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BELLA POSSIBILITA

DI UNA SCUOLA CATTOLICA LIBERALE

IN ITALIA

V><ol corainciamento di questo nuovo anno 1864, noi vorremmo fare

quello che in parecchie altre circostanze somiglianli facemmo : au-

gurarlo cioe ai nostri benevoli lettori lietissimo , benedelto de rore

coeli el de pinyuedine terrae, ed, oltre a cio, offerire loro alcunecon-

siderazioni piu o meno probabili inlorno alle qualita propizie od av-

verse, onde il nuovo nel numero dcgli anni sara distinto. E quank>

alia prima parte, cioe agli augurii , questi si possono ottimamente

fare; e sa il Signore con quanto aflelto li facciamo a persone, che da

tanlo tempo ci stanno continuando una benevolenza che riirae molto

dell' amicizia, ela quale pei primi che ce ne onorarono, comincia

quest' anno appunto a diventare triluslre. Ma quanlo alia seconda

parte, delle considerazioni cioe, o piutloslo delle congelture sopra cio

che vorra essere questo imminente anno 1864, noi, per almanaccar-

vi altorno che abbiamo fatlo , nou potemmo trovarvi nulla ,
che va-

lesse il pregio di essere posto in nota
,
se non fosse quella sua cer-

lissiraa condizione veramenle da almanacco , dell' essere cioe il suo

millesimo divisibile per quattro, e pero biseslile. La quale difficolta

di nulla dire , che meriti di esser detlo inlorno a cio
,

che saremo

per vedere, si fa maggiore per noi, i quali neidue scrilti pubblicati

nell' ultimo Decembre sopra 1' Arbitrate europeo e sopra un' Europa
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rifalta, abbiarno poslo sott' occhio ai noslri leltori lulto quello die ci

occorse sopra im laic soggetto ,
senza eke il cangiamenlo del mille-

simo abbia recalo alcuna modificazione alia pubblica cosa
; siccke

lutlo rimane nello statu quo, bencke tulti seguiiino a dire eke non puo

rimanere. E cki sa per quant' allro si seguilera a dire e a riraanere!

Ora speculando appunto sopra. le present! condizioni dell' Europa

e singolarmenle dell' Italia, noi ci vedemmo sorgere innanzi un dub-

bio, un timore, un' apprensione, dalla quale ,
ne siamo certi, ancke

i noslri lettori resleranno non poeo prcoccupati ,
come losto avran-

no conosciuto di eke si tralti. Fosse mai vero (dicemmo Ira noi) eke

tra tanle altre calami la, onde questa povera Ilalia e nel tempo pre-

sente Iribolala, avessimo a noverare quella altresi di una Scuola cal-

tolica liberale
,

dalla quale cio eke vi ha di veramente onesto e cri-

stiano Ira noi, avesse, come pur troppo sta avvenendo allrove, a sen-

lire quel debilitamento, eke sempre vicne appresso alia divisione ed

alia scissura? E ponianio pure eke in Italia ve ne mancassero per

ora gli element! e le cagioni, non polrebbcro alcuni malprovveduti

esservi condotti da quel vezzo d' imitazione, per effetto del quale tanle

altre sconcialure furono introdotte tra noi? Come vedele, il dubbio

e grave, e vale ben la pena di essere rivocato ad esame; e noi tan-

to piu volentieri lo facciamo, quanto ne possiamo pigliare occasione

di chiarire alcune idee, sopra le quali ,
non sapplamo per quale dis-

grazia, molle tenebre sono stale da qualcke tempo accumulate. E po-

trebbe ancke avvenire
,
eke ii cercare se e tra noi possibile quella

scuola
,
sia alcun poco per contribute a rendere

,
se cosi possiamo

esprimerci, una tale possibilita piu remola.

E innanzi iralto conviene accuralamente delerminare cio eke e

quella scuola liberale catlolica
;
o diciamo piu veramente cio eke noi

\7

ogHamo inlendere sotto di quella denominazione. Percioccke non

\i dovete pensare ckiamarsi cosi da noi quei Caltolici, i quali amano e

desiderano la liberia civile, ed abborriscono di cuore da ogni maniera

di dispolismo e di sckiaviludine. Aqueslo modo tutti i Gattolici sono

liberali
;
anzi senon temessirno di offendere con aiTermazioni, le quali,

per giungere nuove ad alcuni possono parere meno vere
,
vorremmo

aggiungere, eke a quel modo solo i Catlolici sono nel legitlimo e pieno
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significalo della parola, libcrali ed amid di liberla. Ne puo essere

altrimcnii chi consider!, come una \era liberl^ nonessendo possibile

neppurc in leorica, senza concetti cbiari e precisi di giuslizia, di au-

lorila, di dipeudenza, di dovere, di dirilto e sopraltulto di ordine,

nel quale tntti quogli element! si collegano, si unificano e si armo-

nizzano
;
e evidente, quella liberla stessa, eziandio nello stato di teo-

rica, non si potere concepire so non tra coloro, che posseggono quei

concetti nella pienissima loro verita, senza mistura o pericolo del

loro contrarii, come solo possono aversi nel sislema crisliano, quale

per noi e solamenle il caltolico. Pensate ora che VOIT& essere nella

pralica! la quale, nell' atluazione del sislema, porta seco tanli osla-

coli, e rattenti, e conlrasli, cbe solo da una virtu superiore all'uma-

na possono essere universal mente e coslanlemente trionfati. Da un'al-

Ira parte, tutti oggimai confessano che da Cristo e dal suo Vangelo

il genere umano imparo solamente e la prima volta la vera civilta,

la liberla vera, eziandio nel giro delle cose sociali e civili
;
lanto che

come quesli sovrani pregi non furono pur conosciuli prima di lui, cosi

non sono, dove che la luce dell' Evangelio non giunse ancora. Come

dunque i professori di quello, nella genuina sua forma, non sarebbero

amici allrcsi di un naturale suo effelto, quale e sicuramente la liberty

civile, c tuito cio che puo rendere degno, ordinato e perfetto Tumano

consorzio? Eli! si ! e passalo il tempo che i Cattolici si mettevano

in voce di zotici, di servili, poco meno che di barbari ! Finche il

Crislianesimo domino nel mondo, fu nalurale che la iniquila, la mi-

scredenza, che n' erano infrenale, ne dovessero fremeree fieramente

maledirlo, come lulti i ladri e i micidiali odiano a morte la famiglia

del criniinale
;
ma da che gli scredenli hanno avuto piena balia di

mostvare col fotto come essi intendevano la liberta, il mondo ha co-

minciato a capire (
e se per sua colpa e stalo un po' tardi

,
ne sta

faccndo la penitenza ) , noa ^i essere nemici della liberla piu fieri e

piu oslinati di loro!

Supposto pertanlo che liberali, uel senso di amatori di vera liberla,

i CaUolici siano tulli
,
noi quella scuola dobbiamo Irovarla in alcuni

di loro, i quail professano una maniera speciale di intendere la li-

berta civile, la quale maniera non essendo indubilatamente comune
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a tutti i loro fralelli ,
anzi essendo di una parte ,

a rispetto del tulto

molto piccola, questa, per cio che concerne una tale quistione, se ne

trova separata, fa parte a se e puo dirsi con verita che coslituisce

una scuola, senza che vi manchi chi se ne da, o n' e tenuto per capo

e maestro. Ne accade cercare troppo per le sottili chi siano e dove

si trovino: per ora al nostro in lento basta dire che sono Caltolici sin-

cerissimi, insigni talora per dottrina , per eloquenza e per grandi

servigi gia resi alia Chiesa; ma i quali, per cio che si altiene alle

relazioni tra 1' Autorita ecclesiastica e la civile, professano un siste-

ma ,
che non e precisamente quello degli antichi dottori cattolici

,
e

neppure di quei dotti moderni che seguono le loro orme. Presi di

ammirazione non abbastanza provvida per quella parte 'dei Principii

dell' 89
,
che loro pare innocua e vantaggiosa ,

si avvisano
,
che il

iniglior modo da comporre 1' eterno dissidio, che in altri tempi essen-

do acceso tra la Chiesa e lo Stato
,
tra il Sacerdozio e 1' Impero ,

ne

attestava la congiunzione non franca certamente di urti scambievoli
;

si avvisano ,
diciamo ,

che il miglior modo di torlo affatto di mezzo

sia posto in questo ,
che i due ordini

,
V ecciesiastico ed il civile

,
si

separino stabilmente ed incedano quasi parallel! tra loro, senza allro

debito nel loro incesso che quello di non impedirsi scambievolmente.

Cosi 1' autorita civile, dando liberta piena a tutto ed a tutti
, salvo

il non recare offesa all'ordine pubblico, non fara distinzione tra

bene e male morale
,

tra vero e falso religioso, delle quali cose si

professa incompetente di conoscere e di giudicare ;
ma cio baste-

ra perche la Chiesa, forte essa sola della verita, vi acquisli una

ampiezza ed una prevalenza non possibile ad emularsi da qualun-

que altra professione o comunione religiosa che vogliate dirla.

Questo chiamano libera Chiesa in libero Stato, o piullosto in libero

paese, secondo che la formola e stata novellamente modificata dal suo

autore
;
senza che con cio ne sia stata guari ammorbidita Fopposizio-

ne ,
che essa ha con cio che sempre si e creduto essere il genuino

ordinamento del Governo cristiano. Vero e che i Romani Pontefici,

in varii loro Atti solenni, hanno riprovato abbas lanza esplicitamente

un tale sistema
,
ed in maniera anche piu espressiva lo ha falto il

regnante Pio IX in varie sue Allocuzioni ed Encicliche, e fino nell'ul-
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lima sua letlcra a Napoleone III ba insegnalo doversi
, specialmenle

nei pacsi catlolici, reslituire alia Religione Callolica come all' unica

vera, I' assoluta preminenza die le appartiene. Ma pare che quei

valentuomini, che davvero non sono dotlori es-encycliques, o non ab-

biano sufficiente cognizione di quegli Atli, o cerlo abbiano loro data

ima interpretazione, che possa come che sia comporsi col loro siste-

ma. In ogni caso , si professano paralissimi ad otteraperare docil-

mente al supremo Pastore della Chiesa , quando egli facesse loro

aulorevolmente sentire la sua voce
;

e nulla ci da dirillo od anche

solo molivo di supporre, ch.e quesla loro disposizione non sia sincera.

Non e questo il luogo di esaminare, o piultosto di continuarci nel-

1'esame, che altrove 1 stiamo facendo, di quel sistema. Quello che al

presente cerchiamo e la disposizione delle menti in Italia a rispetto di

quello; ed intorno a cio, manleniamo quello che in una nota nel pas-

salo volume asserimmo 2
; val quanto dire che una siffalta scuola in

Italia non v'e. Forse vi sara qualcuno alia spicciolala che vagheggia

quelle idee e ne lascia qui e cola trapelare alcun sentore
; puo esse-

re che ad una velleila di queile si accenni dalla lontana, in qualche

nuovo Periodico venuto nei passali giorni alia luce
;
e chi sa che il

di medesimo scelto nel mese a comparire non sia un indizio di sim-

patia? Ma di numero noleyole di persone gravi, dolte, e ragguarde-

voli per titolo di lavori scientifici o di meriti, le quali professino quel

sistema e siano intese tra loro a sostenerlo, torniamo a dire nell' Ita-

lia non e vestigio.

E ne possiamo pigliare argomento negative veramenle
,
ma che

,

trattandosi di cosa negativa ,
deve parere perentorio ,

dal non cono-

scersi tra noi
,
non che il centro di queslo cerchio , neppure alcuni

punti della circonferenza che gli dovrebbe girare altorno. Ogni qual-

volta in Italia
,
sia nelle pubbliche effemeridi

,
sia in opere messe a

stampa, sia in pubbliche riunioni, compresovi espressamente il Par-

lamento sardo
,

si moslro persona callolica
,

essa fu tale
,
che non

1 Alludiamo aWEsame dei Principii rfe/^89, cominciatosi da noi pubbli-

care nel precedente Volume, e che sara continuato in questo.

2 Volume VIII, pagg. 140, 141.
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lasciava sospetto d' inclinazioni piu o meno esplicite a quel sistema.

In Italia Ira cattolici e rivoluzionarii non conosciamo ordine nolevole

di persone cbe inceda mediano; c poniamo clie alcuni anni addietro

la vaghezza di liberla abbia poiuto geltare un poco di divisione Ira i

primi ,
cio die poscia e seguitalo ad assassimo della Chiesa e a de-

trimento del Romano Ponlefice
,
ha dovuto sicuramente far delermi-

nare i halenanti, sicclio al presente appartengono all'uno o aH'allro

del due cori. E cio inlendiamo delle determinazioni dell' animo
,
in

quanto si appalesano cogli scritli e con altre maniere di pubbliche

manifeslazioni; che quanto a cede tali adesioni, comandale pur trop-

po dagFinteressi, non cl e nella presente maleria a fame gran caso.

Chi trarrebbe ii novero di quell a sterminata falange' di Cattolici de-

boli
,
clie ingrossano al presente le fila della rivoluziorie dominante ,

per la sola ragione die la rivoluzione
, appanto col dominare

,
si e

messa in grado di alimentarli? Non parlammo poi di cerli presbileri

scomunicati, che Ian to si arrabbaltarono per fare scuola, c per loro

vergogna non riuscirono neppure a fare selia; pcrciocche qaesli sono

membra putride, gia separate dal corpo della Chiesa per le censure
;

e pero non meritano 1'onore di essere noverati tra Caitolici degrii di

questo nome, ed i qaali noi supponiamo di buona fede, eziandio nel

professare clie fanno mal sicure opinioni.

Ma noi propriamente non proponemmo di cercare se vi fosse o

no nell'Ilalia una scuola liberale caltolica; proponemrao sivveramen-

ie la ricerca iutorno alia sua possibilla. Ofa, a risolvere un tal dub-

bio
,

ci e uopo determinare per quail cagioni quella venne in essere

altrove, per poscia vedere se tra noi \i siano o no le cagioni mede-

sime, dalle quali si possa schiudere la via a un somigliante effetto.

Anzi potra andarsi piu oltre; e quando quelle cagioni ,
benche non

vi siano al presente ,
si ammnziassero nondimeno come piu o mono

vicine
,
si potrebbe eziandio conchiudere la maggiore o minore pro-

babilita di veder sorgere anche in Italia una siffatta scuola.

Ora la precipua cagione ,
onde si \cnne a quel concetto di se-

parazione assolula fra Chiesa e Stato, e di liberta non meno assoluta

da conferirsi al bene ed al male, al vero ed al falso, a noi par

vederla ncll' immane sconvolgimento in ogni ordine sacro e pro-
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fano, die nella Francia ebbe luogo alia fine del passalo ed agli

inizii di questo secolo. Caduta ivi la Chiesa sotlo una verissima

persecuzione, da non rimanere quasi al di sotto delle piu feroci nelle

eta pagane, etl uscitane come per miracolo piu pura certamcnte,

ma destituta al lutto degli antichi dirilti
, ebbe a gran merce il ve-

dersi lollerata in qualche modo edammossa a godere le abilila civili

(bonche non tutte ne intere) ,
onde godeva qualunque allro ordine

di cilladini. Ne da quello stato si rilevo piu mai, benche si avvicen-

dassero senza posa forme diverse di Governi e nuove o rinnovate di-

nastie. La Chiesa innanzi al Governo , con piccolo differenze nel piii

e nel mono eke non cangiavano specie , fu considerata quasi come

un' intrusa , tenuta sollo tutela da un' autorita sospeUosa , inceppata

in ogni passo nella sua azione
,

e non godente altro privilegio fuori

di quello di vedersi in molti casi disdetto cio che pure agl' infimi si

consentiva. Una tale condizione di cose era nata falta per cancellaro

perfino dalla memoria quel perfetto ordinamento, secondo il quale alia

Chiosa si appartiene il primo poslo nel mondo, siccome a quelia, a cui

da Dio e commessa la ttitela e la direzione di cio che vi ha di piu no-

bile e di piu eccelso nel mondo. Daun' altfa parle i Cattolici pietosi

e fervenli che dovevano baltagliare (quando pure era lor permesso

di farlo) , per guadagnarsi a palmo a palmo quelia facol la di fare il

bene, la quale pure da nessuna legge umana puo esseredivieiata, si

abituarono, quasi senza avvedersene, a considerare come cima della

perfezione civile quelia liberta plena ,
alia quale solo avrebbero po-

tulo aspirare ;
e pensate se non si dovevano riputare beali di poter

far tutto quelli, che considerarono Come un' insigne loro; viltoria la

facolta ottenuta agli uomini di Chiesa, e non con piccolo reslrmoni,

di aprire una scuola o di educare nel limor di Dio uua mano di gio-

yanetti! No quei valorosi si rechino ad onta se allri pensi, die nel-

Tinganno abbia potuto aver qualche parte quell' amore alia propria

patria, il quale spesso diviene fonte, benche non sia Ira le piu ripro-

vevoli , di pregiudizii. Che volete? Ouel pensare che aHri fa
,

tutto

presso di se e nel proprio tempo essere ollimo
; quel vederlosi per-

suaso quasi suo malgrado dall' andazzo d' imitazione o piultosto di

scimmiatura che se ne faccia al trove
; quelia qualunque uiilila morale
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e religiosa clie anche da una condizione imperfettissima si puo racco-

gliere, e che ispira giusta salisfazione a chi contribui ad altuarla
;
tut-

ti cotesti sono lermini, nei quali e facilissimo il trapassare da cio, che

e ottirao nella ipotesi di alcune special! circostanze
,
a cio che e ot-

timo assolutamente parlando ed in se medesirao.

Vero e che il difetto
,
del non avere piu un Governo cristiano sot-

t'occhio e nell'uso presente della vita, poteva essere supplito dalle

memorie dei lempi andati; e se le condizioni, in die verso la Francia

da) 1789 fino a' cli nostri
,
non possono rappresentare cio che do-

vrebbe propriamente essere una societa ordinala , secondo le norme

combinale insieme della naturale giustizia e del Vangelo, un lal con-

cetto si sarebbe potato leggermente raccogliere dalle memorie dei

tempi andati : memorie splendide e nobilmente feconde di quella

grande nazione. Ma disgraziatamenle questo varco si trovava quasi al

tutto serrato da quella congiura contro la verita
,
che il De Maistre

disse essere stata la storiadi quesli ullimi tre secoli. Se ilMedio evo

fu potuto rischiarare in parle dallo stile splendido dello Chateaubriand

e da altri pochi che seguirono le sue orme, fmo ai belli ed original!

lavori del Conte di Montalembert, quel ruvido scoglio nondimeno di

rozzezza e di barbaric, che si e voluto immaginare nella eta di mezzo,

reslo inchiodato in quasi tutte le fantasie
;
ed oggi, Ira i meglio inten-

zionati e i piu istruiti
,
Medio evo suona il medesimo che barbarie.

Certo se s'islituisse un paragone tra due secoli, dei quali 1'unomo-

strasse S. Luigi sul Irono, S. Tommaso alia Sorbona
,

i Crociati in

Oriente e le Cattcdrali di Amiens e di Parigi sul compiersi ;
e 1'altro

ci facesse vedere sul Irono il figliuolo di Filippo Egalite, Villorio Cou-

sin alia Sorbona, i Francesi in Algeri ed un boccone del Louvre sul

terminarsi
; se, diciamo, questi due secoli si paragonassero tra loro,

forse il primo non parrebbe una cosa al tutto barbara a rispelto del

secondo. Ma che abbiamo a dirvi? Avete un bello islituire paragoni !

I pregiudizii creati con secoli di menzogne non si disfanno se non

eon secoli di yerita; e noi, per questo capo, siamo tanto lungi dall'a-

vere avuto i secoli di verita, che non abbiamo ancora gli anni, forse

neppure i mesi e le settimane. Converra dunque rassegnarsi un altro

bel pezzo a cotesta fantasia dei tempi di mezzo ispidi, tenebrosi e piu
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-di un poco selvaggi. Ma con cotcsta fantasia in capo non era possi-

ble che si andasse a cercare tra essi 1' ordinamenle perfetlo, quanto

potea essere per la condizione dei tempi, della societa. crisliana.

Intorno al quale nulla non dicendo il presente, tacendo ilpassato,

se non anclie parlando in contrario ,
non vi sarebbe restata aperla

altra via, per cogliere il vero, die il contemplare le ragioni intime

<ielle cose per loro medesime; e non e a dubitarsi che questa come

piu universale, anzi solamente universale nei suoi principii ed, ollre

a cio, piu sicura nei suoi procedimenti, avrebbe poluto non pure

dare la cognizione del vero, ma darla in una maniera streltamente

razionale, che e quella alia fine delle fini, la quale solo costituisce la

/scienza; cioe la cognizione universale procedente dalle cagioni. Di

fatto se altri si meltesse a speculare, con buona e sicura dialettica,

intorno alia natura morale deH'uomo, al suo fine, alle suefacolta ed

ai suoi doveri ; intorno a cio che e la sociela civile, raccogliendone

IQ proprieta intime dal fine ad essa da Dio prestabililo; intorno a cio

che e la Chiesa, quale Cristo ha voluto che fosse con tutli i diritti a

lei conferiti e coi doveri a lei commessi
;
da cotesti elementi si po-

irebbe raccogliere tutlo un sistema di Dirilto pubblico cristiano rigo-

rosamente scientifico, che potrebbe non curarsi di cio che si e pra-

iicato nei tempi andati e si pratica nei present! . A questo modo e

fuor di dubbio che la perfelta ed ordinata condizione della sociela

-cristiana
,
benche fosse sparita di fatto da quindici o venti lustri di

mezzo al mondo ; benche nelle rimembranze dei contemporanei piu

non vi fosse alcuna traccia di cio, che nei secoli andati era apparsa;

avrebbe poluto nondimeno vivere nella mente dei dotti, come ap-

punto 1' idea di un perfetlo ordinamento domestico vivrebbe nella

mente di un buon filosofo moralista, che versasse fra iribu selvagge,

le quali di quello non serbassero vesligio alcuno.

Ora il letlore inlendera da se come debba essere per noi dili-

calo alia stess' ora e spiacevole il dovere di mettere qui in nota la

ragione , per la quale eziandio a questa maniera quel concetto non

pole essere mantenuto vivo in qualche contrada ,
la quale pure ha

ianli titoli ad essere noverata tra le piu colte che siano in Europa.

Ma noi
, per quanto ci pesi ,

non falliremo al dovere di ricordarlo.
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A quali termini compassionevoli fossero divenute alcuni lustri or sono

in Francia le scienze razionali , appena si potrebbe immaginare. Un

clero nobilissimo , purificato dal marlirio e che riveniva a brani dal-

la proscrizione e daH'esilio
,
ebbe uopo di anni non pochi , per ri-

fornirsi, per ricomporsi, per riordinarsi; e certamentele prime sue

cure non poterono rivolgersi alle scienze
,
die richieggono tranquil-

lila
, presidii non pochi di vario genere ,

e se non ozio, almeno non

ossessione dagli apostolici ministeri. Intanto le scienze , diventate

monopolio del laicato
, appena furono altro che studio clella materia

o delle affezioni della materia
; e quando pure esso laicato voile far

sembianza di darsi qualche pensiero del sapere speculative ,
se non

ricasco nel vecchio materialismo dei sozzi sofisti che lo aveano di

poco precedulo, si lascio sfumare in un vuoto razionalismo e pan-

teismo alia maniera tedesca senza vita e senza costrutlo. Di cotesto

sfacelo delle scienze specolative non si poteano non risentire le mo-

rali, che in quelle hanno il loro principio e la loro radice; e se quelle

furono di una mesehinila portentosa, queste divenlarono a diriltura

nulle. E pensate quanle migliaia di miglia si dovea star lungi dalle

allissime speculazioni metafisiche e morali in un tempo ed in un pae-

se, dove si salutava, come un portentoso avvenimenlo, il sospettare

che cominciava a fare un filosofo di avere un' anima in corpo ! Con

cio non dineghiamo i conali parziali ,
che pur vi furono

, tanto phi

onorevoli quanlo piu rari
;
ma quando si discorre delle condizioni

generali della scienza in una data contrada , non si puo fare alcun

capitale della particolarita dei pochi ,
ma si deve tener 1' occhio alia

general! la di quelli che possono (lirsi moralmente tutli, e che in certa

guisa coi loro aliti costiluiscono un' atmosfera, alle cui influenze ap-

pena e se alcuno, che vi respira, si possa soltrarre. Ora di una tale

atmosfera, povera al tutto e distituta di scienze propriamente dette,

se non si avessero gl'indizii, che pur se ne hanno, da libri innume-

revoli
,
che mal dissimulano quel tanto vuolo ,

se ne avrebbe argo-

mento dal quasi nulla di tempo che i programmi scolastici assegnano

alia filosofia
,
e dalla usanza

, lieve.in vista, ma abbastanza signifi-

cativa
, prevalsa cola di chiamare educazione scientifica una istru-

zione ristretta alle sole cognizioni fisiche e alle matematiche.
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Dalle cose fin qui discorse a noi pare di avere con qualche suffi-

scienza dichiarate quelle, che, secondo sembra a noi, furono le ca-

gioni , per le quali in qualche contrada curopea ando quasi smarrilo

il concetto vero della societa cristiana. Dal che e avvenuto , che al-

cuni Cattolici di sincerissima fede
, ossequenti alia Chiesa ed otti-

mamente intenzionati, se ne siano formato un altro, appropriate forse

alle peculiar! e lemporanec condizioni della patria loro
; ma il quale

sicuramenle non corrisponde a cio che dovrebb' essere
, secondo

1'intima ragione delle cose, e secondo cio che fu nei secoli crisliam.

Una tale forma se nel tempo presente non potesse universalrnente

essere at luata
,

cio dovrebbe tenersi per grande sventura, e solo

per sornmo errore potrebbe riputarsi perfezione. Dobbiamo luttavia

aggiungere ad onore del vero che se queste cagioni spiegano abba-

stanza il trovarsi in Francia quella scuola; 1'essere essa ristretta a

pochi , ci dev' essere argomento del senso crisliano e della sveglia-

tezza d' ingegno di quella grande nazione. Coll' agio di applicarsi

agli sludii, che quel clero specchiatissimo e venulo acquistando, e

colle inclinazioni, che con lanta alacrita sla spiegando per le dotlri-

ne scolastiche
,
le idee crisliane intorno ai Govern! ripigliano cola

eziandio tra i laici 1' antico vigore ;
ed una parte insigne del merito

ne riviene di diritto all'anlico Univers che
, trasforrnalosi poscia in

Monde
,
ha seguitato e seguita a sostenere con grande fermezza e

con ingegno uguale quelle dottrine
, che cola da taluni si chiamano

per istrazio ollramontane, ma alle quali qui in Roma non si da altro

nome, che di schiettamente cattoliche. E questo vorremmo s'in-

lendesse da molti nel Belgio , dove alcune frasi ben compassale ed

alquante arguzie , non' tulte felici
, ina confortate lutte da una rino-

manza illustre
, potrebbero avere avuto 1'effetto di ridurre la dottri-

na catlolica, intorno ai Govern!, alle modeste proporzioni di un gior-

nale di provincia qual e il tan to benemerito Bien pitblique di Gand.

Ma da tornare e al nostro principale soggelto.

Chiunque pertanlo si faccia a considerare prudentemcnte le condi-

zioni, nelie quali si e trovata 1'Italia per queslo particolare, fino pos-

siamo dire all' allro ieri, si convincera di leggieri, che quelle cagioni

o per nulla non vi si trovarono
, o vi si trovarono in misura colant^

lenue, che queU'effetto di una scuola liberale cattolica, quale noi Fab-
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biamo descritta, non ne sarebbe poluto in nessuna maniera derivare,

Sia per 1'indole speciale del nostri popoli, sia per essere slato nel loro-

mezzo collocalo il centro della caltolica unita, e quindi per averne esst

sentita un' azione piu immediate e piu efficace
,
che non altrove, il

fatto e che in Italia la eresia non attecchi giammai ;
e pero i Governi

non ebbero nessuna ragione di svestire quella forma sustanzialmenle

cristiana, sotto la quale originariamente erano stati costituili. Le

Corti, le Legislazioni ,
le Universita, le pubbliche islituzioni profes-

savano spiegatamente e, come dicono oggi , ufficialmente il Cattoli-

cismo; e per quanto, da parecchi lustri, d'altorno a queU'edifizio si

fossero venute incessanlemente detraendo e scassinando non poche e

non piccole parli ,
YC n' era tuttavia rimaso tanto ,

che tutte le Co-

stituzioni
,

fatte e disfatte negli ultimi anni in Italia
, compresavi la

piemontese del 1847
,
dovettero avere in fronte Y arlicolo esplicilo,,

Religione dello Slato essere la Caltolica, Aposlolica, Romana. E ve-

ramente i nostri popoli non avrebbon capito ,
forse nori avrebbonc*

neppur tollerato
,
che lo Stalo si fosse dichiarato indiiferente per la

Religione professata universalmenle da tulli
;
e meno ancora avreb-

bero capito questa nuova teorica
,
la quale ,

senza nulla distinguere,

avesse agguagliato un errore, il quale ,
come non puo avere nessim

diritto
,

cosl non avea tra noi neppure alcun possesso di falto
,
con

una verita che trovavasi ab immemorabili in pieno possesso di di-

rilto e di fatto.

Ma lasciando stare le Costiluzioni
,

nelle quali quell' articolo era

una lustra, e nell'unica, che ancora sta in piedi, e diventato un ve-

rissimo ludibrio, il fallo e che i Governi italiani, fin che non vennero

rovesciali dalla rivoluzione, furono sustanzialmente cattolici
;

1' aulo-

rila ecclesiastica trovava spesso il necessario presidio nella civile ;

il dommatizzare erelicale e la pubblica beslemmia erano considerali

come delitti sociali dai nostri Codici, e le relazioni Ira lo Stato e la

Chiesa vi erano regolate con Concordati piu o meno larghi colla Santa

Sede, i quali attestavano che si voleva, non una impossibile separa-

zione, ma la possibile concordia. Cerlo non vi mancarono Principi

che, sotto specie di proleggere, vessarono, e, preoccupati da sospi-

zioni ispirate loro da consiglieri settarii o balordi, consumarono

a guardarsi inutilmente dalla Chiesa quelle sollecite precauziom\
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che con assai miglior costrutto avrebbero adoperate verso quei sel-

tarii medcsimi c quei balordi, cjie o ne scalzarono o ne lasciarono

scalzare i troni. Ma noi che, quando essi vi sedevano
,
non rispar-

miammo parole Tranche e talora eziandio severe a notare quei torti,

i quali all' ora medesima erano pericoli presentissimi piii assai dei

loro popoli che delle loro corone, al presente amiamo meglio ricor-

dare i merili, che i Principi italiani ebbero, massime negli ullimi

anni del loro Governo, verso la Chiesa. II degno figlio di France-

sco IV di Modena fu vero modello di Principe cristiano ;
e resta me-

morabile esempio, maggiore della villa dei nostri tempi, la pronlezza,

onde rivoco una disposizione legislativa inlorno al matriraonio
,
ad

una semplice rimoslranza del supremo Ponteflce. I primi atti, onde la

Duchessa di Parma inauguro il suo Governo, furono improntati di una

piela veramente virile. Nella slessa Toscana, verso gli ultimi anni del

regno di Leopoldo, la religione del Principe avea temperale di molto

le anliche gelosie e sospizioni verso la S. Sede
,
lasciate a quei Go-

verno in malaugurato retaggio da un altro Leopoldo. Ma soprattutlo

gli ullimi anni di Ferdinando II furono in Napoli per queslo rispelto

anni di vera rislorazione; ed il buon senso di quei Principe non po-

tea lardare a riconoscere quanto decoro e quanta forza, per la vera

e solida prosperila dei suoi popoli, potea aggiungersi alia pubblica

cosa dalla buona intelligenza del proprio Governo colla Chiesa. Molto

avea egli iniziato; molto si apparecchiava a compiere il suo succes-

sore
, quando dal tradimenlo di dentro, e dall' assassinio politico di

fuori, gli fu lolto per allora il potere recare ad effello le paterne rac-

comandazioni. Ad ogni modo, gli stessi abusi che vi erano, ed i la-

menti non sempre discreti che se ne menavano ,
avrebbon potulo

ser\ire a dimostrare
,
che universalmente in quei popoli era viva

ancora 1'idea di un Governo cristiano; che la querela sopra il disor-

dine non sarebbe neppure possibile , quando non si avesse un con-

cetto abbastanza chiaro dell' ordine.

II quale concetto rimanendo, per cosi dire, in atto nelle abitudini

della vita pubblica, benche commislo a molte imperfezioni, come

nelle cose umane suol sempre avvenire, i nostri uomini portarono

molto minor nocumento, che non altrove, dalle allerazioni tanle e si

Serie V, vol. IX, fasc. 331. 2 17 Decembre 1863.
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gravi, che nclla storia furono introdotle per opera di settarii e fazio-

si, che di quel mezzo si valsero per Jravolgere e falsare i giudizii.

Gia non diremo che quella congiura contro la verita slorica fosse in

Italia o piu ristretta o meno rabbiosa, che in altre contrade
;
e Paolo

Sarpi e Pietro, Giannone sono tal coppia di mejititori famigerali, che,

per questo capo , non ci fa reslare indietro a qualunque altra gente

europea. Ma, oltrecche somiglianti iniquita storiche quasi mai non

restarono tra noi senza replica anche nobilissiina e trionfante, come

fu notantemente del Sarpi, le salulari proibizioni della Chiesa fa-

rono per molto tempo e pel maggior numero un efficace rattento.

Nel reslo, ii punto capilale, a cui mirarono quegli slorici faziosi, fu

il PiOnaano Pontefice ed il suo Principato civile, volulo considerare,

sulle orme del Machiavelli, come il principale ostacolo alia gran-

dezza dell' Italia, quando forse non e lonlana 1'ora, che in queilo es-

sa abbia a trovare la sua salute. Ma quanto alia Crlstianita, diciamo

cosi
,
dei Govern!

,
i nostri storici, devoli al senigio di partiti, non

se ne diedero grande pensiero ,
sicuri come crano (ed in cio non

aveano lorlo), che
,
lollo di mezzo il Pontefice Sovrano in Roma, di

Principato cristiano in Italia e per lulto altrove non sarebbe restate

ncppure un vesligio.

Ma queilo che piu di iulto impedi, ed impedira ancora per un

pezzo, che in Italia Ira le persone istruite e sinceramente cdsliane

si Irafori quel concetto di Governo informato delle liberla niodernc ,

c una circostanza
,

la quale noi qui ricordiamo
,
non per porre in-

nanzi la noslra alle altre' nazioni sorelle
,
ma come un benefizio

divino, il quale per avventura, non ce n' essendo noi giovato abba-

stanza, in pena potremmo perdere. E quella e Tessersi sempre man-

tenuto vivo tra noi il culto delle scienze razionali; ed, ollre a cio,

1'essere queste persevcrate, se non come patrimonio proprio, cerlo

come studio singolarmente appropriate alle persone ecclesiastiche,

e dcdite percio alle sacre discipline. II monopolio delle scienze- a

profilto di un laicalo, che, separalosi superbamente dagli studii sa-

cri
,
raro e che non divenli scredente

,
ed il quale ayrebbe circo-

scritto le umane, o piuttosto le avrebbe scambiate in semplici co-

gnizioni natural! -o matemaliche; un tal monopolio, diciamo, o non

fu tentato tra noi
,

o sicuramente non venne mai ad effetto pieno.
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E cosi la filosofia seguilo ad essere , non tanto compagna , quanto

ancella della tcologia, la quale, valendosi come di strumenti del teo-

remi di quella , la rischiara del proprio lume
,

e a quando a quan-

do la puo rivocare da quegli erraraenli
,
che sono quasi inevitabili

all' umana debolczza nell'incesso razionale. Siamo ben lungi dall'ap-

provare quanto fu fatto in Ilalia
, per questo rispelto ,

nella se-

conda meta del passalo e nella prima di questo secolo. Pur trop-

po il licchio delle novila moderne occupo le menti vulgari , che

copiavano piu o meno goffamente gli error! di ollremonli
; pur trop-

po anche tra noi vi ebbe alcuni forti intellelli che, non avendo ne

la soverchia modestia che ci voleva per seguitarele poverla conlem-

poranee, ne il grande coraggio di risalire alle ricchezze anliche , si

posero a fabbricare sislemi alia tedesca, i quali non ebbero vita piu

lunga dei loro autori. Ma nella terra, che fu palria di Pielro Lom-

bardo, di S. Anselmo d'Aosta
,
di S. Bonaventura e di S. Tomma-

so d'Aquino, la scienza veramente razionale o non deve venire meno

giammai ,
o se 6 scritto che la debba sparire dal mondo (e sareb-

be come il primo proclromo della imminente barbaric), noi avremo

avulo almeno il tristo privilegio di essere stali gli ullimi ad avcrla

perduta. Ouantunque, al considerare cio che da due o tre luslri sla

compiendosi, in opera di ristorazione filosofica nel senso degli antichi

Scolastici, abbiamonon piccola ragione di confer tare! edi allontana-

re il sinistro presagio. Ma che che sia di cio, se una delle precipue

e forse la precipua cagione , che ha dato origine altrove alia scuola

liberale cattolica, e stata la debolezza , e forse per qualche contrada

puo aggiungersi la nullita delle scienze razionali; quella scuola non

c stata finora possibile in Italia
,
dove queste scienze stesse, benche

debilitate non poco ,
non sono giammai diventaie nulle, e

,
cio che

piu rileva
, dove non hanno cessato mai di essere considerate come

patrimonio degli uomini di Chiesa
,

e come un necessario apparec-

chio ed im sussidio indispensabile alle scienze sacre. Della quale

nostra asserzione si potrebbe pigliare una splendida contropruova

dalla Penisola iberica, la quale ha tante e si notevoli analogic col-

la nostra. Ora benche la Spagna sia stata
, quanto qualunque allra

contrada europea ,
affaticata e sconvolta dalla invasione delle idee

moderne, nondimeno ha poluto dare al mondo il nobile esempio di
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un Parlamento liberale, che con volonla unanime ha rifiutato di stan-

ziare siccome legge la liberla del culti ;
del che non sappiamo se i

loro fralelli al di qua dai Pirenei abbiano volulo scandolezzarsi o

edificarsi. Quanto a noi in quella bella ed onestissima incoerenza

scorgiamo un effetto dell'essersi , in quella tanlo cattolica nazione ,

mantenuto semprevivo il cullo delle scienze razionali, appunto per-

che I'msegaamento di queste non usci mai dalle appartenenze del-

1'ordine sacerdolaie.

Nondimeno quello die in Italia pel presente non e possibile, e che,

pel migliore avviamento preso dalle discipline filosofiche
,

si e reso

ancora meno probabile per I'avvenire, potrebbe per ragioni prepo-

tent! ed eslranee alia scienza, diventare possibile e probabile in im

tempo piu o meno lungo; e diventera senza fallo se, per suprema no-

stra sventura, si seguiti a camminare per la \ia, per la quale e slata

per forza gia messa quasi tulta. Supponete che, anche tra noi, i ze-

lanti Caltolici debbano mettersi a battagliare, per oltenere quella li-

berla che si concede ad ogni lordura di sette e ad ogni maledizione

di eresie, e che giungano a guardare come un trionfo lo spillarne una

parte piccolissima; supponele che unGoverno nimico giurato di Cristo

e della sua Chiesa, si faccia o piuttosto conlinui ad essere complice di

stone falsificate e di calunnie sapienli, ordinate a sempre piu travol-

gere le mcnli delle molliludini
, senza che gli sforzi dei privali ^vi

possano recare rimedio che valga ; supponete soprattulto che, com-

piutasi la gia cominciata secolarizzazione della scienza, il clero se-

colare e regolare sia defmitivamente e lungamente sequeslralo da

ogni ingerenza nell' insegnamento ; supponete, diciamo, tuttecoteste

belle cose, ed il concetto del Governo cristiano, cancellalo dalla sto-

ria, obliterate dalla vita pratica, non si polra neppure manlenere

nelle speculazioni della scienza. Allora la scuola cattolica liberale

non pure diveilera possibile, ma e quasi certo che verrebbe fuori;

e noi sicurissimi da una parte die Cattolici ariche illustri e ferventi

non mancheranno mai in Italia, daR'altra non abbiamo un'opinione

tanto vantaggiosa dell'ingegno italiano, che, messo ai medesimi ter-

mini di altre coltissime nazioni, possa per propria virtu non rompe-

re nei medesimi scogli, in cui tanti di quelle yennero a rompere.

Talmente che non dovrebbe sembrare neppure impossible, che la
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scienza laicale perdesse universalmente quel nobilissimo concetto di

cio che la societal civile e ordinata a divenire
,
avvivata

,
come do-

vrcbbe essere, dalle influenze fecondissime dell' Evangelic. E ne vo-

gliamo ,
sul fmire

, recarc una analogia o piutloslo un argoraento

a minori ad mains, il quale raccomandiamo grandemente aU'allen-

zione dei nostri leltori.

Certo 1'idea, diciam cosi, esernplare del Governo crisiiano, costi-

luito armonicamente dai due fini, che rispetlivamente ebbero la so-

ciela civile da Dio crealore, e la Chiesa da Cristo redentore, e idea

assai piu complessa, e riposta, e difficile a cogliersi ,
che non e la

semplicissiraa dclla uguaglianza naturale degli uomini, e della loro

liberta individual, in quanto si oppone alia schiavitudine nella rna-

niera pagana. E nondimeno questa seconda semplicissima idea fu

smarrila per secoli e secoli dal mondo pagano, benche collissiino e

forbitissimo
;
tanto che quei raagni sapienti dell

1

anlichita, un Socra-

te, un Platone, un Aristotele, quei grandi moralist! che furono uu

Tullio, un Seneca, un Plutarco, non che scoprire recisamente quella

idea, non giunsero neppure a concepirne un sospetto, quanto che

Jontanissimo
; ed essi (cosa veramente triste altreltanto die slra-

na !
)
non seppero ne.anche dubitare, che 1'uccidere, esempligrazia,

una creatura umana, purche, s'intende, fosse COSA propria per la

schiavitudine
,
si dovesse ripulare alto meno lecilo

,
che lo sgozzare

una pecora od un bue. Ora, diciamo noi, se un concetto tanlo sem-

plice, ovvio e naturale pole a diritlura sparire dalla sociela pagana,

perche uon potrebbe da una sociela, che civilmenle piega al Paga-

nesimo, se pure non vi e cascata a pie pad, sparire il concetto tan-

to piu complesso, e riposto, e difficile a cogliersi di un Governo cri-

siiano? Bene dunque: supponete che nella menle di alcuni Cattolici,

anche egregi ed amatori sinceri di liberta, o non sia mai stato quel

concetto o sia spenlo ;
e la scuola cattolica liberale e bella e forma-

ta. Se cio e avvenuto altrove, perche non potrebbe avvenire in Ita-

lia? II solo che vi si richiegga e, che vi siano le cagioni : queste non vi

sono state e la scuola ne vi e, ne per ora vi puo essere; ma essen-

dosi cominciate a metlere, se si conlinua, col tempo vi sara. Prima

nondimeno di ved erla in alto , avremo tempo di augurare ai nostri

lettori parecchi altri capodanni.



IL PATRiZIATO ROMANO
DI CARLOMAGNO

Tra I Re di barbara nazione, ma no fa mai cerlamente, in cui

F anlica grandezza e raaesla romana polesse venire piu degnamente

risuscitata, fuorche Carlomagno. si guardino le qualiia eroiche

del guerriero e le doti generose del Principe ;
o la vastita delle im-

prese militari e delle conqniste cbo con valore efelidla maraviglio-

sa condusse a termine; ovvero 1'altczza della mente legislalrice e

del senno politico nel governo ordinalissimo di un Impero die ab-

bracciava quasi tutia Europa; o quello splendore di civilla e collura

ond'egli irraggio il suo secolo, splendore tanto piu mirabile e eo-

spicuo, quanto piu buio furono le tenebre della barbaric che lo

precedetlero e losto ikseguirono; o Final men lo si miri 1* incredibii

presligio ed influenza di'egli escrcito non pure sulle genii contem-

poranec, ma eziandio sulle piu Ionian e generazioni deiposieri, ceilo

e die Carlomagno non terne il pnragone cli qualsiasi fra i piu cele-

brati e grand'uomini deli'antica 'Roma.; anzi al para gone menlreniu-

no il potrebhe vincere, appena Ve chi possa venirgli per qualche

rispetlo uguagliato. Ne diciam solo cli Roma pagana, ma andie

della Roma imperiale crisliana
; giacche in Carlomagno la pie'a e

la religione, e lo zelo nel difenderla e propagarla, che fu come 1'ani-

ma di tulto il suo regno, nobilnienie incorono, quasi consacrandole,

le altre qualiia e grandezze; degno percio non solo di essere messo
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a paro coi due grand! Coslanlino c Tcodosio , ma di essere propo-

sto (se qualdic macchia non oscurassc anche questo sole), sicco-

me il pin perfelto tipo d'Imperalorc crisliano, fra quanli mai hanno

tenuto prima o dopo lui 1'Impero.

Ouindi c facile comprenderc il profondo pcnsicro, ed insieme il

vivissimo enlusiasmo, da cui S. Leone III e con csso lui tulla Roma,

nel cclcbrc Nalalc dell' anno 800, furono mossi ad acclamare solen-

nemcnlc Carlomagno Imperatorc, ed in lui ripristinare il nome e la

dignila dell'anlfco Irnpero Romano. Ouel grand' allo, bcnche, se-

condo chc il rapprcscnlano i piu autorevoli scrittori di quell' epoca,

Anaslasio cd Eginardo, paresse deltato quasi da un irapeto improv-

viso di ispirazione piultoslo die da premeditato disegno, fu nondi-

mcno rcfrclto di un lavoro lungamente maturate nel cuore dclla so-

cicta, ebbe profonde radici nelle opinioni, nei bisogni c nelle condi-

zioni del mondo crisliano' d' allora; e se proruppc ad un trade, non

fuslancio di cieca e momenlanea passione, ma bcnsi manifestazione

spontanea, unanirae c solennc di un desiderio die gia da gran tem-

po era nel cmr di tulti, c non aspellava per prorompere, fuorclie

un propizio complesso di congiunlure, quali allora si porsero, op-

portunisslme. Benclie, a dir vero, piu die la voce e la mane degli

uomiiii, si scorge manifesto in quel grande avvenimenlo il dito di

Die; la cui provvidenza, dopo averne, come suole, con soave effi-

cacia preparate da lunga mano le vie, giunti die furono a maturiti

i tempi, creo per mezzo -del suo Vicario in terra quel miovo ordine

sociale, in cui tulti i popoli crisliani d' Eureka, uniti con bella ar-

monia come in una gran famiglia, doveano attingere oggimai alle

sacre fonti della Chiesa loro madre
,

oltre ai principii della vita

rdigiosa, quelli eziandio dell' ordine politico e civile; c la Roma
di Pietro, coirautorila del Pontefice Massimo e col braccio de' suoi

novclli Imperatori, creati e consacrati dal successoro di Pietro, do-

vea governare il mondo colla pienezza della doppia potesta, spiri-

lualc e temporale, ed alluare per tal guisa nella integrili del suo

concelto il Regno di Cristo in terra.

Certo e die 1' istituzione del nuovo Romano Impero, inaugurate da

Leone III nella persona di Carlomagno , quando si miri anche solo
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con occhio profano , apparisce un del piu grandi avvenimenti della

storia e de' piu rilevanli per 1'ampiezza, la gravila, la fecondila e la

durata delle sue conseguenze. Da quel fatto dipende la storia di

quasi dieci secoli ; in quel fatto sta il germe e il concetto di lulto

il medio e\o; la cui indole, tanto sua propria e cosi diversa dall'ela

moderna, non e possibile a ben comprendersi , chi non abbia prima
ben compresa la nalura e 1' origine del sacro Romano Impero ,

il

quale fu nel medio evo il perno maestro della macchina sociale. E
dall' averla frantesa intiniti errori son derivati e derivano tuttora ; I

quali ben possono essere oggidi stimali in parle innocenli, in quanlo

che non escono dalle pagine dei libri ad influire sopra 1' andamento

sociale
,
ma in altri tempi furono spesso cagione lutluosissima di

discordie e di lotle sanguinose pegli a\i nostri. Noi perlanto speria-

mo che non sia per tornare ne discaro no infruUuoso ai nostri leltori

il richiamare sopra si gran tema la loro allenzione
,
invitandoli a

fame con esso noi uno studio speciale : tanto piu die queslo studio

ci conclurra eziandio a rinfrescarc nelle menli il vero concetto del

regno crisliano
;

concetto die oggidi nei governanli e nei popoli e

pressoclic universalmenle eslinto, merce quel pagancsimo di princi-

pii che ha invaso la socicta e la politica.

Se non che a bene inlendere la primitiva islituzionc del sacro Isn-

pero, egli e necessario pigliare da un po' piu alto le mosse, rintrac-

ciando le cagioni che la produssero e la prcpararono. Carlomagno,

prima d' essere salutato Imperalor Romanorwn, porto per quasi

mezzo secolo il titolo e la dignita di Patricius Romanorwn, con-

ferilagli la prima volta nel 7M, allorche egli, giovinetto tuliavia

di 12 anni, insieme col minor fratello Carlomanno e col padre Pipi-

no, ricevetlc dal Papa Stefano II in S. Dionigi, colla consecrazione

di Re dei Franchi, quella di Patrizio dei Romani
;
e poi riconferma-

tagli nella Pasqua del 774 con solenne pompain S. Pielro da Adria-

no I, allorquando, divenuto gia unico erede della yasta potenza di

Pipino, e vicino a compiere la liberazione d' Italia dalla lirannia lon-

gobarda, confermo a S. Pietro le donaziorii del padre, e strinse

colla S. Sede piu saldi i vincoli di quel Patto fondamentale d'allean-

za, che Stefano II in nome della Chiesa e della Repubblica Romana
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avea gia strelto con Pipino e con tulla la nazione dei Franchi nel-

1'assemblea di Quiersy. Ora il Patriziato romano di Carloraagno fa

come il preludio, la preparazione e quasi il lirocinio MY Impero; e

T Impero non fu che uno svolgimenlo sponlaneo, una forma piu per-

fetta, e per dir cosi il coronamenlo ultimo del Pairiziato; tanlo che

il passaggio dall'uno aU'altro pole sembrare poco piu che una mu-

tazionc di titolo, e un ingrandimento di mcra onorificcnza piuttos(o

che di autorita e polere.

Egli e pertanlo non pure ulile, ma necessario, lo studiare nel Pa-

triziato le origini dell' Impero, e il formarsi in menle un giusto e

limpido concello del primo, affin di giungere alia sicura intelligenza

del secondo. E il fatlo si e che non pochi tra gli errori
,
onde certi

storici e polilici hanno stranamente travisata 1'iridole della dignita

imperiale presso i Carolingi e i loro successor!, e con cio falsata piu

o meno gravemente la storia dei secoli di mezzo, trovansi avere la

loro radice nella falsa opinione, che -essi ebbero da prima concepila

del Patrizialo romano dei Re Franchi. Del che ci avverra di incon-

trare un illustre esempio nel nostro Muratori
; gran maestro nelle

storiche discipline del medio evo
,
ma nondimeno infelice sovcnte

uello esporre il punto capitalissimo delle allinenze dell* Impero colla

S. Sede, appunto per non aver prima ben intesa e chiarita la con-

dizione del Palto che legava coi Papi i Re di Francia
, nella lor

qualita di Palrizii dei Romani.

Del rimanente la poca e lacera suppelleltile dei monumenti storici

e diplomatici, pervenutici da quell' eta si lontana, ed oltre a cio, gli

errori, onde quei monumenti medesimi, nel trapassare fino a noi,

vennero talvolla maggiormenle guasti a bello studio dalle passioni

e dagl'interessi delle fazioni cesariane o scismaliche nel medio evo,

debbono valere di qualche scusa ai moderni autori, se hanno tal-

ora dalo nel falso
;
ed al tempo stesso togliere al lettore la mara-

viglia che forse gli deslera il vederli discordant! e incerti sopra un

argomento storico di tanta importanza. E noi nell'accingerci a trat-

tarlo con qualche diligenza, siamo ben lontani dal presumere di

aver sempre a cogliere nel segno o di polere felicemente risolvere

tutte le quislioni fmora in lal campo agitate. Questo solo bensi ci
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promettiamo, di non farci ad asserir nulla che non abbia buon fon-

damento nelle genuine fonli della storia, e di non imporre al leltore

niuna nosira ophrione, se non in quanto ella gli verra dimostrata

dalle ragioni e testimonianze che recheremo in mezzo. L' esame

fraltanto di questa quislione storica del Patriziato di Carlomagno, ci

aprira naturalmenle la via a racconlare nel tempo stesso la storia

d' Italia, e specialmente quella delloStato ponlificio, neU'ulllmo pe-

riodo del secolo VIII, cioe dall'anno 774 in cui avvenne la caduta

del Regno longobardo , gia da noi descritta, infino al Natale del-

T800; giacche gli avvenimenli principal! di questi So.anni, tulti si

collegano, come vedrassi, piu o meno direltamente al Patriziato di

Carlo, e si lumeggiano con esso lui a \icenda.

I.

Del Patriziato dell' antica Roma, e del nuovi Patrizii,

islilmli da Costantino.

Ora, per procedere con chiarezza ed ordine, egli e in primo luogo

a dire alcana cosa del Palriziato in genere, e dei varii significati che

in diversi tempi questo titolo porto nel mondo romano ; donde me-

glio apparira la speciale significazione ch' ebbe in Carlomagno.

II nome di Palricius nacque con Roma
;
allorche Romolo, dando

ordini civili alia nuova citta, scelse in primo luogo cento de' piu co-

spicui ciltadini, e no formo il Senato, chiamandoli Patres: i figii e i

discenclenti di quei cento furono appellali Patricii 1. Amplificati poi

i ruoli del Senato
,
alle prime cento famiglie Patrizie

,
altre vennero

aggregate dai Re
,
dai Consoli e dagl' Imperatori ;

ma queste furono

dette minorum gentium , mentre quelle sempre rimasero clislinte col

tilolo di maiorum gentium. II Patriziato adunque nell' antica Roma,

altro per se non indicava che la nobil'a del sanguee della discenden-

za, nel qual senso si adopera Tolgarmente anche oggidi; ed oppone-

vasi a Plebe, chiamandosi plebeiae lutte le famiglie che non erano

'i

'"
>' '.

1 TITO LIVIO, Lib. 1.
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patriciae. Siccomc pero la classc patrizia lenne per lungo tempo oc-

cupalc ella sola, coi seggi senalorii, le cariche
,
le magislralure , i

sacerdozii della Repubblica e la signoria intera dello Stato, e anche

dopo le tremende lotte colla plebe che 1' obbligarono a dividere con

quesla il comando, pur ne rilonne per so la parle piu cospicua; indi

e avveuuto che al nome palrizio senapre andasse associala 1' idea di

principal polenza e dignila nello Stato. Aggiungasi che il palronalo

consueio ad esercitarsi dai Patrizii nella citta verso i clienli plebei,

e piu tardi sopra i munidpii, le colonie, le citta, ed eziandio le in-

tere province e naziorii dell' orbe romano
,
siccome formava una del-

le piu insigni prerogative di quel celo, cosi accrescevagli autorita e

splendore per 1'aderenza delle nurnerose clientele.

Ma 1'autico lustro del Patriziato romano venne meno, col venir mc-

no della Repubblica; la quale slata prima tutlo arislocratica, poi tem-

perala e mista ,
cadde fmalmente sotto il despotismo democratico y

prevalcnle per le armi di Giulio Cesare benche patrizio ,
ed indi a

poco si spense sotto il despoiismo imperiale. Allora la classe patri-

2ia, grandemente estenuata per le guerre civili e le proscrizioni, indi

mal restaurata, o per dir meglio, corrotta e imbaslardita dalla mistu-

ra del nuovi e barbari elemenli che il capriccio dei Cesari v'ando in-

iiestando, e discesa in fine, insieme col Senato, agli ultimi gradi del-

ravvilimenlo nel servile ossequio agl'Imperatori, non serbo piu che

1'ombra e la memoria della prima maesla : troppo scarso compenso

riuscendo alle passate iatture
, quelle apparenze di onore e di pote-

sta che gl'Imperatori mantennero al Patriziato, piullosto per meglio

mantcllare il proprio despoiismo, che non per riverenza agli antichi

sooi diritti.

Nuova fortuna e nuovo significato sorti il nome di Patrizio , solto

Costanlino Magno. Dopo ch' egli ebbe trasferita a Bizanzio la sede

dell' Inipero, e poslo mano a riordinare la gran macchina dello Sta-

to
, organandola ,

secondo il concetto gia iniziato da Diocleziano
,
a

forme slabili di assoluta monarchia
;
la prima cosa volse 1' animo a

coslituire attorno a se una nuova gerarchia aristocralica, la quale ri-

pelendo dal trono tulta la sua grandezza, al trono servisse di sicuro

appoggio e insieme di splendido corleggio. Quindi nacquero gli or-
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dini titolati degl'/to/n, degli Spettabili, dei Chiarissimi, dei Perfel-

tissimi, degli Egregii ; per non dire dei Nobilissimi, ch'erano i soli

membri della famiglia Imperiale, o, come diremmo oggidi, i Principi

del sangue : tiloli tutli, non piu come dianzi
, di vaga ed arbilraria

onorificenza, ma delerminati oggimai a contraddistinguere con legge

certa le varie class! e i gradi delle dignila e magistrature civili, mi-

litari e palatine dell' Impero.

Ora a capo di questa gerarchia Costanlino pose i Patrizii 1
,
con

titolo d' Illustri, il quale avean comune solo' con pochissimi e supre-

mi official! dello Stato 2. Matti la prima quadriga fagYllluslri (per

usare la frase del Gotofredo) componeasi dei Patrizii, dei Consoli ,

dei Prefetli al Prelorio e alle due Cilia capitali dell' Impero, Roma e

Costantinopoli ,
e dei Maestri delle milizie. La seconda quadriga

conteneva i Prepositi della sacra camera, i Maestri degli ufficii, i

Questori del palazzo ,
e i Conti delle sacre largizioni, del palrimo-

nio private, dei domestic! (guardie del corpo) a piedi, e dei dome-

slid a cavallo
;
che erano le supreme dignila c prefetlure palatine ,

tulle Illustri anch'esse, ma di un grado inferiore alle quattro prece-

denti, lequalieran supreme risguardo non al Palazzo, maaU'lmpero.

Yenivano quiridi le allre classi degli Speltatili, dei Chiarissimi ecc.

non solo beri distinle fra, se col debilo ordine di successione nella sea-

la gerarchica, ma ciascuna d'esse suddivisa eziandio in varie calego-

rie e gradi di piu o men nobilia, secondo la importanza degli uflicii

die abbracciava, ed a ciascun grado assegnate, insieme col titolo, le

speciali preminenze d'onore dovulegli : nella quale scienza cerimc-

niale la Corle bizanlina coll'andar del tempo giunse a tal perfezione,

clie pole esserne maeslra a tulle le Cor 11 del mondo
,

salvo forse la

Cinese, e qualche Imperatore di qucl Basso Impero non isdegno di

scriverne egli stesso precelti e Iraltali.

Ma, tornando a dire dei soli Patrizii, la loro diguita in primo luogo

era perpelua ,
cioe confer! vasi a vila; pero, siccome cosa lutto per-

1 Zosmo, Distor. Lib. II.

2 Notitia dignitatum utriusque Imperil, coi commenti del PANCIROLI cap. I;

GOTOFREDO in Cod. Theodos. Lib. VI, lit. VI.
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sonale, non traraandavasi per eredil<\ ai figli : donde appare 1' essen-

zial divario tra qucsto nuovo Patriziato, e quello dell'anlica Roma,
il quale tulto consisteva nell'ercdilaria nobilla del sangue, derivato

dai primi Palres del Senate. I Patrizii erano creali dal solo Impe-

ratore
;
e sc 1' elello era lontano dalla Corte, mandavansi dal Prin-

cipe alcuni de' primi ufllciali a conferirgli in nome suo i codicilli

e le insegne del Patriziato. E questa prerogaliva era si propria del

Sovrano
,
che allorquando Giusliniano voile riconquistare all' Impe-

ro il Rcgno golico d' Italia, e il Re Teodato offerivaglisi a certi palti

per vassallo
,

tra le principali condizioni convenute una fu che il

Re non creasse piu di proprio capo niun Patrizio in Italia, ma ne do-

vesse chiedere e oitenere ogni volta la licenza dall'Imperatore 1.

Per legge poi dell'Imperatore Zenone, niuno doveva esser promos-

so al sublime onore del Patrizialo che antecede tutligli altri owon, so

prima non avesse conseguito la dignita consolare, o esercilato alcu-

na delle maggiori Prefetture ciyilio mililari odipalazzo 2; e benche

Giustiniano, abrogando poi in parte tal legge 3, agevolasse la via

all' onore patriziale, questo pero fa sempre riservalo a pochi esommi

personaggi dell' Impero. Non aveano chi loro sovrastasse fuorche 1'Im-

peralore: die se da prima furono, almeno per qualche rispetto, infe-

riori ai Consoli, coll' andar del tempo nondimeno, ita in decadenza, e

fmalmenlein disuso, 1'antica maesta del Consolato, i Patrizii rimasero

senza contrasto la prima e piu eccelsa dignita dello Stato. L'lmpera-
torc medesimo li venerava come suoi padri e tutori

,
e scrivendo ad

alcuno di loro, lo chiamava Parens carissirne k. Anzi in questa pa-

1 Si quos e subditis ad Patriciatum prouchere vellet, id illis ne daret ipse,

verum peteret ab Imperatore. PROCOP. De bello Golhico, Lib. 1^ c. 6.

2 Nemini ad sublimem Patriciatus honorem , qm ceteris omnibus anteponi-

/w?', ascendere liceat, nisi prius ant Consulates honore potiatw ,
aut Praefe-

clurae Praelorio, vel Illyrici, vel Urbis administralionem, aut Magistri mi-

lilum, aut Magistri officiorum, in actu videlicet positus, gessisse noscatur etc.

COD. IUSTIN. Lib. XII, tit. III. De Consulibus etc.

3 Liceat aulem illustribus viris Patriciatus codicillos aceipere quamvis ne-

que Consulares, neque Praefecti f'acli sunt. Novella LXII.

4 Gosi in piii luoghi del CODICE TEODOSIANO, nell' esOrdio degli Editli in-

dirizzati a qualche Patrizio.
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lernila adoltiva pare clie si compendiasse tutto il concetto e il signi-

ficato del titolo di Patrizio ; giacche, secondo la glossa
1 e la comune

sentenza del giuristi ,
dicitur Patricius, quern sibi in patrem Impe-

rator elegit; e Giusliniano in piu luoghi delle sueleggi, parlando del

privilegi concessi ai Patrizii, ne rende quest' espressa ragione, 1'es-

ser eglino cioe eletti dall' Imperatore a tenergli luogo e ufficio di pa-

dri, e il venire come padri da lui onorati 2. Quindi essi erano i con-

siglieri nati dell' Imperatore; nel Senato occupavano i primi seggi

ed aveano principal voce nelle deliberazioni ;
e fuori del Senato, assi-

stevano il Principe nel governo, quasi consorli della potesta sovrana,

il cui peso egli professava di dividere con essi.

Percio nel rito della creazione d' un Patrizio , secondo la Formola

conservataci in un antico codice oltoboniano di Paolo Diacono, T Im-

peratore, dopo aver ammesso al bacio il candidate, condottogli in-

nanzi dal Protospalario e dall' Ipparco , volgevagli queste parole :

Nobis nimis laboriosum esse videtur concessum nobis a Deo mini-

sterium me solmn procurare : quocirca te NOBIS ADIUTOREM fed-

mus, el hunc honorem concedimus ut Ecclesiis Dei et pauperibus le-

gem facias, et ut inde apud altissimum ludicem rationem reddas.

Dopo di eke indossavagli il nianto, o la clamide, meltevagii neli'in-

dice destro 1' ariello e consegnavagli un foglio bambagino scritto di

propria mano
(
cioe il diploma, o come chiamavansi da Giustiniano, i

eodicilli del Patrizialo) dicendogli : Esto Patricius misericors et in-

stus
; per ultimo coronavagli il capo di un cerchio d' oro e lo licen-

1 In COD. Lib. Ill, tit. XXIV. Ubi Senatores etc.

2 Sancimus, viros excelsos PATRICIOS , quos in huiusmodi dignitalis apicem

Augusta Maiestas relulerit, illico ab Imperialibus coditillis praestitis, patres-

familias efjici, ac potestate liberari paterna,', ne videanlur QUI A NOBIS LOC*

PATRIS HONOMNTUR, alieno inn esse subiecli : quis enim patialur.... Imperato-

riam celsitudinem non valere eum, QVEM SIBI PATREM ELEGERIT,, ab aliena exi-

tnere polcstale? COD. Lib. XII, lit. III. De Consulibus etc.

E nella prefazione della Novella LXXXI. Dudum leyem scripsimus super

gloriosissimisnostrisPATRicns, quae liberos eos, dignilatis collatione, paterna

potestale demonsiral. Non enim dccens pulammus, ut QUOS ms IK OFFICIUM

PATRUM PROVEIHMUS xosTRORUM, Id sub aliena slnt potestate.
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ziava l. II manto o la clamide, 1'anello e il cerchio d'oro, c, secondo

Cassiodoro 2, anchc i scrici calzari, erano gli ornament! distintivi

della dignila palriziale ;
siccomc gia gli anlichi Palrizii di Roma, per

segno caratterislico di lor nobilla, porlavano una special foggia di

calzari, lerminati in sul collo del piede da una lunula ossia mezzalu-

na, chiamata percio dal poeta Stazio patricia luna 3.

Quesli simboli regali del manto e della corona d' oro, e le formole

tesle recitate, raoslrano die nel conferire all' eleito quest' onore su-

premo del Patriziato ,
1' Imperalore coslituivalo quasi suo collega e

vicario nel reggimenlo della cosa pubbHca,ecomunicavagli un'auto-

rita quasi regia e sovrana, di cui egli dovea render conto solo al Giu-

dice altissimo
;

la quale autorita nondimeco dovea principalmente

esser volta alia protezione delle Chiese e dei poveri, ai quali il Pa-

trizio, come accennava il suo nome stesso, farebbe da padre e da

tutore
; ma, fuori di cio, ,non si determinava altrimenti ne si atlribui-

Ta al Patriziato niuna special funzione o giurisdizione propria.

II Patriziato imperiale era dunque ,
siccome noto il Gotofredo nei

suoi celebri commenti al Godice Teodosiano 4, una dignita, non una

amministrazione
;

era il sommo degli onori ,
ma senza definito co-

mando; abilitava alle piu alte cariclie dello Stato, e tulte conteneale,

per dir cosi, Yirtualmente
,
ma non era in atlo nessuna, secondo la

frase di Cassiodoro : Honor ipse cinclus est, cum vacaret, nihil iuris-

dictionis habens et mdicantis cingulum non deponens 5. Che secon-

giungevasi, com' era frequenlissimo, ad ufficii di comando, e spe-

cialmente ai supremi, rimaneva nondimeno da essi dislinto e indi-

1 MABILLON, De Re Diplomatica, Supplem. cap. IX; DUCS.NGE nel Glcssa-

rium, alia voce Pdtridus.

2 Variarum, Lib. VIII, Ep. 9. Cf. Lib. Ill, Ep. 5; Lib. YI. Formula Patri-

tialus.

Sic te, dare puer, genitum sibi Curia sensit,

Primaque PATRICIA clausit vestigia LUNA.

Lib. IV, Silva 2.

4 Lib. VI, tit. VI.

5 Variarunij Lib. VI. Formula Patriciates.
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pendente : il che apparisce dalle stesse appellazioni di Palricius et

Consul
,
Patricius et Praefectus Praetorio Orientis

,
Patricius et

Proconsul Africae, Patricius et Magister officiorum, ed altre simili,

frequenlissime ad incontrarsi nella storia imperiale 1. Percio al-

tresi, la dignita di Patrizio era perpetua; laddove quelle che porla-

van seco funzioni ordinarie e determinate di governo ,
come il Con-

solato, le Prefellure, i Magisterii ecc., erano di lor natura tempora-

nee, e scaduto il tempo dell' ufficio, solo ne lasciavano a cbi 1'avea

amminislralo onorifica memoria nei titoli di Vir Consularit, Prae-

fectorius, ex Magislro e simili 2. Laonde
,
avuto rispetto a lutli

1 OTTAVIANO GENTILI, nell' erudita e bell' Opera che scrisse De Patri-

ciorum origine , varietate, praestanlia et iuribus , Libri IV (Romae 1736),

distingue in quattro classi i Patrizii dell'Impero, ed a ciascuna classe assegna

uflicii e dirlttl distinti; collocando nella l a classe \Patres lmperatorumtn^L
2 a

gli Advocati Ecclesiarum, nella 3 a
i Patricii mililiae, avcnti cioe comandi

militari, e nella 4 a
i Patricii provinciarum eturbium, incaricati cioe di govern!

civili
(
Lib. II, cap. 3 e segg.). Ma in cio, a parer nostro, egli e andato lung!

dal vero
;
e in vece di recar luce e ordine nella materla del Patriziato,, e riu-

scito ad oscurarne e falsarne il concetto, il Patriziato era unsolo, e sempre

il medesimo, e i Patrizii, come tali, erano tutti memhri di un medesimo Or-

dine; i variiufTicii o comandi loro aflidati erano cosa sopraggiunta e di versa

dalla dignita Patriziale ; eppercio non porgono niun fondamento ragionevole

alia predetta classificazlone. II che apparisce anche daU'esame delle autorita

mcdesime che il Gentili ivi adduce.

2 Puo aggiungersi che Fessere il Patriziato mera dignita, non magistra-

lura, rendeane capacc anche il minor sesso, benche legalmente incapace

di comando. Certo e che si ha frequente mcnzlone di Patriciae o Patricis-

sac; e tali chiamavansi non solo le mogli dei Patrizii, come la celebre Anto-

nina di Belisario, e forse alcune di quelle nobilissime matrone a cui trovan-

si indirizzate varie lettere da S. Gregorio Magno(Lil). \, ep. 11
; Lib. II, ep.

27; Lib. Ill, ep. 60; ecc.); ma altre eziandio, le quali o per 1'alto grado che

teneano nella Corte deU'Imperatrice, o per attenenza di sangue colla fami-

glia Augusta, o per allri meriti, venivano specialmente decorate della di-

gnita Patriziale. Cosi, di Teoctisla narra GIOVANNI CUROPALATA (presso il BA-

RONIO, a. 831, R. 1), che, allorquando lasua figlia Teodora fu sposata e in-

coronata Augusta dall'Imperatore Teofilo, consegui anch'essa il cingolo e la

dignita di Patrizla: Quo tempore Theodora diademate coronata fuit, eim quo-

que mater Theoctiste cingulo et Patriciatus dignitate ornata est.
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cotesli caratlcri del Palriziato , mal non si apposero quegli Autori 1

chc rassomigliarono la dignita del Patrizii nella Corlc impcriale di

Bizanzio a quella dei Cardinali nella Corle del Papa : dignita 1* una

e T altra perpelue e supreme , e conferite immediatamente dal sola

Principe; gli uni e gli altri, consiglieri nati e coadiulori del Principe

nel governo universale, e ad arbitrio di lui incaricali delle legazioni

e dei governi e delle prefelture piu important! ,
ma tulta\ia senza

eke il titolo di Cardinale negli uni, o di Patrizio negli altri, import!

per se soio niuna special giurisdizione o comando. Al eke potrebbe

aggiungersi ,
eke siccome oggidi al solo collegio dei Cardinali e ri-

slrelta 1'elezione del Pontefice
;

cosi nell' Impero Bizantino i Patrizii

ed ebbero sempre, se non esclusiva, certo principalissima parle nel-

la creazione dei nuovi Augusti o nel loro esautoramento
,
e spesso

salirono essi medesimi dal Palriziato immediatamente al trono, sic-

come puo vedersi, percorrendo i lungki annali di quell' Impero.

Oui pero e da notare allentamentc una modifkazione introdotlasi

a poco a poco nell' uso del litolo di Palrizio, la quale venne ad alte-

rarne o estenderne il senso
,
cambiando in nome d' ufficio quel eke

era semplice appellazione di dignita. Da prima, quando a un Patrizio

affidavasi il Governo' di una regione o di una provincia, egli soleva,

come gia indicammo
,
al litolo di Palricius aggiungere il titolo pro-

prio diquel governo: eppercio dicevasi Pairicius etExarchmllaliae,

Patricius et Slrategus Siciliae , Palricius et Comes Orienlis, etc.,

distinguendo cosl V appellazione propria dell' ufficio governativo, da

quella della dignila Patriziale. Ma poi ,
siccome coleste Prefetture

maggiori non soleano conferirsi eke a personaggi insigniti del Patri-

ziato, si comincio a confondere quasi In una sola idea Patriziato e

Prefettura, e quindi oinesso dei due litoli il men nobile, invalse 1'uso

di ckiamar semplicemente Palrizio della tale o lal provincia ,
il Pa-

trizio destinato a governarla. Di qui son nale, come bene osservo il

Salmasio 2
, quelle denominazioni di Palricius Africae , Palricius

1 PANCIROLI
,
Nolitia diynitatum etc. cap. II

; GENTILI , De Patriciomm

origine etc. Lib. II, cap. 12
; ed altri.

2 Nella Dissertazione De Secretariis, presso il SALLENGRE, T. II.

Serie Y, vol. IX, fasc. 331. 3 19 Decembre 1863.
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Orieniis, Patricius Siciliae etc.
,
che nella storia bizantina s' incon-

trano si frequent! ,
dal sesto secolo in poi ; nelle quali il litolo di

Pairicius, benche veramente import! due cose, cioe la dignila patri-

ziale e la Prefeltura governaliva, sembra nondimeno esprimere solo*

la seconda.

Con cio il nome di Patrizio , seriza mai perdere tuttavia il prima

significato , pur ne assunse un secondo , quello cioe di governalo-

re, ossia luogotenente imperiale nel reggimento delle province. In-

queslo senso, nel Liber diurnus de' Roman! Pontefici, si ha una for-

mola iniitolata ad Patrichimprovinciae 1; e nel medesimo senso

neile aggiunte di Landolfo Sagace alia Historia Miscella, Romano &

chiamato successor Patriciates , quando sottentro a Smaragdo nel-

1'Esarcato d' Italia 2
. Anzi questo significalo invalse talraente, che,

siccome uei diplomi imperiali e negli Alt! pubblici segnavansi gli

anni dell' Imperio e del Gonsolato perpetuo degli August], cosi v'ha

esempio di carte e diplomi di Patrizii, governatori di province, no-

tati cogli anni del loro Patriziato, cioe del loro governo. Tal e il

diploma che nell'anno 914 Landolfo cd Atenolfo, Principi Longobardi

di Benevenlo, ed allora dipendeati dall'Impero bizantino, diedero in

favore del Monastero di S. Vincenzo al Yollurno; in fine del quale

si legge : Data XVI Kalen. Decembris anno quinlo PATRICIATUS

Domni Landulphi el Domni Athenulfi excellentissimorum Principum,

indict. Ill; ed in fronte a un contralto di permula, stipulate nel me-

desimo anno tra Giovanni Abbate di Montecassino e Godelperto Ab-

bate di S. Vincenzo al Volturno, parimente si legge: Anno Imperil

Domni nostri Constantmi septimo ; et quinto anno PATRICIATUS

Domni nostri Landulphi necnon et quinto anno Domni nostri Athe-

nulphi Principis etc. 3.

1 Cap. TI, tit. 7. Giova qui ricordare che il Formolario pontificio del

cosi detto Liber diurnus fu compilato, secondo il GAR^ERIO, verso i principli

del seeoloVIII.

2 Smaragdus patricius, a daemonio non iniuste corrcptus, successorem

Romanum patriciatus accipiens, Constantinopolim remeamt. Presso il MURA-

TORI, Rer. Ital SS. T. I, p. 182.

3 Chronicon Vulturnense , presso il MURATORI. Rer. Ital- SS. T. I, P. II?

pag. 415 e 417.
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Abbiamo discorso fin qui del Patriziato imperiale, cioc di quello

the era in vigore nei dominii proprii dell' Impero; ma & da aggiun-

gere che anche fuor dell' Impero ,
ossia ne' Regni e Stati Barbari,

che poca o niuna dipendenza riconosceano dall' Imperatore , trovasi

usurpato, ad imitazione dell' imperiale, il nome e la dignita di Pa-

trizio. Imperoeche i Re Barbari ebbero sempre in ammirazione al-

tissima le istituzioni romane ; eppero nei nuovi Slati che fondarono

sulle rovine medesime dell' Impero occidentale, molte cose ritrassero

e imitarono dall' antica e nuova Roma , parendo loro di accostarsi

con cio in qualche modo alia romana grandezza. Quindi veggiamo,

non solo il gran Teodorico in Italia rilenere , nella sua Corte e nei

suo regno ostrogotico, le leggi, gli ordini civili, le dignita, i titoli

e quasi in ogni punto le forme romane
;
ma anche nelle Gallie, e

nelle Spagne, e persino nell' ultima Britannia, i Borgognoni, i Fran-

chi, i Visigoti, gli Anglosassoni foggiare in molte cose la reggia e

il governo sopra quel tipo ,
che tutli verieravano come I' ideate piu

perfelto che il mondo avesse mai avuto di Stato politico. Ma per non

uscire dal Patriziato, certo e che in parecchi reami barbarici di quel-

T eta esso ritrovasi, copialo appunto, nei nome e nei fatto
,
dal tipo

romano e imperiale: cioe primieramente, come titolo di sovreminen-

le dignila e perpetua ,
conferita dal Re ai primi personaggi dello

Stato
;
e poi eziandio come titolo di ufficio, equivalente a Rettore di

province o di cilia, ovvero a Regio luogolenenle nei maggiori co-

mandi, civili o militari
;

e cio appunto perche tali ufficii o comandi

(siccome abbiam notato poc' anzi del Patriziato imperiale) soleano

<xmferirsi a personaggi decorati della dignita patriziale l.

A chiarirsi di tal fatto, egli basta svolgere i Libri delle Variarum

di Cassiodoro 2, dove si leggono parecchie creazioni di Patrizii,

fatte dai Re ostrogoli d' Italia
,

e se ne da la formola solenne
;

il

1 Comme c'etait du rang de ces Patrices qu'on choisissait les Gotivemeurs

de provinces; de la vient, que le nomde Patricien se prend assez soitvent dans

les auteurs de ce temps la pour marquer un Gowerneur. MORKKI, Diclionn.

Mstarique.

2 Variarum
,
Lib. Ill, Epist. 5, 6; Lib. VI, n. 2. Formula Palricialus;

Lib. VIII. Ep. 9, 10, 11,21,22.
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Registro delle Epistole di S. Gregorio Magno 1, tra le quali alcune

trovansi indirizzate a varii Patrizii del Re Merovingi nelle Gallic
; le

Istorie di S. Gregorio Turonense 2, di Fredegario Scolastico 3, di

Paolo Diacono 4, dove dei medesimi Palrizii delle Gallic e faita

frequente menzione; le antiche Formole del monaco Marculfo, e tra

esse quella singolarmente che ha per titolo: Charta de diicatu, pa-

triciatu
,
vel comitatu %

,
ed e il modulo del diploma ,

con cui il Re

conferiva il Governo di.una regione o citla solto I'.uno di quei tre

titoli
;
e fmalmente per la Britannia, durantc 1' Eplarchia, i varii di-

plomi d'lna, di Etelredo, di Offa ed altri Re, e gli Alti dei Sinodi

per lullo il secolo VIII, dove, insieme coi Principi e Senatori, si tro-

vano sottoscritti e menzionati i Patrizii del Regno 6.

Solamcnte ci giova aggiungere, quanto alle Gallic, che il nome e

la potenza dei Palrizii, solto gli ullimiMerovingi, trovasi talvolla qua-

si pareggiata a quella dei Maggiordomi ,
i quali ,

com' e noto, eser-

citavano nel loro Maggiordomalo potesla pressoche regia. Infatli,

siccome narrano Fredegario cd Aimoino, allorquando Clotario II eb-

he nel 613 riuniti sot to di se in una sola monarchia tulti i Reami

Franchi, creo "Warnario Maggiordomo a vita nel Regno di Borgogna,

Radone Maggiordomo per 1'Austrasia, e costitui Erpone Patrizio del-

le region! Transgiurane 7; e sotto Clodoveo II, mentre Erchinoaldo

1 Lib. Ill, Ep. 33
;
Lib. VI, Ep. 37; Lib. IX, Ep. 110 ; Lib. XI, Ep. 14.

2 ttislor. trancor. Lib. IV, c. 24; Lib. VI, c. 11
;
Lib. VIII, c. 43; Epi-

tome, c. 67.

3 Chronicon, cap. 18, 21, 24, 29 ecc.

4 De Gestis Langob. Lib. Ill, cap. 3, 1, 8. II DUC\>-GE nel s.uo Glossarium,.

alia voce Palricim, ha raccolto Vintiera seric di quesli Palrizii delle Gallic,

sotlo i Re Merovingi.

5 MARCUJ/FT Formulae, Lib. I, c. 8. Non e ben certo in qnal tempo ap-

punlo fiorisso il Monaco Marculfo
,
ma comunemeule credesi che egli scri-

vesse la sua Raccolta solto gli ultimi Re Merovingi.

6 Vedi il DUCVISGE, 1. cit.

7 Clolarius. . . monarchiam regni adeplus, Warnarium, emus instantia re~

gnum Burgundiae fuerat adeptus, Maiorem domus in ipso constiluit regno ,

dato'el Sacramento
,
ne cuncto quo adviveret tempore successorem acciperct.

Austrasils vero Radonem quemdam. . . eodcm honoris gradu donation praefe-
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era Maggiordomo dclla Ncuslria 1 e Flaocato dclla Borgogna ,
Wil-

lebado signoreggiava come Patrizio Transgiurano 2
;

il quale nel

641, chiamato dal Re alia diela di Aulun, sapendo che Flaocalo per

antica nimista per fresche offese gli macchiiiava la morte, vi ven-

ue, ma con gran corteggio di Yescovi e di Conli, c buon nerbo di

truppe raccolte dal suo Patriziato 3
;
e quindi, roltasi soito gli occhl

del Re aperta guerra tra il Maggiordomo e il Palrizio, quesli fu in

campale baltaglia sconfitto ed ucciso.

Ma colla slirpe Merovingia cesso in Francia il nome dei Patrizii
;

imperocche nella seconda dinastia, averido i primi Re assunlo essi

medesimi, ma con nuova e assai piu illustre significazione, il Patri-

zialo, non parea decente, die ri'manesse comune ai suddili, benche

grandissimi, un tilolo che era porlato dal Re, e da lui associate al

iilolo regio.

II.

Del Patriziato, conferito ai Principi e Re Barbari.

A compiere il breve ragguaglio di quelle notizie preliminari,

che grandcmenle ci gioveranno a meglio intendere il Patriziato di

Carlomagno, rcsla ora che accenniamo 1'uso che tennero gl' Impera-

tori Romani di conferire quesla dignila a Principi stranieri ed a Re,

anche potentissimi, fuor dell' Impero.

cil. Ultraiuranig quoque Erponem, genere Francorurn, PATRICWU instituit.

AIMOINI, Historia Francorum, Lib. IV, cap. 6. Gf. FREDEGARII Chronicon,

c. 42,43.

1 Questo medesimo Erchinoaldo
,
celebre tra i Maggiordomi di Francia,

c chiamato Patrizio da BEDA (Hist. Eccles. Lib. Ill, cap. 19j e dal Chronicon

Fontanellense cap. I: tan to e vero, che le due dignitA poco si differenziava-

no 1'una daU'allra.

2 FREDEGAUII Cliron. c. 89, 90; AIMOIN. Lib. IV, cap. 39.

3 Chlodoveus Willebadum PATRICIUX ad se venire praecepit. Willebadus

cernens iniquum consilium Flaochati.... de suo interilu fuisse inilum, colligens

secwn piurimam multitudinem de PATRICIATUS sui termino, etiam et ponlifices,

sen nobiles et fortes quos congregare potuerat, Augustodunum gradiendum
Her arripvit etc. FREDEG.VB. c. 90.
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Egli e un fatto indubitato, che i Re barbaric!, venuti dopo il quar-

to secolo dal Settentrione ad invadere 1' Impero di Roma, sempre mo-

straronsi grandemcnte ambiziosi di liloli e dignila romane ;
ed alle

ostilila e violenze mescolarono uo singolare ossequio ed una quasi

idolatria verso il come romano. II che deve senza dubbio altribuirsi

in primo luogo a quell' incredibile presligio che la maesla e gran-

dezza di Roma e lo splendore della sua civilla esercitavano sulle

menli dei Barbari. Quest!, benche prepotenli per forza materiale e

per guerresco vigore , nondimeno sentivano troppo bene la loro in-

feriorita per tulti gli allri rispeiti ; e quasi vergognando della pro-

pria rozzezza e barbaric ,
nulla ambivano maggiormenle che il ve-

slir le fogge della gealilezza latiiia e farsi Romani. Ora siccome il

partecipare agli onori e alle dignila dell' Impero sembrava loro la

piu nobile maniera di acquislarne la cittadinanza, e di essere incor-

porali ,
essi e i lor popoli ,

nel mondo romano 1
; percio a quegli

onori aspiravano con lanto ardore.

Ma olire a do, ve li spingea 1'inleresse politico, e lo scopo comu-

ne a quasi lulli quei Re Barbari
;

il qual era, non gia di annientare il

romano Impero o desolarne con transitorie e vane slragi le provin-

ce, ma bensi di acquistare nelle felici terre romane ferma stanza e

tranquilla ai loro popoli, esuberanii di numero e omai non possibili

a contenere nelle vaste
,
ma misere lande del nalivo Setlentrione.

Infalli, quel litolo o dignila romana qualsiasi, che un Principe Bar-

baro ollenea dall' Imperatore, non era gia una mera e vana onoran-

za; ma naturalmente importava ed esprimeva un vincolo altresi di

amicizia e federazione, o eziandio di dipendenzae vassallaggio poli-

tico verso 1' Impero. II che frullava al Principe dignilario tre prin-

cipali vanlaggi. Gli assicurava in primo luogo dalla parle degl' Im-

peratori il tranquillo possesso delle sedi da lui occupate nelle lerre,

state gia in assoluta signoria dell' Impero, sanando in colal guisa la

illegHtimita della prima invasione; inollre, lo proteggeva dalle in-

1 Percio Sigismondo, Re di Borgogna, scriveva a Yilaliano Senatore di

Costautinopoli: Quoscumque honorum privilegiis erigitis, Romanos putare

debelis. AVITI YIENNENSIS, Epist. 42.
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giurio o invasion! di allri Barbari, con quanlo avea di valorc I'aulo-

rita imperialo, la quale, avvegnache debole spesso nel falto, in di-

ritlo nondimcno era sempre tenuta e vencrala anco dai Barbari,

siccome la snprema potesti politica del mondo; e per ultimo, gli

rendea piu docili ed ubbidienti i Romani abitatori delle terreconqui-

state, giacche questi men diflicilmente piegavansi al giogo di un Re

barbarico, quando il vedeano litolato alia romana erivestito, per dir

cosi
,
delle divise di ufficiale romano.

Da tul to ci6 s'intende, percke i Re Barbari, che sogliono essere

riguardaii per implacabili nemici e distruggitori spielati della roma-

na polenza, pure lenessero in si gran pregio le onorificenze romane,

fino a pavoneggiarsene talvolta piu che non del regio nome, eredi-

tato dtigli avi o ricevuto dalla propria nazione 1
;
e perche di tanto

ossequio circondassero la maesta dell'Imperalore romano, soprattut-

to dopoche erano giunli al fermo possesso delle terre occupate. Per

essi 1'Augusto era sempre il supremus urbis dominus, il Sovrano del

mondo, il Signore delle nazioni; Inngi dal trallarlo come uguale ,
il

veneravano come lor superiore e Principe, e scrivendo alia sua glo-

riosissima Serenita, il chiamavano padre 2. Ed eglino in grazia ap-

punto dei titoli, ond' erano slati da lui insignili, chiamavansi suoi

miiiies, suoi honorati, considerandosi come dignitarii dell' Impero

1 II medes'mo Sigismondo, scrivendo air Imperatore Anastasio, non du-

bitava di affermare : i suoi maggiori, per la loro devozione a Roma, aver

sempre falto piu stima dei titoli di milizia e degli onori ottenuti dall' Im-

pero, die non della regia eredita loro trasmessa dai padri: Traxit islud a

proavis generis mei apud vos decessoresque veslros semper animo Romana de-

votio, ut ilia nobis magis clarilas putarelur, quam vestra per MILITIAE TITULOS

porricjeret celslludo; cunctisque auctonbus meis semper magis ambilum est,

quod a Principibus (cioe dagFImperatori) sumerent, quam quodapalribus at-

tulissent. AVITI YIENN. Epist. 83.

2 Cosi Teodeberto I, Re de'Franchi, scrivendo a Giustiniano, iniitolava

le iettere: Domino illustri et praecellenlissimo domino et PATRI lustiniano 1m-

peratori; e Childeberto II, scrivendo a Maurizio: Domino glorioso, pzo, per-

peluo, inclyto, iriumphatori, ac semper augusto PATRI Mauricio Imperatori.

Vedi YAppendice alle opere di S. GREGORIO TURONENSE, ediz. del Ruinart,

pag. 1336 e 1315.
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ed ufficiali del sacratissimo Palazzo
;
e professavano 6ziandio di re-

gnare sopra le loro nazioni, non altrimenti che in virtu dell' investi-

tura imperiale, governandole in nome dell' Imperalore 1. II che pe-

ro non toglieva che nei loro regni non la facessero da padroni e

Principi indipendenli, ed impugnassero anco le ami contro 1' Impe-

ro, ogni qualvolta lor tornasse meglio.

Dall' altra parte, egli riusciva pure di grand' ulile agl' Iraperatori

il coraperarsi, con nulla piu che un tilolo e un diploma di Conte o

di Palrizio, la devozione di cotesli Re Barbari
;
e quando il tratlarli

da nemici, con guerra a oltranza, sarebbe stato inutile e rovinoso,

cangiarli in vece in alleali e difensori contro i nuovi assalti che da

altri Barbari 1'Imperio avea da sostenere. Tale infatti fu la norma, a

cui govcrnossi la politica degl' Imperatori verso i Barbari fin dal se-

condo secolo, quando gia vedeasi essere omai impossibile il conte-

nere al di la del Reno e del Danubio il torrente della invasione bar-

barica
,
e salvare I' inlegrila lerriloriale del mondo romano

, qual

era stata nel colmo di sua grandezza, cioe ai tempi di Traiano. Di

quinacquero quelle alleanze con varie generazioni di Barbari, i qua-

li sotto nomc di Lett,' di Gentili, di Federali, di Dedilizii, divenne-

ro gli ausiliari dell'Impero, e furon posli a custodire il fossato delle

romane frontiere, o spinli a combaltere i nuovi invasori. E piu tar-

di, di qui pure originarono principalmenle tutti quei liloli e dignita

loinaiie, ondo si veggono dal secolo quinto in poi decorati i Capita-

ui e Principi delle nazioni.

Ora tra coteste dignita , quantunque di varii nomi e gradi sian

quelle che Iroviamo date a Principi stranieri
,
come di Maestro

delle milizie 2
7
di Conte del domestici, ed anche solo di Silenzia-

1 Yeggansi principalmente, fra le Epistole di S. AVITO YIEXKENSE, quelle

ch'egli dettd in nome del Re Sigismondo all'Imperatore, cioe la 69.% l'83.
a

e l'84.
a Nell'83. a

si legge: Cumque gentem nostrum videamur regere, UGH

aliucl nos quam MILITES VESTROS credimus ordinan.

2 Alarico, Re de' Got!, enlrato in Italia, nel 109 chiedea fra le altre con-

dizioni ad Onorio, di essere creato Maestro delle milizie: ed avendo Onorio,

per isdegno di prostituire a un Rarbaro le dignita dell'Impero, rifmtata la

domanda, Alarico ne fu si irritato che voile piombar subito al sacco di Ro-
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rio 1 od allro ufficio palatino ;
la piu ambita nondimeno e la piu

pregiata clai Re
,
era senza dubbio quella di Palrizio : sia perche

questa era nell' Impero la piu alia, sia perche, importando il Palri-

ziato
,
secondo die abbiamo sopra esposlo , una luogolenenza e un

quasi consorzio della potesta imperiale, niun'altra dignita meglio

parea convenirsi alia condizione regia.

II primo per avventura, che fra i Re Barbari, acquistasse il titolo

di Patrizio
,
fu Odoacre. Dopo ch' egli ebbe dalo 1' ultima spinta al

crollanle Impero d' Occidente
,

e relegalo a Miseno il giovinelto

Augustolo ,
del quale poc' anzi egli era protector , ossia guardia del

corpo 2
; invece di assumere la porpora e il tilolo imperiale ,

con-

tentossi del nome di Re
, datogli dall' esercito

;
ma per mantenersi

piu sicura in pugno la signoria di tulta Italia, giudico spediente di

farsene dare
, per dir cosi

,
1' investitura legale dall' Imperatore

d'Oriente, Zenone. Percio, indettato a sua voglia il Senato romano,

per mezzo di questo chiese ed ottenne da Zenone la dignita di Pa-

trizio, e con essa 1'autorita di governare la diocesi italica 3
7 quasi

in nome di Zenone stesso
;

il quale infalti fu salulato come unico

Signore deH'Oriente e deir Occidente
,
ed ebbe in Roma immagini

e statue, secondo il costume, del pari che in Costantinopoli 4. Sotlo

queste apparenze ,
Odoacre pote regnare tranquillamenle per ben

quattordici anni, come Re dei Barbari e Patrizio dei Lalini in tulta

ma, al quale infatti, clopo altre inutili pratiche d'accordo, non tardo

a venire. Avuta poi Roma in suo potere, e falto creare dal Senato Impera-

tore Attalo
,

si fe subito investire da questo dell' ambita carica di Magister

militum; e ad Ataulfo, suo cognato e poi successore nel regno, t'ece con-

ferire la dignita di Comes domesticorum. SIGOMO
,
De occidental! Imperio,

Lib. X.

1 PROCOPIO
, De bello Persico , Lib. II, cap. 29, narra di un Gobazo, Re

della Colchide, il quale avea titolo di Silenziario del palazzo imperiale, e ne

ricevea il soldo.

2 Odoacer nomine } PROTECTOR Caesarianus. PROCOPIO
,
De bello Gothico

Lib. I, cap. 1.

3 Yedi VExcerpla de Legationibus C#MALCHO RHETORE, nel Corpus Hist.

Vyzant. T. I.

4 Excerpta historica ex C.VNDIDO Isauro. Ivi.
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la penisola ;
infino a tanto clie un altro Barbaro , phi forlunalo e

potente ,
Teodorico re dei Goti ,

non Tenne a sbalzarlo dal regno e

dal mondo. Ed anche Teodorico venne in nome dell' Imperatore a

conqiristare 1' Italia, per dar ivi doviziosa e ferma stanza a' suoi Goti

irrequieli, clie ad ogni tralto minacciavano Costantinopoli ;
e \i \enne

Insignito anch' egli del litolo di Patrizio 1 : il qua! litolo in veritk

niun Re barbarico porto mai con piu decoro
,
siccome niun Re bar-

banco fu
, per indole e per coltura , piu romano di Teodorico e piu

degno di regnare sopra i Roman! .

In Teodorico e in Odoacre la dignita Palriziale fu aggiunta al

nome di Re
;
ad altri invece ella fa data dagl' Iraperatori, quasi per

compenso delSa perduta dignita regia. CoslaVitigc, re dci Goli,

dopo clie fu vinto da Belisario e condolto prigioniero a Costantino-

poli , Giustiniano confer! il litolo di Patrizio e di Conte
,

e con essi

mandollo raeao sconsolato a vivere il rimanente de' suoi di in un

picciol govenio sulle fronliere della Persia 2. Ed Erarico, succes-

sore di Vitige , patieggio secretamente con Giustiniano di cedergli

tutta Italia e spogliare le regie insegne , purche egli lo ascrivesse

tra i Patdzii, e fornitolo di molt' oro, gli assicurasse un agialo ritiro;

del clie 1' Imperatore era prontissimo a contentarlo, se non 1' avesse

vietato 1'improvvisa morte di Erarico, cui i Goti assassiriarono per

collocare in sua vece sul trono il bellicoso Tolila 3. Anche a Geli-

1 Duce Theoderico , qui mr erat PATFJCIUS
,
et Byzanlii sellam Consula-

rem ascenderat. PROCOPIO, De bello Goth. Lib. I, c. 1
;
Gf. Lib. II, c. 6. Teo-

dorico fu Console ordinario, in Oriente, 1'anno 484. Del suo Patriziato 5

fatta illustre menzione anche presso CASSIODORO
(
Variarum Lib. VIII, c. 9),

dove il Re Atalarico, nel conferire air illustre Goto Tholuit il titolo di Patri-

zio, ricorda, del medesimo onore essere stato decorato il suo grand* avo:

Hunc (honorem) ilia dives Graecia, quae multa gloriosissimo domno avo no-

stro debuit, yratificata pcrsolvil; veiavit fortes humeros chlamydum veslis,

pinxit suras sericis calceus iste Romanus etc.

2 luslinianus fecit eum PATRICIUM et Comilem , et transmisit eum iuxta fi-

nes Persarum, el ibi vitam finivit. ABASIAS, in Yigilio Eique non muliopost,

PATBICIO effeclo, adminislrationem iuxta Persarum tribuit terminos, ibique

Yilicjis degens vitam finivit. HIST. MISCELLA, Lib. XVI.

3 PROCOPIO, De bello Goth. Lib. Ill, cap. 2.
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mere ,
ultimo re dei Vandali, quando Belisario 1' ebbe tratto prigio-

niero a Costanlinopoli, narrano le slorie che 1' Imperatore Giustiniano

era per conferire il Patriziato , se la sua ostinazione nell' empielSt

Ariana non 1'avesse reso immeritevole di lanto onore 1. In tempi

piu lardi, un allro Re scoronato e profugo, il celebre Adelcbi, figlio

e collega di Desiderio nel regno Longobardo, approdo a Costantino-

poli , per cercarvi asilo ed eziandio soccorso d' armi a riconquistare

il trono; ma dopo vane trame e infelici tenlativi , non trovo presso

gli Imperatori bizantini altro efiicace ristoro alle sue sventure, fuor-

che la dignita del Palriziato
, negli onori del quale ,

come abbiamo

da Eginardo, egli pervenne a tranquilla vecchiaia 2.

Lungo discorso egli sarebbe Y enumerare tutti i Principi e Re,

cui gl' Iraperalori decorarono del Palriziato, qual per una e qual per

altra ragione, ma principalmente affine di viacolarli, insieme coi loro

popoli, a mantenere ferina amicizia coll' Impero, oppure a professare

yerso di esso una qualsiasi dipendenza di vassallagglo. Gli storici

bizantini parlano degli Unni
,
de' Bulgari , de' Saraceni

, degli Uno-

gunduri ,
de' Turchi , de' Patzinaci ed allre cotali generazioni di

Barbari, i cui Sovrani ebbero dai Cesari bizantini il manto e il dia-

dema di Patrizii. Ed in Italia, i Principi longobardi di Benevento,

di Capua ,
e di Salerno, cominciando da Arigiso II 3, piu volte

sollecitarono ed ebbero da Coslantinopoli il titolo di Patrizio
;
merce

1 Imperator Gelimeri praedia in Galatia multa contulit et amoena, et

cum omnibus suis cognalis in his habitare permisit. Verum in ORDIXEM PATRICH

non provexit, eo quod ab Arii secta discedere minime consentiret. HIST. Misc.

Lib. XVI.

2 Adalgis. ... rellcta Italia in Graeciam ad Constantinum Imperatorem

se coniulil, ibique in PATRICIATUS ordine atque honore consenuit. EGIMIARDI

Annales, a. 774. Altrove, tratlando di proposito della Fine di Desiderio e

di Adelchi, abhiamo mostrata T insussistenza della opinione tenula da molti

storici, che Adelchi morisse nella infelice battaglia di Calabria, nel 788.

(Yedi Civ. Catt., Serie Y, Vol. VII, pag. 181).

3 Nel 787 egli chiese il Patriziato ,
offerendosi per vassallo air Impera-

tore Bizantino; c tjucsti gli mandd tosto due suoi Spatarii a conferlrgliene

le insegne, ma neirafferrare in lulia, il trovarono morto. COD. CAROL.

Epist. XCII, ediz. del Ceuni).
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il quale spontaneamenle riconoscendo nei loro Stati 1'alto dominio

dell' Imperatore greco, miravano a farsi indipendenli dai Caroling!,

loro legiltimi Sovrani, e sotlo apparenze di vassalli dell'Impero

orienlale, esercitare piu libera la signoria.

Nelle Gallic poi, i Re borgognoni e i franchi, per antica alleanza e

devozione amicissimi all'Impero, ebbero, fra gli altri onori roinani,

anche il supremo del Patriziato imperiale. Sigismondo , re di Bor-

gogna, oltre il titolo di Conte, portava certamente quel di Palrizio 1
;

e probabilmente avealo portato eziandio Gundebaldo sue padre 2,

cd allri suoi predecessor! ,
clei quali egli alleslava all' Imperalore

Anastasio., avere essi avulo in maggior pregio i titoli di romana

nobiita ottenuli dall' Impero ,
clie non la regia dignita trasmessa

loro per sangue 3. E il potenlissimo re del Franchi
, Clodoveo, re-

cossi anch' egli a sommo onore di ricevere i codicilli e le divise del

Patrizialo, mandategli dal medcsirao Anaslasio, quasi per congralu-

lazione dell a gran vittoria visigotica, Imperoccke, siccome abbiamo

da Gregorio Turonense, egli celebro con istraordinaria pompa ,
a

maniera di trionfo, quel di che nella basilica di S. Martino di Tours

indosso la tunica purpurea e la clamidc
,
e cinse alia fronle il dia-

dema palriziale 4. E nell' epitaftio, die sulla sua tomba fu deltato,

1 Dum domnus meus
,
PATRICIVS Slglsmundus , yloriosissimum Principem

(Y Imperatore] officio legalionis expetiit elc. AVITI VIE.NX. Epist. 7. la altre

Epistole, il Re Sigismondo e intitolato Conte. Vedi 1'Epist. 42 e 84, colle

annotazioni del SIRMO?JDO.

2 Post obitum devolissimi fidelmimique vobis pains rtiei , PROCEEIS ve-

stri etc. AVITI YIENN. Epist. 84. Quel proceris, se non allude al Patriziato,

certo esprime qualche altra minor dignita della Corte imperiale, in virtu di

cui Gundebaldo tenevasi per ufRciale devotissimo dell'Impero.

3 Yedi 1'Epist. 83, gia citata.

4 Patrata post haec victoria (coU'espulsione totalc dei Yisigoti dalle

Gallic) Turonis regressus est , multa sanctae basilica e bcati Martini munera

offerens. lyitur Chlodovcchiis ab Anastaslo Imperatore codlcillos de consulatu

accepit, et in basilica beati Martini tunica blatea indutus cst et chlamyde,

imponens vertici diadema. Tuncascenso equite (al. er/uo] aurum argentumque

in itinere illo, quod inter portam alrii basilicae beati Martini et ecclesiam

civitatis est, praesentlbus populis manu propria spargens, voluntate benignis-
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crcdcsi, da S. Remigio, dopo il lilolo regio leggesi ricordato quel di

Patrizio
,
siccome una delle sue glorie piii mcmorabili 1. Vogliono

inoltre il Ducauge c il Mabillon 2
,

c con fondamento assai proba-

bile, eke il titolo di Vir inlusler , onde, da Clodoveo fmo a Carlo-

magno , i Re franchi usarono decorarsi in capo ai diplomi c alle

epistole, traesse origine appunto dalla dignita patriziale, conferila la

prima volla a Clodoveo; essendoche, come abbiamo sopra spiegato,

tra le varie appellazioni d' onore
, speltanti ai varii ordini delle di-

gnilci dell' Impero, quella d' Uluslre, siccome la piu nobile, era pro-

pria solo dei Palrizii, dei Consoli e di quelle supreme Prefetture die

abbiamo a suo luogo enumerate.

Se dopo Clodoveo ,
altri Re della slirpe Merovingia ottenessero il

Palriziato, quantunque non ne manchino indizii ed Autori che 1' affer-

mino
,
a noi qui non rileva 1' esaminare. II certo si e'che quesla di-

gnita torno a risplendere con nuovo e maggior luslro in fronte ai pri-

mi Principi della seconda dinaslia
,
e giunse al colmo del suo splen-

dor in Carlomagno : al quale e omai tempo che facciamo ritorno.

sima erogavit, et ab ea die tamqua m Consul aut Augustus est vocitatw.

GREGOR. TURON. Hist. Franc. Lib. II, cap. 37, 38. Fu gran controversia tra

gli eruditi, se qui dovesse intendersi confer ito a Clodoveo il Consolato,

come suonano le parole del testo, ovvero il Patriziato. Ma Adriano Valesio

e Antonio Pagi ban dimostrato, dagli antichi essersi non di rado scambiato

il consul e I'waro; per Palricius, e in questo luogo del Turonense <JoversL

intendere, sotto nome di consulalus, non altro che il Patriziato. Vedi il

PAGI, in Grit. Baron, a. 508, n. 2-4. Aggiungasi, che AIMOINO, nel Lib. I,

cap. 22 della Historia Francorum, narra che Anastasio mando a Clodoveo

munera epistolasque, e che in queste epistole, le quali altro non sono che i

codicillifo[ Turonense, hoc conlinebatur quod complacuerit sibi et sena-

loribus eum esse amicum Imperatorum, PATRICIVMQVE Romanorum.

1 ...... Rex Chlodoveus, et item

PATRWIUS magno sublimis fulsit honore etc.

Vedi il BAROXMO, all'a. 314, n. 28, e le annotazioni del PAGI.

2 DCCANGE
,
Glossarium alia voce Illustres ; 3lABaioN ,

DC re diplom.

Lib. II, cap. 3, n. 4.
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VII.

Mentre che Traiano parlitosi cosi sbrigatamente, come dicemmo,,

dalla spezieria, si affreltava ad ire sulle orme del giovine povereito,

occorse che egli si dovesse indugiare nel monistero piu tempo che

non avrebbe desiderato. Conciossiache quando fu presso agli uffizii

del cellerario, s'incontro per sorte in unomettino di monaco, \
Tene-

rabile al sembiante, canuio che la neve ce ne perderebbe, con in testa

una berretta a tre spicchi , e tulta la persona raccolta in un tabarro

di drappo nero
,

il quale egli udi salulare col titolo di Abate. 0,

eerto questi 6 il capo della Badia ! disse fra di se Traiano : e non

gli parve che e' dovesse lasciarlo passare e non fargli un inchino.

Percio affrontatolo nell'atto che quegli impugnava la gruccella per

aprir 1' uscio della celleria : Padre Abate reverendissimo
;
sclamo

con voee sonora, afferrandogli di sotto il mantello la mano per islam-

parvi un bacio divoto; mi tengo ad onore di ossequiarla, e di ralle-

grarmi con vostra paternita del bell' essere di quest' Abazia ,
e so-

prallutto delle immense carita che ella fa dispensare ai poveri. Ah

Dio la prosper! !

L' Abate che uomo c saggio e pesato, ma di maniere soavi, sem-

plici e garbatissime, introdottolo graziosamente nella. camera del cel-

lerario , gli rendette con altrettanta urbanita le sue cortesie
;
ed ap-
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picco con esso lui un colloquio die, per essere stalo di mere genti-

lezze, il riferirlo non monta nulla. Degno lullavia di menzione e, die

cssendosi fatta parola della gran moltUudine di Napoletani s.bandati,

i quali capitavano allora nellaBadia, famdici e, per lo strapazzo egli

slcnti
, piu morli die Tivi, e del disagio e dispendio gravissimo che

era pei monad a nutrirli e trattarli con la misericordia conveniente
;

il Romano nostro si avvisd di dare un botlone di passaggio all' Abate,

.soggiugnendogli con una smorfia sguaialuzza : Eh si , le noie di

questo viavai sono grandi ! ma si sopporlano anche volentieri, perche

alia fin delle fini vengono da soldati napoletani : se invece cosloro

fossero piemontesi ,
di que' demonii scomunicati di Castelfidardo

,

uhm !... padre Abate mio, noi c'inlendiamo. E accompagno que-

sto lazzo con un occhietto goffamente furbesco.

Le dimando mille scuse, ma ella ci giudica troppo sinislra-

mente; ripiglio pronto pronto a questa bottata 1'altro, ay\ivando le

nobili e sotlili fatlezze del volto; noi non facclamo punto limosina

per cagioni politiche o per altri umani riguardi : la facciamo per Id-

dio, e perche tal e 1'obbligo nostro. Napolelani o Piemonlesi, noi

non guardiamo a questo: e Ian to saremmo disposti a votare i gra-

nai e la spezieria , e anco a levarci il pane di bocca
, pei soldati di

Vittorio Emmanuele, so arrivassero qua necessilosi e malconci, co-

me siamo avvolontati di farlo per questi infelici regnicoli , ridotli a

uno slato che metterebbero pieta alle belve.

Si sa, Padre mio reverendissimo, la carita ha braccia lunghe;

pure io osserverei che dar pane ai nemici del Santo Padre, ai ladro-

ni della Chiesa, ehm ! . . . .

No, signore, no; i servi di Dio non la discorrono cosi. Nei

poveri, sieno poi quali e d'onde esser vogliono, noi non miriamo

he Gesu Cristo
;

il quale ha detto di avere per fatlo a se il bene che

si fa al prossimo : e non pose differenza , a quanlo sappiamo noi ,

Ira Napoletani e Piemonlesi. Quesli e vero sono in guerra rolta col

Ponlefice, e hanno tolto il suo alia Chiesa : ma noi nel soccorrere i

bisognosi non dobbiamo aver 1'occbio aidemeriti loro. Guai a noi se

Dio misurasse i benefizii e le grazie che ci usa, con !a regola dei

noslri meriti ! Ove saremmo noi, e io pel primo? Noi anzi abbiamo
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debito specialissimo cli vincere in low malum, beneficando cioe chi

<3i vuole o ci fa del male: e in queslo il nostro Santo Padre ci da il

preclaro lume del suo esempio apostolico, e a noi non resta che se-

guirlo. I Piemontesi e i Napoletani sono fratelli nostri
,
e per tali li

abbracciamo con viscere di amore universale. Capisce ella questo

linguaggio?
- Gia

, gia ,
io diceva cosi per dire : allo stringer dei conli sia-

mo tutti crisliani
; replico 1'uomo

;
e messo il ragionamento per un

allro verso, indi a poco prese licenza.

Ma appena riuscito sotto 1' androne alia porta della stalla, eccogli

un nuovo intoppo, e molestie e brighe senza fine. Quegli oltre a due

centinaia di Napoletani che erano accovacciati la dentro sulla paglia,

essendosi data la voce, si rizzarono tutli incontanente che egli si af-

faccio tra imposta e imposta ,
e il Irassero in mezzo a loro

,
e gli si

serrarono inlorno con un bolli bolli, e urla e gridi e istanze che mai

le piu compassionevoli e tediose. Ognuno lo premeva per un po' di

carita
,
e gli facea il capo come un cestone. Eccellenza, un gra-

mo; signore, un tornese; eccellenza, un Ire calli! E in questo affol-

tamento
,
chi gli alzava davanti il braccio mostrandogli la mano fa-

sciata : chi gli additava i piedi scalzi o anche piagali e sanguinosi :

altri gli sciorinava innanzi con miito geslo il cappotto cascante a

lembi : altri gli discoprivano le proprie lor membra ignude ,
tra le

squarcialure dei panni inbrandelli.

Imperocche egli era un miscuglio ed un accozzamenlo di stracci ,

di ciarpe e d' avanzi di militari assise, il piu lurido e bizzarro del

mondo. Alcuni sopra un accordonato farsetto air ussera portavano

una schiavina: altri erano in berretti scarlalti con ferraiuoloni bian-

chi, e sottovi cenci di casacche contadinesche, o di giubbe da pecorai

abruzzesi. Quale aveva un cappellaccio a pan di zucchero tutto allu-

macato, e 1' arnese da cacciatore: quale la \7ita in una pelle di capra,

e T una gamba in un calzone turchino e 1' altra in uno rosso ,
cucili

alia forcata con altre toppe di diversi colori. Chi era in divisa mezzo

da fantaccino e mezzo da artigliere : ne ci mancavano miseri che si

tenevano rinvoltati alle spalle scheggiali smessi e laceri pannistrati,

ossia pezzuole di cotonella o manti di lana, che si stringono al dorso
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o s'acconciano in capo le foresi dell' Ernico ele raontanine del San-

nio. Facce poi squallide ,
maccre

,
con barbe sozze

, capigliature

scarruffate, carni morlicco e occbi pesti e incavati, che parean d' uo-

mini tornati su dal sepolcro : e col& enlro un sito
,
un tanfo , un

puzzo ,
un fastidio da carnaio.

II nostr'uomo a quel trepeslio, a quella ressa, a quell' assalto che

sembrava una bolgia deirinferno dantesco cbe gli si riversasse con-

tra, ebbe in grazia di non rimaner soflbcalo, e di cavarsela egli e il

suo ronzone con alquante manciatelle di soldi e di monetuzze che

bulto alia sparpagliata qui e la, tanto che il cerchio di que' pezzenli

si diradasse, ed.egli potesse sfondarlo e riparare a salvamento. II

che, dopo le molle e con grande sua slraccaggine, essendogli venulo

Salto, com'ebbe inforcalo gli arcioni e puntali i piedi nelle staffe, pri-

ma di dare la mossa alia beslia, si volse alia tumultuante brigata, e

scappellatosi grido quanto n'aveva in gola: Yittoria a Francesco II,

e onore al suo bravo esercito ! Era un saluto? era uno scheme?

Che che si fosse, la turba: Viva u Bre nuosto; evviva Francischiel-

lol rispose come un mare in burrasca. Ed egli in quella che co '

storo assordavan cosi 1' aria di stridi
, guadagnatosi il passo, trolto

verso il piazzale di fuori. Quivi con alcuna ansiela giro un' occhiata

dinanzi, di dietro, a destra, a sinistra: ma ne della fanciulla ne del

giovinetlo pole piii trovarevesligio. Ocapperi! li raggiungero ben

io ; disse allora in cuor suo : e pigliato 1'andanle s'incammino drit-

to per Colliberardi.

VIII.

Noi, lasciandolo cavalcare a posta sua
, coglieremo questo mezzo

tempo, per intertenerci co' lettori nostri delle condizioni di costui, e

di certe altre cosicciuole che il saperle importa ,
e il dirle non sem-

pre cade in taglio.

II piu ed il meglio del ritralto di questo signor Traiano gia fino

dal bel principio ve lo abbozzammo
, presentandovelo per un tocco

d'uomo di corporatura da faticanle, ben impersonate e grasso e car-

nacciuto che gli lustrava il pelo, con un paio di basettoni rossogrigi

Serie V, vol. IX, fasc. 331. 4 19 Decembre 1863.
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che mettevan rispetto del fatlo suo. Ma se di sol cio noo paghi, gra-

diste averne una bozzetta alcun die piii contornata, eccoci al placer

voslro. Adunc[U3 gli spenzolava inoltre dal mento un folto e appun-

tato fiooco dl simile barba: fiocco cheGuido (venerico;da?)chiama

da caprone , peroeche il semplicello ignorava essere il pizzo alia

italiana. Sopra cio avea viso tondo e di poca scultura, ma di gote

pienotte e frescocce e tutto vermiglio come una mela granala : naso

un po' gobbo : carnagione lenliginosa : occhi piccioletti e gazzini ,

allegdssimi pero e trafiggenlissimi : sopraccigli a pena arcuati:

fronle bassa
,

liscia e colma a guisa d' una fetterella di cocomero.

Avvegnache e' rasentasse non phi die i quarantacinque anni, pure

imbigiava di molto
;

ed era anch' egli brinato e in capo e in faccia

quaiito il leardo di CKello. Pel rimanente ottima complessione, se-

nonclie tirava alquanto al ciccioso : e di sotto al porno di Adamo

gia gli pendeano due dita di pagliuolaia, clie indarno si studia^a di

lenere a legge nel chiuso d' una cravatfa a gorgiera.

Suo padre fu un colal Pier Giacinto, orefice di vaglia e gioielliere,

niellalore e cesellatore assai riputato ;
uomo ollre questo di buona

coscienza e probo, che lo allevo costumatamente e nei timorediDio.

Anco per madre sorli una donna d'anima e giudiziosa ,
la quale vi-

gilo con una sollecitudine oculatissinaa la giovinezza di lui, parendo

ch'ella si confidasse di Irarne fuori un qualche gran che in servigio

di santa Chiesa
;
un Vescovo

, per atto d' esempio ,
o un Cardinale.

Ma quando si venne al pun to di mellerlo alie scuole e d' introdurlo

per gli sludii
,

le bejle speranze materne andarono lulte in fumo.

Ossia ,
come diceva egli ,

che di grammalica non ne volesse sulla

giubba, ossia, come dicono altri, che non gliene enlrasse boccicata;

il caso fu che, dopo tre anni di mala prova, e' dovett' essere ritifatb

dalle panche scolastiche, e riposto nella boltega del padre a grana-

gliare argento e oro, ed a maneggiare il brunitoio
,
le ciappolelle e

le mazzetline insieme con due altri suoi maggiori fratelli. E in co-

test'arte deir orafo
, per cui la natura lo avea fatto e non per le let-

tere, si avvantaggio tanto, ch' egli, in opera di minuteria ,
di legar

gioie e condurre in filigrana failure d' impareggiabile sottigliezza ,

non che \incer quelli, stava alia bilancia con Pier Giaciuto, o quasi.
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Avvenne die dei due summentovati fratelli, 1'uno, che era di gran

perizia in lavorare di grosseria e cesellava a meraviglia, fini di Usi-

co; e 1'altro, cio fu il primogenito, illuminato dal cielo a conoscere

]a vanita di questo secolo, gli volto le spalle e vesti uno degli abiti

di san Francesco. Per lo che Traiano , appresso la morle di Pier

Giadnto seguita indi a non mollo
, essendo rimasto solo con la ma-

dre
, e oltre Y eccellente mestiere che avea alle mani

, trovandosi

agiato di un capitale , che in orerie e che in beni stabili , di parec-

chie raigliaia, si determine) a lor donna : ed accompagnossi in effetto

con un fiore di giovane, la quale gli porto in casa di quel buon senno

che non v' abbondava. Di essa ebbe varii figliuoli : ma non gli so-

pravvivea altro che una coppia di femmine, laprima nata delle qua-

li era il suo martello, o, conforme usava egli dire sfogandosi, la sua

disperazione.

Intanto perocche ad esercitar 1' arte gli pativa soverchiamente la

\ista, e gli affaruzzi suoi procedevano pur sempre di bene in meglio,

si consiglio di lasciarla in tutlo : e in quella vece di atlendere a un

po' di traflico sui vini, sui besliami , e sopra certe altre partite che

gli si offersero da trarne ulile onesto e lucroso. Non gi& che egli si

legasse punto con que' barulli, a' quali il volgo romanesco da nome

di bayarini , che sono gli abbraccialutlo delle piazze , i caparroni

d'ogni ben di Dio che vi comparisca, gl'imbroglialori de' mercati e

1'orca del popoletto de' trivii
, che halli in abbominazione. Traiano

mai non s'impaccio con questa razza di gente anfibia tra la crislianila

e il ghetto degli Ebrei. E perciocche una sola volta avea malaccor-

tamente stipulate un contralto di accomandita con un di cosloro in

maschera di un tult' altro, e' n' era uscito Iruffato d'un duemila scudi :

i quali appunto era venuto a tenlar di riavere in Arpino, dove il ba-

ro, liberale sfegatato al solito , s' era ricoverato solto lo scudo della

liberlci piemontese : e di la avea con esso lui rannodato pratiohe per

fargli, in giunta al danno, una mezza beffa.

Nondiraeno ci si domandera forse : E che sorta d' uomo era

egli dunque cotesto Traiano, che sin qui gli avete falto fare delle cosi

triste figure? Noi veramenle, per dirvela com'ella e, non gli ab-

hiam falto fare se non le flgure ch'egli fece. Le quali se furono Iri-
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ste, n'avete ad accagionare in parte il natural suo, buono, vedele, di

fondo come il pan fresco, e tulto cordialone, ma troppo timido e mi-

lenso; in garte quel suo benedetto cervello che era un oro di soli

yentitre carati
;
e sopraltulto la pazzia di essersi avvolpacchiato an-

cor egli nella politica, e messosi alia coda del partito liberalesco di

Roma, del cui Comitato, giusta quello che ne udisle, si era falto vo-

lenteroso tributario.

Contuttocio si badi, clie egli non per questo si ha da credere che

fosse un liberalone proprio de' primi della pezza ,
o un mestatore di

quelli che, in materia di setteggiare, balton la zolfa e comandano le

feste. Ci TUO! altro ! Per graduarlo a tal segno ci converrebbe d'un

bue far un barbero. No : esso era
,
secondoche abbiam notato

,
alia

coda; cioe dire al pian terreno, dove chi casca non si fa male.

IX.

Intorno a che non sara per noi fuori di proposilo, accennare cosi

a Yolo, come queslo partilo sia composto altresi in Roma di piii or-

dini diversi, i quali, stando alia pubblica voce e a quel che eziandio

corre in islampa, si possono commodamente ridurre a Ire.

II primo, che per onorc della stirpe di Adamo si sa comprenderne

un piccolissimo numero, e dei Carbonari scelti nel mazzo
;

ossia di

que' seltarii ma^ricolati che toccano, come suol dirsi
,

il polso al

leone e danno pappa e cena agli altri
; grand! soprammaeslri delle

occulte congreghe, dottori di baldacchino nelle malizie del congiu-

rare, e insomnia cime di Framassoni da dar loro del voi col cappello

in mano.

Costoro, i quali celansi nel piu cupo ed impenetrabil mistero, so-

no la quinlessenza della ipocrisia, Lucifer! incarnalL Nell'eslnnseco

vivono alia maniera degli altri, e se il ciel vi salvi, anco piu ammo-

dati che molli altri. In apparenza sono perle di galantuomini (enon

alia piemontese), gemme di cristiani, coppe d'oro di cavalieri. Volti

onesti, occhi colombini, fronti serene, sembianti leali ,
bocche ilari

e stillanti miele, lingue purgate, contegni, atli, gesli, costumi, di-

scorsi irreprensibili. V ha chi prelende che ostentino, quasi umore
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loro pcccantc,la scrupolosila di coscienza. Qual meraviglia? Per

gabbare COQ si impercetlibile contrarte la sagacitci romana, e' debbon

lutli aver un po' 1' aria di tanli sanctificetur e di personcine impa-

statc di aynusdei. Percio frequentano chiese, ascollano prediclie, ri-

cevono sacramenti, si ascrivono a confralernite e ad oratorii. II ri-

spetto umano 1' hanno sotlo de' piedi. Ci conta 1' istoria, die aim! fa

s' impese da so per la gola nelle career! di san Micbele un di loro,

scoperto nientemeno che per altro io di Giuseppe Mazzini
;

il quale

ogni di serviva pubblicamante la sua santa messa, con una compun-

zione da fra Pacomio. Che volele di piu? Voi non di rado li incon-

trerete per le scale di convent!
,
de' quali sono insigni benefaltori

, o

per gli ambulacri di case religiose di stretlissima osservanza, di cui

sono assidui fruslamaltoni. Imperoccbe essi gli amici del padre

guardiano tale, essi grintimi del padre abate lal allro, essi il fiato

del padre rettore tale dei tali , essi i penitenti dell' altro tale padre

teologo. Pralicano poi a'parlatorii e alle ruote di almen Ire o quatlro

monasleri : ed oh le pietose geremiadi sanno intonare
,
attraverso

quelle grate, agli orccchi delle vecchie badesse e delle madri priore,

cui slrappano dagli occhi vive lagriine di compassione, sopra tante

ammo prevaricanti fra le trislizie di qiieslomoncJaccio perverso! Ma
della loro svisceratezza alia Santa Sede

,
al Papa, al Governo eccle-

siastico, al Potere temporale, non si puo dire 1' un mille che valga.

Mancan loro i termini per esprimeiia adeguatamente. Gia talora,

stanleche sono rampichini deslrissimi, forse chi sa? occupano posti

cospicui ed uffizii gelosi, e se ne beccan su i lauti slipendii dell' e-

rario ponlificio. Quindi pensate voi se slrisciano lento pe' tappeti

delle anlicamere, e se snodan la vita agli incbini, alle genuflessioni,

alle riverenze profonde ! Immaginate voi se hanno preste alle labbra

frasi le piu olezzanti e formole le piu elette, da compliraentare fiori-

tamente ora questo personaggio ora quello ;
da umiliare al tal Prin-

cipe eminentissimo la loro esigua ma indefettibUe servilu ;
da offe-

rire al tal altro Monsignore amplissimo la loro lenue ma inalterabile

devoziond ! Corto, figuratevi da per voi se baciano basso e parlano

alto ! Essi le lance spezzale piu animose della sacra tiara di Pietro :

essi i mordilori piu arguti de' ladroni dell' aposlolico Seggio. E in

cerli caffe, in certe veglie, in certi ritrovi, oh che e egli a senlirli
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commenlare YOsservatore Romano, o YUnita Catlolica di Torino, o

YEco di Bologna, con ima veemenza di affelto, con una gagliardezza

di persuasioni, con un dolciore di teneritudini che fa inumidire piii

di un ciglio e ritondar piii di una bocca fra gli astanli ! Leltor caro,

la penna ci casca di mano, e non regge piu innanzi a ritrarre lanta

perfidia e tanla scelleratezza d'iniingimenti. Compile voi il resto che

lasciamo in bianco, se ye ne da il cuore, e consolatevi con noi nella

credenza che cosloro sieno rari rarissimi, come soglion essere i mo-

stri : e pregate Iddio che cosi sia.

II secondo
, incomparabilmente piu numeroso del primo ,

viene

rassomigliato ad un Bazar, dove la patenle di liberalita si traffica co-

me i litoli di credito alia Borsa : ecceltoche qui la monela e di onore,

di coscienza, di fede, di Iradimenli, di calunnie e di raggiri a pro del-

1'unita del gran latrocinio nazionale, die ha covo e banco aperto in

Torino. Impresari! e mezzani de' cambii erano per addielro i signori

Marches! o Conli, Legal!, Ministri, Inviati o che allro del Governo

Sardo presso la Sanla Sede : ma dopo che le loro cccellenze, appunlo

perche condullrici diplomatic-he di quesia sozza baralleria
, furono

discacciate da Roma, 1'appallo e via via passato in allre man!, delle

quali non monta die ci curiamo. Siccome poi il valore della patente

che vi si acquista e mobilissimo
, per cagione die non e assoluto,

ma si commisura al prezzo insieme e alle quali la e ai merili dei com-

pratori; cosi e malagevole a dire quanto in esso Bazar si brighi, si

ciurmi, si piatisca, si bislicci, si arzigogoli e si tempesti per cre-

scerlo di continue
,
e sollevarlo ad alzate ancora magmfidie. Chi ha

pratica di quesia baracca afferma, di' ella sembra un vero ghetto in

giorno di fiera. Dal che si scorge che lulta la brava genie, la quale

concorre a mercanleggiarvi le sue lenerezze, i suoi amori, i suoi lezii

e le sue alloccherie verso 1' Italia una e piemontese, ha per fine ulti-

mo il privalo interesse, a gloria, s' intende sempre, della nazione: e

che i liberali di queslo second'ordine sono, in termini espressi, tanti

uccellatori ad uflicii pubblici ed a pubblici guadagni, o come dicono

oggidi pagnoltisti 1.

1 Badi bene il lettore, di non equivocare sopra il senso dell'addiettivo

piemontese di die ci accade valerci tanto spesso. Noi nonlo adoperiamo gia

come patronimico, significante cio^ popolo o nazione, che in questo signifi-
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E adunqnc di cosloro in Roma, ci6 che e dei loro compagni nel

rirnanenle d' Italia: salvo cho, chi li contasse a uno a uno, li trove-

rtfbbe men calcali die non ispaccino Ic bugiarcle gazzelle delle sina-

goghe di Torino e di Firenze. Vc n' ha quindi ,
su per giu, alcuni

delle vane classi e condizioni che sono comunemente in ogni popo-

losa citt&: ma in maggior copia ve n' ha di coloro che giacciono piii

nel fondo, e che in quella miracolosa patenle vedono o travedono la'

sospirata scala da uscire quandochessia del loro abbietlo stato. Per

essi poi, ed e cosa notoria al mondo, liberalita sona il medesimo che

licenza: e pero quanto e lor lecito scapestrare, denlro certi confini,

tanto scapestrano alia dissoluta. Se non che in Roma, per un cotale

islinlo di ingenita prudenza, anche i piu avventali si lengono, par-

lando in generate, mollo al di qua dei sovrindicali confini, che sono

i tre consueti del la galera, della mannaia e dell' esiglio.

Avrete per tanlo in questo Bazar un nobile, o dissennato o in

ispianto ,
che traflica il buon nome di un illustre casato e vilupera il

sanguc suo, per ambizione di un litolo di credito alia clignila di Se-

nalore piemonlese. Avrete un medico grillo , con o senza condolla
,

un avvocato azzeccagarbugli, con o senza clientela, che trafficano

un po' d'agi e il riposo domestico dei loro , per cupidigia di un ti-

lolo di credito a stalli di Deputati piemontesi. Avrete un mercante

di campagna che
,
bramoso di mutare la signoria de' buoi e delle

bufale in quella de' popoli, traffica le lagrime della sua famiglia, per

ansia d'un titolo di credito alia carica di viceprefetto piemontese.

Avrete un uificiale del Governo, ben salarialo, ben pasciuto, ben sa-

ginato che traffica il giuramento di fedella a chi gli somminislra pu-

cato sarebbe d'uso falsissimo : ma come simbolico, csprimente cloe qiiel par-

tito o fazione, che sotto il Governo di Torino ha scompigliata la Penisola, e

manomessovi ogni legittimo ordine civile e religioso ;
il qual partito, attesa

la sua origine e la sua sede, per comune consenso in Europa e in Italia suol

dinotarsi con 1'addiettivo predetto. E questa dichiarazione sia qui ripetuta

una volta per sempre, anco a intendimento di onorare il vero Piemonte, che,

per la sua fede e lealla, e paese carissimo ai Cattolici italiani, e degno di sin-

golare encoroio, per la eletta d'uomini integerrimi e valorosi che fornisce

alia causa di Cristo, del Papato e dell' Italia.
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re un grosso pane , per ingordigia di un titolo di credito ad una piu

grossa pagnotta piemontese. Avrete poi mescolata a costoro una tor-

ma di oziosi
,
di artieri

, di manovali
,

di scrivani
,
di sludianli , di

affamatuzzi ,
di indebitati

,
di giovinastri, di discoli, di rompicolli,

che trafficano tutto cio che hanno e tutto cio che non hanno, per rab-

bia di un titolo di credito a polere scapricciarsi e sfamarsi un bel

giorno dovechessia alia piemontese. Ne d'altronde che da questo

serraglio e sbucato lo sciame di que' fuorusciti
,
che

,
sotlo moslra

di martin romani o di vittime della papale tirannide
, passeggiano

1' Italia grass! , paffuti ,
bianchi e rossi che fanno voglia ,

con lanlo

di croce piemontese nel petto e con (anto di borsolto piemontese

nella giubba ,
narrando pietosamenle nei ridotti , nei caffe

,
nelle

piazze gli atli autentici del loro inartirio: e qual d' essi
,
che in Ro-

ma era bollato per finissimo mariuolo
,
assume le parti di un Colla-

tino : e quale nominatissimo per fracidezza di vita, si immaschera da

Yirginio :

e tal altro del rubar maestro

A Caton si pareggia ,
e monta i rostri

Scappato al remo e al tiberin capestro.

Cotesti eroi sono di que' piu lest! fanti che
,
o impazienti d' indu-

gi o inquisiti dal criminale
,
subito ghcrmitosi il loro litolo di credi-

to
,
se la sono scapolata in Piemonte a goderne le riscossioni

;
e

hanno avuta la sorte di farsi valere. Ma essendoche non a tutli

ugualmente e toccata questa buona fortuna, e in Torino piu d'uno

di cotai marliri
,
che pensavasi di aver fatto un affarone

,
e poi ri-

masto a mani \
7uote e a denti asciutti

; percio nel nostro Bazar e

scoppiato un casa del diavolo spaventosissimo, destatovi dai furibondi

strilli di que' poveracci corbellali si bruttamente, e piantati in un la-

strico del Regno d' Italia, con in corpo un appelito da lupi e nel.cuo-

re un rovello da mastini. II qual parapiglia si e falto piu implaca-

bile anco per questo ,
che i furbi mazziniani dalla carita pelosa, han-

no, con finta misericordia, raccolto que' disgraziati sotlo le loro ten-

de, e ali'amichevole spartito con essi il duro tozzo del pane inferri-

gno che si roclono dopo il disastro di Aspromonte : e in tanto nella
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baracca di Roma hanno soffiala una filta di maliziosc voci sulconto

degl' impresarii piemonlcsi ;
c Ira le altrc, che eglino sienobeffatori,

aggiratori e, come li appellano, volpi vecchie: e che rcpubblica

vuol csscrc e democrazia pretta , per fare 1' Italia e schiacciare

il Papato ,
e nou imposture cortigiancscbe e salamelecchi idolalrici

a Corone di Re. Per la qual cosa, in questo gia romano lempio di

patria fratellanza, si e venuto alle rotte come in uno steccato di gla-

diatori, e slassi a tu per tu e punta punla; e clii segue a parteggia-

re pel banco torinese e chi battaglia per la scarsella repubblicana :

e si svillaneggiano per \icenda a lingua e a penna ,
e si assannano

tra loro liberalescamente, e se la tirano, e se Taccoccano che e una

delizia. E i codini a riderne saporitamcnte sotlo i baffi.

II terzo si vuole comparare ad una greggia innocente. nella quale,

solto i vincastri di armenlieri del second' ordine, governati secreta-

mente dagli archimandrili del primo ,
s' imbrancano certi deboli di

cuore, cerli pusilli ser accomoda, certi babbei meticolosi, cerli mer-

lotti impermalili, e anche certe monne baderle dal cervellino di scric-

ciolo, e certe monne sninfie che amandi stare su d'ogni moda : tutte

anime fiacche, nature poverc ,
leste plumose ,

che non vedono una

spanna piu la quali della paura e quali dell' usanza. Per questi libe-

rali e per quesle liberalesse il negozio non e di architettare macchine,

acciocche Roma piombi tra gli unghioni dell' avvolloio settario
;
oh

no ! che anzi
, quando e' v' accusano il punto giusto ,

nulla confes-

sano di temer tanlo, come le zaffate sebben carezzevoli di quell' ani-

malaccio : ma e di non pericolare in qualunque siasi contingenza, di

non iscomparire, di non farsi scorgere, di non tirarsi guai addosso
; in

somma, come dicono poco italianamente, di non compromettersi

per modo alcuno. Nell' intirno loro
, signori si

,
in genere sono cri-

sliani , sono probi ,
sono carissimamente affezionati alia Chiesa, ve-

nerano la religione, vogliono benissimo al Santo Padre, e gli augu-

rano uno splendido trionfo delle sue ragioni. Ma per un altro ^verso

considerano che i tempi sono difficili
, gli avvenimenli incerti e gli

uomini catlivi : che tanto e tanlo essi non hanno voce in capilolo ,

che non sono essi 1' ago della bilancia
;
e che il loro compromet-

tersi non aggiugnerebbe dramma di peso a \ eruno dei due piatlelli



58 LA POVERELLA DI CASAMARI

di lei. Co nsiderano che un po' d'arte di saper \ivere al raondo
,

se

mai fu necessaria
,
e a quest! giorni pieni di anguslie : che non c' e

nessun comandamento di Dio il qual vieti di menare la barca pro-

pria con Industrie prudenziali deltale dal natural senno
;
e che 1'an-

dar contro corrente, o il tener 1'acqua che non cali alia china, e fac-

cenda di gran rischio e superiore alle forze di persone private. Con-

sider.ano che la miglior cosa che resti pero da fare a chi abbia un

micolin di giudizio ,
e di starsene in pace con tutti

, di procurare

d'essere nel calendario d'ogni partito, e operando il bene che si puo,

senza esporsi a cimenti eroici, al che niuno e mai obbligato , guar-

darsi dallo stuzzicare i calabroni
,
e da quegli eccessi di zelo

, che

alia fine clei conti forse forse tornano piu nocivi che profittevoli alia

buona causa : giacche ,
come dicono due proverbii che galleggiano

loro spcsso alia mente, il troppo amen guasla la festa, e ogni sover-

chio rompe il coperchio.

Per via di tali e di simili altre considerazioni piu o men cavillose,

piu o meno arnbigue, piu o meno torle
, queste animine dabbene si

formano un deltame, il quale nell' alto pralico non riesce poi se non

a uria doppiezza di procedimenti e ad una contraddizione di fatti ,

che il viver loro e una ipocrisia conlinua. E vaglia il vero : per po-

ter essere sul libro d' ogni partito e mostrare buon sangue con tutti,

paglieranno yerbigrazia con Y una mano una tassa mensuale alle

arpie del Comltato piemontese, e con 1' allra porgeranno un' offerta

aU'Arciconfraternita per 1'obolo di san Pietro: ccio col palto espres-

so, che i colletlori del Comitato serbino occultissimo il loro nome
,

e i colletlori deli' Arciconfraternita lo notino nella lista con un paio

di enne misteriose. E perocche la coscienza in loro non dorme
,
e

li rampogna di questa marachella, essi fan opera di quietarla, rap-

presentandole che al Comilato si e data un' inezia
,

e con la mano

manca
,
e per fine di schivar noie

;
all' Arciconfraternita si e data

una gregorina lampante ,
e con la man ritta

,
e per line di ono-

rar Dio.

Medesimamente un giorno o una sera, poniamo esempio, compa-

riranno in una brigata o in una veglia fra genie di garbo, dove guai

a chi distonasse da certe convenienze nelle ornalure, nei detti, nelle
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fogge ! E allora vi entreranno con in petto spilloni o borchie aventi

1'efligie del Papa in cammei gioiellati; e con boltoni gemelli ai polsini

o allo sparato dellc camicie, moslranli in ismalto la croce rovcscia di

san Pietro
;
ed eziandio con un poco di bianco c giallo in un naslro,

in un falpala, in una frangia, in uno svolazzo, in un beccuccio di qual-

che cosa : c staran sull'avviso di non proiferire sillaba, la qual soni

men clie appuntissimo in bocca di persone costumatamenle papaline.

Or che? Un altro giorno o un' allra sera compariranno in un' altra

brigata o veglia, fra gente di buccia diversa. E allora non si perite-

ranno di mettere in vista o spilloni o borchie col ritrallo di alcun brut-

to ceffo scomunicato ,
o bottoncini con la croce savoiarda ; e di fare

che scappi fuora da qualche raerlello
,
da qualche piega, da qualche

fronzolo, da qualche falda un cenciuccio linto dei tre colori ilaliani:

e quanto al salirizzare, al molleggiare, al frizzare, si accomoderan-

no alle baltute, senza scrupoleggiare piu che tanto a mo' dei codini

baciapolvere. Che se rinlerno rimorso risveglisi e ridia faslidio
, si

provano di mitigarlo con la scusa che
,

si sa
,
tutto resla a fior di

labbra
; che uno straccelto d' un colorc o di un altro non fa crollar

il mondo
;

che quelle bazzecole di galanterie son roba falsa; che

quelle facezie scagliate la non passan la pelle a veruno e son lievi

colperelluzze; e che alia fin delle fmi in que'circoli si va di rado, e

unicamente per debito di civilla
,
e per salvare le apparenze ,

a fine

di bene. E cosi in tulto il rimanenle si acconciano a menar la vita

loro come in iscena
,
dove un personaggio si e dentro e un allro di

fuori
,

e una figura si fa oggi e un' altra del lutto opposta si fa

domani.

Ne si stimi che in questa greggiuola si dappoco, tutti poi vadano

d'un passo, o adoperino un solo melro
,
o abbiano un uraore rae-

desimo, o sieno d' una slessa tempra di coscienza. Qui ancora sono le

sue varieta, e c' e il piu e c' e il meno, e v'ha T oro e v' ha 1'orpello,

Alia suprema ragione del non compromeltersi che e la comune, vi

sara facile trovare chi ne appicchi delle altre, che gli sieno di stimolo

efticace a liberaleggiare anche piu francamente, quasi a costume dei

brigalori o briganti del second' ordine. Cosi
, per grazia d' esempio,

taluno orgogliosello mirera inoltre a gustare il dolce sciocco di una
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gloriuzza che gli viene da questo, e la quale aspetlerebbe indarno da

migliori raeriti ch' esso non ha : tal allro indispeltito mirera di van-

laggio a vendicarsi d' un torto, che gli sembrera d' ayere ricevuto

da cui non attendeva se non favori e finezze. Chi lo fara per accat-

tarsi benevolenza da qualche formicon di sorbo, del cui patrocinio

abbisogna ;
e chi per assicurarsi un addentellato, sul quale potere

in ogni caso tirar innanzi ima certa sua fabbrica di gran momen-

to. Quella madre avra 1'occhio ad agevolare, per questa strada, una

manna di parlilo ad una figliuola, die, poverina ! le s'hrvecchia

in casa : quella genlildonna puntigliosissima si prefiggera ,
con que-

st' artifmo, di non parer da meno di una colal'altra sua rivale di

mode e di salolli, con cui non pno mai \incerla ne pattarla : e quella

spiritosa giovane filosofessa, poetessa e politichessa dell'ottanla, non

che affettare liberalila piemontese, ma si pavoneggera ezianclio in un

purpureo camiciotto garibaldesco, per gola di sentirsi profelicamente

paragonata alle Yeturie, alle Porzie, alle Cornelie dell' anlica Roma :

paragone che le sollelica il cuorc, e glielo fa nuolare in un mar di

nettare.

Con che eccovi Iratleggialo, a rozzi tocchi cli carboncino, il mondo

liberalesco del sette colli. E crediate bene, leltor savio, ch'egli e un

mondo si piccolo ,
che a reggcrlo in ispalla e' basta un cosine d'Al-

lante, un nanuzzo e ce n'e d'avanzo: e ol're questo ,
ch' egli e mo-

dellato ad immagine clcgli allri mondi liberaleschi d' Italia; poiche

tutto fondasi, come quelli ,
o nella nequizia o nell' inleresse o nella

paura, e lutlo riluce di una solennissima ipocrisia, che e la propria

e sostanzial forma della odiernaliberalita ilalica.

Besterebbe a fare uno schizzelto anclie appunto di quella slorpia-

iura di Atlanle che recaselo in ischiena, cioe dire del famoso Comi-

tato, il quale ha empito di sua ridicola nomea 1'Europa intera. Ma

queslo sara per un' altra volla, se ce ne venga il bello. Che ilBriglia-

doro del nostr'uomo gia s'e di\; orato il cammino, c monta affret-

tataniente verso Colliberardi ;
si che apperia ci lascia un respiro da

soggiungeni, che esso Traiano apparleneva all' ultimo dei Ire ordini

di liberali sopra descritti. II che forse avrete indovinato, clal vederlo

cloppio iinora in tullo, salvoche nel coraggio.
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X.

Di presenle che il giovinetto, con gli occhi fissi ncl lontano caval-

calore
,
cbbelo ravvisato per quel desso ch'egli era : Sai? c hii,

il Romano ; grido alia sorella. La quale a queslo annunzio mutata

1'ansia che la teneva smaniosa in una trepidezza di ones la verecon-

da : Deh, Guide ! fa di parlargli tu; gli disse aggricciandosi tulta,

e calandosi il fazzoletto sul volto, e rislringendovisi dentro; io non

mi altcnto.

Eh
,
ma tu mi devi aiutare.

- Parla tu
, interrogalo ; rispose 1* allra con voce* languida ; io

ascoltero.

In questa il cavallaccio di Traiano che , pigliata 1'erta
, si era mes-

so in un andare groppoloni e quasi arrabbiato
, sopravvenne. L' uo-

mo rafligurato il fanciullo fe sosta, mentre questi arrossatosi si levo

il berretto e Io salulo.

- voi , bel ragazzino ; prese a dirgli Traiano
;
ho un'amba-

sciata a farvi.

A me? chiese 1'allro tutlo rispellivo.

Si, a voi
; copritevi , accostatevi ,

ne temiate di me. Yoi aspet-

tate qui ,
a quesio freschetto

,
un giovane soldato napoletano neh?

-

Signor si.

- Bene; io non me ne ricordo piu il nome , ma e quegli di cui

m'avrete inteso discorrere nella spezieria.

- Colui che aspetliamo noi si chiama Otello di Bardo
; soggiunse

Guido rinfrancandosi un tanlino.

Ah si, appunto! Or chi e egli? voslro fratello?

-
Signor no; ma e come se fosse.

Voi
, dovete avere una sorella con YOI

,
dov' e ella?

- Eccola la ; rispose il garzone accennandogliela con ritroso alto.

E perchc stassi ella cosi rimpiattata sotto quell' albero? chia-

malela un po' qua.

Yi prego , signer mio
,
che non la facciate venire

;
ella e tutta

aggrezzita dal freddo e anche avrebbe suggezione di voi.
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Povera figliuola! e ben quella a cui ho dato qualcosa entran-

do nella Badia, eh?

Signor si
;
mormoro 1'altro sominessamente e chinando gli oc-

chi ;
or fatemi tanta grazia di dirmi le nuove di Otello : e egli

salvo ?

Pensa tu ! e scappato su quel puledro che non toccava terra.

Dunque e proprio sicuro che i Piemontesi non Y abbiano ag-

guantato?

Bah, agguantarlo? non lo avrebbe arrivato il fulmine.

- Senti? senti? Otello e salvo ! strillo il giovanetto in tripu-

dio volgendosi alia sorella: e poi rivoltalosi all' uomo : Signore;

lorno a dimandargli ;
e 1'ambasciata ?

lo ve la faro : ma voglio in prima sapere chi siate voi
,
chi sia

questo Otello , e per qual cagione lo aspettiate con tanta premura.

Queste indiscrelissime interrogazioni ravvilupparono a un tratto Gui-

do che ,
turbatosene ,

basso il capo ,
si invermiglio e rimaneggian-

do fra le dita i cappietti e gli alamari del suo farsettino
, parea non

si ardisse rispondere, o pescasse parole da farlo piu riguardosa-

menle che e' potesse. Per lo che Traiano avvistosi di quella sua

confusione, in luogo di scuotergliela subilo con qualche dissimulata

graziosila , gliela raggravo due cotanli garrendolo zoticamente :

Non vuo' parlare? Ebbene ne pur io ti riferiro 1' ambasciata:

anzi guarda ;
insiste tirando fuori la pugnata dei carlini e sponen-

doglieli sotto il mento
; questi sono per voi due

,
e li ho da Otello :

ma se tu non canti
,
soffiavi su. Gia me lo figuro, bel musino; tu

de' essere uri cagnoltello di Chiavone.

E che vi ho adir io di noi? ripiglio allora il fanciullo voltan-

dogli un' occhiata che, se Traiano fosse stalo meno sfiorito di gen-

tilezza, lo avrebbe umiliato; noi sianio napoletani anche noi.

Figliuoli di qualche soldato ?

Signor si
;

il babbo nostro e Capitano nei caccialori.

Di Francesco II?

Si sa
;
del Re nostro.

Dov'e egli?

In Roma.
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-EOtello, chi 6 quest' Olello?

- Sarebbe una sloria lunga a contarvela ;
io vi dimando per

1'amor di Dio eke mi diciate quel eke mi avete a dire di lui ,

percke noi aggranckiamo a questo brezzone
;

e abbiamo in Yeroli

nostra madre eke e quasi in agonia ,
e aspella eke le porliamo un

certo medicamenlo.

Via, to' ;
disse 1* uomo, vinto da questa si Candida pregkiera,

dandogli le monete; ecco venli carlini eke vi manxla Otello , e vi fa

sapere eke oggi non verra piu, ma eke dimani alia stess'ora si tro-

vera senza fallo nel sito eke conoscete. Io poi vi aggiungo questo

scudo percke ne aiuliate la vostra mamma. Siete contenlo cosi?

Iddio ve ne ricambii egli ! sclamo il giovinello colorato in viso

come fuoco e rimirandolo con dolce mossa di occki
; noi, vedele, si-

gnor buono, non eravamo naii poveri, e la carita si faceva e non si

prendeva, ma Qui gli svani la voce soffocatagli da un vee-

mente singulto, e le lagrime cominciarono piovergli giu per le goto,

cosi eke non pole piu altro eke coprirsi la faccia con un lembo del

suo lurido pastrano, sberretlarsi e, mormorando singkiozzose parole,

toglier commialo.

Traiano, eke aveva poi il cuore di pasta molle, e non era tullo tut-

to una zucca al vento
,
da que' rossori , da quel proteslo e da quel

pianto penoso del rispeUosissimo garzonetlo, comprese che kavvi al

mondo una poverla, la quale da ogni bennato spirito si vuol trattare

con dclicata riverenza, e non mai sforzarla a disvelarsi oltre i ter-

mini del puro neeessario : e capi esser troppo crudele benefizio
,

quello eke fa ardere e bassar la fronte di cki Io riceve. Ondecke in-

tenerito e vergognato egli di se medesimo
,
non oso morlificare piu

innanzi quella ingenua e pudica creatura
;

e spronando il cavallo si

avanzo alquanti passi. Ma come fu accosto della donzella, non si pole

ritenere eke non le ckiedesse
, qual nome ella aveva. A eui 1' amo-

roso fratello, eke dielro venivagli, per levarla d'impaccio : Ne ka

due; rispos' egli cosi piagnente com' era : si ckiama Maria Flora.

E voi ? gli dimando 1' altro.

Guido.

Lo sapeva ;
me Io ko detlo la quel voslro soldato. Addio

,
ad-

dio. Cosi lermino 1' incontro, e cosi ognuno andossi pe'falti suoi.
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Traiano pero contro voglia si era spiccato da loro due
,
e ringo-

iando a malincuore altre quistioni die egli, per sua curiosita, si pro-

ponea muovere alia giovane massimamente
, e le aveva gia sulla

punta della lingua. Ma quando la rivide da presso mentr' ella, bat-

tendo insieme i denli e facendoli crocchiare
,

si rizzo e timidamente

lo salulo col gesto del baciamano alia napoletana, scorse in quel

suo aspctto un cotal misto di orrido e di attratlivo
,
di gentilesco e

di scontraffatto, di leggiadro e di eslenuato ch'egli n'ebbe sconvolto

1'animo per la compassione, e, malgrado die se n' avesse, dove al-

lontanarsidalei, seuza poterc sgroppare il nodo d'ambascia die gli

si era stretto alia gola e gl'impediva ilparlare. Anzi gli s'ingenero

un tanto alto senso di piela per quella giovanissima coppia, la quale

scmbravagli unire una cosi estrema indigenza ad un isquisito alle-

vamento, die egli strologando e storiando sopra di essa, raalediceva

inlra sc allc rivollure d' Italia e alia bestiale ferocila della Carboncria

die, per servire ad ambizioni slraniere, disertava ladronescamente

popoli e Stati, e dissanguava e iramiseriva e disfaceva tanle famiglie.

Ma gua' die queste maledizioni le avcss' intese altri die 1' aria!

In Yeroli, dov' egli era stalo circa clue giorni, avea avuto agio di

affiatarsi con alquanti di quel pugno di congiuratori die ancor la

lianno il nido
,
e segnatamente col loro capo, a cui il segretario del

Comitato di Roma lo aveva accompagnato con una lettera di fami-

liarita
,

eel era persona di niima comparenza ,
ma di molti ricapiti

per la fazione libertina : mercecche teneva in niano e guidava occul-

tamente lulta la trama seltaria, distesa nclla provincia di Campania.

E noi non favoleggiamo. Or Traiano die si vedeva a mal punlo

pel suo negozio ,
alia cui composizione finale il debitore d' Arpino

dava una piu lunga tralta di tempo, essendosi deliberate di par tire

la vegnenle matlina e lornarsene in Roma
,

fu la sera a fare le sue

dipartenze e i suoi convenevoli col caporale predelio, e con alcuni di

quegli amici die trovo adunali nella casa di lui.

Era egli possibile die un uomo nalurato come il nostro Romano,

ammesso gaiamente in un crocchio di liberalotti ciociari a fare un

po' di allegrionaccia intorno a un camino, sgranocchiando caldarro-

ste, asciugando bicchieri di un allealico die avrebbe sciolto lo sci-
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linguagnolo a un mulo, e schiacciando certi sagrati che sfondavano

il palco del tinello; era egli possibilc che in tal sera, in lal contin-

genza, si fosse frenato dal rilessere 1'epopea de' suoi casi, e dal far-

sene onore con belle vantcrie da cuor di leone? Adunque la ripiglio

<la capo : e a seconda della parlanlina, die gli si addoppiava col mul-

tiplicar de' baci al bicchiere ,
la recito e commenlo e rappresento

iulta
;
ma in caraltere, cioe alia brava e senza quei ritegni pe' due

miserelli da lui beneflcali, che gli dovea persuadere la pieta conce-

pulane, se gia non avessela affogata ne' fiaschi.

Verso 1' ora della raezzanotle quand' egli, rienlrato nell' albergo e

assettata ogni, sua faccenda pel viaggio, stava in sul coricarsi
,
ode

bussare alia porta della camera : Chi e? Amici : apre, ed

cccogli innanzi quel mal bigatto del caporione, il quale : Sior Tra-

iano
; gli dice imperiosamenle; e di necccssita che differiate a do-

nian 1' altro la parlenza. Noi abbiamo risolulo di finirla con questa

canaglia di briganti ;
e dirnani faremo che quel colale incappi ner

Piemonlesi : ma ci bisogna 1' opera voslra.

-
Impossibile, caro mio !

0! perche?~ Per mille ragioni; io sono padre di famiglia ,-mi aspeltano in

Roma, e poi non so la scherma.

-
Ragioni da nulla

;
un giorno di piu, un giorno di meno non gua-

sta, e io v' insegnero il da fare : voi intanto vi acquisterete cosi ua

merilo con la causa nostra, che, vene accerto io, sara avuto in con-

siderazione.

Ma io non polrei espormi troppo ; soggiuns' egli. con manife-

sto sgomenlo.
- Poh ! fidatevi di me

, voi non correrete un rischio al monda.

Siamo intesi. Or mando avvisi a Caslelluccio. Domaltina ci riparlere-

mo. Buona nolle. E in queslo dire gli prese la mano, gliela serr6

e andossi, lasciando Traiano stupido e balordo come un barbagianni.

Serie V, vol. IX, fasc. 331. 5 22 Decembre 1863.



DEL

DIRITTO POLITICO E RELIGIOSO

BELLA RIVOLUZIONE

Chiunque si fa a considerare le present! condizioni del mondo so-

ciale, non puo non essere colpito da un fenomeno, quanto gra\issimo

altreltanto generale. Un' ansia febbrile agita i cuori non solo d' uo-

mini corrotti e ciechi di menle (il die non farebbe meraviglia), ma
di persone eziandio intelligent! e bene intenzionate. La mania d' in-

novazione
,

suscitata gia dalla riforma protestante a rispetto della

religionc ,
e passata poscia nella scienza per opera della cosi delta

ristorazione filosofica, e discesa da ultimo oggigiorno nell' ordine so-

ciale sott' ombra di un preteso progresso. Tutto si tenta sconvolgere

ed immutare; leggi , governi, costumi, Industrie, relazioni civili
,

relazioni internazionali
,
relazioni Ira la Chiesa e lo Stato. Questo

movimento innovaloro appellasi Rivoluzione. II suo principio e Fodio

al passato; la luce, il giornalismo ;
lo scopo, un ignoto avvenire, a

cui si corre nell' ebbrezza della speranza. Se non che, per quanto la

Rivoluzione si sforzi di nascondere la natura e 1'indole di questo av-

venire misterioso, avvolgendolo tra le tenebre dell' arcano; importa

grandemente alia Societa che esso sia recato alia luce
,
e ravvisato

per cio che e veramente. La qual cosa non puo conseguirsi altri-

menti
, che esaminando i principii polilici e religiosi del giure rivo-

luzionario, secondo i quali si vorrebbe rifare Tordine sociale, sosti-

tuendo all' opera di Dio 1'opera dell'iiomo. Questo noi ci studieremo
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di fare brevissimamenle nel prcsenle arlicolo ,
danclone un semplice

schizzo ;
acciocche ognuno entri almeno in sospetto delle raendaci

promesse ,
e non si lasci balordaraenle Irasportare a irreparabil ro-

vina dall'impeto sovvertitore. Enlriamo dunque in materia, senz' al-

tro proeraio.

Iddio creo 1'uomo^ di propria mano lo coslitui nella famiglia, per

fornirgli un aiulo al conseguimento del fine per cui creavalo : Non est

lonum esse hominem solum ; faciamus ei adiutorium simile sibi. Da

quest' unica coppia voile che si propagasse 1'intero genere umano:

Crescite et multiplicamini et replete terram. E quando questa pro-

pagazione fu giunta al necessario esplicamento ,
diffuse le genti so-

pra tutta la terra in distinle nazioni: Dividebat Allissimus gentes;

serbando per allro fra di loro colla unita di natura e di stipile una

legge universale di mutua carita.

Elementi dunque della sociela umana gl' individui ordinati nella

famiglia; fine di tale unione 1'aiuto scambievole; parti integrant! del

genere umano le nazioni, congiunte tra loro col vincolo di fratellan-

za: ecco tre verita fondamentali poste da Dio come base del diritto

sociale.

A queste tre verita fondamentali la dottrina rivoluzionaria COB-

trappone tre errori diversi, falsando il dirilto domeslico
,

il fine so-

ciale, la mutua relazione dei popoli.

11 diritto domestico riguarda o le persone o le cose. Quanlo alle

persone, la Rivoluzione insegna che 1' esistenza slessa della famiglia

colle sue interne ragioni e soggetta allo Stato. Lo Stato
, secondo

essa, sorto dagl' individui
,
considerati di per se e in propria balia

,

crea la famiglia; alia quale, come a propria creatura, puo imporre

per conseguenza quelle leggi, che meglio crede e come crede. Quin-

di 1' idea del matrimonio civile
,
e la facolt& nello Slato di regolarne

le appartenenze ;
sicche

,
dove 1' ulteriore progresso gliel consigli ,

possa giungere fino ad abolire l'indissolubilitci del vincolo coniugale,

permettendo, sotto date condizioni, il divorzio. Assoggettalisi in tal

modo i parenti ,
e consentaneo che lo Stalo si assoggetli eziandio i

figliuoli ; e cio esso fa col monopolio assoluto della istruzione e della

educazione, le quali compiscono colla propagazione morale la nuova

esistenza iniziata colla propagazione lisica.
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Tolta cosi ogni idea di esistenza autonoma della famiglia uelle

persone ,
la dottrina rivoluzionaria passa a distruggerne anche la

base materiale di conservazione, che e la proprieta, insegnando che

il dirillo a possedere non nasce dal naturale diritto a sostentarsi ,

ma da legge positiva dello Slalo. II quale per conseguente puo mo-

dificarlo e variarlo e limitarlo a sua posta ;
fmo ad assorbirsene

quelle parti che vuole
,
lastricando cosi la via ad aboliilo del lutto,

secondo i placili del Coraunismo.

Per do che spetta aila Socleta, la Rivoluzione si sforza di distrug-

gerla almen moralmente , togliendole ogni elemeato di ordine, col

pervertire 1'idea di quel fine a cui ella e destinata, e che ne specifi-

ca 1'essere come di corpo morale. E di vero 1' insegnamento calloli-

co , fondato sulla dignila inalienabile di persona nell' uomo
, porta

che la sociela ha ragione di mezzo per rispetto agli individui, e per6

come lale e destinala a procurarne il bene
,
merce dell' aiulo scam-

bievole che presla Tassociaziorie. E poiche il compito essenziale della

persona umana sulla terra e glorificare il suo Creatore ,
di che sara

premio la bealiludine eterna
;
1'aiuto essenziale che gli uomini si deb-

bono scambievolrnente e a proporzione del quale debboiiO misurarsi

tutli gli altri aiuti, e quello che agcvola gli associati all'adempimento

di cotesto loro fine di glorificazione diviua e di vita virtuosa, che 11*6

il fondamenlo. L'esigenza di questo muluo soccorso, nascendo dulla

natura stessa dell' uomo, mai non si puo escludere ne dagli indivi-

dui, ne dalle famiglle, ne dalle nazioni. Esso e molliplice. In prima

puo darsi in ordine all'esistenza esterna
;
e cio si coll'impedire quei

disordini, che porrebbero ostacolo alia pralica del delto line
, e si

coll'aumenlare quei mezzi, che esternamente conforlano ad adempir-

lo. Secondamenle puo darsi in ordine al principle interno; e cio col

soccorrere alia parte spirituale dell 'uomo, illustrandone la mente col

vero e regolaudone le coscienze col benc. II primo modo di ordine

materiale e subordinato al secondo di ordine morale, conforme a do

che abbiamo detlo poc' anzi
,
dovendo 1' aiuto essenziale dar norma

agli altri aiuti secondarii ed accidentali.

Ora i rivoluzionarii che fanno? Nulla comprendendo di queste ve-

rita, ovvero comprendendole ma odiandole ,
vanno miseramente
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brancolando fra le tcnebre e gl' inganni, per (rovare qual fine si deb-

ba prescrivere alia sociela dcgli uomini sulla terra, e variamenle,

secondo i varii loro errori e passioni ,
lo definiscono. Generalmente

parlando essi sogliono abbracciare una leorica o piuttosto un voca-

bolo ,
che ha Tapparenza di significare qualche bone

, Yale a dire il

Progresso. II Progresso ,
essi dicono

,
e il fine per cui opera la so-

cieta.

Tra costoro quelli, la* cui empieta divinizza il genere umano o an-

cbe tutta la natura creata, meltono questo progresso in ogni specie

di movimento
,
senza scopo determinate

;
e quesli si lagnano che

T immobilita dei dommi cristiani impedisce gl' increment! della so-

cieta. Quindi rigeltano come impedimento del loro progresso la re-

ligion rivelata, volendo che il perfezionamento dell' uomo sia da ope-

rarsi in virtu della sola ragione.

Per contrario coloro, i quali tutto 1'uomo racchiudono nei sensi,

tulti i doveri nell' utilita, tutta la politica nella forza
,
anche al pro-

gresso non lasciano altro campo, che la coltura e perfezione dell' or-

dine maleriale. Che pero rivolgendo a solo quest' ordine ogni indi-

rizzo sociale, rampognano il Vangelo che coll' austerila dclle sue

massime conlrasta alle lenclenze naturali
;

e lagnansi del Decalogo

che coll' osservanza dei di festivi si oppone ai principii della pub-

blica economia.

Ma come la ciltoi dalle famiglie ,
cosi la intera umana socicta

,

quasi corpo organico ,
e formata dalle nazioni , che sono come le

parti integrant! del genere umano
,
avenli ciascuna, grazie alia so-

lidarie& dell' operazione, alii suoi proprii. Or questa sociela, anche

solo per legge di amor naturale ,
coslituisce una grande famiglia

(dal Cattolicismo santificata e perfezionala ) ,
di cui ogni membro e

obbligato a curare
,
secondo il bisogno e ropporlunila, il bene delle

allre membra. A si fatta doltrina di organismo sociale e di carila

scambievolc si oppongono due diversi errori fondaraenlali del giurc

rivoluzionario. II primo e di derivare ogni dirilto pubblico dal suf-

fragio popolare ,
ed ogni parlizione di Stali dall' idea di nazionalita ;

con che si apre la via a sovvertire ogni slabilila di giuslizia e lutte

quelle divisioni di popoli ed islituzioni di govern! ,
che la divina
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Provvidenza ha stabiliti tra gli uomini col lento lavorio delle cause

natural!. II secondo ,
che e contrario alia carita scambievole

,
e la

legge universale di noa intervento
,

destinata dalla rivoluzione ad

assicurare gli oppressor! del popoli e i ribelli al proprio Principe

*contro ogni timore di soccorso slraniero.

In tal modo la Rivoluzione tende a distruggere niente meno
, che

gli element! stessi della societa e perfino il suo concetto. Prima per

altro di giungere a questo estermiriio dell'e'ssere sociale, essa si ap-

plico a dislruggere 1' ordine della sociela esistente : il quale ordine

dipende dalla giusta azione deH'autorita sopra la moltiludine. A co-

testa distruzione i dottori di menzogna sperarono di poler arrivare

<X)1 sottrarre i popoli al dovere di obbedienza, e collo spingere 1'au-

torila a ingiusta maniera di governare.

Per sottrarre i popoli al dovere dell'obbedienza, s'incomincio dal-

1'accusare laChiesa, che nel predicare 1'obbedienza fomenlasse servil-

mente il dispotismo dei potenti. Si nego poscia alia sociale autorita

ogni sanzione di diritto divirio, facendola lutla dipendere dalla volon-

ta del popolo, di cui il Principe non fosse che semplice niandatarie.

Quindi il diritto di ribellare e di abbattere i Governi esistenii e i

principal! ereditarii, quando il popolo sovrano non fosse phi conten-

to de' servigi di chi avea da lui ricevuto a tempo il carico di gover-

narlo. Con tali massime di ribellione si riusci agevolmente ad ab-

battere i troni anche piu saldi
;
come noi sliamo al presente veden-

do coi proprii occhi e toccando colle proprie mani.

A spianar poi meglio la via verso un tal termine e rendere piii

sicura 1' impresa ,
si procuro di far perietrare nelle menti de' magi-

strati anche supremi e perfino de' Sovrani idee storte ed ingiuste di

cio che deve operare il governante. Col quale scambio mentre 1'au-

lorita sociale sembrava trasformata in despotismo lirannico
,

si ve-

niva in certo mbdo a legittimare la ribellione, come giusta resisten-

za ad ingiusta oppressione. E qui efficacissimi furono gli sforzi de-

.gli empii, e pur troppo fu felice il successo
; giacche dovea riuscire

gradevole agli orecchi del potente 1'adulazione di chi esaltava il tro-

no, per diroccarlo con maggiore rovina. Essi dunque predicarono

che il Principe e superiore ad ogni legge ,
aulore di ogni diritto,
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inaccessibile ad ogni censura. Che puo imporre dottrine religiose ai

suoi suddili , regolarne i malrimonii , prescriverne 1' insegnamento r

amministrarne i beni, arrogarsi il monopolio della pubblica carila,

rimovendone ogni opera de' privali e della Chiesa. Che esso in som-

ma puo tutto concentrare nelle proprie mani senza alcun riguardo a

diritli altrui. Con do, oltre al gitlare in preda al disprezzo e all'odio

universale i Sovrani legillimi, si veniva ad impinguare ed estendere

la cerchia di quel potere ,
di cui i rivoluzionarii iure poslliminii si

sarebbero poscia irnpadronili.

E nell'atto slesso, che estendevano oltre i ragionevoli limiti 1'au-

torita civile a danno dei buoni e della religione ;
la disarmavano

quasi del tutto a beneficio de' Iristi. La Chiesa, interprele della divi-

na rivelazione
,
sic-come raccomanda caldamenle ai sudditi ri\ erenza

ed obbedienza verso i Principi, cosi a quesli prescrive, come scopo

e limite della loro autorita il bene pubblico e il rispetto ai diritti pri-

vati
;
minacciantlo gravissime pene ai Irasgressori di questo ,

che e

mandato, non gia del popolo, ma di Dio
;
di cui il Sovrano non e che

ministro
, ordinato al bene de' suddili : Minister Dei est tibi in bo-

num. II Sovrano poi in due maniere provvede al bene pubblico della

societa ,
vale a dire e positivamenle coll'ordinare gli onesti citladini

al bene comune, secondo 1'ufficio che ha ricevuto da Dio, e negali-

vamente casligando efficacemente i malvagi ;
sicche liberi veramente

sieno i sudditi nel conseguimento del loro fine
,
si immediate che e

la pace sociale, e si ultimo che e il bene eterno. II primo di tali do-

veri
, perpetuamente inculcato nelle sacre carte, mosse Salomone a

chiedere a Dio la sapienza per reggere i popoli a se soggetti ;
il se-

condo e rappresentato da quella spada che il Sovrano non cinge in-

darno, non sine causa gladium portal, e per cui vien detto vindice

della giustizia contro gli operator! del male : Vindex in iram ei, qui

malum agit.

La dottrina rivoluzionaria si sforza di distruggere queste due fun-

zioni deirautorita, opponendo alia prima quel famoso assioma che ne

distrugge ogni efiicacia : II Re regna e non governa; alia seconda

1'aboliziorie della pena di morte e le massime contrarie al concetto-

di espiazione, colle quali a poco a poco, distrutta ogni forza penale,
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la legge rimane senza sanzione e 1'ordine pubblico senza sicurezza.

Sicche in due raaniere la Rivoluzione si attenta a distruggere 1'auto-

rita : rendendola odiosa coll'esagerarla e spregevole coll'anneghit-

tirla e disarmarla.

Se non eke tutli i tentativi andrebbero a vuoto, se a difendere Tor-

dine della Societa restasse incrollabile sentinella la religione ope-

rante nella Chiesa. La Rivoluzione adunque, per liberarsi da tali av-

versarii, si studia di distruggere essa Chiesa
,
o

,
se non tanto, di

toglierle almeno ogni influenza nel mondo esterno. Ella dunque in-

comincia dal dire inutile alia Societa ogni rivelazione ed ogni dom-

ma cattolico, specialmente quelli del peccato originale e della Reden-

zione
;

e quindi sosiiene che il progresso civile debbe prescindere

da ogni religione o culto determinate. E questo indifferentismo in

maleria si grave si spaccia come condizione regolare di ogni soeiela :

giacche il Crisliancsimo (quale almeno s' intende dalla Chiesa cat-

lolica) non puo riuscire di alcun vantaggio all'ordine civile, al po-

litico
,

all' internazionale. Anzi coll' immutabilita de' suoi dommi dee

necessariamente opporsi ad ogni progresso sociale.

Escluso cosi generalmente tutlo il soprannaturale come inutile e

pernicioso ,
inutile e perniciosa apparisce la distinzione dei due po-

teri, e per conseguenza il Papato, in cui il potere spirituale s' incar-

na; giacche introduce un dualismo funesto, per cui lo spirituale ten-

de conlinuamente ad invadere il lemporale ,
e pero dee da questo

riguardarsi come naturalmente nemico. E dunque saggio divisa-

mento politico ratlribuire al Governo per quanto e possibile 1'intero

potere supremo in ambidue gli ordini
, politico e religioso ,

o per lo

meno i'opporrc ostacoli alle influenze di Roma col regio placet ,
e

alle comunicazioni de' fedeli col Sommo Pontefice.

Ma questo inceppamenlo deH'autorila pontiOcia non giungera mai

per se solo a tanta schiavilu
,
che impedisca assolutamente ogni in-

fluenza caltolica. A conseguire quest' ultimo diabolico intenlo e me-

stieri compiere la distruzione del Papato e della Chiesa : al che la

Rivoluzione si adopera ora tentando di abolire 1'autoritli suprema del

Pontefice
, negando nella Chiesa la forma di governo monarchies, ed

ora togliendo alia Chiesa ed al Ponlefice 1'esterno apparato di quei
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mezzi material!
,
senza di cui non si potrebbe nella economia ordi-

naria della Provvidenza escrcitarc liberamenle ed utilmenle Tapo-

slolico ministero.

Alia distruzione deH'aulorita monarcbica nell'ordine spiriluale mi-

ra esplicilamenle la Rivoluzione col suscitare e proteggere ribellioni

e scisme nel Clero, e rompere i vincoli deli'ecclcsiastica gerarchia,

massimamenle, se tanlo le venisse fatto, col sottrarre i Yescovi dal-

1'obbedienza al Ponlefice e col negarc T inerranza dei decreti Papa-

li. Implicilamente poi, colla guerra che muove ai Ministri aposlo-

lici e agli Ordini religiosi, che sono si efficace strumento per dif-

fondere lo spirito deU'evaugelica santila dal cenlro di Roma, ove

inalterabilmenle se ne conserva il concetto
,
fmo alle piu rimote con-

trade , ove i Religiosi ne portano i document! e gli esempii. Per

troncare quesli canali d'irrigazione salutifera 1' empiela rivoluziona-

ria discredila in generale il sacro ministero, spacciandolo come au-

tore di opposizione allo Stato
,
melte i Religiosi in sospetto a tutli i

Governi ancbe cattolici, collo spauracchio della dipendenza da un' au-

torita straniera, ne dileggia i voti
,
non solo negando die vengano

consigliali dal Yangelo , ma eziandio accusandoli di opporsi alia na-

tura, alia liberta, alia prudenza umana.

Alia rimozione poi dell'estcrno appoggio dei mezzi maleriali i ri-

voluzionarii danno opera colla guerra che fanno al possesso di beni

temporal! pel Clero in generc'e al dominio dello Stato ecclesiastico

pel Pontefice in particolare. Spargono quindi 1. la dottrina pseudoa-

scetica che condanna come illecita ogrii proprieta temporale della

Chicsa
;
2. la dottrina pseudoeconomica insieme e sacrilega die tut-

ti i beni della Chiesa appartengono alia nazione
,
e per conseguenza

al Governo che la rappresenta. In quanlo poi al temporale dominio,

confermato in quesli ultimi tempi dal suffragio universale di tutto

1' Episcopate , s' ingegnano in prima di screditare questo suffragio

medesimo
, spacciandolo come interesse di fazioni poliliche. Poi lo

vituperano come contrario al bene dei popoli ,
inutile agl' interessi

spiritual! dei Cattolici, opposlo allo spirito del Vangelo. I giuramen-

li del Pontefice mirar solo ad escludere il nepolismo ; gli anatemi

essere qui abusati per difendere interessi temporal!, che non pren-
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dono caratlere spirituale dalla sacra loro deslinazione
;
la scomuni-

a del Tridentino nascere dalla confasione dell' ordine spirituale col

civile e politico. Per lo clie in ultima conclusione i Gaitolici non solo

non sono obbligati in coscienza a difendere il dominio temporale ,

ma non vi hanno alcun diritlo.

Se la Rivoluzione riuscisse a togliere questo presidio maleriale al-

ia Chiesa, mollo piu facile le diverrebbe 1'escludere dalla Sociela ogni

influenza religiosa. La misera Societa, ridotla allora alle sole forze

della corrotta natura
, agevolmente sarebbe messa a soqquadro ,

si

coll' esagerare ingiustamente e per 1' opposto annichilare 1' aulorita,

si collo sbrigliare il popolo ad ogni licenza
, mitriaudolo Sovrano

,
e

sotlo nome di liberla concedendogli assoluta indipendenza da ogni

legge naturale e divina. Abolito in tal guisa ogni principio di ordi-

ne pubblico , gli eleraenti stessi material! della societa vengono as-

saliti, costringendosi le famiglie a dissolversi coll'abolizione del ma-

trimonio, per cui esse sussislono; col saccheggio della propriela, per

cui diviene possibile il sostentamento
;
e coll'assorbimenlo nello Sta-

to di tutti i diritli, la cui osservanza costituisce 1' essenza medesima

di societa : Coetus hominum iuris communione sociatus.

Ecco il termine lultuoso, a cui di necessita logica conduce la Ri-

voluzione ,
avuto riguardo alia qualita de' suoi principii politici e

religiosi. Di che si vede che dove la dottrina cattolica
,
come dono

di Cristo , apporta vita e prosperita : Ego veni ut vitam habeant et

abundantius habeant ; la dottrina rivoluzionaria ,
come insidia del

diavolo, non reca che morte, spogliamento, rovina: Fur non venit,

nisi ut furetur et mactet et perdat.

Accioche i lettori abbiano sotto occhio in modo limpido e precise

queste due opposle dottrine
,

in alcuni almeno dei loro sommi capi

sara bene da ultimo porre qui come in quadro sinotlico i principii

fondamentali dell' una e dell' altra, epilogando il gia detto nel corso

dell' articolo ,
e dividendoli per maggior chiarezza in queste quattro

categorie: 1. principii generali, 2. principii distruttivi della socie-

ta; 3. distruttivi dell' ordine pubblico; 4. distruttivi dell' influenza

religiosa.
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PRINCIPII GENERALI

CATTOLICI

L'uomo e create per glorificare

Dio, e pero vivere virtuosamente.

Scopo clella sociela e aiutare 1'uo-

mo esternamente einternamente (so-

ciela temporale, societa spirituale)"

perche giunga al suo fine ultimo.

RIVOLUZIONAR1I

L'uomo e create per godere pie-
namcnte delle creature.

La societa ha per fine di renders

perfetto ed esteso, il piii che si pos-

sa, il godimento delle creature sulla

terra.

PRINCIPII SECONDARII

I.
a CLASSE

Coslitulivi a" ogni elemento sociale.

Ogni uomo ba dalla natura certi

diritti, che ilpotere civile dee rispet-

tare e tutelare, perche stabiliti daDio.

Con questi diritti 1'uomo forma la

famiglia; indii Comimi,i popoliecc.
Ma la famiglia e piu direttamente vo-

luta dal Creatore e da lui regolata per
la conservazione del genere umano.

Yolendo 1'uomo e la famiglia, Dio

ha voluto laproprieta: ne hastabili-

to il principio generico concedendo

a tutti gli uomini tutta la terra; il

principio personate ordinando il la-

voro.

Distrutlim d' ogni elemento sociale.

Non vi e alcun diritto divino : tut-

ti i diritti si concentrano nell' auto-

rita nazionale, ossia dello Stato.

Dunque anche la famiglia si forma

per concessione e volonta dello Sta-

to, e pero sotto i suoi indirizzi e con

quelle leggi che esso le impone e quei
dirilti che a lui piace concederle.

Non vi e dunque proprieta, se non

nella nazione : la proprieta ,
come e

costituita presentemente nella socie-

ta, e un furto. Pero conviene rifor-

marla radicaLmente.

II.
tt CLASSE

Coslitulivi dell'ordine sociale.

In ogni societa e da ammettersi

un'autorita che tragga origine da or-

dinazione divina.

Tutti i sudditi debbono obbedien-

za al superiore legittimamente ordi-

nante.

L'idea di nazionalita non ha valo-

re, se non dipendentemente da pree-
sistenti diritti.

La liberta civile tanto e maggiore,

quanto il cittadino e piu libero da-

Distruttivi d9

ogni ordine sociale.

Non e necessaria un' autorita di

diritto divino.

La volonta del popolo e suprema

legge di giustizia.

Ogni diritto resta eliso dall' idea

di nazionalita.

La liberta civile dell' uomo tanto

e maggiore, quanto egli e piiiscioltOi
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gli ostacoli ad operare secondo la

perfelta legge della ragione, e per

conseguenza della vera religione.

II supremo imperante, quahmque
ne sia la forma, e risponsabile in fac-

cia a Dio di tutti gli atti del suo Go-
verno: Indicium durissimum his, qui

praesunt.
II depositario del potere, qualun-

que esso sia, e presso i popoli Mini-

ster Dei in bonum; e ^
7

^ndtx in iram

el qui malum ayit.

Ogni nazione col suo superiore
alia testa dee compiere verso gli al-

tri popoli la legge di glustizia e di

amore.

da ogni legge. Qulndi nessim vinco-

10 alia liberta di stampa, di culto, di

associazione.

In un vero ordinamento sociale

11 Re regna e non governa. Quindi

egli non risponde ne degli atti del

Parlamento, ne di quelli de' suoi Mi-

nistri.

Un Governo per essere giusto ,

dee concedere eguale liberta al bene

e al male, alia verita e all' errore.

Niun Sovrano o popolo ha diritto

d'intervenire, per correggere gli abu-

si e le violenze, che sorgessero in al-

tro popolo.

III.
a GLASSE

Coslitulim dell" influenza crisliana.

E necessaria nella societa presen-

te, perche giunga al suo fine celeste,

T influenza della rivelazione e della

Croce.

La Ghiesa dunque colle sue istitu-

zioni
,
tra le quali e precipua quella

degli Ordini religiosi, e il Romano
Pontefice colla sua autorita ,

debbo-

no influire perpetuamente sulle gen-
ti cattoliche.

A tal uopo voile !a Provvidenza

il dominio temporale del Papa; il

quale e per coiibeguenza raccoman-

dato dalla Provvidenza a tutti gli in-

dividui, e popoli, e principi cattoli-

ci, come interesse a tutti comune.

Distrutliui dell' influenza crisliana.

Nulla giova, anzi nuoce al fine so-

ciale di progredire nel godimento, la

rivelazione soprannaturale e la reli-

gione della Croce.

L' influsso dunque del Pontefice e

degli Ordini religiosi e essenzialmen-

te ostile alia societa ed all' autorita

temporale.

Per conseguenza non solo non e

necessario in coscienza che i Catto-

lici difendano il dominio temporale
del Papa, ma anzi essi non hanno al-

cun diritto a sostenerlo
,
massima-

mente colle armi.

II lettore si fara le croci a vedere tanta unita ed armonia di logica

nel procedimento della Rivoluzione , soprattullo che i rivoluzionarii

coaiunemente sono genie di grossa pasla, e patiscono poverta, non

che di dialeltica, di senso comune. Ma altro e la Rivoluzione , altro

sono i rivoluzionarii. Quella e condolta da una mente. ben piu vasta

e poderosa di quello che sc ne possa trovare in questi ,
anzi in qua-

lunque uomo. Nessun rivoluzionario
,
non il Mazzini ,

non lo stesso

Proudhon
,
ha concetto e sa rendersi pieno conlo dell' intreccio ed
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ordine clclle idee cli sovversione, a cui egli presla assenso e concorso.

L' uomo- limitato, tra i confini d' una breve esistenza sulla terra, noa

puo essere 1'architetlo principale di una macchina, i cui pezzi, men-

tre sono mirabilmenle connessi tra loro, lultavia non si pongono si-

mullaneamente, ma con successione, e mirano ad un effelto lontano,

che risulta dall'azione armonica di tulti. Un tale archiletto conviene

che sia una mente piu vasta e posta fuori delle circoscrizioni del

tempo. Questa mente, che nell' opera di salute e il Verbo di Dio, in

quella di distruzione 5 Satana, che continua la superba scimmiatura

della prima ribellione
;
ed il quale, avendo per iscopo di distruggere

nell' uomo Y opera della Redenzione
,

si vale degli uomini come di

slrumenti e manuali in questa impresa di rovina. Gli uomini Iristi

con piu o meno di malvagia volonta vi si porgono pecorilmente; e

quel che e piu doloroso
, persone altresi di volonta relta , ma di

menle debole
,
confusa o travolta

,
in parte almeno , vi concorrono ,

sospinti da qualche idea che imprudentemente abbracciarono senza

scorgerne la rea portata. Ma il Diavolo
,
dando loro la berta , come

a Guido di Montefeltro nell' inferno dantesco, potrebbe ripetere

forse

Tu non pensavi ch' io loico fossi.

E pero se non per le Rivoluzioni, almeno pei rivoluzionarii, noi ere-

diamo che uno dei grandi rimedii sarebbe rimeltere in onore gll

esorcismi.



RIVISTA
BELLA

STAMPA ITALIANA

I.

LA GIOVENTU, Giornale di letteratura e d' istruzione.

Firenze, tipografia Galileiana. Anno II, 1863.

- I liberal!
, quali sono presentemente i noslri Italian! alia pie-

montese, possono ma! essere buoni predicated di morale? Questo

dubbio ci e sorto in rnente due volte
,
correndo con 1' occhio i qua-

derni del prenunzialo giornaletlo La Gioventii. II quale, insieme con

r altra coppia delle Letture di famiglia e della Educatrice italiana,

forma nella gentile Firenze il bel ternario di Irombe , con cui alta-

mente suona quella scuola pedagogica, liberalesca, maschile e fem-

minile
,
che tanto si adopero gia perche il Granducato di Toscana

entrasse
,

in condizione di umile provincia ,
a godere le liberta del

cosi detto Regno d' Italia
;

e ora tanto si affatica per crescere una

gerierazione di figliuoli e di figliuole , che meritino di conservare in

sempiterno alia lor patria un vantaggio si sfolgoralo. E sapete che

cosa ce lo ha messo in capo questo dubbio? L' ardore fervidissimo,

con cui abbiamo yeduto il precitato giornale scagliarsi ileratamenle

contro i corrompitori della morale pubblica ;
facendo spalla al

suo caro fratello primogenito delle Letture, che anch' egli ayea rotto

una lancia nel dosso di quegli sciagurati.
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Adunque lasciando in disparle il paladino delle Letture, della cui

valentia in materia di moralita ci accadde ragionare allrove 1
,
e la

sorella Educatrice, amazzone in crenoliuo, dclla quale forse discor-

reremo fra rion molto, veniamo alle due prodezze della Gioventu che

ci lianno mosso quel dubbio.

Nel quaderno 39 dell'anno teste decorso 2, il signor Guido Corsini,

dando ragguaglio di un lavoro di B. Bellomo, intilolato Dei libri e

degli oygelti osceni ai nostri giorni, stampava questo arlicoletto :

Ecco un opuscolo di cui ogni italianodovrebbe avere una copia pres-

o di se; tanto sono sacre ed imperiose le ragioni che 1' hanno deltato,

tanto la coscienza degli onesti e rivoltata dall'immondo spettacolo, per

cui 1' Italia
,
che si chiama rinascente

,
e che dovrebbe crescere col forte

nutrimento della morale e del vero sapere, e minacciata di diventare una

cloaca di brutture. 11 signor Bellomo mosse, fra pieta ed ira, la sua vo-

ce
,
e tutti applaudono alle sue idee

,
che erano nella mente di tutti

,
ma

che nessuno priraa di lui avea osato arditamente palesare. Egli ha dop-

pia benemerenza
, quella della morale e della patria ;

ed e ben necessaria

una parola autorevole e calda perche i padri di famiglia, naturali custodi

della prima , pensino seriamente a rattenere questa melmosa fiumana di

corruzione
;
e perche i giovani , speranza della seconda

,
si facciano pie-

na ragione di questa infamia
,
e ritraendosene si conservino puri e forti

alle necessita della patria e al dovere. Dopo avere con gran forza d'ar-

gomenti mostrato la santita della parola e la nobilta dell'arte
,

e provato

quanto gran sacrilegio sia profanarle ,
invoca , appoggiandosi alle leggi ,

e senza offendere la liberta, che se ne vieti 1'abuso. Fa quindi evidente

che i libri e gli oggetti osceni contrastano il progresso del secolo
,

e piu

che tutto, anche all' infuori d'ogni considerazione di morale, fa yedere i

danni irreparabili che tolgono a tanta parte di giovani le future e veraci

gioie del matrimonio. Insomma questo opuscolo e un'arme gagliardissi-

ma contro questa vergogna che si vorrebbe ,
come un marchio di ba-

starda, stampar sulla fronte dell'Italia rigenerata; ed ai padri ed a tut-

ti che hanno diritto, autorita, e piu che tutto dovere d'impugnarla per

la salute comunc
,
e con caldissime istanze raccomandato.

1 Serie Quarta, Vol. VIII, pagg. 712 e segg.

2 Pa. 135-36.2 Pagg. 135-36
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Nel quaderno 44 poi, sotto il titolo Morale pubblica, sulla stampa

oscena 1
,
veniva in luce la seguenle calorosissima leltera del si-

gnor Augusto Conti, eke riproduciamo qui per intero.

Carissimo Cellini.

6 Ottobrel863.

Nelle sue Letture di Famiglia ,
lo scritto dei libri edegli oygetti osce-

ni mi parve un grido da galantuomini contro 1' ignominia di questa cor-

ruzione nuova
;
e gia piu tempo innanzi levarono la voce il Tommaseo ed

41 Lambruschini. E la bonta di tali esempii e 1'esperienza de' falti mi de-

starono un vivo sentimento nella coscienza, che tutti bisogna come si puo

fDrovvedere: e da buoni cittadini
,
che ne'lupanari la patria non si rifa.

Esperienza? Si, mio caro Cellini : m'accadde d? entrare in una bottega

e li sul banco erano stampe meretricie
;
tra immagini sacre e patrie ho

visto a!le vetrine nudita da bordello
;
ho visto su' barroccini girare il Ba-

tacchi con lubriche figure a commento; ho visto fermarsi bambini e

-bambine a considerare il postribolo messo in mostra
;
e a me cit-

tadino e padre le yiscere ban mandato un fremito d'angoscia e d'ira,

sentito da tanti
,
e si pochi ne parlano alto, e nessuno gli esaudisce. Ghi-

m questa e la liberia, noine venerato ? questa e la patria cara? Si ao

cuso il governo d'Austria
,
ed a ragione ,

che in Milano la corruttela gli

piacesse, perche nella 'corruttela si dorme; ed ecco che 1'interesse dei

.aemici siam noi che lo facciamo
;
e la nostra gioventu cresce aH'armi del

sibarita
,
e le madri degli eroi le prepariamo co' libri e con le immagini

di came venduta.

Pensai di muovere ilConsiglio proyinciale nostro a faryoti, perche il

Governo yi riparasse ne' modi piu opportuni; ma poiche taluno dubito

che il Consiglio provinciate non avesse autorita di tali voti
,
io cansando

in materie si delicate la discussione
,
mi astenni

,
e la scrittura

( gia fat-

ta) resto cosa mia particolare e come tale la prego a stamparla per amore

-della patria e dell' onesta. Vedano i buoni che leggeranno queste parole

se nel Parlamento o neirassemblee proyinciali o ne' pubblici giornali o

con istanze al Governo o in qualunque altro modo, si possa mettere un ri-

paro a tanta vergogna e a tanto pericolo ;
e tanto meglio quanto piu pre-

sto e con piu costanza.

Suo affczionatis. Amico

AUGUSTO CONTI.

1 Pagg. 370-72.
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Signori.

Che per mezzo di libri e di stampe s'ingiuri pubblicamente la mora-

lita
,

tutti sanno
;
che i gioyinetti yeggano il bordello sulle yetrine e

ne'banchi delle botteghe, si sa non meno; die cio sia disonesto, sareb-

be \ituperio a disputare; che tal corruttela rechi danno ad ogni paese,

dicono le storie e gli esempii di casa nostra; che a noi giovi riprendere

austerita di costume e abiti guerreschi per non tornare a servitii
,

sta

nell'anima d'ogni Italiano; che ognuno (pensi pur come yuole) debba

rispettare la coscienza dcgli altri, questo e assioma chile; che sia de-

gno di Firenze, accusata di non severita, leyar prima la yoce, tutli sen-

tiamo :

Pero io yi propongo, o signori ,
di far voti al Goyerno, affinche gli

articoli 16, 17 e 18 della legge sulla stampa yengano rigorosamente os-

servati , come s'osseryano i relatiyi a cose politiche.

Questo yoto e la sua pubblicazione ha piu fini :

1. Mostrare 1'opinione yera del nostro paese, la quale sia esempio

efficace di moralita nel popolo ;

2. Con tale opinione, significala solennemente
,
dar animo a'nostri

Giurati nel sentenziare, non lasciati piu soli alia temerita de' gridi con-

trarii
;

3. Dare impulse al Fisco di promoyere 1'accusa, e non lasciare

inosservata la condanna
;

4. Dare 1'autorita del sentimento pubblico a' Procurator! del re, i

quali nell'Assisie e nelle Corti perorano contro questi delitti
;

5. Pregare il Governo per tutti que' ripari che la legge e 1' autorita

sua gli consentono
;

6. Eccitare cosi all'imitazione gli altri Consigli proyinciali.

Per queste ragioni ecc.

Noi cerlo non negheremo che il Corsini e il Conti non abbian ra-

gione da yendere e da rivendere
, mandando questi loro gridi da

galantuomini . Si : 1'Italia, quale 1'ha falta la rivoluzione tanto ap-

plaudila dal Corsini, dal Contieda'lorosocii in mille allre scritture,

non solo minaccia di divenlare
,
ma pur troppo e gia bell' e di-

yentata una cloaca di brutlure : all' Italia che si chiaraa rina-

scenle
, ed il cui rinascimento fu affretlato con tanti desiderii e poi

Serie V, vol. IX, fasc. 331. 6 22 Decembre 1863.
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celebrato con lanta eloquenza dal Corsini, dal Conti e da' loro amid,

non solo si vorrebbe stampare ,
ma pur troppo da ogni onesta

persona si e gia sulla fronte stampato un marchio di bastarda :

e pur troppo la giovenlu nostra
,
doe dell' Italia rigenerata ,

secondo i voli del Corsini, del Conli e de'loro compagni, cresce alle

armi del sibarita : e pur troppo le madri degli eroi vi si prepa-

rano co' libri e con le iminagini di carne venduta . E noi, non die

riconoscere questo falto lacrimabilissimo e viluperosissimo per la po-

vera palria nostra
, possiam dire a cotesti signori che lo prevedem-

rao ,
che lo predicemmo ,

che lo lamentammo assai prima di loro ;

con tutlo die i nostri non fossero tenuti da loro per gridi da ga-

lanluomini.

Ma dopo falta questa plena adesione alia verita delle loro querele,

e dopo lodata la schiettezza, e forse anche il coraggio, de' loro solenni

richiami, non possiam tenerci di soggiungere, che d si e desto nell'a-

nimo un senso di profonda corapassione e per loro, e per la ineflica-

cia de' loro gridi ,
e sopratlullo per 1' Italia, che essi spererebbe-

ro di preservare dalla melmosa fiumana di corruzione in virtu di

decreti promulgati dal Parlamento torinese. Or che ! davvero dav-

vero che i liberali nostri, pensammo quindi in noi stessi, pigliano a

farla da apostoli di moralita? Mae possibile queslo? E se epossibile,

con qual faccia ardiranno essi di predicarla ai popoli o di imporla

eziandio con leggi : essi che ora non sono qualche cosa nel mondo, se

non per avere o in un modo o in un altro \1olata e oltraggiata ,
o

aiulaio a violare e ollraggiare in Italia ogni maniera di onesta uma-

na e divina?

Sicuraraente, lo ripetiamo, lo zelo della pubblica moralita e degno

di encomio in tutti
,
e ancora in quei liberali che ,

o per interesse o

per puro amor platonico dell'Italia, hanno data una mano all'odierno

stato di disordinamento in cui ella si trova. Ma non e singolar caso

questo, che chi ha promosso e sta promovendo (con buona o con mala

fede non monta
)

le cagioni della universale licenza
,
ne pianga si

disperatamenle gli effetli? Non e slrano, che chi ha gittato e sta git-

tando la sua facella nella paglia per attizzarvi 1' incendio ,
si morda

le dita in vederne la propagazione cosi rapida e disastrosa? Non e
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nuovo, che chi si e tanto arrabbattato e si sta arrabbatlando per apri-

re le chiuse alia fiumana melmosa
,
esorti con le lagrime agli oc-

chi i padri di faraiglia che pensino seriamente a rattenerla?

Signori scrittori della Gioventii, non siete voi che entro cotesto e

entro allri giornali, e in prosa e in verso, avele accarezzale per tanlo

tempo e adesso raagnificate a gloria le idee di liberla
, che sono la

quintessenza della imperversante rivoluzione d'ltalia? Non siete voi

che quando in Toscana fiorivano leggi tutrici del pubblico buon co-

stume, sludiavate ogni maniera di figure rettoriche per iscagliarle a

scherno del legittimo j>otere che mantenea un po' ferme quelle leggi,

e cosi avvilirlo e metterlo in discredito? E ora che avete conseguita

quella liberta
, la quale sempre esaltate

;
ora che spiantato quel po-

tere che vi dava tanta noia, benche fosse cosi indulgente, baltete le

mani ai vostri novelli padroni ristauratori dell' ordine morale; ora

ci venite ad assordare con irosi gridi da galantuomini contro la

liberta che si volge in corrultela
,
e verso il Parlamento che non

ne vieta 1'abuso ? voi dabbene ! voi semplici, i quali parete

stupirvi che il rislaurato ordine morale non sia allro che immon-

dezza e dissoluzione ! Eppero i vostri gridi sapele al piu che pro-

vano? Provano che voi in fondo non sareste fatti per servire alia parle

a cui pure servite, e che Tddio vi ha dotato di cuori degni di amare

una causa molto diversa : ma che al tempo stesso o mentite a voi

medesimi, se, conoscendo la ignobilita di queste vostre contraddizio-

ni
, fingete di aspeltarne alcun frullo

;
o siete insipienti, se, non co-

noscendola, lo aspettate in sul serio.

Sospirar dietro a una rivoluzione che non corrompa i costumi ,
e

proprio come volere un fuoco che non bruci
,
o un' acqua che non

bagni. La prima di tutte le moderne
,
che fu quella della Riforma ,

ebbe per termine, ne'suoi capi Lutero e Arrigo VIII
,
connubii sa-

crileghi e nozze abbominevoli. La piu orrenda di tutte le figliuole di

quesla ,
che fu la francese del secolo passato ,

ebbe per termine il

sozzo culto della deessa ragione. E a' di nostri si pretenderebbe che

la rivoluzione italiana, discendenle da quelle due, e conceputa e nata

e allattata in quei luoghi che il signor Conli nomina con si viva pro-

prieta di vocaboli
,

si pretenderebbe che ella avesse per termine il

tempio della castita ? Pretendenze invero arcadiche !
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Se I'indole delle rivoluzioni contemporanee fosse, com' era quella

delle antiche, meramenle polilica; se il fine a cui mirano si restrin-

gesse ad un semplice mutamento di forme o di persone nella con-

dolla del reggimento civile
;

se i mezzi che si adoperano si circo-

scrivessero ai comuni usati gia una volta per cosi fatte imprese ;

tanto e lanto non sarebbe stollo il corifidare che, racchetali i tu-

multi, gli animi si ricomponessero a temperanza, e rifiorisse la mo-

rigeralezza. Ma ne lale e 1' indole costiluliva di quella enormita che

oggigiorno si domanda rivoluzione per antonomasia ,
ne tale il fine

che intende, ne tali solamente i mezzi di cui si giova per riuscirvi.

Ella e tutla corruzione nella sua essenza, perche viene costituita da

un atto di universale ribellione a tutle le leggi di Dio e crealore e

rivelalore : e lulta corruzione nel suo fine
, perche intende di sosti-

tuire I'uomo a Dio, le passioni alia ragione ,
la carne allo spirito, la

menzogna alia verila, la forza al diritto nell'ordinamenlo della socia-

le convivenza: e tulta corruzione ne' suoi mezzi, perche e nella pra-

tica e nella teorica professa il satanico assioma die tutto e buono ,

purche sia utile al suo fine. Questo, e non allro, e il concetto filosofi-

co c slorico della nefanda eresia dei tempi nostri, la quale non trova

niun simbolo che la esprima con maggiore acconcezza, di quello del-

la prosliluta descrittaci nell' Apocalissi. E i signori della Gioventu

faiino viso di sperare ,
che questa dolce verginella ,

ai cui piedi essi

hanno arso e ardono tanlo incenso
, possa infiorare tutta 1' Italia di

gigli fragranti di onesla?

Appunlo ! Prima si spremera 1' acqua dalla pomice, e la porpora

dalla seppia, e il sangue dalla rapa, che si odori al mondo un fiore,

un solo fiorellino di onesla regalatoci dalla rivoluzione. Questo mo-

stro infernale
,
che e come dire il verbo di Satana ,

tutto marcio di

superbia e di lussuria, rassomiglia al basilisco favoleggiato dai no-

stri vecchi : attossica col fiato, e dove alita ivi uccide. E una lunga

esperienza dovrebbe avere omai fatlo toccare cio con mano anche ai

piu increduli
; giacche e cosa luculenta, provatissima, irrepugnabile

che appena una citta e un paese siano invasati dallo spirito di questa

furia
, e tosto inverminiscono e infradiciano nel lezzo piu stomache-

Yole della lascivia. E la Gioventu , che co' suoi gridi ci ricon-

ferma questo falto per conto dell' Italia rigenerata ,
non ha biso-
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gno d' imparare da noi clie il mcdesimo succede comunemenle nclle

parlicolari pcrsone e massime nei giovani ; pe' quali farsi liberalastri

c dissoluti suol essere lull' uno. Or donde adunque traire speranza

cbe possano le cose ire altrimenti ? II diritlo morale dclla rivoluzione

non e per avventura identico al suo diritlo reliyioso e politico che

abbiamo indicato neir arlicolo clie precede? Che anzi non e el la e

non sara semprc la dislruzione d' ogni moralita?

Veramente noi non sappiamo capacitarci, come mai chi ha applau-

dilo e inneggiato con cntusiasmo italico alia cacciala dei Principi le-

gUtimi dalle loro capitali di Firenze, di Modena, di Parma, di Napoli,

e alle celebri annessioni dell' Italia centrale e meridionale al piccolo

Piernonte ;
e chi ha benedelte le usurpazioni sacrileghe degli Stati

della Chiesa, possa farsi maestro di pubblica morale ai popoli an-

nessi
,
e urlar loro con gridi da galantuomini : Badate che nei

lupanari la patria non si rifa ! badate che nella corruttela si dor-

me ! badale che con le voslre scostumatezze non islampiale un

marchio di bastarda sulla fronte dell' Italia rigenerata !

- che ! potrebber rispondere molti del popolo a quesli signori

maestri e professori o che altro delle scuole regie d' Italia
;
forse che

la patria si rifa coi lairocinii? forse che si rifa con le ribel-

-lioni? forse che si rifa coi sacrilegii? Ma non foste voi che ci a-

nimaste a melterci sotto le calcagna il quarto e il settimo precetlo del

Decalogo, quando si tratlo appunto di dare il buon viaggio ai noslri

Sovrani, e di deporre il famoso si nell'urna del Piemonte? Allora, cal-

peslando quei precetti di Dio, eravamo grandi cittadini
;
allora era-

vamo degni d'una grande nazione
;
allora eravamo popoli maturi. E

ora perche ci gusta di fare una croce anche sopra del sesto, ci veni-

te a rompere il capo con geremiadi, e minacciare decreti del Parla-

rnento
,
e intonare gli ohime questa c la liberla ,

nome venerate ?

quesla e la patria cara ? Si
, signori maestri e professori ; per noi

tal e la liberty, scap'ricciarci a talento nostro come ci pare e piace ;

siccome per voi la liberta m di scacciare Papa c Principi dai loro

Stati : questa e la patria noslra , una Italia dove possiam godercela

come I'intendiamo noi, leggere e guardare e vendere e comprare

quel che vogliamo, e sollazzarci, per amore di lei, fmche ci bastauo

le forze e le borse.
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Che ridire, signori della Gioventu, a quesli insolenti che filino sil-

logismi si calzanti sulle vostre lezioni liberalesche? Noi
,
se fossimo

ne' panni vostri, certo ci troveremmo impabciatissimi, e col rossore

nel volto diremmo in cuor nostro cbe : ah si, la logica del popolo e

tremenda !

Tuttavia supponiamo pure che il Governo torinese, il quale finora

si e moslrasto curante di tutt'altro che della pubblica morale, che anzi

nelle cilia italiane discaccia a lutto polere le vergini di Crislo dai

loro asili, e favorisce chi vi surroga casini per le pulzelle di Venere,

e sta manipolando leggi per trasformare il sacramento del matrimo-

nio crisliano in un contralto di concubinato civile
; supponiamo die

quel Governo, proprio tulto olezzante di castila, pigliali in considera-

zione i richiami della Giovenlu di Firenze
, facesse rigorosamenle

osservare gli articoli 16, 17 e 18 della legge sulla stampa ,
e anche

pei sei fini proposli dal Conti
,
ne coniasse dei nuovi : che cosa

crederebbe d'aver otlenulo la sullodata Gioventu? Mollo
,
non ha

dubbio : poiche noi slimeremmo gia un gran guadagno ,
che si lo-

gliessero dalla pubblica vista cosacce immonde
,
e si interdicesse il

pubblico corso a slampacce-scellerale: e si accerli la Gioventu che

ancora noi non la perdoneremmo a nulla, per procacciare questo bene

negative all' Italia rinascente . Ma basterebbe do, a fare che i

giovani si conservino puri e forti ? a levare il marchio di ba-

starda dalla fronte dell'Italia rigenerata?

La continenza nei giovani, e generalmenle parlando la costuma-

tezza nelle nazioni, e tal dote, che a infonderla dove non sia, e trop-

po piccola cosa la sotlrazione delle stampe meretricie dai banchi
?

e Finlerdelto ai Batacchi di girare su' barroccini con lubriche

figure . Anzi e troppo poca cosa allrcsi V inculcarla a voce e in

iscritlo, con ragioni cavate dalle necessila della palria ,
dal go-

verno d' Auslria a cui piaceva in Milano la corrullela e dalla con-

venienza di riprendere austerita di costume per non tornare a

servitu . Tulle quesle ragioni possono essere belle e buone, quando

non sieno gerghi liberaleschi e sieno vere : rna all' uopo di persua-

dere la virtu delta angelica per eccellenza, e di farla meltere in pra-

lica, ci vuole allro piu che questi argomenti o filosofici o poelici alia

pagana. Se tanlo spesso, a frenare la genie dal brutto vizio contra-
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rio, non tornano eflicaci no il pensiero di Dio, no quello dclla morte,

ne il timore delle pene elerne
,
n6 il riguardo alia propiia sanita e

alia slessa vita , come immaginarsi die possa aver sufficiente forza

il solo amor della patria o 1'odio al governo d'Austria ? Cote-

ste sono ciance da muovere a riso, se la materia non fosse da pian-

gerne.

Sia pure die agli scrittori della Gioventu non sembri da pari loro

il suggerire altri argomenti molto piu poderosi, perche lolti dalla fede

e pieta caltolica : sia pure die essi non si attenlino di consigliare ai

giovani la frequenza de' Sacramenli ,
1'uso dell' orazione , il ricorso

alia Madre dei vergini, lafuga delle occasioni pericolose come niezzi

stupendi per conservarsi puri e forti : sia pure die essi credano

di non dover ricordare le parole della Sapienza, Scivi quoniam aliter

non possem esse continens nisi Deus det 1
; per non immischiarsi ,

essi laici e liberarli
,
in cose di sagreslia. Ma almeno perche non si

servono di un altro argomento che e da tulli i cristiani ,
e die sa-

rebbe validissimo per diffondere e rassodare la moralita nelle popo-

lazioni? Diciamo del mantenere in riverenza presso i loro leltori il

sacerdozio, custode sacro della pubblica onesla
,

e il Papa, maestro

della santa morale e\7

angelica? Queslo cliiederemmo noi cbe faces-

sero per lo manco : e dopo cio si assicurino che i loro gridi da ga-

lantuomini avrebbero qualche ascollo.

Senonche trascorrendo i loro quaderni ci siamo chiarili, che la loro

letteratura e la loro istruzione va direttamente all' opposto ;

che la loro scuola liberalesca non consenle ad essi di maneggiare

punto punto questo argomento; e che tanto sono lungi dall'aiutar-

sene, se non altro un pochetto, che piu tosto si fanno propagatori di

scostumatezza per annullarne il valore. Difatto nel quaderno 40, poco

dopo che il signor Guido Corsini ebbe sfogato tanto calore di zelo con-

tro i libri osceni ai nostri giorni ,
non ebbe scrupolo di dare conto

minuto di un impuro romanzaccio
,
scritto manifestamente per infa-

mare il clero : e le laide pagine di tale sporcizia non si vergogno di

diiamare pagine educatrici 2 ? E poi strillate, signori garbatis-

1 Sap. VIII, 21.

2 Pagg. 183-87
V
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simi, che la vostra gioventu cresce alle armi del sibarita ? Ma

non gliele venite a porgere YOI nelle mani queste armi? La medesima

animosita contro il "Vicario di Cristo ha fatto che il loro giornale, su-

bito appresso portata la surriferita lettera del Conli sopra la morale

pubblica , stampasse una tirilera in versi per la morte di Giuseppe

Lafarina, con la quale il poetastro, dopo incoronato di aureole cele-

sti quell' infelice seltario, si rivolta a Dio e cosi bestemmia:

Oh splenda innanzi a Roma

La gloriosa intemerata aurora! (della rivoluzione)

Al nome di Gesu cessino 1' onte

E la sacerdotale orribil soma *
!

E poi yolete, signori, che la gente non ^7
i rida in faccia, quando sa-

lite nella bigoncia per lonare a sterminio della corruzione nuova?

Noi qui ci fermiamo, perocche sembraci che sia dimostrata abba-

stanza la ragionevolezza del dubblo esposto, intorno alia idoneila

dei liberal i nostri a diventare buoni predicatori di morale. Quanto

al resto, non ci dilungheremo a indicarc le molte e gravi pecche di

questo giornaletto della Giovenlu, si in quella e si in religlone. Ma

invece torneremo ad ammonire i padri e le madri di famiglia, e gli

islHulori crisllani di giovanelli ,
come facemmo discorrendo delle

Lellure di famiglia, die non si fidino della lelteralura e della istru-

zione somministrata da questasorta di periodic*!, scritli da libcrali

o da liberalesse alia piemonlese, qualunquc sia il titolo e qualunque

sia il nome loro. Conciossiache tutli schizzano il veleno pernicioso

della loro origine : tutti insegnano a vilipendere il clero e segnata-

mente il Ponlificato romano : tulti guaslano la mente con errori ma-

dornali intorno alle liberla odierne : tutli piu o meno falsano le co-

scienze, con massime o apertamenle maligne o copertamenle tradi-

trici, quando non adescano al vizio con lordurc abbominose : e lutti

fmalmente, niuno eccettualo, trascinano i loro leltori ad adorare 1'ido-

lo della gran bestia babelica, cioe la .Rivoluzione, odiatrice implaca-

bile di Cristo e della Chiesa, corrompitrice soltile d'ogni lodato co-

stume.

1 N. 44, pag. 373.
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II.

L'Arle del Guttemberg, ossia la Stampa : opera del Sacerdole AN-

TONIO MAZZUCOTELLI
,
Parroco di Gorlc , diocesi di Bergamo ;

nlile ad ogni celo e precipuamente alia gioventu studiosa.

Torino, Tip. dell' Oratorio di S. Francesco di Sales, 1863. Un
vol. in 16. di pag. VIII-295.

Noi lo doraandiamo a tutti i colli padri di famiglia ,
a tulti gli ze-

lanli direttori di case dicrisliana educazione: Quanli sono i libri die

essi sentono di poter dare con sicura coscienza in mano ai loro gio-

vanetli? Dai libri scolaslici in fuori e dagli ascetici, non e egli vero

che tulli lamentiamo una gran mancanza di buoni libri di lettura

istruttiva ed amena ,
ed insieme innocenle ? Non sono dunque da

passare solto silenzio e senza lode quei libri che di quando in quan-

do escono alia luce, pubblicali allo scopo appunto di riempiere quc-

sto vuolo
,

il quale si fa ogni di piu sensibile
, quanlo piu cresce

quella piu curiosa che dotta voglia di leggere o meglio leggicchiare

che ben si puo deplorare ,
ma die non si puo mutare. Or Ira quc-

sli benemerili autori di libri innocent!, araeni ed islrultivi
, ollimi a

dare a leggere specialmenle alia gioventu , dee senza dubbio essere

annoverato il Mazzucotelli, gia nolo ai nostri leltori per un'altra sua

opera intilolata : La Chiesa catlolica e k Comiinioni eterodosse
,

della quale facemmo i meritali encomii nel volume 2 della 3 !l

Serie

della Ciuilta Callolica a pag. 727 e seguenti. Ora egli si presenta

di nuovo agli italiani e specialmente alia gioventu con un suo rccente

libro , minore di mole ma non di merito e di utilila. Nessun tema

certamente si offeriva si ampio e si fecondo
, come il prescelto dallo

zelanle Parroco di Gorle, della Stampa e delle questioni tulte die in-

torno a lei si aggruppano. E nulla sarebbe stalo piu facile che di

fare sopra si abbondanle argomenlo un grosso volume. Ma non e

certamcnle il minor merilo di queslo libro quello appunlo della sua

brevila relativa
, senza che sia stato pero tralascialo nulla di quello

onde 1' argomenlo potea ricevere luce e dichiarazione e il libro inte-

resse ed utilila.

Divides! Topera in tre parti. La prima die s' intitola Queslioni e

verita sulla stampa e divisa in quallro capitoli. Nel primo si discor-
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re storicamente e brevemente della Scoperta delta Stampa; nel secon-

do si tratta piu ampiamente del dubbio : se la Stampa sia utile oppure

dannosa; nel terzo si dimostra la giusta proibizione della stampa mal-

vagia, neH'ultimo si parla della liberta di stampa e del concordati coi

Governi. Dal solo annunzio dell'argomento di questi capitoli della pri-

ma parte vedono i lettori 1'importanza della maleria presa a traltare

dal Mazzucotelli. Ma cio che essinon possono vedere si ela chiarez-

za e la forza onde quegli imporlantissimi argomenti sono discorsi in

guisa, che mentre quelle pagine si leggono con diletto e talvolta col

sorriso sulle labbra
,

si rischiarano insieme nel capo le idee e si

respira come un' aria di buon senso e di schielto cattolicismo che

diletta insieme e conforta. Cos! dove nel capiiolo secondo, dopo emi-

merati i beni della stampa , passa a toccarne i mali e Ira gli altri a

dimostrare che la sopraridondanza dei libri nuoce al sapere ,
cosi

discorre a pagina 14: I libri sono come i cibi : debbono essere

non troppo abbondanli
,
sani e ben digerili : con tal metodo puossi

fare presto e bene il viaggio al santuario della scienza , giacche

lungo si e il cammino
, breve la vita. Gli antichi per sistema e per

le circostanze leggevano meno, meditavano piu di noi
, eppero du-

scivano piu profondi. Onerat
,
dicea Seneca 1

, discentem turba li-

brorum, non instruit; multoque satins estpaucis te auctoribus trade-

re, quam errare per multos : da cio il proverbio a leclore unius libri

cavendum. Cosa non havvi che tanto nuoca al sapere quanto la ri-

dondanza de' libri di mezzana levalura, quanto il lasciarsi abbagliare

dalla novila
,

il circondarsi d' ogni sorta di libreltucci affacciatisi a

casaccio, e se occorre di dottrine svariate contraddicentisi come es. g.

di compendii ,
catilinarie

,
romanzi

, giornali , stampe umoristiche,

teatrali. I troppi libri uccidono la scienza
,
dicevano i vecchi, e se

con pochi e classic! autori si sarebbe toccato la mela, con molti me-

diocri e superficial! restasi sempre a meta del viaggio , qualora non

si disimpari, come pur troppo interviene a tanti scioli vanitosi e nella

realta idioli come cretini. Non potransi mai abbastanza ribadire quc-

ste verita oggigiorno, quando dalle tipografie a vapore, colla celerita

islessa dei vapore, a miriadi escono manifest! e programmi ,
i quali

1 De tranquilltiate animi.
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con portentosa sicumera gridano metodo nuovo, inaniera facile , in-

troduziooe brevissima alia scienza ; oggigiorno quando li si balestra-

no in volto Irattati, disserlazioni, saggi, compendii, dizionarii, anto-

logie, corsi, lezioni, poliantee, biblioteche e quant' allri mai hanvi ti-

toli lusinghieri die ti minacciano or centinaia di romanzi, or migliaia

di fascicolelli
; rapsodie avvolte in massima parte nelle speculazioni

lipografiche e librarie, o tulle al piu velate con qualche permula di

fronlispizio, in cui riproduconsi vecchie tiritere e<ciarpe di cassone.

Gli scribaccini d'occasione, gli aulorelli in sessantaqualtresimo cre-

scono colla proporzione della superficialHa degli sludii e dell'ebraica

ingordigia dei lipografi e dei librai. I libercoli vengonci addosso

flon piu come fiumi, ma come torrent! cbe rotti i nativi alvei, invece

di una benefica e fecondante irrigazione , rapiscono ponti e strade

ovunque disseminando guasto e disordine. Spesso quindi avviene

die i buoni libri naufragano net vortice sterminalo di opuscoli , di

libclli inverecoridi, insipidi, satirici, privi di buon senso e di probi-

ta : un' opera classica sara appena conosciuta mentre cotali slorpia-

ture formeranno le delizie dei gabinetli ed il pascolo della gioventu.

<Questo serva di breve saggio delle scrivere forte e incisivo del Maz-

zucolelli in questo suo libro.

Nella Parle seconda Y autore discorre degli abusi odierni della

stampa, alia quale fa un non meno ampio *che chiaro e concludente

processo ,
discorrendo nel primo capitolo della presente emancipa-

zione delle scienze dalla Religione, e trattando nei quattro seguenti

delle Gazzette, dell' abuso di stampa estera, dei Romanzi e dei com-

ponimenti leatrali. Anche qui crediamo dovere dare un saggio dello

tile del nostro aulore, scegliendolo da uno dei molli luoghi nei quali

<?gli flagella e casliga la leggerezza degli studii presenli ,
e quella

specialmente dei luminari del nostro secolo
,

i signori giornalisti.

Ai noslri maggiori (dice il Mazzucotelli a pag. 119) la civill mo-

derna da il nome di barbari : per lo invece con piu ragione potreb-

be dirsi che 1' attual civilta sia un' attillata barbaric non compensate

dalle antiche virtu. Come i nostri buoni vecchi allorche erano visitati

dagli amici uccidevano un vilulum saginatum, e senza tanti intingo-

Ji sel pacchiavano, cosi pure nel regno dell' intelligenze tantosto de-

stavasi una queslione, uscivano tomi in foglio a dibattere pro e con-
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tra e ad elucidare le vane faccie della tesi solto ogni e qualsiasi ri-

spetto, onde la verita. piu di leggier! vcnisse alia luce Oggigiorno,

come lorquando sopraggiungono amici invece di uccidere vitulum

saginatum si corre nel pollaio a prender uova, che si acconciano con

nuove forme gaslronomiche in volaiilizzanti aerei manicaretti, cl.e

mangi senza punto riempirli se non di vento, avendo perallro sopra

i vecchi 1' avvantagio di pascer gli occhi con un simmetrico asselto

di ninnoli, di vasellami cinesi. giapponesi eboltiglie (grosse di cri-

stallo ma non gravide di vino), cosi pure nel rcgno dell' intelligen-

ze se dai Romanzi e dai racconli ameni si eccepisce (che pur troppo

son per nostro danno numerosi) invece di svolgere una quesfione

scienlifica, di sviscerarla, dibalterla sotto lutli gli aspelti con buoni

libri, i modern! si accontentano d' un inlingoletto ,
d' un articoluzzo

di giornale che ti trincia e ti bistrincia e li da per defmita una lesi,

che a ben trallarla con qualche profondila richiederebbe un volu-

me. E poco dopo : Francamerite mollissimi giornalisti si credono

i puntelli del mondo, e colla facilila poi colla quale ogni giorno pon-

no ribadire il chiodo, col far sen lire la lor voce ad immense masse,

meitono in voga in proposilo della lor missione iperboliche idee con

danno talora della verita e della giuslizia, lal altra fiata della scien-

za, e bene spesso della religione. In tal modo sludiansi creare la co-

si delta opinione pubblica reina del mondo
;
cui a scoronar non va-

le fior di logica o fragor di cannone. Conseguita poscia 1' opinione

pubblica la maggioranza de' giornalisti, gode yendere lanti plurimi

ed a iosa le carote piu ineslimabili
,

lanciar campanili , spnccar

montagne, trinciar le stelle, pugnalare il sole, asciugar i mar! con

una portentosa sicumera che e un mirabilio ad uclirli, con un da sen-

no che la verita in persona non polrebbe dir piu davvero. Cotesle

parole sembreranno (lure a voi giornalisti che venendoci sempre pal-

pando sui nostri lumi (accesi gia ben s'intende, clalla letturade' vostri

fogli) modestamente chiamale il vostro miriistero barometro del socia-

le progresso, e v' altribuite un' importanza si grande, che eguale si

periterebbe arrogarsela Y imperalor del celeste impero. Ma a meno

che per progresso de' lumi non intendiale la scoperla del gaz o le

raffinerie delle sostanze oleose (avarizate fin a proporre di cavar olio

dai morti) noi in fe noslra non sappiamo ove diascol s'annidi lo
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straordinario riboccanie progresso dc' lumi in forza de' vostri bran-

delli di carta giornalmentc stampata Ma (lemma, signori gior-

nalisti .... non lascialevi tanlosto montar la stizza, e colla pazien-

za noi tenleremo di sgroppar Tun dopo 1'altro i nodi di qucsta rab-

buffata matassa.

La Parte terza inlitolata Episodic e Conclusions e composta di

due capitoli. II primo parla dell' educazione delle donne, il secondo

dei mezzi onde rendere uiile la stampa. E agevole il figurarsi da se

gli argomenli principal! come di quesli due capitoli cosi di tulti i

precedenti. Giacche, come gia dicemmo e lasciammo inlendere, il

merito speciale di questo libro consisle non nelle novita delle idee
,

ma nel buon senso cattolico e nella forza eel evidenza di stile onde

le idee ovvie ed evident!
,
ma oscurate dal turbine degli error! mo-

derni, sono esposte e dichiarate. E questo e anche il motivo princi-

pale che ci ha indotto a fare di queslo scrilto una breve rivista :

perche cosi esso venga piu raccomandato ai lettori. I quali se desi-

derano provvedere a se e ad altri un buon libro e utile non meno a

sbrogliare la matassa delle idee slorte, che a dichiarare le vere e con-

fortare anche il cuore e lo spirito, cosa che sempre suol fare la ve-

rila liberamente e chiaramenle manifestata ,
dovranno provvedersi

di questo del ch. Mazzuccolelli. II quale potrebbe pero essere reso piu

utile, quando in una seconda edizione, che speriamo non si fara molto

aspettare, ne sara fatta scomparire una qualche scorrezione e negli-

genza qua e la di lingua e di stile, che in un libro destinalo alia gio-

ventu
,
e in ispecie alia giovenlu studiosa

, appare anche piu ripro-

vevole di quello che essa per avvenlura non sia in se medesima.

Qualche altra leggiera modificazione a certe descrizioni di vizii e di

vixiosi potrebbe forse anche rcndere il libro piu accetto a molti
,
e

percio piu ulile. Pero ubi plura nilenl, non ego paucis offendar

maculis. E per fermo il libro del Mazzucolelli cosi com'e, e libro ac-

concio ollimamenle al suo scopo di offerire alia gioventu un' amena

e soda lellura. II che generalmente si dee dire dei libri che escono

dalla Tipografia lorinese, donde questo e uscito : la quale, diretta,

siccom' e noto ,
dall' apostolo della gioventu torinese D. Giovanni

Bosco, -puo a tutli i buoni libra! e a lulli i buoni istituli e a lutte le

buone famiglie offerire oltimi libri di cristiana e civile educazione.



SCIENZE NATURALI

1. Motore a gaz del Lenoir 2. Altro motore a gaz del Prof. Barsanti e del

Matteucci 3. Spediente per assorbire i vapori deleterici delle Pile del

Bunsen i. Nuova materia da fabbricare carta.

1. Abbiamo sufficientemente descritto, altra volta -I, unnuovo motore,
che da' suoi autori yenne yariamente denominato

, appellaridolo ora mo-
tore elettrochimico, ora ad aria dilatata ed ora a gaz, e che in Francia

e noto dal nome del sig. Lenoir, a cui il Moigno, nel Cosmos e net pe-
riodico Les Mondes, reca il merito d'aver renduta praticabile 1'invenzio-

ne di tal maccbina, da lui spesso vantata assai. A primagiunta parea, che

codesto troyato dovesse in breve pigliare il luogo del yapor acqueo, mas-

sime per le navi : e difatto si lento 1' esperimento sopra battelli di picco-
Ja portata; ma la riuscita non rispondeva all'espettazione. Imperocche
1.' 1'urto yiolento dello stantulTo contro il fondo del cilindro, tostoche la

detonazione del gaz yi avea prodotto il yuoto
,
oltre il rumore eccessivo,

cagionaya prontamente guasti non leggieri alia maccbina. 2. II calorico

syolto per la combustione del gaz riscaldaya eccessivamente il cilindro,

lo dilataya, lo rendeva assai presto incapace di servire allo scopo, e dive-

niva percio necessario fermare il moto della macchina. 3. Spesso que-
sta si fermava da se repentinamente, mancando la scintilla elettrica per

ogni minimo difetto della pila o della macchina d'induzione del Rumkorff.

4. Questi inconvenient! crescevano col crescere delle dimensioni e della

forza della macchina; onde avvenneche, malgrado il vantaggio grandis-

simo che tal motore offeriva, potendo essere posto in azione istantanea-

mente, e solo allora che ne occorre il bisogno, senza i preparativi dispen-
diosi che richiedono quelli a vapore, cio nondimeno cadde in un certo

discredito, ed appena venne usato da pochi, e per servigi che non richie-

dessero piii di due o tre cavalli di forza.

Non si perdettero tuttavia d'anirao i meccanici,chevi avean posto amo-

re e studio : ed il Moigno, nel suo Les Mondes nell' 11 Giugno 2
,
fu lieto

d' annunziare, che essi eran pervenuti a fare efficaci migliorie al motore

del Lenoir; tanto che una Societa parigina erasi accollato 1'incarico,..

comperandone percio il diritto esclusivo, di usufruttuarne lacostruzione;

e ne diede nuova descrizione con la opportuna figura, mettendone in bella

mostra i vantaggi. Qualchesettimana appresso il medesimo periodico tor-

no a parlarne (Tom. II, p. 4-5) massime sotto il rispetto dell' economia ;

-i Civ. Cat. Serie IV, vol. VI, pag. 2i8-l9.

2 Les Mondes torn.
I, pag. 48 1 .



SCIENZE NATIJRALI 95

e pose in sodo die, seperle macchine a vapore si dee in apparenza spen-

dere, per ogni cavallo di forza e per ogni ora di lavoro, alquanto meno

che con quella a gaz ;
tuttaviasi fa con questa un notevole risparraio per

altri riguardi, cioe: perche non si ha piu da temere spreco per parte del-

1' operaio incaricato di milrire il fuoco
,
e perche non si ha da consumar

qualche ora di fuoco inutilmente, prima di mettere in azione la macchi-

na, o perche non sono pronti gli operai, od aspettando che il lavoro sia

allestito
; poiche col motore a gaz comincia la spesa al punto medesimo

in cui comincia 1' azione, e cessa con questa, la quale si puo avviare,

sospendere, terminare in un istante, col solo girare una chiave. Oltre

di che si ha la coraodita di aver alia mano, con solo un condotto del

gaz comime di illuminazione, 1'elemento onde si trae la forza motrice; e

si puo collocare la macchina a piacimento, dovechessia , senza pericolo

di esplosioni o d'incendio, senza molestia^di fumo e con pochissimo di-

spendio. Una di tali macchine, della forza d'un cavallo, costa un 1400

franchi, e richiede circa 300 franchi di spese per essere posta in opera,

con tutti gli accessorii di gaz, bacini d' acqua pel refrigerante, pietre di

fondazione ecc. Ed in vero gia parecchi di questi motori sono adoperati

in certi opificii di Parigi , per usi che non richiedono oltre a due o tre

cavalli di forza
;
e 1'esperienza di piu mesi mostro che, se i difetti sopra

mentovati non sono tolti del tutto, per lo meno sono di tal maniera at-

tenuali ,
che rado assai e il caso di qualche guasto o sconcio

;
ed intanto

si pel rispetto economico e si per la regolarita degli effetti, paiono aver

satisfatto alle promesse de' meccanici ed all' espettazione de'compratori.
Cosi teste, nel citato periodico Les Mondes del 5 Decembre, si narrava

del gran vantaggio, che ne stavano traendo certi maestri, i quali se ne

Taleano per trarre su alle necessarie altezze i material! occorrenti alia

fabbrica di alcuni edifizii, risparmiando molte braccia d'uomini, e te-

nendo una sola di tali macchine il luogo di argani robusti.

2. Ricaviamo tuttavia dal vol. XIX ddPolitecnico di Milano (onde ven-

ne estratta e stampata a parte una breve scrittura del P. Barsanti delle

Scuole Pie) che, fin dal 1852, due Italian! aveano molto limpidamente de-

finito il concetto ed eziandio attuato il disegno di cotal macchina, di cui

pare che s'attribuisca 1'invenzione al Lenoir. Difatto fin d'allora il ch.

P. Eugenio Barsanti, ed il sig. Felice Matteucci, suo amico e collabora-

tore, con diligenti indagini ed esperimenti, aveano esplorata la natura

della forza sviluppata da una mescolanza d' aria atmosferica e di gaz in-

flammabile incendiato per mezzo della scintilla elettrica ;
ed avean posto

in sodo che quella si potrebbe voltare ad uso meccanico : 1. impiegan-
dola a sospingere ora avanti, ed ora indietro, in un cilindro, uno stan-

tuffo, precisamente come s'impiega il vapore; 2. obbligando quella for-

za espansiva, svolta dalla combustione della miscela detonante, a tras-

formarsi in altra forza avente caratteri opposti ,
cioe regolare e continua,

anziche violenta ed istantanea. Di che depositarono all! 5 Giugno del
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1853 una Memoria suggellala, presso 1'Accademia dei Georgofili di Fi-

renze. Quindi nel 1834, nel laboratorio dell' Ab. Caselli, celebre inyen-

tore del Paritelegrafo, ridussero io alto il primo di quest! disegni ,
in mo-

do da averne una macchioa sottosopra come quella messa fuori poi nel

1859 dal Lcnoir; ma si distolsero dal perdervi tempo e spese per emen-

darne i difetti scoperti nella pratica, giudicando assai migliore partito il

volgere gli studii ad edettuare il secondo.

Dopo vane prove, passando d' una in alLra forma
, giunsero alia natu-

rale e semplice idea d'impiegare la forza, sviluppata dalla detonazione del

miscuglio, al solo effelto di produrre un vuoto o una massima rarefazione.

Osservarono infatti, dice il ch. P. Barsanti, col soccorso dell'esperien-

za
,
che uno .stantuffo ,

dietro al quale si produce 1'accensione della mi-

scela detonante, percorre uno spazio tanto maggiore, quanto piu lo stan-

tuflb si troya libero da resistenze durante il brevissimo tempo della sua

corsa
;
e che questo spazio, e quindi la rarefazione che lo stantuffo lascia

dielro di se, giunge al massimo grado , quando al suo slancio non si op-

pone altra resistenza fuorche quella dell' aria atmosferica; la quale, pre-
mendo la faccia esterna dello stantuffo, perviene, se il cilindro in cui

scorre e abbastanza lungo, ad arrestarlo, e a respingerlo presso al'punto
da cui fu slancialo. Costruilo un cilindro del diametro di 16 centimelri, e

della lungezza di 120, chiuso ad una delle sue estremita edaperto ali'al-

1'altra, osservarono replicatamente che facendo esplodere tra il fondq del

cilindro, e la faccia interna di uno stantuffo libero da ogni resistcnza, una

certa quantita di miscela detonante
,

lo stantuffo yeniva violentemente

slanciato presso 1' estremita aperta del cilindro
,

e che immedialamente

erarespinto, con yelocita quasi eguale, al suo punto di partenza. La corsa

in ayanti era eyidentemente doyuta all' esplosione, e la corsa di ritorno

doveva necessariamente attribuirsi alia pressione della colonna atmosfe-

rica premente sopra la superticie esterna dello stantuffo. Di questi due

moviraenti opposti e quasi egualmente veloci, il primo e durique genera-
to da una forza istantanea, cioe dall'esplosione ,

mentre 1'altro e unica-

mente prodotto da una forza continua
, quale e quella che deriva dalla

pressione dell' aria atmosferica. In altri termini, il moyimento di ritorno

non e altro che una riproduzione del movimento di andata
,
con la sola

differenza, prescindendo dalle perdite cagionate dall'attrito, che il seeou-

do non potrebbe utilizzarsi perche proveniente da un urto istantaneo e

violentissimo ,
mentre il primo puo essere impiegato alia produzione di

quahnrque effetto dinamico, pcrcne generate da una forza che lo accom-

pagna in tutta la sua durata.

Qui entra il Barsanti ad accennare le difficolta dovute superare , per
condurre il meccanismo a tal perfezione, che la temperatura fosse mode-

rata dal refrigerante, le detonazioni succedessero con la necessaria fre-

quenza e regolarita ,
e lo stantuffo fosse svincolato dall' asse motore du-

rante la corsa di andata
,

e yi si collegasse con la massima prontezza e
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stabilita durante la corsa di ritorno. Fatto sta che ima tal raacchina ven-

ne costruita fin dal principio del 1856
,
la quale, ancorche non raggiun-

gesse la dovuta perfezione ,
dava risultati da potersene ripromettere il

bramato intento.

Queste speranze si chiarirono ben fondate, raassime dopoche il signor

Giovanni Babacci, valente cultorc della meccanica, concepi e suggeri la

felice idea di far succedere la combustione della miscela detonante fra

due stantuffi, lasciati egualrnente liberi neH'atto dell'esplosione, ad effetto

d'impedire qualsivoglia urto e strappata. Con questo disegno fu costruita

una nuova macchina ,
in Firenze stessa nel 1859; e recentemente una

piu accurata, nel 1863, dalle officine del Bawer presso Milano. Que-

st'ultima, che dee servir di modello, e congegnata secocdo un sistema

detto misto dagl' inventor!, perche in essa viene usufruttuata anche una

parte della forza istantanea svolta nell' esplosione, il che puo farsi scnza

inconvenienti, e con molta semplicita di meccanismo
, per le macchine

che, come questa di Milano ,
non eccedono la forza di quattro cavalli.

Un'altra piu grandeerasi costruita nell'officina degli llesker Wys diZuri-

go ;
e il modo con cui fu veduta operare in Firenze invoglio molti di aver-

ne dellesimiglianti, e ne commisero in falti 1'incarico alia Societa. Impe-
rocche in essa piaceva, ma soprattutto nel modello fatto a Milano, la sem-

plicita dei congegni, la ristrettezza dello spazio che occupa, la facilita di

cominciarne, regolarnee cessarne 1'azione, e 1'esiguita del consume.

Intorno al punto rilevantissimo dell'economia bastera, perche i nostri

Jettori ne abbiano adeguato concetto
,

riferire un tratto delia mentovata

scrittura del ch. P. Barsanti : L' alimento della nostra forza molrice e ,

come dicemmo
,
un miscuglio d'aria atmosferica e di gaz infiammabile.

II primo elemento non costa nulla, non dovendosi neppur raccoglierlo o

chiuderlo in un recipiente ; perche la macchina 1'aspira continuamente, a

misura che ne ha bisogno. Per quel che riguarda il gaz infiammabile ,

non e necessario che esso sia, come nella macchina Lenoir, idrogeno bi-

carbonato; ne occorre che venga puriiicato, ma basta che abbia la pro-

prieta d' intiarnmarsi; c quindi puo esser idrogeno puro , idrogeno piu o

ineno carbonato
,

ossido di carbonic ed anche un carburo d' idrogeno
cioe canfino, petrolio, ecc., ridotti allo stato di vapore ;

sicche in diverse

guise puo prodursi il generatore della forza in discorso, e sempre con

metodi piu semplici e piu economic! di quelli che si usano per il gaz il-

luminante. Nel laboralorio della Societa del nuovo motore a Firenze, il

gaz che serve a mcttere in moto le macchine, che ivi si trovano, e un rai-

scuglio d' idrogeno bicarbonato, idrogeno protocarbonato, idrogeno puro
cd ossido di carbonio. Questo miscuglio passa immediatamente, dall'appa-

recchio ove si genera, al serbatoio od alle macchine, con un metodo tanto

semplice ed cconomico, che il suo prezzo uon arriva ai 15 centesimi per
metro cubo, e che un fanciullo sarebbe capacc di regolarne la produzione.

Serie V, vol. IX, fasc. 331. 7 24 Decembre 1863.
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Esperienze, fatte con somma accuratezza sovra la macchina costruita

a Zurigo, danno costantemente un consume d'un quarto di metro cubo di

questo gaz per cavallo e per ora; e quindi la spesa di un cavallo di forza

e di 3 centesimi e 3/4. La macchina costruita ed esposta aMilanopresen-
ta un consumo un po maggiore ,

ma che non puo mantenersi al disopra
di quello avuto a Firenze, quando questa macchina, ora montata provviso-
riamente e non per anche domata , sara fissata sopra uno stabile basa-

mento, c la ibrza verra rnisurata con maggiore precisione ;
sicche il con-

sumo di un quarto di metro cubo puo ritenersi come una media sicura.

La macchina Lenoir invece
,
aitenendosi ai rapporti piii autentici,

compilati in Franciaein Germania, tra i quali citer^mo quello diM.Tre-

sca
,

direttore del Conservatory di arti e mestieri a Parigi , consuma

per cavallo e per ora, 2 metri e 3/4 di gaz illuminante
,

cioe di un gaz
che costa almeno il doppio di quello che alimenta il nostro motore. Da

questo confronto risulta evidenteniente, che il motore italiano consuma

una quantita di gaz 11 volte minore e di un prezzo 22 volte piu piccolo

del motore francese.

Riguardo al consume delle macchine a vapore, senza trattenerci nel-

Vesporre le molteplici opinioni dei teorici e dei pratici sovra un tale ar-

gomento, senza enumerare le circostanze che alterano il consumo, senza

notare le perdite, a cui le macchine vanno soggette nelle intermittenze di

lavoro, e seaza calcolare la quantita di combustibile che fa mestieri ab-

bruciare
, prima che siano in grado di agire ,

ne quello che va perduto

quando cessa il lavoro , crediamo che si possa con ogni fondamento iis-

sare il consumo a tre chilogrammi di carbone per cavallo e per ora. Or

bene, il carbone fra noi costa non meno di 5 lire italiaiie ogni 100 chilo-

grammi ; per cui il prezzo dell' alimento del nostro motore sta a quello

del vapore nel rapporto di 3 e 3/4 a 15, ossia di 25 a cento, cioe il primo
motore presenta sovra il secondo un risparmio del 75 per 100 .

Non ci stenderemo qui ad analizzare il rimanente dei discorsi, con che

il P. Barsanti dimostra 1. che la nuova sua macchina e capace di opera-

re anche in modo da gareggiare con quellc a vapore ad alta pressio-

ne, evitando interamente lo scalcio, poiche 1'urto proveniente d all' uno

degli stantuffi resta ammortato da quello uguale e contrario dell'altro;

2. che si attenua quanto occorre il riscaldamento, con un getto d'acqua

iredda, che penetra nel cilindro dopo ciascuna esplosione; 3. che col

dare al cilindro ed agli stantuffi le convenient! proporzioni, per esempio

raddoppiaodone il diametro voluto per una macchina di una sola atmo-

sfera, si otterranno effetti come quelli d'una macchina a quattro atmo-

sfere. Queste, e le altre cose ragionate del ch. Professore circa la sem-

plicita del congegno per avere il gaz, e la sicurezza d'ogni pericolo di

esplosioni, e la durata della macchina
, potranno i nostri lettori trovarle

svolte nel mentovato opuscolo, estratto dal Politecnico, e stampato a par-
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te, in 8. dalla tipografia e stereotipia Pietro Agnelli ,
contrada del Mo-

rone, in Milano. , ,

3. Chiunque si diletta di Fisica sperimentale e di Ghimica sa quanto sia-

no pregevoli, per efficacia, le pile di Bunsen
;
ma e pur noto il gravissi-

mo inconveniente che accompagna il loro uso, cioe lo svolgersi coutinuo

di yapori d'acido nitroso, che intacea e corrode tutte le superiicic metal-

lichc poste anche a discreta distanza, e sovrattutto offende, e non di rado

mortalmente, gli organi della respirazione di chi sene serve. Finora non

si contrappose a tale svolgimento deleterico di vapori che un mezzo, tal-

volta costoso a porsi in opera ,
e per lo piu inefficace; cioe 1' uso di ap-

propriati ventilator!. Or ecco, dice il periodico Les Mondcs dell' 8 Otto-

ire
(
Tom. //, pag. 2135} che il sig. Auchereau propone un mezzo molto

piu semplice ed economico, ed al tempo stesso efficacissimo, di ottenere

1' intento bramato, di rimovere cioe ed in qualche modo distruggere ,
di

mano in mano che si producono, codesti pestilenziali vapori d'acido ni-

troso. Tolgasi un recipiente di forma e di capacita bastevole a poter co-

prire la pila; e in fondo ad esso si deponga uno strato di minuli ritagli di

latta, a ritener i quali si fermi loro sopra un reticolato di Hlo di ferro. Si

capovolga poscia questo recipiente sopra la pila, in modo da ricoprirla

con esso, come con una campana. I ritagli della latta, il cui valore e te-

nuissimo, potendo aversene 100 chilogrammi per uno scudo, assorbono

e neutralizzano cosi compiutamente i vapori nitrosi, da non sentirsene

piii la menoma traccia. L'Ab. Moigno eccito i Chimici a spiegare per

qual forma di combinazioni ottengasi tal efletto; ma quando pure questa

spiegazione dovesse tardare, cio che piu importa sarebbe gia ottenuto,

qualora in pratica lo spediente indicato dall'Auchereau rispondesse ple-
na mente all'annunzio dei Mondes.

4. Coloro che intendono alia fabbricazione della carta godranno di sape-

re, che il Mechanick's Magazine riferisce essersi trovato agli Stati Uniti

una nuova materia da potersi all'uopo, e fors' anche, col tempo, non
senza vantaggio economico

, sostituire a quella che ritraevasi dai cenci

di cotone, lino e canape. Le fibre d'una specie di malva arborea, Y Hi-

biscus moschattis
, conosciuto pure sotto nome d' Hibiscus abelmoschus ,

ridotte in istato di minuto disgregamento, mediante una manipolazione ,

di cui non sono ancora noti i particolari , riescono acconce ad essere di-

stese in carta di buona quaiita. Cotesta piauta, indigena degli Stati

Uniti del Nord
, cresce rigogliosa nelle terre paludose della Pensilva-

nia, della* Nuova Jersey, di New-York, e simili. Un calcolo discrete, in

cui si tenne conto delle perdite che si potrebbero incontrare per cause

ignote, sembra aver provato, che ogni ettaro di terreno, coltivato per tal

pianla, puo rendere tal prodotto da ricavarsene sette tonnellate di fibre

disgregate; e due dei principali mercanti di New- York stimarono 100 dol-

]ari, ossia 500 fr. il prezzo d' una tonnellata d' Hibiscus da adoperarsi in

sostituzione degli stracci nella carta.
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I.

COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICII 1. Concistoro segreto; crcazione di Cardinal! , e nomine di

Vescovi 2. Risposta del Santo Padre a Napoleone III, per I'mvijto at

Congresso europeo in Parigl 3. Yisita di cougedo e partenza di S. M.

il Re di Baviera 4. Pagamento degl'iuteressi ed cstinzlone parzialo

del Debito pubblico pontificio 5. Munificenza del Santo Padre verso

VAccademia romana d' Archeologia G. Decreto della sacra Gongrega-
zione dell' Indice per proibizione di libri 7. Decreto della S. Inquisi-

zione conlro il prele Mougini, scomunicato vitando.

1. La Santita di Nostro Signore PapaPio IX ha tcnuto, la mattina del

21 Dicembre, nel Palazzo apostolico Vaticano, il Concistoro segreto; ncf

quale, dopo breye Allocuzione, ba creato Cardinale di santa Chiesa, del-

i'Ordine de'Preli, Moos. Enrico Maria Gastone de Bonnechosc, Arcivesco-

yo di Rouen, nato in Parigi a' 19 Maggio 1800
;
ed ha creato c riservato

in petto altro Euio Cardinale. Quindi ha proposto le seguenti Chiese:
Chiesa Metropolitana di Bologna negli Stall pontificu, per 1' Euio c Rfiio

signor Cardinale Filippo Maria Giiiai. Chiesa Metropohtana cT Avignon c
in Francia, per Monsignor Lodovico Anna Dubreil, promosso dal Vesco-
Tado di Vannes. Chiesa Cattcdrale di Rimini negli Stati poniificii, per
Monsignor Luigi Clcmenti, traslato daSIa Chiesa arcivescovile di Dania-
sco in partibus. Chiese Cattedrali unite di Osimo e Cingoli negli Stati!

pontificii, per Monsignor Salvatorede' Marches! Nobili-Yitelleschi, tras-

iato dalla Chiesa arcivescovile di Seleucia in partibus. Chiese Cattedrali

mite di Lorcto e Recanati negli Stati pontificii, per Monsignor Giuseppe
Cardoni, traslato dalla Chiesa vescovile di Caristo in partibus. Chic-

se Cattedrali unite di Cagli e Pergola negli Stati pontificii, per Monsi-

gnor Francesco Andreoli, Sacerdote Diocesano di Nocera. Chiesa Cat-
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tedrale di Cittd di Castello negli Stati pontificii, pel R. P. Fr. Paolo

Micallef, Saccrdote di Malta, Vicario Generale dell'Ordine dei Rpmita-
ni di S. Agostino. Chiesa Cattedrale di Nocera ncyli Stati pontificii , pel
R.P.Fr. Anton Maria Pettinari Sacerdote di Faho, Professo , e Segre-
tario Generale dell'Ordine de' Minori Osservanti di S. Francesco. Chiesa-

Cattedrale di Vannes in Francia , pel R. D. Giovanni Battista Gazailhan,
Sacerdote di Bordeaux , della cui citta e Diocesi i> Yicario Generale.
Chiesa Cattedrale di Soissons in Francia, pel R. D. Giovanni Pietro
Dours , Sacerdote Diocesano di Carcassona. Chiesa Cattedrale di Placen-
cia nelle Spagne , pel R. D. Gregorio Lopez, Sacerdote Arcidiocesano di

Siviglia. Chiesa Cattedrale di Omedo nelle Spagne, pel R. D. Giuseppe
Luigi Montagut, Sacerdote Arcidiocesano di Yalenza. Chiesa Cattedrale
di Badajoz nelle Spagne , pel R. .D. Gioacchino Hernandez y Herrerp,
Sacerdote Diocesano di Segorbe. Chiesa Cattedrale di Angola nell'Affrica
di Portogallo, pel R. D. Giuseppe Lino de Oliveira, Socerdote di Lisnona.

Dopo cio il Santo Padre ha manifestata la provvista f'atla della va-
cante Chiesa Cattedrale di Montefiasconc, affidata in Araministrazione a

Monsignor Alessandro Paolo Spoglia, Yescovo di Ripatransone; ed ha
insieme notiticata la elezione delle seguenti Chiese, daH'ultimo all'odier-

no Concistoro, provvedute per organo della sacra Congregazione di

Propaganda Fide : Chiesa Mctropolitana di Port ef Espagne nelF isola;

della Trinita
, pel R. D. Lodpvico Goniu

,
dell'Ordine dei Predicatori.

Chiesa Cattedrale d'Ancira di rito armeno milAnatolia, per Monsignor
Giuseppe Arachial

,
traslato da Trebisonda del medesimo rito. Chiesa

Cattedrale di Santormo neWArcipelago grcco, pel R. P. Fr. Fedele Ab-
bati, gia Superipre dei Riformati di Sinirne. Chiesa Vescovile di Coron
nelle parti dcgVinfedeli, pel R. D. Carlo Morisson, Parroco nella Diocesi
di Montreal nel Canada, deputato Coadiutore, senza successione , di-

Monsignor Modesto Demers, Vescovo di Vancouver, nella Nuova Geor-

gia , Stati-Uniti di America. Chiesa Vescovile di Melitopoli nelle parti
degl' infedeli , pel R. D. Luigi Giuseppe D' Herbonnez

,
Missionario

della Congregazione degli Oblati di Marsiglia , deputato al Vicariato

apostolico della Columbia Britannica
, nuovamente eretloda Sua Santita.

2. Nel Giornale di Roma del 11 Diccmbrc fu pubblicato il tcsto del-
la seguente lettera, scritta dal Santo Padre Pio IX all' Imperalore dei

Fraucesi , in risposta alFinvito ricevuto per un Congresso europeo in

Parigi.
Maesta imperiale. II

pensierp che Y. M. manifesta di potcrc stabili-

re senza scosse in Eurppa, e, Dio volesse, anche altrove, con 1'inter-

vcnto dei Sovrani o dei loro Rappresentanti , un sistema che calmi gli

spiriti e riconduca la pace, la tranqtiillita e 1'ordine nei molti luoghi, ove

questi benefizii si sono sventuratamente perduti, e un disegno che onora

grandemente la M. Y. ,
e che, colla comune copperazione ,

coaditivata

dalla grazia divina, tenderebbe a prpdurre i migliori cffetti. Qiiindi e

che, con tutta la propensione dell'animo, Noi ci associamo a si com men-
devole intendimento e ben volontieri fin da ora possiamo assicurare la

M. Y. che sara portato al Congresso tutto il
nostrp concorso morale, af-

fmche si rislabiliscano, a vantaggio della travagliata societa, i principii
della giustizia or si manomessi e conculcati, si

ricpnoscano i violati di-

ritti per essere rivendicati a chi ne ha sofferto la iattura
,
e soprattutto
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si restituisca
, specialmen te ne' paesi cattolici, 1'assoluta preminenza chc

naturalmente appartiene alia cattolica Religione, come Tunica vera. La
M. V. non potra esitare a persuaders! che ii Vicario di Ge>u Cristo, sia

per i doveri della sua sublime rappresentanza, sia pel convincimenlo ia

cui e che nella fede cattolica, congiunta alia pratica, si ha I' unico mez-
zo atto a moralizzare i popoli, non puo, Ira i Congressi anche poliiici,
veriir mono all'obbligo di soslenere col massimo vigore i diritti della no-
stra augustissima Religione, ch'eUna, Santa, Caitolica, Apostolica,
Romana.

La iiducia da Noi espressa, della rivendicazione degli altrui \iolati

diritti, nascc dal coscienzioso dovere che ce ne impone la tutela. E men-
tre a riguardo di essi ci mostriamo solleciti, riteniamo del resto non vo-
lersi mai supporre daila M. V. che possa in Noi desiarsi alcun dubbio

rispetto a quelli che sono proprii di quesla santa Sede, dappoiche, oltre

gli aitri titoh chemilitano a suo favore
, Noi siamo anche in possesso del-

le assiciirazioui piu voile date, e fatle dare pubblicaineute da V. M.
;
as-

sicurazioni, che, proveneudo da cosi alto e potente monarca, ci sembre-
rebbe troppo a lui ingiurioso il duhiiarne.

Dopo taie preventiva esposizione ,
che ci occorreva fare, anche per

meglio conoscere il pensieroui V. M., ci piace di aggiungere, applauding
si da Noi ai materiali perlezionamenti : ed e>ser<-, di piu, nostro desiderio

che i popoli si trovino in condizioni (Ji fruirne pacificaiuente gli eltetti,

si per 1'uiilf che ad essi ne denva
,

si per la occupazione che ioro appre-
statio. Non potremnjo dire altrettaiiio nel caso di venire invitafi a fare

ragione a eerie aspirazioni di taiili , che Ibmiciii pane dei popoli slessi:

aspirazioiii che non possono couciliarsi c;>n i priiicipii di sopra enunciati.

Nuiriamo speranza che la M. V.
,
nell' alia sua perspicada ,

sara per
riconoscere

,
nella franca nostra manil'estazione, ii carat ere di h-alta

sempre coinpngna degli atli di questa Apostolica Sede, e<i al tempo stes-

so deila grnnde sliiua che Nui poriirimo della augusla di lei person-a, al-

ia quale non abbiamo punto esitato di parlare cosi esplicitamente in una
inaiena di tauta iaiponanza.

Frattanto, in peguo df ! palerno nostro affetto, comportiamo a V. M. ,

aH'augusta Gonsorte, ed a! Principe imperiale 1' apostolica nostra Rene-
dizione.

Data dai nostro Palazzo al Vaticano, il di 20 Novtaibre 1863. Pius

PP. IX.

3. S. M. Massimiliano II , re di Baviera, dopo avere nelle ore pome-
ridiane del sahato 5 Dicembre, in privata udienza, preso congedo dalla

Santita di Nostro Signore ,
si parti da Roma la mattina della Domenica

seguente, dingemlosi a' suoi Stati per la via di Toscana.
i. II Giornale di Roma del lo Dicembre pubblico due Notificazioni di

S. E. il Tesoriere generate della R. C. A. Ministro delle Finalize, date

sotlo il giorno 12. Nella prima si fa sapere ai possessor! dei certiticati

della rendita emessa in virlu dell' edilto del 20 Giugiio 1855, che dal

giorno 2 del Geunaio 1864 sara eseguito, sulla Cassa della Depositeria

generate in Roma e snlle casse Camerali nelle province dello Slato
,

il

pagamento degl' interessi del secondo semeslre del 1863 perdetti Certifi-

cati. Con ia seconda viene lissato il di 28 delio stesso Dicembre pel bru-

ciamento dei Certiticati da scudi 100 o da Scudi 50 I'uno gia estratti a
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tutto Giugno scqrso.
Nel qual giorno si procedera quindi all'estrazione di

altri cinque certiticali da sc. 50
, e di mille settecento quindici Certifica-

ti da scudi 100, che si devonp aininortizzare alia pari ,
e che importano

cpraplessivamente
lasomma di sc. 171,750. Nel giorno 15 Gennaio 1864

si aprira nella Cassa della Deppsiteria generale in Roma il pagamento
del Capitale de' Certilicati sorliti.

Con qucsto il Governo pontificip
mette a niente, per ora, e mercc

della divina Provvidenza e della pieta dei fedeli, le arti scellerate del

suoi oppressori, che non osando, o non potendo, sterminarlo con la vio-

leuzaaperta, si riprometlevano di farlo in breve perire d' inanizione,

sottraendogli i mczzi da prowedere al pagamento del Debito puhhlico.
5. Ripigliaronsi , alii 3 Dicembre

,
sotto la presidenza del Prof. Cav.

Belli , le sedute dell'Accademia romana d'Archeologia ;
ed il Com. Vi-

sconti , segretario perpetuo, apri quella prima tornata col signiticare al

dotto consesso il dono di pregevoli volumi f'atto alia Biblioteca dal Santo

Padre; il quale degnossi ordinare che si rimettesse mano alle escava-

zioni Ostiensi
,
e si comprassero e conservassero in Roma i pregevolis-

simi sarcolagi ritrovati in un sepolcro della via Latina ,
che f'u gia ri-

staurato e reso accessible. Mentre cosi si coltivano, per munificenza del

Santo Padre, gli studii d'archeologia da' \alenti Accademici , progredi-
scono mirahilmente le scoperte che piu dappressospettano la nostra san-

ta religione; di che torna gratissimo ad ogni cuore veramente cattolico

la lettura del Bollettino di Archeoloyia cristiana diretto e compilato con

tanta erudizione e con tanto amore dal ch. Cav. Gio. Battista de Rossi. II

(juale
nel n. 8 die conlo delle indagini da se I'atte sopra le iscrizioni del-

1 Arco di Costautino ; e pose in sodo, che le famose parole Instinctu Dim-
nitatis lungi dall'essere una professione di fede cristiana posteriormen-
te inserita nell'epigrafe pagana, e pia o meno violentemente in essa in-

trusa, sono quasi un mezzo termine tra il paganesimo ed il cristianesi-

mo
,
ed esattamente rispondono allo stato delle credenze e delle religio-

ni sotto i primi Imperatori cristiani
;
onde si conferma cio che risulta

evidunte dall'esame materiale delle pietre, sopra cui e scolpila quell'epi-

grafe; il quale dimostra essere quelle parole conservate incorrotte nella

primitiva loro integrita. Con vero piacere si vede, nello stesso n. 8,

provata al tutto falsa ed insussistente una imputazione gittata contro san

Giovanni Crisoslomo che , per mala inlelligenza di un frammen to di Eu-

napio, storico greco, venne sospettatp autore dell' uccisione del console

Fravito. Bellissimi pure i discorsi fatti nel n. 10 sopra monumenti di sa-

cre Vergini, scoperti nell'agro Verano
,
e nel n. 11 sopra le escavazio-

ni al cemetero di Callisto. Laonde i nostri lettori
,
ancorche nou profes-

sino di coltivare in modo speciale gli studii archeologici , troveranno

carissimo pascolo alia mente ed al cuore in questo Bullettino, che si pub-
blica una volta il mese, e costa soli scudi due all'anno.

6. Con decreto del 15 Dicemhre, la sacra Congregazione dell'Indice

pubblico essere vietati ad ogni fedele, e percio non polersi ue ristampare,
DC leggere, ne lenere, in qualsivoglia idioma, ma dpversi consegnare
agli Ocdinarii ed agli Inquisitori locali

,
i lihri seguenti:

La mort de Jesus. Revelations historiques sur le veritable genre de
mort de Jesus, traduites du latin en allemand et de 1'allemand en fran-

cais, d'apres le manuscrit d'un frere de I'Ordre sacre des Esseniens,

contemporam de Jesus. Paris, 1863.
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La Papaute schisraatique, ou Rome dans ses rapports avec 1'Eglisc

orienlale, par M. 1'abbc Guettee. Paris, 1863. Deer eodem.

De Rodakow, etc. Ad Concives exsul exsilii finem auspicatus. Pari-

siis, 1863. Libellus in 32. Deer, eodem.

George Sand. Opera omnia hue usque in lucem edita. Deer, eodem.

Dell' ultima persecuzione della Chiesa, e delia h'ne del Mondo, per P.

B. N. B. Volumi sei. Fossombrone, 1863. Deer, eodem.

Auctor open's cui titulusa Enseignement pratique dans les Salles d'a-

,sile, par Madame Marie Pape-Carpentier, Directrice du cours pratique des

Salles d'asile prescript!, Deer. 22 lunii 1861, laudabiliter se subiecit.

7. Piu volte abbiamo mentovatp un infelice prete Mongini, parroco
di Ogebbio, che ritiutandosi a disdire gli errori stampati incertesue ope-
ricciuole, condannate da! competent! Tribunal! di santa Chiesa, si pose in

aperta ribellione non pure contro il proprio Vescoyp, ma ancora
cpntro

lasuprema autorita della santa Sede. Parecchi diarii di Torino e di Gc-

nova, come YArmonia e il Cattolico, resero di pubblica ragione una cotn-

moventissima lettera, chc il Santo Padre medesimo fece in nome suo in-

dirizzare dal proprio Segretario a codesto sciagurato, per esortarlo, con

parole di amore tutto paterno e con ineffabile benignita, a ravvedersi,

pentirsi c suggettarsi allalegittima autorita, e tornare sulla buona strada,

prima che spirassc il tempo lissato nella sentenza, e dopo il quale egli

-doyrebb'essere denunziato come scomunicato mtando. II superbo uomo
s' incoccio \!

ie ppggio uella sua tracotanza, e mando stampare sui gior-

nali, che i Monitor ii pervenutigli e la stessa lettera suddetta non essendo

con 1'autenticita del Regio Placet, egli non poteva dar loro alcun valore,

dichiarando che persisteva nel suo proposito; e di fatto continue con im-

mense scandalo adesercitare i minister! spiritual! e parrocchiali , da cui

era sospeso eel interdetto. Laonde, valichi omai tutti i limit! della beni-

gnita, il supremo Tribunale della santa Inquisizione fece affiggere .alle

pone di S. Pietro e ne' luoghi consueti la sentenza, riferita nel Giornale

di Romade\ 15 Dicembre, con cui codesto protervo e bandito scomuni-

cato mtando.

STATI SAUDI 1. llisposta di Villorio Emmaimele II a Napoleone HI, intorno

al Gongresso 2. Interpellanze sopra fatti avveimti in Sicilia; vote della

Camera 3. Gimlizii di diarii ufliciosi e liberalissimi, intorno al Gover-

no, al Parlamento ed alia presente imlta d' Italia 4. Leggi difinanza;

approvazione del prevenlivo per le entrate.

1. Dacche il Conte di Cavour mando audacemente i suoi Piempntesi a

combattere accanto a' Frances! contro i Russi in Crimea, Yittorio Em-
manuele II cbbe ognora in Napoleone III un alleato non men benefice

che f'edele; e per alquanti milieu! spesi allora, e per alquante migliaia
di vite spente sotto le mura di Sebastopoli, ricevette si largo compenso
da doversene chiamare ben pago e mostrar gratissimo. Difatto 1' aver

partecipato a quell' impresa, ed a'pericoli di quel trionfo, valse al Gover-
no di Torino : 1. II sedere al Congresso di Parigi con le grandi Ppten-
ze. 2. II vedervi suscitata, perbocca dello stesso Walewski, la quistio-
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ne italiana, pnd'cbhe cominciamento la gucrra diplomatica contro il Re
delle Due Sicilie c contro il Papa, avviata col famoso Memorandum con-

sigliato al Cavour, e compilato dal Minghetti, sppra gli Stati della Chie-

sa. 3. Che si fermassero nel colloquip di Plombieres i patti dell'alleanza

e si disegnassero i procedimenti dell'impresa contro 1'Austria. 4. Che le

armi francesi scendessero a combatterc pel Piemonte e
, yinle

le au-

striachc a Magenta ed a
Splferino, gli regalassero le doviziose pianure

della Lombardia, mediante il tenue compenso di Nizza e di Savoia. 5.

Che il principio di non intcrvento, bandito daH'Inghilterra, fosse dalla

Francia mantenuto con 1'armi in pugno c con la perennc minaccia dr

cpndurrc a lerminc 1'impresa interrptta
a Yillafranca; e cosi avesse la

rivpluzione tutto 1' agio di rassodarsi nelle Romagne, di occuptire i Du-
cati di Parma, Piaceuza e Modena, di annettersi la Toscana, di cffettua-

re il latrocinio delle Marche e dcil'Umbria, di consummare i'usurpazio-
nc del Regno delle Due Sicilie. 6. Di veclere da ultimo riconosciute, da

quattro fra le cinque grandi Potenze, per virtu dei buoni ufficii della

Francia, q-.estc quanto facili allrettanto irultuosc conquiste. Quindi e

chiaro quanto il Piemonte debba sentirsi obbligato al generoso Signore
della Francia.

Percio non e da stupire so il Governo di Torino fu soliecito di rispoa-
derc a Napoleone II[

, riguardo al Congresso ,
con nn si rotondo , dettq

in forma d' ubbidienza cieca
,
da yassallo ossequiosissimo ,

con le mani

cancellate

to

die

Re costituzionale, deve sempre in cose di Siato valersi delle parole e

dei pensieri de'suoi Consiglieri risponsabili) ,
invoco gli stessi principii

a cui appello Napoleone 111; ma ebbe la insignc balordaggine di scri-

vere pure due righe, le quali noi riferiremp
in caratterc corsivo, e che

ci paiono al tntta fuor di luogo. Come mai un Govcrno che si e impa-
dronito, a Iradimento o per forza, di Stati appartenenli a'Soyrani amici,

congiuuti per sangue a Casa Savoia, che anzi gii si prolfersero alleati co-

me f'ecc Francesco II , pup indicare la giuslizia ed i dirilli legittimi come
vere fondamcnta dell'ordine europeo? Bisogna dire che, o il Governo di

Torino iuteuda eziandio rinnovare il
Vocabolarip , snaturando il senso-

deile parole piu usuali, per far loro dire il contrario di quel che suonano;

ovverp che esso reputa giustizia la sola forza
,
dirillo legittimo la prepo-

tcnza Ibrtunata
,

lealta la perlidia, liberta la tirannidc. Ecco la lettera

spedita a Napoleone III :

Mio signer fratello. La lettera che V. M. I. mi ha diretta e inspirata
da un grande e generoso pensiero, a cui si associeranno coloro che com-

prendono le tendenze della nostra epoca. In una grande parte dell'Europa
si e stabiiita una

Iplla permanente fra la coscienza pubblica e lo stato di cose

creatodai tratlati del 1815. Qiiindi un malessere
,

il qualc non fara che

crescere, finche 1'ordine europeo non sara fondato sulla base dei principii
di nazionalita e liberta, che sono la vita stessa dei popoli moderni. In

una condizione si minacciosa pel progresso della civilta e la pace del

mondo, V. M. I. si e resa interprete di un sentimento generale , propo-
nendo di riunire un Congresso ,

il cui com pi to debb' essere il produrre
un durevole accordo tra i diritti dei Sovrani e le giuste aspirazioni dei

popoli.
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Con piacere io aderiscq
alia proposta di V. M. 1. Sono assicurati il

mio concorso, e quello del mio popolo, all'effettuamento di questo disegno,
il quale segnerebbe un grande progresso nella storia dell'umanita. Come
avra effetto la riunione delle conforenze internazionali

, io m affrettero

a prendervi parte, o in persona, o facendomi rappresentare. L' Italia re-

chera nel Congresso il piu sincero spirito di equita e moderazione. Essa
c convinta, che la giustizia ed il rispetto dei diritli legittimis no le vere

fondamenta, su cu'i si pud stabilire unnwello equilibria europeo. 11 mio
desiderio piu vivo e che 1'opera di saviezza e cpncordia, onde V. M. I.

prese i'ioizialiva, possa allontanare i pericoli di guerra e restringere i

tegami, che debbono esistere fra le nazioni. Colgo questa occasione per
rinnovarvi le assicurazioni dell'inviolabile amicizia e dell'alta considera-

zione, con cui sono
,
mio signor fratello, di V. M. I. il buon fratello ,

YITTORIO EMANUELE.
2. Ancbe il Santo Padre

, nella mirahile sua let.tera
, appello alia giu-

stizia , come ad una delle hasi indispensabili dell'ordine e della pace, e .

riveadico i diritti legittimi si nefandamente calpesti in Italia
,

in offesa

de'Principi, a strazio della religion ed in oppressione de'popoli. Ma si

sa cbe Pio IX non si tolse I' altrui, fu anzi per contro derubato del suo, e

si vede anche adesso insidialo tin neli' ultimo suo ricetto
;
e pero questo

appello alia ginstizia, che potrebbe cader a vuoto in nn Congresso pari-

gino, non andra perduto innanzi a Dio ;
ed i conculcatori della misera

Italia ne daranno a suo tempo severa ragione e pena terribile.

In tan to gia la Sicilia paga un (io spaventoso delle sue agitazioni in-

sensate contro la dinastia che reggevala tin al 1860. La Sicilia ora-vede

qucl cbe guadagno ribellandosi al mitissimo Francesco H, per antiporgli
un Garibaldi, e mettersi alia merce dei famigerati mi'le di Marsala. II

Deputato d'Ondes Reggio , nella tornata del 5 Dicembre
,
raosse al Go-

verno caldissime interpellanze sopra gli abusi iniqui e crudeli
,

con che

furono martoriate cilia inliere e borgale, al solo intento di afferrare i ri-

calcilranti all' obbligo della milizia e catturare i bandili. Siccome degli
orrori esposti dal D' Ondes Reggio ,

delle confessioni sfuggite a' Gover-

nanti, delle rivelazioni t'atte da' settarii, delle scissure e degli scandal! a

cui questi promppero fra loro, intendianio dare quanto primaun'ampia e

ragionata contezza a' nostri lettori, a punta di Atti ufjiciali ,
ci basti dire

per ora, che simiglianti scene non s' erano ancora a gran pezza vedute

nella Camera di Torino, che pur ne ando si feconda in addietro. Preten-

devasi dagli oppositori, o Siciliani o membri del partita d'azione, che il

Ministero si dimettesse
,
o fosse dichiarato privo delja tiducia del Parla-

mento, o si facesse una inquisizione parlamentare sopra que' fatti. Ma le

diatribe a nulla valsero , a nulla le ragioni , e dopo cinque intiere torna-

te di accuse ,
di recriminazioni , d' invettive furibonde ,

di villanie in-

deceali ,
e perfmo di provocazioni pubbliche ,

scamhiate fra molti delle

avverse parti , tinalmente la Camera in numero di 258 votanti ,
con 206

suffragi contro 52, defini la lite, come propose un tal Finzi , con queste
laconicbe parole,: La Camera approva 1'operato dal Ministero, e pas-
sa all'Ordine del giorno.

3. Que'giornali francesi che o stanno agli stipendii del Governo di To-

rino
,
come il Debuts

,
ovvero per devozione illimitata all'Impero napo-

leonico sono usati a celebrare con infinite lodi tutto cio che per diretto o
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indiretto puo dirsi opera sua
,

si guardarono hene dal fare un cenno del
brutto spettacolo, che diedero di se gli onorevoli ed i Ministri del miovo

regno, e deile inf'ami cose che f'urono poste in palese quanto alia Sicilia.

Essi, che non tralasciano mai d'inserire tra le corrispondenze o le notizie

Joro, per lungo e per largo , vero o falso che sia , quanto i nemici della

Santa Sede inventano od esagerano per menomarne 1'autorita, difiamar-
ne gli alti, le leggi ed i Ministri, e yilipenderne i provvedimenti, si con-
tentarono di cantarc il trionfo del Ministero di Torino

, accennando sde-

gnosamente, in quattro versi, alle tesle calde
,
che con poco senno de-

starono uua (juistione importuna e passionata.
Ma non cosi potea farsi in Torino , dove tntti ben sap^ano come si

fosse passato quello spettacolo'di civilta e carita patria tra fratelli. L' 0-

pinione del 13 Dicembre, siccome diario ministerial, depioro le remi-
Discenze dolorose e spiacevoli lasciate da quella discussione, biasiman-
do i! trascorrere ad un linguaggio violento cherivela il settario anziche
il Deputato, e 1'adottare arrni di difesa e di attacco , che offendono, non
che i rappresentanti della nazione

,
ma le istituzioni stesse. A che far

credere che la lotta fosse tra la rivoluzioneed il partito moderate? Forse
che la Camera ilaliana non e un portato della riuoluzionet E i De-

putati convenuti da tutte le province , i Deputali che rappresentano il

nuovo diritto
,

i Deputati che proclamarono Koma capitale d' Italia, che
cosa sono, se non che rivoluzionarii? Qui essa entra a far il panegirico
della rivoluzione e dei Ministri, e conchiude con dire: che il meglio e di

gettare un pietoso velo suite ultime discussioni
,

anziclie strascinarle

dalla Camera nei giornali . Ma la Nazione di Firenze, del 12 Dicembre,
piu sfacciata nel suo mesiiere, dice che i Ministri, essendo sicuri dei vo-
to che essi, volendo, avrehbero senza falio ottenuto daiia maggioranza,
avrehbero provveduto per lo migliore della patria, se avessero t'atto sin

dal primo giorno quel che fecero I'ultimo di questa discussione
,
mttten-

do i Deputati tra 1'uscio e il muro per far loro decretare un voto di fidu-

cia e di approvazione. II che vale quanto dire che, per rispetlo alia li-

berta certamente
,

si doveano soverchiare le voci dei meno coi voti dei

piu , ed impiegare la museruola e la cuffia del silenzio, poiche non s'a-

veano buone ragioni.
Ma non cosi la pensano gli sconfitti avversarii, de' quali il piii auto-

revole rappresentante e il Diritto di Torino
;
che dal 9 al 12 Dicemhre

disfogo lo sdegno con tiere argomentazioni, di cui riferiremo qualche
brano, onde i nostri lettori ne possano inferire qual fosse la violenza dei

dibattimenti nella Camera, se tanta furia continuava fuori d'essa dopo la

vittoria ottenula dal Ministero. Alii 9 Dicembre il Diritto prese a disami-
Dare quanto di vergogna, dentro e fuori del Regno, dovesse provenire al

Governo, aU'esercito, al Parlamento, per le malaugurate ri\ehizioni uscitc

da que' diverbii. II giorno dopo, facendo cadere il forte del gastigo so-

pra chi li ebbe provocati, prese a gridare: Certo il sig. D'Ondes Reg-
gio non ha parlato, certo non ha pensato ne da italiano, ne da liberale.

E I'ha detto : lo son Siciliano e cristiano. Quindi e manifesto che la

presente Italia riguarda come bastardi e non liberal! quelli che conser-

Tano affetto alia terra nativa o sensi di cristiano. E segui dimostrando
che la Sicilia non e harbara, che si violo la Costituzione, che si usci di

strada, e che per rientrarvi bisogna che il Ministero se ne vada e dia il
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luqgo al partita d' azione. Per giuslificare queste pretension!, eccolo
alii 12 Dicembre farsi a cercare quali siano state le conseguenze di quel-
la discussione, e disse: la prima e 1' Italia svergognata dinanzi al mon-
do. E per provarlo non si perito d'intessere, con frasi tolte a'varii

oratori del Parlamento, il seguente cloquenlissimo tratto descrittivo.

In Italia ci sono soldati peggiori di Mourawieff e di Haynau. in Ita-

lia ci e una grande e popolosa provincia quasi selvaggia! In Italia ci

sono alti official! dello Stato, che cospirano contro la costituzione, die
sono macchiati di delitti comuni. In Italia c'e un Parlamento che defmi-
sce le quistioni a ingiurie da trivio, a minacce volgari ed a grida. In Ita-

lia c'e un Governo che viola palesemenle la legge e che ne ha approva-
zione dalla legale rappresentanza del paese. In Italia c' e un Ministero
che insulta a tutta una provincia italiana in mezzo agli applausi ed ai

sorrisi di scherno dei Deputati delle altre province. In Italia c'e la men-

zogna sostituita alia storia, perche i vanti delle gloriose imprese del ses-

santa sono falsi e bugiardi: non ci fu
rivoluziqne, non ci fu

coraggiq,
non ci fu entusiasrao. In Italia uqmini popolarissimi, e famosi perservizii
resi alia patria, reggono gl'inferiori a colpi di revolver. In Italia la parte

piu avanzata non vede salute per la patria che in un colpo di Slato. In
Italia popolo, Parlamento, Governo, stampa, tutto e disordine, tutto e

anarchia politica, morale, intellettaale.

Previde il Diritto che si griderebbe all'esagcrazione, e voile dimo-
strare che tutto e pura verita: Domani un

giprnale austriaco fara del

noslro paese questa mendace dipintiira. E noi che risponderemo? Ne-

gheremo. Ma essi ci confonderanno coi document! ufficiali Ci leggeran-
no le relazioni delle ultimo quattro scdute delia Camera; c per provare
il peggio che vogliano sostenere a nostro vitupero, ci troveranno ampiez-
za e copia di prove.

Traendone poi le conseguenze, quali sarebbero ispirate da quest!
fatti e docunaenti ad un giudice assennato e spassionato , dice il Diritto

che un giudice siffatto che avesse assistito all' ultima discussione non
avrebbe potato uscirne se non convinto che 1'uuita e impossibile. Infatti

qual e la sintesi ultima della discussione? Qual e il tennino raedio che
concilia in un concetto solo le accuse e le dit'ese? La Sicilia si tiene per

forza. Da una parte si dice : Voi fate male ad usare la forza : dovreste

adoperare 1' amore. Ball' altra si risponde : L' amore non serve
;

la forza

e necessaria per domare le belve. Ma il Parlamento, il paese e 1'Europa
sanno oramai, dopo questa discussione, che i'unita, almeno per quel che

riguarda le province siciliane, e frutto delia violenza. E poco piu sotto

torna a ribadire il chiodo con queste forti parole: L' Italia, defmita se-

condo le dichiarazioni che si fecero da tutte le parti della Camera in questa
occasione, sarebbe incapace di liberta e appena potrebbe aspirare al ti-

tolo di civilta. L'unita intesa come la maggioranza, che pure e unitaria,

mostro d'intenderla, sarebbe una violenza di pochi a danno dei molti.

Cosi quanto aila sustanza
;
e 1'essere cio stampato in Torino, sotto gli

occhi del Ministero e del Parlamento, mostra quanto grande fosse lo

scandalo. Ma quanto ai modi tenuti in tal discussione, lo Zenzero di Fi-

renze, num. 349, applicando a tutti gli onorevoli quello che Icgalmente
avrebbe potuto dire di que' soli che presero parte al diverbio, cosi ebbe
dire : Un Parlamento, nel quale sono possibili gli scandal! che furono
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scgnalati, e un Parlamento fracido, logoro, che non puo e nqn deve rap-

presentare il paese, perche non e piii all'altezza della sua missione, oye
I'avea posta la sua yolonta, sul piedistallo ovc si collocava il palladio
<Jella liberta, della giustizia, della dignita del popolo. Esso si e abbassa-

tp
al rango delle donnicciuole di mercato, che si getlano 1' insulto, il vi-

lipendio, e si aggrappano pei capelli e si misurano i pugni ;
ed e per

conseguenza rimaslo a livello delle pescivendole, di cui voile emulare le

imprese. La volonta del paese non era quella di veder scendere i suoi

rappresentati al rango delle pescivendole e delle baldracche, non era

quella di vedervi ingiuriare or Tuna or 1'altra sua citla, sua terra,

ma
quella

di vederle tutte illustrare, e difendere contro gli attacchi dei

nemici e degli slranieri.

4. II voto d' approvazione con cui fu rassodato sul suo seggio il Mi-

nistero ,
eccito a vcro furore i piu caldi fra i Deputati napolitani e sici-

liani. II Ricciardi raando subito la sua dimissione ed il libretto con cui

gli onoreyoli possono viaggiare gratis. Parecchi altri , come il Nicotera,

da Napoli per telegrafo fecero sapere a' loro consorti del partito d'azione

che bisognava dimettersi tutti d'un colpo; di che si discusse in privata
adunanza a Torino; ma si conchiuse pel no; onde la Camera puo conti-

miarc a valersi dei lumi e dell'amore di quest! suoi degnissimi membri.

II Ministero si valse della bonaccia recata dalla vittoria sua delgiorno 10,
e nella tornata dell' 11 fu posto in deliberazione il bilancio attivo pel
1864. Qui il Bertani rappicco leggera zuffa

,
e qualche ministeriale, per

placare le ire de' mazziniani, rinnovo la promessa che il Governo inten-

derebbe scmpre , con tutte le sue forze, per liberare Venezia al primo
istante opportune, e si adoprerebbe per ottener Roma dalla Francia. Si

entro quiudi a discutere codesto bilancio. II Minghetti fece T apologia
della sua amministrazione, e diede a sperare miracoli

,
a spese, ben in-

teso, della Chiesa, di cui si confischerannp e venderanno i beui, cambian-
doli in rendita italiana; e promise che prima della fine di questa sessione

presenterebbe, appunto a tal fine
,
uno schema di legge sopra Vasse ec-

desiastico; ed intanto si faranno passare dalla Cassa ecclesiastica al de-

manio que' beni di Chiesa , che non si trovano a vendere per certe didj-
colta e scrupoli ;

e quella si stendera nelle province in cui non esiste. Fi-

nalmente nella lornata del 16 il bilancio attivo fu approvato con 177 voti

contro 49
;
dovendo cosi le rendite ordinarie e straordinarie fruttare fran-

chi 672,489, 471.

Nei giorni seguenti si disamino, e venne approvata una legge sopra le

privative industrials, che fu vinta da 138 voti contro 66. Si chiacchiero

da capo sopra la risponsabilita ministeriale, non determinata fin qui da
veruna legge; si tratto della riforma dei giudizii e della necessita di cp-
stituire in altra maniera il yiuri nelle Corti d' Assisa. Poi

,
in fretta in

fretta, si discusse alii 22 Dicembre, un articolo di legge, permantener
invigore, linoatuttp il Febbraio, la famosa legge del Pica per la repres-
sione del brigantaggio uel napolitano ;

e il partito del si fu vinto da 159
voti contro 31. Di che parleremo con piii agio altra volla. La Camera si

prorogo poscia tino al 3 Gennaio.
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n.

COSE STRANIERE.

IMPERO D'AUSTRIA 1. Dispaccio spedito dal Rechberg a Berlino, sopra la ri-

forma lederale 2. Economie del Reichsrath sopra lo stipendio degli
Arnbasciadori presso la S. Sede ed il Re di Napoli 3. Istanze del de-

putato Kurarida, perche il Governo austriaco debba imitare il francese, e
distribuire i libri yiallo ed azzurro 4. Dichiarazioni del Rechberg sopra
il conflitto colla Danimarca, il Congresso, 1' Italia e 1'integrita dell'Impe-
ro 5. Preparativi contro V Austria ne' Principatl Danubiani 6. Agi-
tazione rivoluzionaria in Gallizia 7. Risposta dell' Imperatore a Napo-
leone III, circa il Congresso ; dispaccio del Rechberg a tale proposito
8. II Municipio di Vienna respinge un' offerta in denaro del Garibaldi

9. Arrive in Vienna e contegno del Gran Duca Costantino di Russia -
10. Spedizione austriaca per 1' Holstein ; rifuito d' udienza all' Inviato

Banese.

1. Abbiamo riferito, nel precedente vol. a
pag. 493, i punti capital! del-

]e Conferenze tenute aNorimberga, tra' Ministri di varii Stati Alemanni,
sopra la risposta da farsi al dispaccio della Prussia, circa i disegni fatti

a Francfort, per lariforma della Confederazione Germanica. II primo del

punti ,
ivi fermati

,
era cbc 1' Austria per la prima rispondesse; e che

quindi gli altri con separati dispacci ne conforterebbero il giudizio e le

decision!. Percio ii Conte Rechberg spedi a Berlino, sotto il 30 d'Oltobre,
in forma d' istruzioae a! Conte Karoly, che vi risiede in qualita di rap-
presentante austriaco, un dispaccio ed un Memorandum. II dispaccio,
scritto con grande temperanza di modi verso la Prussia

, riepilpga
la ri-

sposta falta da Guglielmo I
,
da noi pure gia recitata nel precedente vol.

a pag. 250, ed accenna alia sostanza del dispnccio, con cui il Bismark
avea esposto le pretension! del Governo di Berlino; quindi viene ricisa-

iiierite a dichiarare, che qualuoque pratica avviata secuiido le tre coudi-
zioni posts daila Prussia, cioe il dirittodi Veto, 1'assoluta parita coll'Austria

e 1'elezione diretta dai Deputati alia Dieta contrasterebbe, tin dalle pri-
me mosse, col pnncipio federative, sulla cui ricognizione ed inalterabile

validila, poggiano 1' integrita, la sicurezza ed il benessere della Germa-
nia. Qualunque tentative d'accordo sulla base di quei tre punti dovrebbe
condurre senz'altro adun conflitto, ovvero ailontanare in niodo pericoioso
ambe le graudi Petenze tedesche dalla meta d' un regplare svolgimento
della costituzione federale. Quindi ritiuto positive di accettare le pro-

poste prussiane e nuovo invito a volere, senza condizioni preliminari e

poste da bauda le pretension! di proprii vantaggi ,
dar mano all' opera

cpmime, quale fu da'Principi convenuti in Franctort concordemente trac-

ciata. II Memorandum poi svolgeva con molta lucidita le ragioni, onde si

diinostra, che i tre punti, messi innanzi dal Gabinetto di Berlino col
sup

dispaccio del 22 Settembre, ripugnano essenzialmente allo scopo dell'imita
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alcmanna
; imperocche il primo, cioe il diritto di Veto attribuito alia Prus-

sia ed all'Austria, anziche valga a cementare quella qualunque unione che

vige tra queste due Potenze, menerebbe ditilato alia separazione; il se-

condo, cioe la piena equiparazione di diritti fra le medesime, rafforzando

il gia troppodeplorabile antagonismo eccilato dagli interessi proprii, con-

durrebbe ad un funesto dualismo : il terzo, cioe la rappresentanza popo-
lare per elezioni direlte, trascinerebbe ad un uoitarismo pernicioso a tutte

le Corone d'Alemagna; onde quelle condizioni preliminari non s'accor-

dano ne tra loro, ne colle basi del patto federate.

Tal risposta era gia si ben preveduta a Berlino, cbe otto giorni appros-
so veniva spedita la replica del Bisraark

;
il quale ribadiva, in poche ed

asciuttissime parole, I'inflessibile proposito di non voler dare un passo
innarizi quanto a riforme federaii, se prima non fossero fermati, come leg-

ge d'ogui deliberazione, i tre mentovati punti, chedalla/fatecAa/ifcrsono
sarcasticamente appellati : la triade di negazioni preferila dalla Prussia

alia triade deile Potenze tedesche.

2. Stando le cose in tali termini
,
e chiaro che dovranno forse passar

degli anni, prima che ricolgasi qualche frutto pratico e vantaggioso dalle

Conferenze di Franclbrt. Fall Up questo tentative, 1' Austria si rivolse

tutta alle quistioni interne, e principalmente all'assetto delle sue Finanze;

per le quali furono chiesti al Reichsrath e conceduti al Governa circa 80
milioni di nuovo imprestito; perche le molte e grandi economic falte nou
bastavano a pareggiare il manco delle rendite rispetto alle spese piu neces-

sarie. Per
zelp

di risparmio, il Comitatodella Camera, che dovea disami-

nare il
bilancip, approvo la proposta tatta da uno de' suoi membri, che si

abolisse la carica e si cancellasse lo stipendio d' un ambasciadore speciale

presso il Re delle Due Sicilie Francesco II, affidandone le funzioni ad al-

tra ambasciata esistenle; e si togliesserp
inoltre venti mila tiorini dalla

somma assegnata airarnbasciadpre austriaco presso la Santa Sede. Yera-
mente non apparisce, come mai risparmii di tal fatta, che sanno di spi-
lorceria

inp'ecorosa per un grande Imperp ,
dovessero parer tanto neces-

sarii, ue piu ne meno che se la Mpnarchia degli Absburgo fosse li li per
doversi dichiarare in istato di fallimento. Ad ogni modo e

certp,
che il

Comitato avea cosi deciso; senza tener conto che con cio si veni\a, per
indiretto, a riconpscere come irrevocabile il trionfo della rivoluzione ita-

liana nelle Due Sicilie, e mettevasi in palese il poco capitale in che si

tiene, da una parle almeno dei liberali deputati al Reichsrath, la suprema
<Iignita del Capo della Chiesa cattolica, da essi misurata, per quanto
sembra, alia meschina stregua dei pal mi di terreno lasciati dalla riYolu-

zione al Papa.
Per gli stessi motivi, alii 12 di Novembre, il relatore Eugenio Kinski

propose, che ollre al togliere ranibasciadore presso Francesco II, si can-

cellasse anche lo stipendio assegnato al Segretario di tale ambasciata. II

Conte Rechberg assisteva a questa sessione del Comitato, e chiese che
si annullassero le decisioni gia prese a tal proposito, e che, attesi i cam-
biameuti avvenuti circa le grandi quistioni, che ora stanno in cprso, si

mantenesse la carica di ambasciadore presso il Re
p'elle

Due Sicilie, onde
non

affievplire
i diritti dell' Austria per un atto di economia malintesa.

Udito cio, il Kuranda, uno dei
piu

arditi fra quanti pretendono cola eser-

citare sindacato sul Go^erno, si fece a chiedere al Rechberg chiare spie-
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gazioni intorno a codesti cambiamenti , che allegavansi per motivo di

disfare il gia fatto. Allora il Rechberg accenno, che la proposta d'un Con-

gresso europeo, fatta da Napoleone III, creava una nuova condizione di

cose, poiche sottoponeva in certo modo a nuova
deliberazipne

e sanzione

Tordine presente, e cosi rivendicava in pieno loro yigore i diritti preesi-
stenti. Le

spiegazipni
date satisfecero al Comitato, il quale con 9 suffragi

sopra 10 decreto 1'annullaraento della precedente sua determinazione, e
ia conservazione dell'ambasciata presso il Re di Napoli. Quanto ai venti

mila tiorini, che voleansi diffaicare daU'assegnamento deU'ambasciadore

presso la Santa Sede, il Rechberg, che avea chiesto si conservassero,
dichiaro di ritirare la sua domanda, perche vedeva il Comitato non dispo-
sto a consentire. Laonde il Comitato cancello questi ventimila tiorini, c
la Camera approvo pienamente la proposta del Comitato.

3. L'appetitOTien mangiando, dice il proverbio ;
e di fatto si vede che T

anche in Austria, di mano in mano che si van gustando le-delizie proprie
d'un Governo rappresentativo, chi siede a rnensa va ognora chiedenda

nupvi, c piu gross! ,
e piii ghiotti bocconi. II Kuranda, per esempio,non

si contenta di frastagliare il bilanciocon lacura scrnpolosad'un economa

poco benevolo
; ma, sotto colore di poter meglio fare questo onorato me-

stiere, pretende altresi di sedere a scranna e giudicare, eziandio per le

cose straniere, e contro il testo e lo spirito della Costituzione fondamen-

tale, la politica del Governo. Per riuscire a questo intento egli, nella sc-

duta del 13 Novembre, cioe il giorno dopo decretata la insigne economia
dei ventirnila fiorini per i' ambasciadore a Roma, propose al Comitato, il

quale aderi a pieni voti, che dalia Camera si dovesse chiedere al Gabinet-

to di comunicarc al Reicksrath un libra azzurro, cioe la esposizione delle

condizioni dell'lmpero, ed un libra giallo, cioe una raccolta di documenti

diplomatic! intorno al!e relazioni c(il!e Polenze esterne, appunto come sr

fa in Francia. Ma il Rechberg dichiaro, che prima di consenlirvi dovea
udire sopra cio il Consiglio do' Ministri

;
accenno che in molti Slat! non

si pratica tal usanza; che i'introdurla di hotto in Austria non si potea ?

dovendosi percio recare cambiamenti nella corrispondenza diplomatica,
e darne avviso alle variePotenze, onde possano badare, nel dettare i pro-

prii dispacci, alia probabile loro pubblicazione. Questo non baslo, e la

cosa fu recata innanzi al Reichsrath, dove si strepito contro il Ministro

perche oso dire, non avere i Deputati la facoila di disaminare le cose ester-

Be; e si fece sentire al Rechherg una delle conseguenze della bandita

responsabilita ministeriale, cioe 1'obbligo di soggeitare al sindacato del

popolo sovrano gli atti del potere esecutivo.

4. Ed invero alii 4 di Dicembre il Ministero ebbe a sostenere fiera batta-

glia, per interpellanze mosse da!
deputatp Rechbauer, cui diedero di spal-

la il polacco Groscholski
,

il Wandele, il Kuranda ed il Giskra, con mi-

rabile accordo di biasimi per la politica osservata dal Rechberg rispetto

alia quistione con la Danimarca per 1'Holstein, e circa il Congresso di Pa-

rigi e le relazioni con I' Italia. Disse il Rechberg che, salvando i diritti e

tl'interessi

della Germania
,
dovea 1' Austria verso la Danimarca proce-

ere d' accordo con la Prussia, e rispettare i tratlati. II Rechbauer replied
che d' accordo col popolo prussiano si, col Bismark no. E comincio a

strepitare contro il Governo, per non aver dato mano ad aiutare la solle-

irazione della Polonia, come richiedeva 1'onore dell'Alemagna. Si Jev&
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pure mi Scliondlc, c rimprovcro al Ministero di non manifestare chiaro

tutto lo siato di cose, ed incalzo perche si decretasse il libro azzurro. II

Rechberg, in mezzo ai rumori della sinistra della Camera espresse il suo

avviso, che questa non avesse da occuparsi di cio che fanno i Governi ed
i personaggi stranieri,e che, per cssere lasciati liberi in casa propria,bi~

sognava non impacciarsi di cio che si fa in casa altrui. E li entro a dire

che quanto al Congresso, certo si bramava sopra ogni cosa la pace: ma,

per ottenerla conveniente, bisognava conoscere bene addentro 1'
indple

dei

inezzi propostiperassicurarla,e lo scopo a cui si mira, e fini con dire che
certo tutta la politica del Governo dovea intendere alia conservazione

della pace, ma colla condizione della piena integrita dell'Impero . II che
fu coronato di plausi universal. Dopo scambiate spiegazioni con altri De-

putati, il Rechberg ebbe a difendersi dal Kuranda che prese, non pure
a dargli biasimi

,
ma a fargli scuola in regola sopra il modo di reggersi

con le Potenze esterne
;

di che il Rechberg ironicamente loringrazio,
uotando che il Kuranda avea capito a traverso le spiegazioni gia date.

Fu allora la volta del Giskra, che ribadi le rampogne del Kuranda, e rin-

faccio al Rechberg che, per non aver voluto porsi d'accordo con 1' Ita-

lia, non si potea tare assegnamento sull'alleanza inglese, e cosi tutto on-

deggiava nell'incertezza.

Qui il Rechberg con poche parole cliiare e nette impose silenzio agli

oppositpri. Mi sono gia spiegato ,
diss' egli ,

nell' ultima sessione, circa

la politica del Go^erno in Italia. La nostra non e politica di conquista,
sibbenc di mantenimento della pace; ma relazioni amichevoli non pos-
sono esistere se non la, dove e reciproco il voto di mantenerle; e fin-

che a Torino si udira bandire in tutti gli atti ufficiali, in tutte le occasio-

ni solenni, da tutti i membri del Governo, da tutti gli ufficiali pubblici,
che si cogliera la prima occasione propizia per istrappare Venezia all'Au-

stria , un
Ministrp impe.riale per gli atl'ari esterni , qualunque egli sia,

non potra essere in buon accordo con Torino. Questa acrimoniosa di-

scussipne spiacque forte al Ministero, come apparisce dal resoconto uffi-

ciale riferito nel Debats del 10 Dicembre; e beuche si tlnisse senza che
la Camera desse volp ostile contro lui , ben mostra a qual punto sia

cola giuDta 1'effettuazione del sistema parlamentare; ed il Rechberg ne
fu commosso a segno, per quanto dicesi, che voile smetlere la carica:

ma I'lmperatore npl
consent!.

5. Per verita noi non bastiamo a comprendere la ragione di queste te-

nerezzc del Kuranda in favore dei settarii italiani , cui egli vorrebbe ve-
dere stretti in abbraccio fraterno co'Ministri austriaci, tutlpche egli sap-

pia che quelli vorrebbero farsi pagare il
bacip

con quanto rimane all'Au-

stria in Italia. Mplto meno intendiamo la ragione della avarizia, con cui

nel Reichsrath si vuol tanto assottigliato il bilancio militare, appunto
adesso che d'ogni pane si

aflilanp
i pugnali , si apprestano le baionette

ed i cannoni; e si rivestono d'acciaio le navi contro I'Austria. 11 che ven-
ne ricordato in due parole dal Degenfeld, Ministro per la guerra, dicen-

do a'Deputati, che
insistevanp per certe meschine economic: abbiamo

gia perduta, in congiunture simiglianti alle presenti ,
una delle piii do-

Tiziose province: questa lezione vi dpvrebbe pur bastare! Or vorreste

che si rinnovasse? Ma alia perfine il buon senso prevalse, i troppo ze-

Serie V, vol. IX, fasc . 331 . 8 24 Dccembre 1863 .
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lanti economi furono lasciati brontolare a posta loro
;
ed il bilancio mill-

tare fu approvato quale si proponeva dal Governo.
Certo e che da piu parti la

procella sembra addensarsi contro 1' Au-
stria. Nei Principal! Danubiani regna una specie di anarchia, pel conflitto

continuo tra la rappresentanza nazionale che vuol essere di fatto sovrana,
(3d il Principe Couza cheiion si contenta di regnare, ma vuol governare
ed aspira a!!a Diltatura. Valendosi di tal opportunita, certi agitatori mi-
steriosi introdussero ne' Principal^ e fecero passare anche in Servia, armi
e munizioni in gran copia, carabine rigate di fabbrica francese inmime-

rp di circa 40 rnila, pistole a rivoita, ed eziandio cannoni, non destina-

ti per certo a'Governi. Di che la Presse di Vienna, del 26 Novembre,
reco i minuti particolari, indicando Marsiglia come il porto d'onde parti-
rono quelle spedizioni. Chi dice che questa e merce russa contro la Tur-

chia, e chi dice che francese per armare aH'uopo le schiere destinate dalla

rivoluzione a tare di cola in Transilvania ed Ungheria una diversions,
nel motnento in ctii la guerra si rompesse sul Mincip o sul Reno. La Tur-
chia se ne commosse e chiese spiegazioni a Parigi ,

dove le fu risposto
con imo stringere di spallc. La Russia infatti ha buono in mano da fare

im guaio al Gouza, per la violazione delle proprieta ecclesiastiche del

scismatici, sequestrate in parte dal Governo de' Principal! ;
la Servia aiiela

a scuotere il giogo turchesco
;
ed i settarii italiani

,
ove ne avessero li-

cenza da Parigi , coglierebbero il destro d' un subbuglio per quelle par-
ti, affine di slender la maao a' loro complici d' Ungheria. I giornali in-

glcsi parlanodi quesle mene con sensi di gran diffidenza verso la Russia

e di pochissima cordialita per la Francia, mostrando di temere qualche
insidia contro Costautinopoli ,

ed eccilando I' Austria a star all'erta. Ma
F Austria per certo non dormc; e se dormisse, basterebbero a romperle
1' alto sonno le grida del partito d' azione ed il fragore deis;li arsenal'i del

Governo di Torino, dove il lavorio ferve come sui principii del 1839..

G. Ma piu urgente, perora, e il pericolo quanto alia Gallizia, malgrado
del contegno si equo osservato dal Governo imperiale nel rispettarne i di-

ritli, e malgrado ciella mitezza e prudenza, concuisi condusse per taato

tempo, nel frenare le agitazioni rivoluzionarie a fav ore de' solievati Po-

lacciii. Ecco in qua! modo ne parlaun diario ufficioso, la Gazzelta austria-

ca: Le condizioni della Gallizia hanno renduta necessaria uua sospen-
sione di fatto dell' ffabeascorpus... II Governo comprese che s' era piu
volte cercato d'illudere la sua vigilanza, e che gli elementi rivoluziona-

rii , ben lungi dal trovare una diga al confine austriaco, sonosi diffusi in

tutte le classi della societa. Esso sa
pra,

che ogni abilazione signoriie,

ogni fattoria divento caserma , casa di trasportd ,
ufficio postale e d'ar-

mamento; che gli economi e gli impiegati forestali si tramutarono in ar-

ruolatori
, le signore fecero da portalettere ,

da esattori di balzello e da

ufficiali di polizia ;
e finalmente, che attraverso tutlo il paese venne in-

tessuta una vasta rete, entrp cui si
splToca.

Cominciava gia ad essere

rispettata, raeglio che Tautorita dei legittimi magistrati, quella di un Go-

verno, la cui piu lieve pena e la morte
; giacche coi primi si

corre^,
tut-

t'al piu, il rischio di perdere la liberta, e il secondo minacciava co'
supi

gendarmi strozzatori
; gia la sollevazione cominciava a riguadagnare in

Gallizia il terreno perduto in Polonia
,
e a porre qui i suoi magazzini e

arsenali
, quando la violenta morte del consigliere Kuczyiski (pugnala-
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to di picjio giomo sopra una piazza di Cracovia da un settano) fe apri-
re gli occhi. La maggior parle del pubblico non sapeva darsi ragione di

questo fatto, ma il Governo capi e pose mano all'opera, per padroneg-
giare la crcscente agilazione.
Anche piu rilevanti sono i particolari ,

circa il modo onde operava in

Gallizia il Governo occulio che regge i moti de' sollevati Polacchi, e che
furouo cosi narrati dalla Gazzetta u/ficiale di Vienna : L'Autorita russa

ha posto da qnalche tempo la mano sul Comitato militare rivoluzionario,
e sul Coniandante di Piazza rivoluzionario residente in Varsavia. Le car-

te rinveriute in quella occasione prpvano chiaramente, che rordinamen-
to delle autorita

riyoluzionarie
& gia molto avanzato

,
ch'esse hanno gia

operato sul territorio austriaco, e che a fianco del Governo legittimo esi-

ste un potere occulto, che opera in tutta la Gallizia austriaca e trova quasi

per ogiii dove cieca obhedienza. Ad una Commissione militare, oppure,
come si chiamava , al Dipartimento della guerra per la Gallizia occiden-

tale, era subordinate) il comandante di Piazza, che da parte sua doye-
va reggere gli ufficii d' iudicazione e di alloggi milttari, la gendarmeria,
gli ufficiali in disponibilita e le scuole militari. La citta di Cracovia era

divisa in
guattro circondarii, suddivisi ciascuno in tre sezioni. Esistono

rappprti
di gendarmi rivoiuzionarii, relativi agl'insorti assent! o scom-

parsi, ed agli ordini del Dipartimenlo della guerra per iscoprire alcnni

indivipUii,
ch'erano entrati nelle bancle del

spllevati,
e se n'eranoallonta-

nati di nuovo, e per tradurli innanzi al Consiglio di guerra, nel casocbc
fossero arreslati. E probabile che questo tribunaie avra proceduto som-
mariamente ed energicamente. Alcuni documenti sono stati legalizzati dal

Dipartimento della guerra a Sandec. Piccoli drappelli d'insorti erano

mandati in Gallizia col mezzo di una posta specials , che aveva le sue
stazioni nei castelli signorili ; parecchi gentiluomini effettuavanp quest!

trasporti gratuitamente: altri, il cui patriottismo e i mezzi pecuniarii era-

no meno abbondanti
,
ricevevano delle indennita. I gendarmi della rivo-

luzione erano muniti d' una carta di le^ittimazione in lingua polacca ,
che

diceva : // comandante di piazza: Ciascuno e tenuto ad obbedire senza

esitanza al latore della presente, nella sua qualita di gendarme naziona-

le. A tergo era il sigillo del Governo nazionale, ogni falsiticazione del

quale doveva essere punita come delitto d'alto tradimento. Appare da
tutti quest! fatti che un potere rivoluzionario stava nella Gallizia a lianco

del potere legittimo e legalc, e che TAutorita non ha potato venire a ca-

po di scoprirlo e di sventarne dai primordii tutte le trame.
7. II Governo imperiale pertanto ,

non potendo ne dovendo fare asse-

gnamento veruno sopra 1'Inghilterra, sentendosi posto fra la Russia inti-

da e vendicativa, la Prussia rivale e malevola, la rivoluzibne italiana fre-

mente e baldanzosa, perche sicura di trovare poderoso aiuto in chi ha tra

le sue man! le forze d' una gran nazione
,
dee pur tenere a segno 1' Un-

gheria corrucciata e disdegnosa, e frenare la Gallizia divenuta un foco-

lare di agitazioni tanto piu pericolpse ,
in quanto e potrebbero proyocare

una guerra con lo Czar e minacciano 1'integrita dell'lmperp. Quindi si

capisce che in Vienna non si
volesserp torre mioyi impegni arrisicati,

senza prima veder chiaro a qual termine si riuscirebbe. Percio 1'impe-
ratore Francesco Giuseppe, nella sua risposta all'invito di Napoleone 111

per un Congresso europeo a Parigi , adopero forme di squisita cortesia,
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machiese, prima di dire unsi, che gli si defmissero limpidamente la for-

ma ed i mezzi, con cui conseguire il bramato inlento della pace. Ecco

questo documento :

Mio signer fratello. La letterache Yostra Maesta mi scrisse il 4 No-

vembre, chiama la mia attenzione sullo stato precario dell' Europa, sui

pericoli che oossono derivarne, e mi propone di regolare il presente e di

assicurarne 1'avvenire in un Congresso. Questo procedere viene dettato

a Vostra Maesta da! siacero desiderio di risparmiare al mondo le calami ta

che seco trae la guerra. Conservare ed assicurare all' Europa i benefizii

della pace, preservando da ogni attentato 1' onore e la dignita de' paesi
che noi governiaino, tale dev' essere, in iatti, una delle nostre piu co-

stanti preoccupazioni. Tal e eziandio il mio piii caro voto, e, per rag-

giungere un simile fine, Vostra Maesta. potra serapre fare assegnamento
sulla mia cooperazione.

Guidato da questo sentimento, ho coscienziosamente esaminato la

propositions che mi veniva fatta. llo dovuto in prima dpmandarmi se,

sotto la sua forma presente, il disegno di Vostra Maesta riunisce tutte le

condizioni, che mi permetterebbero di sperarne un risultato conforrne ai

vostri ed ai miei desiderii.

11 successo d' ogni intrapresa dipende, in gran parte, dal modo col

quale s'inizia e dal disegno che altri si e tracciato. Piu 1'intrapresa e dif-

iicile ed esige il concorso di forze e di \7 oionta diverse, e piu diviene

urgente d'intendersi chiaramente sui punto da cui muovcre, di defmire

1'obbielto ed i mezzi d'azione a cui s'intende, di detenninarc inline

anticipataraente la via precisa che si dovra seguire. Qiieste condizioni

mi sembrano essenzialmente importanti al successo dell' opera, che Yo-
stra Maesta desidera tentare ed a cui ni'invita. Prima di concorrervi,
credo dunque indispensabile d' essere istruito su certi pimti preliminari.

Desidererei, in una parola, conoscere con qualche precisione le basi ed
il programma delle deliberazioni del Congresso che avrebbe a tenersi.

Speciticando anticipatamente le quistioni che il Congresso dovrebbe

esaminare, mettendosi di accordo sulla direzione da imprimersi ai suoi

lavori, si eviterebbe di urtare coutro ostacoli imprcvisti che possono
maudar a male il tutto; si allontanerebbero problemi pericolosi e quasi

insokibili, che, sollevati inopinatamente, non farebbero che inasprire le

discnssioni e produrre nuove complicazioni, invece di appianar le gia
esistenti.

Queste considerazioni mi sembrano tanto importanti da dover meri-
tare tutta 1' attenzione di Vostra Maesta. II principe di Metternich sara

incaricato, da sua parte, di esprimerle piu estesamente. La particolare
benevolenza e la fiducia che Yostra Maesta si e sempre compiaciuta atte-

stare al mio ambasciadore, amo credere che faciliteranno questo accordo

preliminare, che mi sembra necessario di stabilire prima di olferirne il mio
concorso al disegno concepito da Yostra Maesta. Colgo questa occasione

per rinnovarvi le assicurazioni dell'alta stima e delI'inviolabile amicizia,

colle quali sono
,
mio signore fratello, Di Yostra Maesta Imperiale, il

I)uon fratello FRANCESCO GIUSEPPE.

Per facilitare al Gabinetto di Parigi il compito di dare i bramati schia-

rimenti, il Conte Rechberg accompagno la lettera dell' Imperatore con
un suo dispaccio al Principe Metternich, in cui dichiaro : 1. Che un ac-



CONTEMPORANEA 117

cordo sopra i mezzi da impiegarsi e condizionc preliminare indispensabile
d* ogni deliberazione, che abbia un caraltere generate. 2. Che si vuol

sapere in che sense Napoleone III afl'mno non csistcre piu i Trattati di

Vienna; poiche se essi furopo o moditicati in alcune o violati in altre

parti, o aboliti in qualche disposizione particolare dal consensp delle Po-

teuze, appunto come ayvenne per cio che conlenevano di umiliante

verso la persona dell' imperatore Napoleone : tuttavia essi debbono

considerarsi come sempre esistenli ed e certo che sono ancora in Eu-

ropa il fondamento del pubblico diritto. 3. Che, seil Governodi Parigi

vorra indicare quali siano le parti di codesti Trattati o difettose o insuffi-

cienti, ed il mpdo con cui esso crede che debbanp cangiarsi, con sicuro

vantaggio, tali proposte saranno accolte con tutto il desiderio di facilitare

un accordo. 4. Che il malessere lamentato dell'Europa, tuttoche grave,
non e che parzia!e; e percio deesi por mente che il rimedio non debba riu-

scir piu grave del male, se s' imprende il trasfprmamento radicale dell'or-

dine presente di cose. 3. Che non regge la parita col
trattatp

di Westfalia,

iatto dopo trent' anni di guerra, mentre ora si tratta solo di conservar la

pace. 6. Laonde, perche questa radunanza, a cui sono invitati i Sovrani

possa aver elfelto con lealta e recare i suoi frutli, e essenziale che il

Governo francese definisca le sue intenzioni con maggior precisioue. Per

dare ad un Congresso il nostro sincero concorso , dpbbiamo conoscere

quale sara il programme esatto delle sue deliberazioni, ed essere assicu-

rati, che questo programir.a adempiaa tutte le coudizioni richieste, per

preparare I'elaborazione di un' opera di pace e di conciliazione. Rice-

vete ec. ec. Rechberg.
Se le uitime notizie date dal Lloyd sono esatte, e da conchiudere che

tra Parigi e Vienna e accaduto lo stesso che tra Parigi e Londra. Impe-
rocche dice quel diario, che il Drouyn de Lhuys rispose con un garbato
riliuto di Napoleone III quanto all'accingersi a disegnare il chiesto/)ro-

yramma del Congresso ;
e che percio il Rechberg replico, che, mancando

questa condizione preliminare ed indispensabile , non si vedea in qual
modo potrebbe raccogliersi p cpndursi

a termine con vantaggio, od al-

raeno senza pericolo di peggio ,
il proposto Congresso. II che riesce ad

un velato ritiuto.

8. Queslo dovette far molto piacere a' rivoluzionarii italiani, che temea-

no d'un accordo tra la Francia e 1'Austria, e sperano per contro che, svani-

ta la speranza del Congresso, Napoleone III ripigliera 1' impresa del 1859.

Percio i Garibaldini, rialzato il capo, tornano piu ringhiosi che mai ad

arruffare il
pelo

contro I'eterna loro nemica; e questa, che non ha il cuor

dolce come 51 sig. Kuranda, per dare il bacio Traterno a chi le insidia il pos-
sesso della Venezia, li ricambia di alto disdegno. Se ne ha un indizio nel

fatto
narratp,

come segue, daila Gazzetta di Vienna del 15 Novembre:
a II Consiglio comunale di Vienna si occupo nella sua seduta riservata,

tenuta ieri sera, deH'impprto di 1100 franchi, deposti da certo contePal-

lavicino presso la Casa di commercio Sina, risultato d'una colletta, ini-

ziata da Garibaldi a favore dei danneggiati dall'innondazioue del Danu-
bio dello scorso anno. 11 referente propose di ritiutare. In prima le col-

lette, fatte
gui,

non ^olo diedero un sufficiente soccorso a tutti i danneg-
giati, ma rimase un resto di 20,000 tioriui, deposti per iscopo di benen-

cenza; ed inoltre sembra, come rilevarono anche altri ora tori, poco di-
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gnitoso di accettare anche il
piii piccolo dono da un capitale nemico del-

1 Austria. L'opinione della maggioranza aderi a questo avyiso, sebbene
alcuni signori non volessero ritiutare

]' ofierta, per vantaggio del danneg-
giati . 1 Garibaldini si sentirono trafitti di questo ritiuto, ed i loro gior-
nali si sfogarono col rugghio della tiera, minacciando vendelte dell'ol-

traggio ricevuto. A primavera forse si vedra se queste siano pure spa-
yalderie.

9. Sullo scorcio del Novembre torno apassare per Vienna il Gran Duca
Costantino di Russia, reduce dalla Crimea. Fu accolto ed ospitato di bel

nuovo dall' Imperatored'Austria e da tutta la Corte, con dimostrazioni di

singolare cortesia e con amplissirae onoranze, le quali cominciarono anzi

ad aver tutto I'aspetto di vera benevolenza scambieyole; il che mostre-

rebbe cangiati i sentiment! del Gran Duca, rendutosi celebre altra volta

per 1'asprezza del suo linguaggio, tutto sarcasmo ed astio, contro 1' Au-
stria. La Presse di Vienna del 2 Dicembre stampo, che egli coglieva

ogui pccasione per dichiararsi acerbamente contro la politica francese.

Dicesi che le sue conversazioni rivelavano cose raolto important! circa le

relazioni che passarono tra la Russia e la Francia
;

e che queste rivela-

zioni fecero grande impressione sopra i privilegiati che le udirono, tan-

toche essi le quali licarono come indiscrezioni temerarie . Insomnia si bu-

cina, che il Gran Duca abbia dato a capire i disegni di lega, fait! a Pari-

gi, graditi a Pietroburgo, a danno deH'Austria
;

la quale cosi sarebheora,
inetio di pnma, nel caso di affidarsi a veruno come ad arnico sincero. II

Gran Duca Costantino ri parti da Vienna, per condursf a Baden, la matti-

na del 4 Dicembre, trovandosi alia stazione, per prendere comniiato da

lui, lo stesso Imperatore e gii Arciduchi, oitre i'ambasciata russa.

10. L' Austria essendo pienamente d' accordo con ia Prussia
, rispetto

alia quistione tra la Germania e la Danimanca, contribui snbito ad ef-

iettuare i preparativi per f esecuzione federal! 1 decretata dalia Dieta di

Franclbrt. Questa , giudicando insufficiente alia dovtita satisfazione la

revoca dell'ordinanza del 30 Marzo 1863 , tinche si mantiene ia nuova

Costituzione del passato Ottobre, onde laDapimarca violo i diritli della

Coni'ederazione, dccreto per termine perentorio dell' esecuzione federate
il 20 Dicemhre; e che pe.rcio si allestisse un esercito di operazione, for-

ma to dall' Hannover e dalla Sassonia, in numero di 22,000 uomini
;
ed

inoltre si accamp_asse sull' Elba un secondo esercito, di riserva
,
formato

da 25,000 Prussian!
,
c da 13,000 Austriaci

;
il comando supremo di tut-

ti, per proposta dell' Austria stessa
,
fa dato al Principe Carlo di Prussia,

1'ratello del re Guglielmo I. 11 quale pero non voile accettarlo, perche

disapprova la politica del Bismark; onde gli fu sostituito il Generale

Wrangel. Ma 1'agitazione in favore dell' Holstein si mantenne viva, an-

che dopo le dichiarazioui dei Gabinetti di Vienna e di Berlinp sopra la

distinzione fatta tra -la successione al trono e la nuova costituzione della

Danimarca; dovendosi quanto alia prima rispeltare il Trattato di Lon-

dra, che mette fuor di dubbio i diritti di Cristiano IX, e quanto alia se-

cpnda rivendicare le ragioni della Confederazione Germanica per essa

violati. Una deputazione del Municipio di Vienna si presento all' Impe-
ratore per sottoporgli un indirizzo in favore dello Shleswig-Holstein ;

ma
Francesco Giuseppe laconicamente rinnovo I' assicurazione che, entro i

limiti del giusto, vedrebbe di satisfare a' suoi doveri verso uno Stato Con-
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federate, ed i voli per salvare la costituzione dci Ducati : ma ricordo al

Municipio, che quesle faccende non erano di sua competenza, e che do-

vrebbe piuttosto spendere il tempo e le cure in molti altri allari comu-

nali, che restano negletti , benche urgent!, perche si vuol cntrare in

faccende poliliche non pertinenti ad un Comune.
Tuttavolta anche lo stesso punto della successione

, benche a torto, fu

per qualche giomo rappresentato da' giornali come posto in dubbio dal

Governo austriaco, per un fatto che invece e un semplice tratto diploma-
tico, onde stringere la Danimarca a dar'la dovuta satisfazione. Ed ecco

quel che ne dice il Memorial Diplomatique del 13 Dicembre : Si lece

correr voce d'una rottura fra la Corte di Vienna e quella di Copenhagen,
a cagione del ritiuto di Francesco Giuseppe di ricevere 1' inviato di Cri-

stiano IX, incaricato di signiticargli ii suo avvenimento al trono. Noi cre-

diamo che le dicerie furono spinte tropp' pltre.
Ecco il fatto. L' Ammira-

glio Irminger, Aiutante di campo di Cristiano IX, Tindomane del suo ar-

rivo a Vienna prego il sig. Rechberg di chiedere per lui un' udienza

presso 1' Imperatore , onde presentargli la lettera autografa del proprio

Spvrano. II signor Rechberg gli fece osservare che
, per avviso del Ga-

binetto di Vienna, la Corte di Danimarca non poteva invocare il Trattato

di Londra, se non dopo eseguiti gli obblighi, dalf adempimenlo de' quali
le grandi Potenze alemanne aveano fatto dipondere la loro adesione a

cpdesto Trattato ; e che, per conseguenza, doveasi ditTerire la presenta-
zione di quella lettera. II signor Irminger rispose che, in tal caso, non.

potrebhe accettare un' udienza; e si parti senz'altro da Vienna. Pare
tuttavia che siansi rappiccate pratiche d' accordo.

FRANCIA 1. Rispostc de' Sovrani all' Imperatore, circa il proposto Congresso

europeo 2. ludirizzo del Senato
;
osservazioni del DeBoissy; discorso

del gencrale Gemeau circa la quistione romana e 1' empleta di certi li-

belli 3. Elezioni di democratic! contro i caiulidali del Governo.

1. Prirna di tutte ad essere resa di pubblica ragione si fu la risposta

che, oltre alia letterina di puri compliment! scritla dalla regina Vittoria ,

fu fatta dal Gabinetto di Londra a Napoleone III, riliutando secco e rici-

so di partecipare al disegnato Congresso. I nostri letlori da quel che ne
abbiam recitato

,
nel precedente volume a pag. 754-59 , hanno potuto

argomentare come dovesse essere sentita cotal ripulsa dal Governo di

Parigi. Corne questo ebbe ricevute le lettere di quasi tutti gli altri So-

yrani, comincio a pubbliparle, poche per giorno, nel Monitenr, da cui le

copiarono quasi tutti i giornali, potendosi quesli documenti trovar tutti,

meno la lettera della Confederazione Germanica, nel Memorial Diploma-
tique del 13 Dicembre.

In questo quaderno abbiam gia recato le risposte del Santo Padre , di

Vittorio Emmanuele II e dell'Imperatoied'Austria, e riferiremo tra le cose

di Prussia e Russia le lettere di Guglielmo 1 e di Alessandro II, che es-

primono i pensamenti delle grandi Potenze. Quanto alle altre ci pare piii

che bastevole il darne qui un sold cenno, mettendo in nota quel lanto in

che si
distinguonp

: riserbandoci a parlare sopra tal argomento, e di pro-
posito, in luogo piu opportuno.
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II Re di Sassonia loda il disegnp e si offrc pronto a concorrere, poslo
che 1' Alemagna e le due maggiori Potenze di essa

,
vi debbano coo-

perare.
II lie del Wurtemberg promelte di favorire nella Dicta 1' accettazionc

del Congresso ;
ma solo nel caso che le Grand i Potenze , di cui e indis-

pensabile il concorso ,
non vi si ritiutino dppo avuti gli ulterior! e piii

precisi schiarimenti che si aspettano dal Gabinetto delle Tuilerie.

II Re dell' Hannover rende omaggio alia gcnerosita degli intendimenli
di Napoleone III

; poi soggiunge: spero che FAIemagna, e specialman-
te 1'Austria e la Prussia

,
che in tal quistione hanno interessi

,
da' quali

non potrei separare queSli del reame di Hannover, saranno in caso di

porgere il loro concorso all' impresa ,
di cui V. M. si e toko 1' incarico

;

ed in tal caso contribuiro con piacere ad effeltnare tal opera.
II Re degli Elleni fa un panegirico del concetto imperiale, se ne ripro-

mette ogni bene
, quando si possa tenere il Congresso, ed accetta, con la

speranza che ne debba essere vantaggiato rOriente.

I! Re di Baviera, da Roma ove si trovava, scrisse lodaado assai quel

disegno: Amo di sperare che !a proposla di V. M. L, comorlata da ul-

teriori schiarimenti
, trovera, presso le Potenze direttamente interessate

per la soluzione di tali quistioni, 1'accoglicuza indispensabile per assicu-

rarne il trionfo. In questa supposizionc, non csilo ad aderire ecc.

11 Re dei Belgi ,
come quello di Danimarca

,
e la Regina di Spagna

accettarono senza restrizioni.

II Re de' Pacsi Bassi
,
con una brcvkshna IcUcra di pochc rigbc, ac-

celto di contribtiire . di comunc accordo con lulii i Sovrani d'Europa a

procurarclo scopo proposto.
La Confederazione Elvetica si stese mollo a hingo, railermando prima

di tutto che i trattati vigenti proclamano 1' inviolabilita e la neutralita c

1'indipendenza del territorio elvetico. Lc clausole, che lo riguardanp,
non

furono altei'ate; ii popolo svizzcro, osservati i suoi doveri , difese i suoi

diritti, a costo d'ogni sacrilizio. Percio dichiaro di acceltare. Ma in un
Memorandum assai diffuso svolse anchc rneglio il proposito d' aver gua-

remigie, che iiuHa si cambiercbbe per la Svizzera.

Ultima a rispondcre ,
i! 7 Dicembre ,

in termini assai asciutli ,
c che

molto si accosiano alia freddezza della risposta inglese, fu la Confedera-

zione Germanica. Ma , appellando fin dalle prime parole ai trattati on-

d'essa e costituita
,

i Sovrani alemanni dichiarano per mezzo della Dieta

che essi non potrebbero concorrere , con isperanza di buori esilo ,
ad

ellettisare il disegno proposto, se i trattati ,
che hanno stabilito la Confe-

de.razionc Germanica del pari che il rimanente deU'editizio politico del-

1' Europa, non fossero considerati come base cti tutte Se trattativc. E

qui s'incalza il discorso , provando che le violazioni non bastanp
a di-

slruggere i trattati
,
senza il consenso mutuo dei contraenti. C56 ppsto

in sodo, sara possibile designare anticipatamente, col consenso degli in-

teressati, le quistioni internazipnali che il Congresso prenderaa cuore di

regolare; e dare all' Europa 1'assicurazione che questo, aiiziche essere

sorgente di nuovc scissure, comporra pacificamente le gia esistenti. 11

che presupposto, la Dieta si porgera a tarsi rappresentare da un suo Ple-

nipotenziario speciale.
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2. La Commissione deputata dalSennto percompilare lo schema d'/rt-

dirizzo all' Iraperatore, si sbrigo sollecitamente del suo incaricq,median-
te una parafrasi mplto lusinghfera di quei tralti del discorso imperiaie,
chc meglio potea piacere al Governo di veder approval!. Quindi fa pre-
sentalo questo schema all'esamo dei Senator! nella tornata del 14 Dicem-
bre. Primo a pariare lu il JVlarcbese De Boissy, che si mostro scontcnto

perche non si comunicasse prima ufficiosamenic cotale schema a ciascun

membro del Senalo, affinche pqtessc meglio raaturare le sue osservazio-

ni; biasimo forte il sistemadi piaggiare troppo, con che si viene a velare

la verita agli occhi di chi dovrebbe c vorrebbe conoscerta; flagcllo Palm-

so d' incenso, che frutla onoria prezzo deH'onorc; chiese e presento for-

inale dimanda che si modih'casse la Costituzione, affinche non fosse vio-

lata dalla giunla di oralori che, per servire in lal carica al Governo, ces-

sano di essere Senatori ;
c venue qui suonando a distesa molte tbrlissimc

verita, delle quali il Presidenle De Morny, col moslrare di non gravar-
sene punto, s'ingegnava d'attutire 1'efficacia.

11 Senato rise spcsso dei frizzi del De Bqissy,
e strepito quando 1'udi

biasimarc 1'eccessiva tenerezza pei sollevati Polacchi, notando che il far

guerra per quest! sarebbe un rtdestare la coalizione europea contro la

Francia
;
ma strepito con isdegno anche maggiore, quando il sarcastico

Senatore, dopo raccomandata la prudenza risputto al promuoverc troppo
caldamente il Congresso, disse che eerie parole dt\\ Indirizzo valevano

quanto queste: fate quel che v aygrada; noi approviamo tut-to. II De

Boissy non se ne commosse e fini il discorso con queste parole: Credo
che la verita, meglio che 1'adulazione, debba giovare all'lmperatore. Sa-

rebbc un mentire impudentemente il dire , che la politica del Governo e

cara aila Francia, e che il Governo imperiaie e divenuto piii grande, da

qualcbe tempo in qua, nelT estimazione del popolo .

Si levo quiudi il generale Gemean,che con iortissime parole si dolse di

veder passata sotto sileuzio la Quistione romana
;
raccomando a' Polacchi

di respingere ogni aiuto da parte delle sette
riyoluzionaric

e tenersi fe-

deli al Cattolicismo
;
noto i gravi danni provenuti dalla violazione dei

trattati di YilialVanca c di Zurigo, i quali dovrebhero essere post! in vi-

gorc per dare la pace al mondo e far rispettare i diritti del Santo Padre,
cosi iniquamentc conculcati. Poi con espressione di s.degno altissimo col-

pi del meritato biasimo la licenza, data a' libercoli empli, di corromoere
la gioventu e le famiglie, col proposito manifesto di a distruggere Dio

,

poiche non si lascia distruggere la religione cattolica atterrando la So-
vranila papale. E fini coil'implorare energici provvedimenti contro le

mene rivoluzionarie.

Nella tornata del di seguente par!6 molto a lungo il La Gueronniere;
il quale, con istupore nou piccolo dell' Assemblea , osq far senlire forti

richiami contro 1'eccessiva ingerenza dell'Amministraziorie del Governo
circa le elezioni c lastampa ;

noto che, cangiate le congiunture del 1852,
si doyrebbero cangiar modi

;
e che il regime degli avvertimenti non esi-

ste piu chc in Francia ed in Turchia
;
e si stese in dimostrare : che la

Francia non puo aver liberta se non dall'lmpero, ma che questo non puo
essere meglio rassodato che dalla liberta, la quale darebbe 1'uitimo colpo
alle reliquie degli antichi partiti.
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Piu importante fu la tornata del 10, nella quale il Marchese De la Ro-

chejaquelein espresse vivo sentimento d'indignazione, perche non si ca-

pisce bene
cj'iali

siano le tendenze del Governo: souo esse cristiane?

E mostro che il dubbio nasce dal favore in che sta il Renan pressp ufficiali

del Governo, Professori, Universitarii, che ne celebrano T empio libello

in cui rinnego Gesii Cristo. Qui si entro a discutere sopra ii guasto nei

pubblico insegnamento, ed il programma di studii proposto dal Governo;
al quale proposito prese a parlare anche il Card. Donnet, approvando
il detto dal Gemeau e dal la Rochejaquelein ; flagellando 1'empieta del

Reuan e le infamie di quell' altro romaozo intitolato il Maudit
,
ed accen-

nando alia poca influenza lasciata alia Chiesa ne' collegi e licei
,

e

rispetto alia stampa. Ma il Rouland ed i suoi colleghi ne colsero occa-

sione per dichiarar netto, che il Governo non riconosce nella Chiesa

verun diritto di rnescolarsi in cio che e puro insegnamento ;
e che gli

scrittori non devono, in cose scientifiche o lelterarie, dare ragione di se

che a Dio ed alia coscienza, od ai tribunali quaudo v' e materia ad impu-
tazione di delitto. L'indomane ed il vegnente giorno 18 si continue) la di-

scussionedei paragrafi successividell'Indirizzo, che fu approvato aili 18,
seiiza modificazione sostanziale.

3. Si vedra poi quanto frulti all' Impero il larghpggiare tanto in liberta

yerso gl'impugoatori della religione e del buon costume, nel tempo stesso

che alia Chiesa si stringono sempre piii le pasloie attorno. La Democrazia

fara forse, a suo tempo, le parti della giustizia di Dio. Intanto, dovendosi

in nove circoscrizioni tornare allo scrutinio per nomina d'altrettanti De-

putati, in uua di Parigi il Pelletan repubblicano ottenue oltre a 15 mila

voti
,
vincendo con a mila suffragi di maggioranza ii suo competitore

sig. Picard
,

candidate do! Governo. Con cio tutti \ Deputati di Parigi

appartengono a\\' opposizione, e vinsero i favoriti del Governo. Cosi an-

cora nello spartimeiito della Cote-d'Or prevalse il candidato dell' op-

posizione, sig. Magnin ,
con 18,929 voti conlro i 15,350 dati al candi-

dato del Governo, sig. Saunac.

PRUSSIA 1. Risposta del re Guglielmo I all' Imperatore dei Frances], c'rcaun

Congresso europeo a Parigi 2. Processo ordinato contro il deputato

lacobi 3. Imprestito per la spedizione dell'Ilolsteiii; nfiulo clelle fa-

zioni liberal!; ostilila cle' Deputati contro il Ministero.

1. E degno di considerazione, che i Spvrani delle grandi Potenze, nel-

le
lorp risposte a Napoleone 111 sopra I'invito ad un Congresso europeo,

siansi tutti ricisamente dichiarati contro le famose parole dette dall' Im-

peratore de' Fraucesi ,
nel discorso del i Novembre alle Camere, quan-

do pronunzio riciso: / trattati del -1845 hanno cessato d'esistere. Tutt'al

contrario essi pretendono, che quei trattati durano in vigore ; e, se deono

moditicarsi, cio ha da
cprapiersi per mutuo accordo, non pel fatto solo

delle non riconosciute violazioni. Si consider} il testo della lettera di Gu-

glielmo I, che noi rechiamo qui fedelmente tradotta, e si vedra com'egli,

non pure non ammette che quelli abbiano cessato d'esistere, ma tiene

per fermo che si debbono anzi consolidare. Non
sappianio quanto

cio tor-

nasse gradito a Parigi ;
ma

, piacesse o no, il fatto e evidente.
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Mio signer fratello. Vostra Maesta, scrivendomi la lettera che il suo

amhasciatore mi rimise il 13 Npvembre, ha dovuto essere convinta che
i sentiment! generosi, dai ouali si e ispirata, incontrerebbero presso di

me quell'assenso cordiule che un Sovrano, al quale sta a cuore il benes-

sere dei popoli, mm saprebbe ritiutare al nobile scopoche Vostra Maesta

propone alle Potenze euroyee, inviiandole ad un Congresso generale. I

trattati del 1815, nel corso <f un mezzo secolo
,
hanno necessariamente

dovuto soggiacere alle modificazioni, che I'influenza irresistibile del tempo
<3 degli avvenimenli produce su tutte le istituzioui umaue. Quesli trattati

continuano cgualmcnte a formare il fondamento , sul quale oygi riposa

ledifido politico dell'Europa. Sara dunque uu compilo degno degli hfor-

zi rimiiti di tutti i Governi interessati al mantenimento dell' ordine e

<iel!a pace, il consolidare qnesto fondamento ,
il sopperire alle parti che

ne soiio stale distrutte o che dovranno abolirsi
,

e circondare di nuove

gtiarentigie le disposiziom, che si trovassero disconosciute o minacciate.

Ecco Fopera alia quale concorrero voloiiterosissimo, e con perletta liberta

<li non preoder cousiglio che daila mia solleciludine per gl'iatereasi ge-
nerali dell'Europa ; perche la Prussia

,
non essendosi mai scostata dai

limili dei trattati, non ha interesse diretlo a provocare o ad impedire ia

rhmione di un Congresso. Questa condizione permette al mio (joverno di

prestare il suo concorso imparziale e disinteressato, all'inteuto di slabilire

i'ra le Potenze convocate I'accordo preliminaresul principio del Congres-
so, e J'appianare con prudenti iiegoziazioni le ditlicolta, che potrebbero
arrecare germi di discordia ad un'opera tutta di conciliaziune e di pace.
A questo eftetto il mio Governo sara' pronto ad accogliere le dichiara-

zioni, che Vostra Maesta gli fara, per mezzo d'uno scambio preparatorio
d'idee.

lo ringrazio Vostra Maesta dell' ospilalita che le piace offerirmi
,
e

sono certo cbe ritroverei a Parigi raccoglimento cordiale, che mi reude
tanto cara la-rimembranzadel mio soggiurno a Compiegne. Ma apparter-
ra piuttosto ai nostri Ministri riuuiti il rischiarare colla loro discussione,
e apparecchiare alia sanzione dei Sovrani

,
le proposizioni che saranrio

soitoposte al Congresso. Colgoquesta occasione perriunovarvi le assieu-

razioni dell'alta stima e dellamicizia tutto particolare, colle quali io so-

no, mio signor fratello, di Vostra Maesta, il buon fratello GUGLIELMO .

2. La Camera dei Deputati di Berlino, persistendo nel suo coutrastare

implacabile contro il Ministero, ne biasimo per iudiretto ilcontegno rispet-
to alia quistione dello Shlewig-Holstein , ammettendo, conlro tutti gli
sforzi del Bismark, la proposta del Wirekow, siccome abbiam detlo iiel

precedente volume, a pag. 761. Tra gli oppositori, che si palesarono piu
ardenti al contrasto contro il Ministero, si rendette segnalato, per la vio-

lenza de'modi, il deputato Giovanni lacobi di Koenigsberg; il quale tra-

scorse lino a dire che, se il Governo facesse qualche capilale del voto del-

Ja Camera e dei sentimenti della nazione, gia le truppe prussiane sareb-

bero state sul suolo dei Ducaii : e che, se la Camera volesse fare il suo
dovere verso la patria , dovrebbe senza piu mettere in istato d'accusa
il Ministero. Non pago di questo suo disfogo, il lacobi in una adunanza
de' suoi elettori si sveleni con un discorso cosi Hero ed aggressive, che
il Governo se ne senti altamente offeso. Onde

,
se e vero cio che annun-

zio la Corrispondenza litografata ,
il Ministro della Giustizia informo ii
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Presidente della Camera, che un processo era ordinato contro quel De-

putato, perche in quel discorso il Ministero avea scorto chiaro il delitto

di eccitamento alia violazione della Costituzione, e di lesa Maesta.
3. D ie giorni dopo, alii 9 Dicembre, il Ministro delle Finanze presento

alia Camera uno schema di legge per aver facolta di contrarre un impre-
stito di diciotto milioni di tailed, con cui prpvvedere agli straordinarii

armament! richiesti dagli affari dello Shleswig-Holstein. Voi crederete,
o lettori, che la Ibcosa democrazia prussiana, la qualevoleva esautorato

al tutto Cristiano IX e sostenuto con 1' armi 1'Augustemburgo, si mo-
strasse prontissima a decretare le spese, perfaralmenounaparte, se non
tutto quel che da lei pretendeyasi? Eppure no! Siccome si tratta solo di

scavalcare il Ministero, eppercio se ne disapprova la politica, non si yuo-
le, permettendp 1' imprestito, dargliela vinta; laondc !e varie fazioni de-

gli oppositori si miserp d'accordo, per presentare al Re un Indirizzo, con
cui dichiararsi contrarii alia politica del Ministero e protestarsi rispluti

a

ritiutare 1' imprestito. Ben si prevede qual casp sia per fare il Re di que-
sto nuovo attacco, cioe nessuno; ma e pur chiaro che le animosita s'ag-r

gravanp e si fanno sempre piu velenose e profonde. Difatto tre Deputati

polacchi erano stati arrestati per accusa d' alto tradimento. Un loro col-

Jega, sig. Lyskowski, nella tornata del 12, chiese che si sospeadesse la

carcerazione preventwa; la Camera fu ft li per consentire; ma alia peHine
si riusci ad ottenere che, a maggioranza di 147 voci contro 133, si defi-

nisse, doversi, come propose il deputato Kratz, rimandare la domanda
del Lyskowski al Comitato circa gli affari di Giustizia, per averne nuove

informazioni, sopra le quali deliberarc. Ormai, se non avviene un miraco-

Ip, apparisce manifesta lanccessita, a cui si vuol ridurre il Re, o di umi-

liarsi licenziando il Bismark ed i suoi colleghi ,
o di sciogliere per la

quarta yolta le Camerc.

IWPERO DI RUSSIA 1. Rescriito dello Czar al Gran Duca Costantino per accetlare

ladimissiouc (\\Namiestnik della Polonia 2. Succede al Gran Duca il ge-

Jierale Berg B.Nuovi rigori contro i sollevati e loro aderenti 4. Let-

tcra dello Czar a iSapoleone 111 circa il Congresso europeo in Parigi.

1. II Gran Duca Costantino, che dicemmo aver viaggiato in Crimea,
dove si rimase oilre a due mesi, veduto a qual punto stessero le cose di

Polonia, si ricuso di tornarvi ad esercitare la carica di Nainicstni/i ;
anzi

si risolvette, col beneplacito dello Czar, di passare 1' inverno fuor de' con-

fini dell'Impero, a Baden. Accettandone la diraissione, lo Czar Alcssan-

dro gli specli un rescritto, che e pregio dell' opera recare qui per intero,

vedendosi in esso quali sieno le inlenzioni della Russia rispetto alia Po-

lonia
;
tanto che questo documento pno cpnsiderarsi come la vera rispo-

sta fatta agli uffizii diplomatic^ della Francia, dell*Austria e dell'lDghil ter-

ra
;
cioe un' apologia della Russia ed im processo alia Polonia, con la de-

iinita sentenza pel presente e 1'avvenire. Esso e del tenore seguente:
Altezza imperiale. Nel chiamare, 1'anno

passatp, Vpstra
Altezza !m-

periale ad amministrare il regno di Polonia, in qualita di mio luogotenen-

te, era mio desiderio dimostrare la raia ferraa yolonta
di dare uno sviluppo

progressive alle nuove istituzioni da me largite al regno. La stessa scelta
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di un amatissimo fratello era un pegno del mio sincere desiderio di cam-
minarc nellc vie della pacificazione, a line di ristabilirc 1'ordine e di iu-

trodurre uno stato di cose durevole, conforme ai bisogni ed agli interessi

del paese.

Apprezzando perfetlamente le mic benevole inlenzioni rigiiardo al

popolo polacco, partecipandovi dal fondo del cuore, ed animate da un
allo concelto di conciliazione, Vostra Altezza Imperiale ha fatto con no-

bile annegazione il sacriticio del grado ch' Ella occupava nell' Impero,
a fine di raddoppiare di zelo pel faerie del servizio e della patria, nella

nuova carriera apertale dalla mia illimitata confidenza.

Ip
era in diritto di aspettarmi per partc dc'miei sudditi del regno di

Polonia, che avrebbero apprezzate le mie intenzioni, non meno della vo-

stra sollecitudiue nel tradurle in atto; e chc, trascinati per forza e mo-
mentaneamente contro il Governo, avrebbero corapreso il significato del

voslrp arrive nel regno, e vi avrebbero veduto un pegno della mia solle-

citudine pel bene della Polonia
, una prova delle mie disposizioni a per-

donarc ai loro traviamenti, e che sarebbero ritornati al sentimento del

dovcre e della devozione verso il loro Sovrano.

Con mio estremo rammarico queste speranzenon si avverarono. Ac-

cplta
fin da' suoi primi passi col tradimento, e con un attentato a' suoi

giorni, che mi sono cosi preziosi, Vostra Altezza Imperiale ha suggellato
col sup sangue la sua devozione alia mia persona ed alia Russia. Ad onta

di tutti i suoi sforzi, le istituzioni largite da me al regno di Polonia non.

operanp sinqui in modo da corrispondere al loro scopo. Esse incontrano

ostacoli permanent, derivanti non da mancanza di buon volere e di pre-
mure per parle del Governo, ma bensi

dellp
stesso paese, che soggiace al-

razioue di colpevoli mcne eel alia perniciosa influenza di esterne isti-

gazioni.
II

ypstro
arrive in Polonia doveya inaugurarvi una nuova era di

prosperita
e d' interne sviluppo, sotto gli indispensabili auspicii della cpn-

iidenza e del rispetto delle leggi. Con Una volonta ferma ed infaticabile,

senza risparmio della propria salute, Vostra Altezza Imperiale si e data

la massima cura per realizzare le mie benevole intenzioni riguardo al

regno. Conformando mai sempre i vostri atti allo scopo della vostra no-

mina
; tencndo mai sempre presenti gli interessi della Russia e del paese

che v' era stato contidato
;
affrontando costantemente personali pericoli,

Toi non avete punlo scemate le vostre cure incessanti, quando un'aperta
sollevazione vennc ad opporre le piu grandi difficolta all azione regolare
delle leggi. Ma una ribellione sempre crescente, mene sempre piu tradi-

trici c
celpevoli hanno convinto Vostra Altezza Imperiale della incompa-

tibilita csistente fra lo stato presente del paese cd il pensierp di benevp-
lenza e di rappaciticamento, che m'indusse ad incaricarvi di mettere in

esecuzione le istituzioni cosi generosamente largite al mio regno di Po-
lonia.

11 popolo pplaccp non ha voluto comprendere ed apprezzare il signi-
iicato della nomina di Vostra Altezza Imperiale

al posto di mio luogote-
nenle. Col sollevarsi , disprezzandp tulti i suoi giuramenti, abbandonan-
dosi a colpevoli macchinazioni, egli si e mostrato indegno del pegno che

gli avevo dato delle mie benevolo intenzioni nella persona del mio ama-
tissimo fratello.
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Riconoscendo la giustezza del vostro giadizio relativamente alia im-

possibilita, nelle presepti circostanze, di seguire la via, per la quale io

cercai di raggiungere il rappaciticamento del paese, quando io vi ho cola,

inviato 1'anno decorsp:
acconsento ad esonerarvi, conforme al vostro de-

siderio, dalle funzioni di mio luogotenente e di comandante supremo delle

truppe riel regno di
Pplpnia. Ma quando, coll'aiuto di Dio, la rivolta sara

domata, e che, accessibili alia voce del dovere e della legalita, i miei

sudditi del regno si ernanciperanno dalla violenza esercitata dai fan tori

dichiarati del tradimento, e ricorreranno alia mia cleraenza; quando il

ristabilimento deH'ordioe permettera di riprendere 1'opera da voi comin-

ciaia
; quando le circostanze renderanno possibile I'applicazione delle isti-

tuzioni, la attuazione delle quali e uno dei miei piu vivi e sinceri desi-

derii : aino sperare che allora voi potrete di nuovo prendere parte alia

attuazione delSe mie intenzioni, e consacrarvi al bene del servizio con Io

zelo e l'aiinegazione,le cui incontrastabili ed incessant! prove sono tanto

prcziose al mio cuore, quanto sono illimitate la coniidenza, 1'amicizia e

Ja mia fratenia affezione verso di voi.

Prego Dio che il riposo richiesto da V. A. 1. ed indispensabile alia

vostra salute, dopo le dure e continue prove, che in mezzo alle piii gravi

difficolta, hanno cosi profondamepte conimosso il vostro cuore ardente-

mente devoto alia patria, ristabilisca le vostre forze quanto piu presto
sara possibile. Che Dio vi aiuti.

Io confidp con irrevocabile fermezza neila sua infmita misericordia.

Dato a Livadia, il 17/31 Ottobre 1863.

(SuU'originale 1' Imperatore ha scritto di sua propria mano:) Vostro

riconoscente e sinceramenie affezionato fratello
ALESSANDRO.

2. Per coronamento dell' opera fu, con decreto imperiale, sostituito al

Gran Duca Costautino, nella carica di Luogotenente ddlo Czar pel reame

di Polonia, il generaleBerg; dal quale, ora che ha potere assoluto epocq
men che sovrano, ogriuno vede quel che debbano aspettarsi i protetti

deli' Inghilterra ,
della Francia e dell' Austria. Sua prima cura si lu

,
in

fatti, di pubblicare un bando
,
con cui annunziare il suo ayvenimento

al

supremo governo del Regno ,
e suggettare tutte le autorita urbane e ci-

viii
,
e gli ufh'ciali di Polizia ed i Magistral tutti all' autorita dei capi

militari, a' quali resta commessa la pubblica amministrazione. E perche
non si pigliasse abbaglio, ebbe cura di speciticare che questi comandanti

ayrebbero sotto la loro giurisdizione ,
entro il giro della propria provia-

cia, tutte le cose spettanti la giuslizia, la finanza , 1'istruzione pubbiica,
i culti, le poste, le strade e il resto; con piena balia di nominare, cassa-

re, punire gli ufiiciali, senz'altra forma di giudizio che il
proprip parere;

e che ditVttandosi di ispettori di polizia ,
ne potrannp essere incaricati

semplici contadini, purche sagaci e fedeli. E siccome il Rerg avea posta
sui

proprietarii
di case della citta di Varsavia una taglia enorme di piu

centinaia di migliaia di rubli, colse questa occasione per ricprdarloro,
che

chi non avesse pagato la sua quota pel 30 Novembre, soggiacerebbe alia

esejuzione militare, con la giuuterella d'una sovratassa dal 12 al 16 per
cento della propria rendita. Questo puo servire di comentp

alia lettera

dello Czar al Gran Duca suo fratello, e mostrare qual sia Yordine che si
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Tiiol ricondolto in Polonia, prima di dar lupgo agli effetti dell'innata be-

nignita e clemenza, con istituzioni conformi a' principii della moderna ci-

vilta ed ai trattati.

3. Per saggio dei provyedimenti di rigore, con cui il Governo russo
scende ai piu minuti particolari della vita umana, basti recarc qui un

bando, pubblicatp
il 6 Novembre in Varsavia, e riferito nel Giornale uf-

ficiale di quella citta alii 16: In adempimento del rescritto della Coni-

niissione di
Goyerno per gli affari interni, dato il 3 Novembre, il Presi-

dente della citta, per compiere la sua ordinanza del 30 Ottobre, fa sa-

pere a tutti,che il Luogotenente del Regno, Generale Conte di Berg,
specificando i generi di abbigliamenti d'inverno, la cui impprtazione nel

regno e proibita, &i degna ordinare che possano introdursi i giuhboncini
di flanella, le camicie, le mutande, le calze ecc.

,
di qualita sopraffina ;

ma le qualita ordinarie, e da miglior mercato, di codesti oggetti, potendo
servire pel popolo, e percio stesso giovare a' sollevati, si dovranno con-

siderare come contrabbando di guerra, e come tali conttscare. Witowski.v
Le milizie russe, occupando i villaggi, i castelli

,
le citta, e scorrendo

incessantemente le vie che mettono a' luoghi non deserti
, costringono

i sollevati a tenersi appiattati nelle selve e ne' paduli ;
dove il Berg com-

mise alia fame, alia neve ed al gelo di far le parti del fuoco e de' moschetti

per isterminarli. Ma siccome i parenti, gli amid, i conoscenti di quest!

perseguitati potrebbero di soppiatto far loro pervenire qiialche sussidio,

percio rigori inesorabili contro chiunque sia sospetto di complicita con

quelli. Nel Monde del 13 Novembre leggesi un compendio di corrispon-
denze della Polonia; dalle quali, fatta pur la tara di quell' esagerazione
che il clolore e I' ira possono mettere nella narrazione di que' I'atti, pur
tanto rimaue da doversi deplorare, che mette

ribrezzp. Convogli di 600

Erigipni
per yolta partono da Varsavia verso la Siberia. Gentildonne no-

ilissime, e di famiglie traricche, divelte da lor tigli, spogliate d'ogni ave-

re, condannate a' lavori forzati, vestite del
saipne

del galeotto, rase e

legate, condotte a piedi o sopra orride carrette tin nelle steppe in cui tro-

veranno la morte, per aver dato sfilacce e pannilini o ricovero a' feriti

polacchi. Parecchie province al tutto private di preti cattolici, perche
come sospetti furono deportati. Pene enormi di multe, carcere ed esilio

inflftte, a chi per aver portato un abilo o raantello nero con qualche ba-
vero bianco, a chi per aver sulla bottega un'insegna a fondo nero con
lettere bianche, p viceversa, perche sono colori di liillo, ed il lutto e proi-
bito come atto di crimenlese. L' animo non regge a riferire il reslo

,
che

leggesi negli stessi diarii di Francia piu benevoli per la Russia, ed eccita

troppo sdegno.
4. Una repressione cosi terribile deve necessariamente riuscire eilicacc

e, se non piegare le volonta indomite, certo impedire che si prolunghi
la resistenza aperta, fuorche da' non molti cui niuna speranza piii

arride

di scampo. Percio le bande divennero piu rade, e le zulfe men frequent!;
benche di quando in quando parecchie bande si rannodino insieme per
dare addosso a qualche drappello russo, e trarne vendetta. Se le cose

procederanno di qiiesto passo per tutto 1'inverno, e probabile che lo Czar

potra assicurare Napoleone III
,
essere il reame di Polonia tomato in

perfettissimo ordine, ed essere percio inutile affatto il volgere ad esso le

cure e le molestie d' un Congresso.
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Intanto pero, cosi volendo la
cprtesia, Alessandro II rispose con molto

garbo all' Imperatore de' Frances!, significandogli la pienissima sua ade-
sione.ai disegui di pace, di mite governo, di concordia fra'Sovrani e di

riordinamento d' Europa, che sono 1' intento del
proppsto Congresso. Al

quale tuttavia, come piu chiaramente fece dire a Parigi per iin^dispaccio
del GortschakolY, la Russia non crede di dover partecipare, se prima non
ne sono ben detiniti i'obbietto ed i mezzi da conseguirlo. Ecco la Icttera

dello Czar:

Mio signor fratello. Mettendo in sodo ii profondo malessere dell' Eu-

ropa, e 1' utilita d'uoaccordo fra Sovrani a' quali e affidato il destiuo delie

nazioni, Vostra Maesta esprime un pensiero che e sempre stato il mio.
lo ne ho fatto piu che 1'oggetto d' un vuto; vi ho atlinto la regola della

mi a condotta. Tiitti gli atti del mio regno attcstano il mio desiderio di

sostituire rclazioni di confidenza c di concordia allo stato di pace armaia,

mtrapreso important! niorme, p & ,

men to progressivo all'interno e d'uua poiitica pacitica all'esterno.

Solo all'
appanrc di evcnti, che potevano minacciare la sicurczza ed

anche 1' integrita de' miei Stati, ho dpvuto allontanarmi da questa via. II

mio piu vivo desiderio e di potervi rientrafe, e di risparmiare a nisei po-

poli dei sacrificii, che il loro patriottismo accetia, ma pci quaii si risentc

Ja loro prosperita. Nulla meglio polrehhe affrettarc questo momento, che
un compooimento gencrale delle

qiiestioni cheagitano 1' Europa. Laespe-
rienza attcsta, che ie vere coadiziooi del riposo del mondo nonrisiedooo
ne in una inmiobilita impossibile, ne neH'instabilita di combinazioni po-
litiche, che ogni generazione sarebbe cbiamata a disfarc c rifare ad arhi-

trio delle passioni p degl' interessi del momento
;
ma piuttoslo nella sag-

gezza pratica, che impone ad ognuno il rispetto dcicUritli stabiliti e con-

siglia a tutti Ie transazioni necessarie per coiiciliare la storia, che c un

legato incancellabile del passato, col progresso, che e uria legge del pre-
sente e dell' avvenire.

In queste condizioai, un lealc accordo fra i Sovrani m'e sempre par-
so desiderevole. Ip

andrei lieto che la proposizione eniessa da Vostra

Maesta potesse a cio condurre. Ma, affinche :-i possa praticamente mctlerc

in atto, non potrebbe procedereche da un consenso delie altre Potenze;

e, per pttenere questo risultato, credo indispensabile che Vostra Maesta
si compiaccia deh'nire Ie question! che, a suo parere, dovrebbero formarc

Foggetto d'un accordo, e Ie basi sulle quali s'avrebbe questo accordo a

stabilire. lo posso, in ogni caso, assicurarla che lo scopo a cui essa tcnde,
cioe d'arrivare, senza scosse, alia pacificazione dell' Europa, incoatreni

sempre Ie mie piu vive simpatie.

Colgo in pari tempo questa occasione per rinnovare a Vostra Maesta
F assicurazione dei sentiment! di alia considerazione e di sincera amicizia

colic quali sono, mio signor fratello, di Vostra Maesta, il buon fratello

ALESSANDRO .
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CONGRESSO EUROPEO

I.

Vantaggi sperabili dal Congresso.

Un' idea molto felice era sorta in mente all' Imperatore de' Fran-

ces! : quella di un arbitrato di tutti i Sovrani d' Europa , raccolti in

Congresso, sotlo la sua presidenza in Parigi, per dare nuove basi al

diritto pubblico europeo ,
secondo le nuove esigenze de' tempi , ed

ordinare cosi stabilmente la pace del mondo. In tal guisa avrebbe

egli attenuta quella celebre promessa, di cui finora circostanze insu-

perabili avevano impedito T adempimento : I/ Impero e la pace.

Se questo salutare concetto si fosse potulo incarnare, si sarebbe

veduto con meraviglia di lulti, nascere la tranquillita e 1'ordine uni-

versale d' onde meno si attendeva
,

stanle i falsi giudizii ,
nali da

fallaci apparenze. E questa e la ragione ,
cbe Napoleone medesimo

nella sua lettera d' invito arreco della sua proposta e del luogo da

lui scelto per la riunione dell'Assemblea. Se io do la prima mossa,

egli dice, alia pralica di questo affare
,
io non cedo a un impulso di

vanita : ma , essendo io quel Sovrano a cui piu eke ad altri si attri-

buiscono disegni ambiziosi, mi e a cuore di provare con questo passo

franco e leale che mio unico scopo e di arrivare, senza scosse, alia

paciflcazione generale di Europa l. La qual protestazione, benche

1 Si je prends f initiative d'ime semblable ouverture, je ne cede pas a un

mouvcment de vanite: mais commejesuis le Souverain, aiiquel on prete le plm

Serie V, vol. IX, fasc. 332. 9 31 Decmbre 1863.
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possa a primo aspello sembrare poco decorosa nella bocca di un Prin-

dpe, quasi egli abbia bisogno di scolparsi in faccia a suoi Collegia ;

nienledimeno
,
mirata piu intimamenle , apparisce anzi decorosissi-

ma, avulo riguardo al fine per cui vien fatla, che e di dileguare delle

ombre, le quali potrebbono contrariare un' opera di salute per tutli.

E chi vorrebbe negare che il bene pubblico sia la regola suprema
dei Go\ernanli? Salus populi suprema lex?

Analoga alia precedente e la ragione dell' essersi designate a luo-

go di riunione de' Sovrani
, Parigi. Cio si e fatto

, prosegue nella

sua lettera I'lmperatore Napoleone, acciocche quella capitale, d'onde

e sorto lante volte il segnale delle sovversioni
, divenga la sede di

conferenze destinale a giltar le basi di una pace universale 1. Av-

vem'mento per cerlo novissimo ed inaspettato ,
il quale segnerebbc

un' era memoranda nei fasli delle nazioni.

Un allro vantaggio ne sarebbe ancor provenuto, il quale benchc

non sia accennato nella lettera imperiaie, non e per questo men de-

gno d' essere av vertHo. Esso e la gloria die saria stata per la Fran-

cia il vedere, appunio mezzo secolo dopo che nella sua Metropoli

entrarono gli Alleali per deltarle la legge, rilornarvi questi medesimi

Alleati non piu per dettar leggi, ma piuttosto per riceverle insieme

cogli altri Polentati europei, e riceverle sotto la presidenza di quella

stessa Dinastia, che essi, quell' altra volta, erano venuti a detroniz-

zare. Speltacolo espressivo veramente al vivo di quella, che, secon-

do la bella immagine dantesca
, venne agli splendor mondani ordi-

nata da Dio general ministra e duce,

Che permutasse a tempo 11 hen vani

Di gente in gente e d'uno in altro sangue,

Oltre la difension de' senni umani 2.

de projets ambllieux, fat a coeur de prouver par cette demarche franche et

loyalc, que non unique but est d' arrwer sans secousse a la pacification d' Eu-

rope. Le Memorial diplomatique, premiere annee n. 27.

1 LEurope verrait peut-etre quelque avantage a ce que la capitale, d'ou est

parti tant de fois le signal des bouleversements, devint le siege des conferences

destinees a Jeter les bases d'une pacification generale. Ivi.

2 Inferno c, VII.
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Ma lulli questi vantaggi, a giudicarne dall' andamento in die, fmo

al punto in cui scriviamo, si mantengono le cose, sembrano onnina-

mente svanili, aitese le risposte, clie in diverse e svariate forme ven-

nero fatte dai Principi. Coteste risposte generalraente riescono a

queslo risullalo : che del proposto Congresso non puo farsi nulla r

precisamente nulla. Sicche tutto il frulto della lettera di Napoleo&e

sembra essersi ridotto a non altro, che alia soddisfazione di ricevere

da tulti i Sovrani e Sovrane di Europa le assicurazioni di esser essi

ed esse intimamente persuasi e persuase della sincerita e disinle-

resse de'suoi intendimenli. La qual soddisfazione, benche non sia

spregevole per chi esplicitamente ricorda i tempi della sua minore

fortuna 1
7 e vivamente si duole che gli si attribuiscano disegni ambi-

ziosi; tutlavia non compensa lo scopo troppo piu alto e filantropico

che si voleva conseguire. Ne men lamentabili dell' esser fallito il

Congresso son le ragioni per cui esso e fallito
;
e che noi credlamo

far opera non inutile ne ingrata ai nostri lettori
,
se ci tratlerremo

ad esporre con brevita , scorrendo rapidamente le diverse risposie

dei Principi.

II.

// Sommo Pontefice e Vittorio Emmanuele.

Tra le diverse risposie de' Sovrani, due priucipalmente merilano

attenzione speciale, quella del Sommo Pontefice e quella del Re di

Sardegna ;
le quali benche acceltino il Congresso, tultavia gli sono

forse piu fatali delle altre
, per aver addotto tal ragione dell' aecet-

larlo, che essa sola saria bastante a renderne impossibile 1'effettua-

zione. II Sommo Pontefice dichiara che egli abbraccia con vivo tras-

porto 1' invilo a si solenne assemblea
;
e ci6 affine d'avere cosi I' oc-

casione di prodamare in mezzo a quell' Areopago di teste coronate

la supremazia dovuta alia Religione cattolica, e sostenere i dirilti

della giustizia, si turpemente violati dalle odierne usurpazioni. Ben

volentieri, cosi si esprime il Pontefice
,

fin da ora possiamo assiciH

rare la M. V. che sara portalo al Congresso tutlo il nostro concorso

1 Appellc au tronc par la Providence et par la volonte du peuple fran-

cais, mais eleve' a I'tcole de I'adversite. Luogo sopra citato.
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morale , affinche si ristabiliscano
,
a vantaggio della Iravagliata So-

cieta, i principii della giustizia, ora si manomessi e conculcati, si

riconoscano i violati diritti per essere rivendicali a clii ne ha soffer-

to la ialtura, e soprattutto si restituisca, specialmente ne' paesi cat-

tolici
,

1' assoluta preminenza die naturalmenle appartiene alia cat-

iolica Religione ,
come Tunica vera. La M. V. non potra esitare a

persuadersi che il Yicario di Gesu Cristo, sia pei doveri della sua

sublime rappresenlanza ,
sia pel convindmento

,
in cui e

,
che nel-

la fede, congiunta alia pratica, si ha 1'unico mezzo atto a moralizza-

re i popoli, non puo, fra i Congressi anche polilici, venir meno al-

1'obbligo di sostenerc col massimo vigore i diritti della nostra au-

gustissima Religione, ch'eUna, Santa, Cattolica, Apostolica, Ro-

mana 1.

Soprattutto poi spiegatamente^dichiara che i diritti della Santa

Sede sopra i suoi temporal! dominii non debbono neppure esser

chiamali in discussione. La fiducia, da Noi espressa della rivendi-

cazione degli altrui violali diritti, nasce dal coscienzioso dovere che

ce ne impone la tutela. E mentre a riguardo di essi ci moslriama

solleciti, rileniamo del resto non \olersi mai supporre dalla M. V.

che possa in Noi destarsi alcun dubbio rispetto a quelli , che sono

proprii di quesla Santa Sede; dappoiche. oltre gli altri titoli che mi-

litano a suo favore, Noi siamo anche in possesso delle assicurazioni

piu volte date e fatte dare pubblicamenle da V. M.
; assicurazioni,

che provenendo da cosi alto e potente Monarca, Ci sembrerebbe

troppo a lui ingiurioso il dubitarne 2. II Pontefice insomma si chia-

ma contento del Congresso ; ma protesta di non comparirvi altri-

menti, che come assertore della Religione e vindice della Giustizia.

Questo duplice caraltere essere inseparabile dalla dignita di Vicaria

di Cristo
;
anche quando entra a traltare gli aifari della politica uma-

na. In fine il Santo Padre, mentre dall'iina parte approva i moderni

progressi, in do che essi arrecano di ulile ed operoso al genere uma-

no , dall' altra riprova e condanna dichiaralamente le stolte ed em-

pie aspirazioni della Rivoluzione. Ci piace di aggiungere , dopo

iale preventiva esposizione, che ci occorreva fare anche per meglio

1 Giornak di Roma n. 283, an. 1863. 2 Luogo citato.
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conoscere il pensiero di V. M., Ci place di aggiungere, applaudirsi

da Noi ai materiali perfezionamenti, ed cssere di phi noslro deside-

rio che i popoli si Irovino in condizione di fruirne pacificamenle gli

cffetti
,
si per 1' utile che da essi ne deriva, si per la occupazione

che loro apprestano. Non polreramo dire allrettanto nel caso di ve-

nire invitati a fare ragione a eerie aspirazioni di tanli, che formano

parle dei popoli stessi : aspirazioni che non possono conciliarsi col

principii di sopra enunciati 1
.

Qucsta lettera e uno de'piu belli monumenli del Pontificato ed un

novello esempio della nobilla e franchezza, onde va adorna la diplo-

mazia sacerdotale. Con essa Pio IX continua a presenlarci la maesto-

sa mostra, che ha data di se finora in mezzo a tutte le Potenze della

terra
,
e da splendidamenle a conoscere quanto import! all' umana

societa che tra i suoi Governanli grandeggi un Re Pontefice. Questa

allissima prerogaliva del Sovrano di Roma lo pone in grado di po-

tere parlare a tutti gli altri come loro padre e maestro
,
e porgere

ad essi ed ai loro popoli documenti di yerace sapienza, con linguag-

gio non men maestoso che schietto.

In questa leltera Pio IX metle il dito sulla vera piaga della socie-

la; la qual piaga e 1'abbandono della Religione, e I'oltraggio inven-

dicalo della giustizia. Non il disfacimento piu o meno reale di anti-

chi traltati
;
non 1'antagonismo Ira la liberta e le leggi ;

non la dis-

sidenza tra governali e governanti; ma la cancrena, che rode le vi-

scere alle nazioni odierne e le consuma, si e la separazione nefasla,

operata tra la Chiesa e lo Stato. Per tal separazione 1' influenza cat-

tolica si e ricnossa da quasi tulte le apparlenenze sociali
; ripudian-

dosi cosi quel sale della terra e quella luce del mondo
,
che il Re-

den tore avea recato tra gli uomini a salute e conforto. In tal modo

la societa privata di quell' elemento preservatore, soggiace al pendio

della sua corrotla natura e s' incammina al dissolvimeuto. Non piu

illustrata da quel faro, che le mostri almen la torre della verace cilta r

erra Ira le tenebre dell' errore, ne puo riuscire che a termine di per-

dizione e di morte. Quinci precede quella dimenticanza delle leggi

di eterna giustizia , per cui oggimai si calpesta impunemente ogni

1 Luogo citato.
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diritto piu sacro, senza che si levi un braccio a pigliarne la difesa,

o almeno una voce autorevole a sfolgorarne i violator!. Se si vuol

salva la societa, conviene ristabilirla sulle sue vere basi : Religione

giustizia. Ma per fare cio, e d'uopo separarsi dagli interidimenti ed

amori della Rivoluzione
;
ed ecco perche il Pontefice passa a ripro-

vanie espressamente le aspiraziom, e dichiara in termini tanto chia-

ri ed aperli die egli non si pieghera-giammai a niuna connivenza

verso di quell e.

Un Congresso di Principi, adunalo secondo le norrae indicate qui

clal Pontefice, sarebbe. senza fallo, la salute del mondo. Ma eesso

sperabile nella prostrazione morale , in che presentemente e caduta

i'Europa? Corrisponde esso al Programma adombrato, benchecon

leggerissime tinle
,
nella leltera imperiale? Alcune frasi di essa in-

durrebbero a dubilarne. Imperocche nell' assegnarsi la ragion mo-

liva del Congresso, si arreca questa : Tulle le volte cbe profonde

scosse han crollato le basi e smosso i limiti degli Stall, sono soprav-

venute composizioni solenni per coordinare i miovi elementi e consa-

<5rare rivedendolc le trasformazioni accadute l. Si falte frasi por-

gerebbero occasione di credere die si volesse il Congresso, per far

sane-ire dall' autorevole suffragio dell' intera Europa i fatti oggidi

Iniquamenle compiuli, e dccrrtarne altri in consonanza con quelli.

Dicemmo a bello studio
, porgerebbero occasione; perche il ciel ci

salvi dal dire die tale fosse il pensiero dell' Imperator de' Francesi.

Ma, per innocente che sia il pensiero, non puo negarsi che 1'equivoco

delie voci adoperate da appiglio a quell' erroneo giudizio. Ma di cio

basli un cenno; passiamo a dir qualche cosa della risposta del Re

ili Sardegna.

Vitlorio Emmanuele aderisce ancli'egli, senza niuna esitazione, al

Congresso ,
cadendo nell' errore appunto ,

teste mentovato
,
di scor-

gere cioe in quell' invito un mezzo per procurare dall' intera Europa

la sanzione dei fatti compiuti a suo benefizio. lo aderisco con pia-

\ Toutes les fois que de profondcs secousses ont ebranle Us bases et depla-

ne Us Umites de$ Etals, il est survenu des transactions solennelles pour coor-

donner les elements nouveaux et consacrer , en les revisant, Us transforma-

tions accomplies. Letlre de 1' Empereur NAPOLEON aux Princes et aux villes

fibres composant la Confederation Germanique. Mem. Dipkm. n. 17.
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cere alia proposizione di Vostra Maesla 1
. La sua risposta si epi-

loga in due soli concetti : Piena sollomissione ai voleri del suo po-

tenle Alleato , apcrta proclamazione dei principii rivoluzionarii , da

lui designati sotto i vocaboli di liberta e nazionalita. Una lotta per-

manenle, egli dice, si e stabilita in una gran parte d' Europa Ira la

coscienza pubblica e lo stalo di cose crealo dai Traltati del 1815. Di

la un mal essere
,

il quale nori fara che accrescersi
,
finche 1' ordine

europeo non sara costituito sulla base dei principii di nazionalita e

di liberta, che sono la vita stessa dei popoli moderni 2. Qui ma-

nifeslamente viene inculcato il rovesciamento dei Trattati di Vienna

e la ricostruzione dell'edificio politico di Europa, secondo i principii

invocati cialla Rivoluzione, i quali sono appunlo quei che ricorda il Re

subalpino. Vero e che poscia adopera anch' egli i nomi di giustizia e

di diritti legittirai ;
ma tali parole in bocca di chi ha allargato il suo

trono colla violenta usurpazione di Stati non suoi, non possono aver

quel senso che generalniente hanno tra gli uomini. Acciocche esse

su quel labbro sieno in armonia colle opere ,
convien dire che ven-

gono volte a signiflcar per giustizia il capriccio rivoluzionario e per

legiltimita il possesso conseguilo col discacciamento dei legitlimi

possessori.

Cotesta lettera non e che 1'arilipodo della risposta pontificia : giac-

che dove nell' una risplende nobilta ed altezza d'animo e opposizione

dichiarata ai principii rivoluzionarii; nell'aUra per conlrario si falli

principii vengono consacrati come regola del giusto ,
colla giunla di

una servilita professata senza restrizione. II mio piu vivo desiderio

e che 1'opera di sapienza e di concordia, di cui Voslra Maesta Impe-

riale ha presa 1' iniziativa, pervenga a rimuovere i pericoli di guerra

e a slringere i legami che debbono passare tra le nazioni. Cosi

conchiude quella lettera.

Senonche per cio stesso che essa accetta il Congresso con tanta

docilita e si gelta dalla parte della Rivoluzione; produce 1'effetto con-

trario all' inteso, cioe di difiicultare , non di agevolare 1' assembra-

mento di quel Senate. Imperocche a nessun Principe puo piacere che

altri vi rechi una volont^t non libera, ma mancipata, e a molti Prin-

;;o^ iT/Ar) i< \ c.>if.o'j<i il>jj i>i) ji.-'- '.-ii'' >0

1 Memorial diplomatique, n. 31 2 Ivi.
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cipi dee dispiacere un patrocinio si smaccato di principii sovverti-

tori d'ogni ordine. II che massimamente vuole intendersi di quei Sc-

vrani
,

i cui diritti vennero dall' audacia rivoluzionaria direttamente

o indirettamente aggredili e manomessi.

III.

Gli allri Principi europei.

Separammo dal comun coro le due risposle, del sommo Ponlefice

cioe e del Re di Sardegna, 1'una per la dignita del contegno che

serba e per la sanlita de'principii che ammnzia; 1'altra per la ser-

vilita che professa, e per la reita delle massime, a cui si appiglia.

Ora passando agli allri Principi europei ,
ci sembra di poterli consi-

derare tutli insieme
,

in quanto tutti convengono in un sol punto di

vista : come qui brevemente spiegheremo.

Le Potenze secondarie, come era da aspettarsi, sottoposero la lo-

ro accettazione del Congresso alia condizione
,
che esso venisse ac-

cettato dalle altre come opportune. Cosi laSpagna, la Svezia, il

Belgio , TOlanda e lo stesso Re di Grecia
;

il quale, benche con ter-

mini alquanto velati
,
tultavia non da 1' assenso

,
se non in quella

supposizione. II solo Re di Danimarca offre un' eccezione , aderendo

all'in\ilo napoleonico inmodo assoluto. Ma cioe facilmente spiega-

bile per la condizione perigliosa, in che trovavasi quel Monarca, di

vedere parte de' suoi Stati da un'ora all'altra invasi dalle truppe ale-

manne
;

e pero era disposto ad accogliere qualunque proposta ,
in

cui scorgesse un' occasione propizia per allontanare almeno
,
se non

per rimuovere un tanto disastro. I regni pci minori di Germania,

vale a dire la Sassonia, 1'Annover
,

il \Yurtemberg , esplicitamente

fanno menzione della necessita d' un previo assenso dell'intera Ale-

magna, con a capo le due sue principal! Potenze; e la Baviera ollre

a cio richiede che sieno dati ulteriori chiarimenli in ordine al fine,

inteso per siffatla convocazione. Laonde al Irar de' conti il sentimen-

to dei Potentati d' Europa in questo afiare non puo cavarsi , se non

dalle risposte della Confederazione Germanica e delle quattro grand!

Potenze, alle quali implicitamente almeno si rimettono tutte le altre.

Or che si cava da tali risposte? Si cava soprattutlo un perfeltis-

simo accordo nel concetto diametralmente opposlo a quello, sopra
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cui Napoleonc III voleva fondato il Congresso. L' idea madre della

letlera d'invito si era die i Trattati del 15 sono cessati di esistere ,

e che pero bisogna radunare un Congresso, per dare nuovo fonda-

mento al diritto pubblico europeo. Or le risposle della Germania ,

della Russia, della Prussia, dell'Austria, dell' Inghil terra dicono in

sostanza che i Tratlati del 15 formano tuttavia la base del dirilto

pubblico europeo; e che pero o non ci e bisogno di convocare alcun

Congresso, o dove esso voglia convocarsi, noil dee darglisi allro fon-

damento che i Trattati di Vienna. E di vero 1' Inghilterra si espri-

me in questi termini : II Governo di Sua Maesta (la regina Yitloria)

ha il convinciraento che le principali stipulazioni del Tratlalo del 1815

sono in pieno vigore ;
che la maggior parte di queste slipulazioni

non sono state in nessun modo turbate ; e che sopra di esse
,
come-

sopra fondamenli , riposa tuttavia 1'equilibrio dell'Europa 1. Qui

si afferma precisamente la proposizione contraddilloria di quella ,

che pronunziavasi nella lettera napoleonica, la quale diceva que sur

presque tons Us points les Traites de Vienne sont detruits, modifies,

meconnus, on menaces.

Ne meno esplicila sopra queslo punlo e la risposta dell' Austria

nel dispaccio coramentativo della lettera del suo Sovrano: I Trattati

del 1815, ella dice, sono stati, e vero, raodificati in molli punti, ed

altre stipulazioni internazionali hanno talvolta preso il loro luogo,

come per esempio in cio che concerne il Belgio. Quello altresi, che

essi contenevano di personalmente offensive per 1' Imperatore Na-

poleone, e stato definitivamente rimosso con 1' acquiescenza generate

dell' Europa. Ma dai casi in fuori, nei quali questi antichi atti sono

stati formalmente abrogali, noi consideriamo quei Trattali come sem-

premai sussislenti
;
ed egli e certo che essi formano anche al pre-

sente la base del dirilto pubblico in Europa 2.

1 Le Gouvernement de Sa Majeste a la conviction que les prindpales stipu-

lations du Traite del$l$sont en pleine vigueur; que la majeure partie de ces

stipulations n' ont nullement ete ebranlees, et que c' est sur ces fondements que

repose I'equilibre de I'Europe. Memorial diplomatique, n. 30.

2 Les Traites de 1815 ont ete, il est vrai, modifies en plusieurs points: d'au-

tres stipulations internationales ont parfois'pris leur place, comme en ce qui

regarde le Belgique. Ce qu' Us contenaient de personnellement blessant pour
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Piii recisa ed assoluta si moslra la Prussia, dicendo apertamente

cosi: I Traltali del 1815 nel corso di mezzo secolo hanno dovuto

aecessariainente soggiacere alle modificazioni, che 1' influenza insu-

perabile del tempo e degli avvenimenti produce in tutte le islituzioni

umane. Nondimeno, questi Trattati continuano a formare il fondamen-

to sopra cui riposa oggidi 1' edifizio politico dell'Europa 1. Quindi

conchiude, che scopo del Congresso debbe essere anzi di consolidare

quei Trattati
,
di supplirvi le parti tolte o che si giudicassero da to~

gliere ,
e circondare di novelle guarenligie le parti disconosciute o

minacciate 2.

Tuono egualmente fermo e risoluto viene adoperato dalla Confede-

razione Germanica
;
la quale non solo stima tutlora sussistenti i Trat-

lali del 15, ma espressamente dichiara di non acceltare niun Con-

gresso ,
in cui quei Trattali non vengano presi come base di tutle le

negoziazioni. Benche aderiscano francamente all' idea pacifica di

Vostra Maesta, nondimeno i Principi Sovrani e le citta libere dell'A-

lemagna non potrebbero concorrere con isperanza di successo all'ef-

fetluazione d'un tal disegno, se i Traltati, che hanno costituila si la

Confederazione germanica, come T edifizio politico dell' Europa, non

fossero considerati come base dei negoziati 3. La qua! dichiarazio-

rEmpereur Napoleon est ecarte definitivement, et avec I'acquiescement gene-

ral de r Europe. Mais en dehors des cas, ou ces anciens actes on ete formel-

lement abroges, nous les considerons comme subsistant tovjours, et il est certain

qu
1

Us forment encore en ce moment la base du droit public en Europe. Me-

morial dipl. n. 31.

1 Les Traites de 1815, dans le courant (Pun semi-siecle,ont necessairement

4u subir les modifications que I' influence irresistible du temps et des evenements

produit sur toutes les institutions humaines. Ces Traites n' en continuent pas

moins a former le fondement, sur lequel repose aujourd'hui I'edifice politique

de I' Europe. Mem. Diplom. n. 31.

2 Ce sera done une tacke dlgne des efforts reunis de tous les gouvernements

interesses au maintien de Vordre et de la paix, que de consolider ce fondement,

de supple'er aux parties qui en out ete detruites ou qui devaient etre abolies

#t d'entourer de garanties nouvelles les dispositions quise troiweraient mecon-

nues ou menacees. Ivi.

3 Tout en adlwrant franchement a I' idee pacifique de Votre Majeste, les

Princes souverains et Villes libres de rAlemagne ne pourraient concourir avec

Fespoir tfun succes a la realisation de ce projet, si les Traites, qui out etabli
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ne e di tanlo maggior momento, quanto che la Confederazione Ger~

manica non e una sola Potenza ma un' adunanza di Potenze
, e rap-

presenla nella sua unita Y intera Alemagna.

Potrebbe sembrare che la sola Russia non abbia creduto dover in-

sislere nel mantenimento dei Trattati del 15; perocche non ne ia

espressa raenzioue. Ma ognuno che sappia intendere il linguaggio

della Diplomazia , capisce subito che la menzione ci e
, quantunque

implicita: giacche I'lmperatore Alessandro rispondendo all'Impera-

tore Napoleone gli ricorda che
, sebbene il riposo del mondo noa

risiede in una immobilita impossibile, neppure riposa in.una instabi-

lita di combinazioni politiche che ciascuna generazione sia chiamata

come a fare cosi a disfare, secondo che consigliano le passioni e gli

inleressi del momento; ma bensi la pace del mondo riposa nel rispetto

ai diritli stabiliti 1. Or quali sono oggigiorno quesli diritli slabiliti

nella gran famiglia degli Stali europei, se non quelli che risultano dai

celebri Trattali di Vienna, e dalle modificazioni che ad essi poscia si

fecero col consenso delle Polenze slesse che li segnarono? Per quests

capo adunque , che ne formava la parte principale ,
e il punto come

suol dirsi di partenza, pare che la lettera imperiale non abbia sorlito

Teffetto desiderate.

IV.

Le grandi Polenze in ordine all' opportunity, del Congresso.

Bencbe \enisse giudicato dalle grandi Potenze in modo si opposto

alia lettera iiapoleonica il punlo principale ,
a cui appoggiavasi la

proposta d'un Coogresso ; nientedimeno non segue da cio che 11 Con-

gresso medesimo sia da rifmlare
, potendo esso venir consigliato da

altre ragioni ,
che in quella lettera si accennavano e che i Sovrani

non disconfessarono nelle loro risposle. Dove tutf altro mancasse, la

laConfederationGermaniqueaimi que I'edifice politiquede I' Europen'etaievt

considers comme base des negotiations. La France, n. 348.

1 L'experience atteste que les veritables conditions du repos du Monde ne

resident ni dans une immobilite impossible, nidans rinstabilitede combinations

politicfues, que chaque generation serait appellee a defaire et a refaire au gre
des passions on des inter Sis du moment, mais plutot dans la sagesse pratique,

qui impose a chacun le respect des droits etablis. Mem. Dipl. n, 3L
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condizione d' una pace, die ha tutte le disposizioni e gli apparecchi

d' una guerra ,
con ciascun popolo armato infino ai denli

, quasi

sliasi in procinto di venire alle mani, e le diffidenze scambievoli del

Gabinetti intorno a ciascuna delle raolte quislioni che sono in cam-

po ; mostrano pur troppo che 1' Europa si trova in uno stalo vio-

lento
,
da cui conviene assolutamenle uscire una volla. Or qual ma-

niera piu acconcia per uscirne
,
senza dispendii e senza sangue ,

ehe I'intendersi amichevolmente in un Congresso? Tal e 1' idea, che

pure resta in piedi nella proposla imperiale; quantunque si rigelli ,

come fa rigetlata di fallo, la prelesa cessazione dei Trattali di Vien-

na. Egli e duuque a vedere che cosa sopra di cio pensarono le

grandi Polenze, per potere definitivamente conoscere 1' esito del di-

segno napoleonico. Ne senza cagione ci restringiamo alle sole grandi

Potenze
; perocche le inferior! per lo piu si rimisero a quelle, e senza

cio da quelle in sostanza dipendono i destini del mondo.

Or chi mira alquanto adenlro le risposte delle grandi Potenze, s'ac-

corge subito che esse, anche quando moslrarono di acceltare in mas-

sima il Congresso, non fecero allro che palliarne il rifmto. Imperoc-

che esse come condizione, sine qua non, richiesero tali cose, a cui

?s
T

apoleone non potrebbe prudentemente divenire. La Russia esige che

JNapoleone dichiari prima in parlicolare le quistioni che dovrebbero

agi tarsi nel disegnato Congresso, e la base a cui dovrebbero appog-

giarsene le decision! l. La Prussia richiede die si premellano accordi

intorno al principio, che dovrebbe regolare le deliberazioni del Con-

gresso ,
e scambii d' idee preparatorie tra i Govern!

, in conformita

peraltro de' preesistenli Traltati 2. Piu in la ancora va I

1

Austria. Essa

1 Je crow Indispensable que Votre Majeste veuille bien preciser les questions

qui, a son avis, devraient faire I'objet d'une entente et les bases sur lesquelles

cette entente aurait a s'etablir. Ivi.

2 La Prussen'etantjamais sortie de la limitcdes trailes, n'apas d'interet di-

rect a provoquer ouaempecher la reunion d'un Congres. Cetle situation permet

a mon gouvernement de prater son concours impartial et disinteresse a la tache

d'etablir cutre les Puissances convoquees I'accord prealable sur leprincipedu

Congres et d'aplanirpar des negotiations prudentes les difficultes quipourraient

apporter des germes de discorde a une oeuvre toute de conciliation et de paix.

A cet effet, mon gouvernement sera pret a accueillir les ouvertures, que Votre

Majeste lui fera faire en vue d'un echange d'idees preparatoires. Ivi.
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dice espressamente di volcr anteriormente sapere il punlo ,
da cui

s'intende muovere, 1'oggelto della riunione, la regola dello delibera-

zioni, e i mezzi coi quali si credercbbe di dare forza alle medesime*

Cosi rimperatore nella sua risposla 1. E il dispaccio rainisteriale

aggiunge, con frasi anche piu espressive, che 1'Austria non polrebbe

concorrere al Congresso, senza conoscere anteriormente il program-

ma esatto delle quislioni da discutersi 2. Le quali cose dette qui

dall'Austria a nome suo, vengono confermate poscia novellamenle a

nome non solamenle suo
,
ma ancora di tulti i Principi alemanni ,

nella risposta della Confederazione Germanica.

Non dee durarsi fatica a comprendere che i Sovrani con tali ri-

chieste ban voluto sotto forme gentili rimettere il Congresso alle ca-

lende greche ;
essendo impossible che la politica francese dica da se

c aperlamenle quali sieno le cose da deciders! ;
e dove anche s' in-

ducesse a dare un lal passo, non ne seguirebbe altro effetto, che ini-

micarsi qualcuna delle grandi Potenze
,
senza apportare alcun grado

di probabilita al Congresso.

E ben ne e prova I

1

avvenuto coll' Inghilterra. Questa , dopo un

rnollo asciullo complimento ,
avea fatto una vera confutazione della

lettera napoleonica. II Gabinelto britannico avea falto osservare che

i cangiamenti, avvenuti in mezzo secolo al Trattato di Vienna, non

hanno nulla di straordinario a rispetlo di cio che suol accadere di

ogni Traltato, come, a cagion d'esempio, di quello di Westfalia e di

Utrecht, in eguale spazio di tempo ;
ne alcuno sogno mai che si do-

vesse per questo procedere a nuove stipulazioni. Poscia avverliva

che i punti capitali di quel Trattalo sono tuttavia in piedi, e che gli

altri si erano cangiati colla sanzione di tutte le grandi Potenze euro-

pee, alle quali sarebbe inutile e pericoloso per la pace accallar con-

ferma di piu universale suftragio. Scopo adunque del Congresso non

poler essere ,
se non quelle parti sole del Trattato di Vienna ,

Id

quali si veggono presentemenle minacciate. Or in ordine a quesle

1 // dement urgent de s
:

'entendre clairement sur le point de depart, de pn-

ciser I'objet et le moyens d'action, qiCon a en me, de determiner enfin d'avan-

ce la ligne de conduite qu'on suivra. Ivi.

2 Pour apporter a un Congresnotre loyal concours, nous devons comofitre

(fuel sera le programme exact de ses deliberations. Ivi.
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volersi antecedenlemente sapere quali proposizioni intendesse di fare

1' Imperalore Napoleone ,
e per qual mezzo crederebbe di farle ese-

guire , in caso che venissero abbracciate dalla maggioranza.

A tali pressioni il Gabinetto delle Tuileries, avendo tenlato di pre-

cisare alcuni punti, per via di semplice interrogazione, in ordine al-

ia Polonia, alia Germania, all' Italia, ai Principal! danubiani 1
; qual

ne fu il risultato ? L' Inghilterra eon tuono magistrate si mise a di-

mostrare la vanita della speranza di poter risolvere tali quistioni per

yia di Congresso ;
e quindi ne conchiuse un categorico rifiuto a par-

teciparvi.

Ecco in breve ii sunto delle sue risposte. Per cio che spetta alia

Polonia
,
tre delle cinque grandi Potenze con tratlative di piu mesi

non sono potute riuscire a mettersi d' accordo tra loro per recarvi

rimedio. Or si agevolera quest' accordo coll' aggiungere alle discet-

tazioni dei tre quelle di un' altra ventina o trenlina di Gabinetti ?

Quanto all' Italia
, certameate sarebbe impossible ammetlere nel

Congresso il Re di Piemonte, senza permettergli di parlare della Ve-

nezia. Ma questo stesso produrrebbe V immediate ritiro deirAustria.

Gioverebbe cio al mantenimento della pace? Quanlo alia contro-

1 Une deplorable lutte ensanglanle la Pologne, agite les Etals vomns et

menace le monde des plus graves perturbations. Trots Puissances, pour y met-

tre vn terme, invoquent en vain les Trailes de Vienne, qui fournissent aux deux

parties des arguments contradictoires. Cette lutte durera-t-elle toujours?

Des pretentious opposees mettent aux prises le Danemarh et rAllemagne.
Le mainiien de la paix dans le Nord est a la merci d'un incident, Le Cabinets

sont deja intervenus dans ce debat par des negocialions: y sont-ils devenus

aujourd' hui indifferents ?

L'anarchie continuera-t-elle aregner sur le bas Danube et pourra-t-elle, a

chaque moment, rouvrir une sanglanle arene an debat de la question d'Orient?

L'Autriche et I' Italic resteront-elles en presence dans une attitude hostile.,

toujours pretes a rompre la treve qui suspend I'explosion de leursressentiments?

L' occupation de Rome par les troupes francaises se prolongera- t-elle un

temps indefini ?

Enfin, doit-onrenoncer, sans avoir fait de nouvelles tentativesde concilia-

tion, a I' espoir d'alleger le fardean qu' imposent aux peuples des armements

excessifs entretenus par une mutuelle defiance ?

Telles sont, suivant nous, monsieur, les principales questions que le Puis-

sances juyeraient sans doute utile d'examiner et deresovdre. Mem. dipl. n. 31.
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vcrsia tra la Danimarca e la Germania, alcune sole Potenze ci hanno

inleresse. Sarebbe egli prudente farvi enlrare anche le allre ? Resta-

no dunque i soli Principati danubiani. Ma sarebbe veramente ride-

vole scomodare tutti i Potentati d'Europa, per sedare le turbolenzo

di quel piccolo Stato. Oltreche quand' anche fosse possibile e conve-

niente trattare in un Congresso lutte coleste quistioni ; qual pro del-

1'agitarle, se poi manca un'aulorita suprema, la quale imponga, dove

sia necessario, eziandio colla forza Tadempimenlo delle cose, che \i

venissero definite? Si ridurra dunque il lulto a uno scambio d' idee

opposle, a ricbieste e rifiuti dall'una parle e dall' altra
,
e quel che

ne e necessaria conseguenza ,
ad un accrescimenlo di scambievole

malumore in molli dei Prindpi eonvenuti. Posto poi che tale sia per

essere T esito probabile del Congresso , neppure lo scemamento de-

gli eserciti e delle armate se ne potrebbe ottenere. Laonde, tulle le

cose considerate, 1' Inghilterra conchiude esserle assolutamente im-

possibile accettare 1' invilo 1. Non puo negarsi che 1' Ingbillerra in

tutlo il maneggio di queslo affare si e moslrata piu penetranle e piii

risoluta di lutte le altre Potenze; giacche ha spinta la considerazione

fino al fondo delle cose, ed ha manifestato il suo giudizio senza ler-

giversazioni e senza orpello. Laonde se la proposta della leltera im-

periale fosse stato un tema , sopra del quale fossero slali chiamali a

scrivere tulti i Gabinetti di Europa, a modo diconcorso; senza niun

dubbio il Britannico avrebbe riporlalo il primo premio.

1 Mais si la simple manifestation d'opinions et de vceux ne devait amener

aucun rtsultat positif, il parait certain que les deliberations d' un Congres

consisteraient en demandes et en pretentious mises en avant par les uns et re-

poussees par les autres; et comme il n' y aurait dans une pareille assemblee

aucune autorite supreme pour rendre executoires les dedsions de la majorite,

le Congres se separerait probablement, laissant plusieurs de ses membres phis

mal dispose
1

* entre eux que lors de leur premiere reunion. Ivi.

Or, si telle devait fare la consequence probable du Conyres propos6, il S
1

en-

suit qu' il n' est pas vraisemblabe qu' il puisse effectuer une reduction dcs ar-

mements de I' Europe. .. . Ne poutant done entreooir la probability des re-

sultats propices, dont s*est flatte I'Empereur des Franeais, lorsqu' il a propose

un Congres, le gouvernement de Sa Majesle, cedant a de fortes convictions et

apres mure deliberation, se trouve dans /' impossibilite d
f

accepter rinvitation

de Sa Majeste imperiale. Ivi.
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Conchiusione.

Da tutte le cose anzidette risulta evidentemente
, massime dopo

II cosi esplicilo rifiuto dell'Inghilterra, essere andata a monle 1'idea

d' un Congresso generale delle Potenze d' Europa. La proposla fatla-

ne dall' Imperalore Napoleone non ha avulo allro effetto, che di a\er

porta 1' occasione ai Gabinetti di primo ordine
,
a cui coirviene che

s'uniformino gl
1

inferior!, di manifestare il loro avviso intorno al \
T
a-

lore dei Traltati del quindici. Essi hanno concordemente proclamato

che quelle stipulazioni sussislono tuttavia e formano anche oggidi

la base dell' ediflzio politico europeo.

Caduto il disegno d'un Congresso generale, Napoleone ha ora pro-

posto un Congresso ristretlo di quelle sole Polenze, die o accettarono

senza riserva, o diedero speranza di potersi intendere intorno al pro-

gramma de'negozii da trattarvi 1. Ma, se il veder noslro.non erra,

1'altuazione di questo nuovo Congresso non ci sembra piu probabile

del primo. Avendo 1' Inghillerra ricusato d' intervenire, non e credi-

bile che veruna delle altre tre grandi Potenze voglia staccarsi da lei

in affare di tanto peso. Mancando 1' Austria e la Prussia, niuno degli

allri Principi di Germania vorra prendervi parte ,
avendo essi espli-

citamenle subordinate il loro concorso al concorso di quelle. E cio

TUO! dirsi allresi di quasi tutte le altre Potenze di secondo ordine ;

le quali accettarono la proposta, colla condizione abbastanza espressa,

che gli altri Principi vi consentissero. Due soli Re non fecero alcuna

restrizione al loro assenso, il Re di Danimarca e il cosi delto Re d' Ita-

lia. Ma sarebbe curioso un Congresso, intimato con lanta solennita,

il quale alia fine si restringesse a due soli Principi, 1'uno di terz' or-

dine, 1' altro non ancora ben fermo nel suo nuovo ingrandimento, e

die
,
come fedel servidore della Francia ,

non ha bisogno di Coa-

gressi per adempirne i comandi !

1 Condispaccio degli 8 Dicembre il Ministro degli affari esterni di Francia

si esprime cosi: Le refus de I' Angleterre a rendu malheureusement impossible

le premier resultat, que nous avions espere, de I'appel fait par /' Empereur

Europe. Reste mainlenant la seconde hypothese : le Congres restreint. II de~

pend de la volonte dcs Souverains qu'il se realise. Ivi.
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Ollre a che, dove anche si giungesse a raggranellare una decina

di Potcnze Ira grand! e piccole ; qual vantaggio si trarrebbe dal-

raverle congregate, quando lo stesso Napoleone confessa,per mezzo

del suo Ministro, die un tal Congresso, non rappresentando piena-

mentel'Europa, non potrebbe colle sue decision! risolvere autore-

volmente uiuna delle controversie
,
che minacciano nel presente la

pace del mondo 1 ? Mirerebbesi forse solto colore di Congresso a pro-

curare alia Francia, per ogni evento, qualche altro allealo, ollre

ritalia,laquale non sembra aiuto abbastanza poderoso e sicuro perlc

sue interne dissensioni che 1'indeboliscono, e per le aspirazioni trop-

po rivoluzionarie che la rendono pericolosa ? Ma un tale intento non

isfuggirebbe per certo all'acumedei Gabinelli, rimasi estranei al

Congresso, i quali alia lor volta si procaccerebbero fuori di esso al-

tre alleanze, da contrabilanciare quellache uscirebbe dall'adunanza

parigina. II Congresso dunque rislretlo non avrebbe altro effetto, se

non di suscitare apprensioni e gelosie e provocar forse un antago-

nismo di minacciose coalizioni. In cambio dunque di pace, esso par-

torirebbe, se non la guerra, disposizioni almeno molto prossime alia

guerra. Yale a dire il conlraddittorio di cio che si voleva conseguire.

Quesle considerazioni si ovvie
,

e diremmo quasi triviali
,
non e

probabile che non sieno apparse alia menle del Gabinelto francese.

II perche sembra piutlosto da credere che tutte queste proposizioni

disegni di Congressi , sia generali, sia particolari e ristrelti, non

feriscano per verita ad altro scopo, se non a quello, certamenle non

disprezzabile ,
di dare qualche pascolo alle menti bisognose di pen-

sieri politic!, e porgere un' occupazione al pubblico ed ai diploma-

tic! , e materia ai giornalisti ; acciocche non marciscano nell' ozio
,

ne, per evitarlo, si volgano ad allri argomenti meno proficui. Se que-

slo fu lo scopo ,
esso e stato sapientemente escogitato ,

ed ha sorli-

to in gran parte 1' effetto , come noi stessi lo stiamo mostrando col

nostro esempio ; giacche, senza quel bando di Congressi, e scambio

di lettere e di dispacci ,
non avremmo certamente sprecato il tem-

po nclle chiacchiere di queslo articolo.

1 Cette reunion ne pouvant plus tore complete, n'aura pas I'autorite ar-

bitrate, qui aurait appartenu a un Congres europeen. Ivi.

Serie Vf vol. IX, fasc. 332. 10 31 Decembre 1863.
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RACCONTO STORICO

DEL 1860 E 1861 \

XL

Colliberardi e un paesello di forse dugento fuochi
, squallido di

apparenza, con casipole a muri grossamente arricciali, e con rozzi

tetti a capanna. Ma egli e bene assitualo in sul dorso di un vago

1 Prima che si fosse potuta leggere, ma dopo stampata, lanotadichiarati-

va che apponemmo alle pagg. 54, 55 del precedente fascicolo, v'e stato chi,

per sua bonta e con amichevole gentilezza, ci ha voluto mettere in avviso che

in alcuni luoghi d'ltalia, e specialmente in Piemonte, potrebbe saper male

che il nostro Racconto metta in iscena e paia magnificare le opere di bri-

ganti. Noi preghiamo di fare con noi alcune riflessioni, che avevamo serba-

te a luogo piu opportune, ma che di buon grado anticiperemo qui in com-

pendio. E prima, abbiamo noi mai mostrato di approvare il vero e proprio

Irigantaggio? abbiamo scritti due articoli, e molto lunghi, su questo argo-

mento (Serie V, vol. VIII, pagg. 150 e 420) ; quale parola vi e corsa per en-

tro a commendazione di assassin!, di scherani, di malfattori quali che essi

sieno, appellati briganti? Nessuna: gli articoli son li stampali e parlano. I

malencii li reputiamo meritevoli di tutta la severita delle leggi, sotto tutti i

governi e sgoverni possibili. Quanto ai parteggiatori politici che con arml

onorate fanno lealmente la guerra alia spicciolata a favore di una causa

giusta, non e questo luogo di fame parola, perche converrebbe entrare in

un trattato di diritto naturale delle genti. Quello che fa al caso del nostro

Racconto e molto piu semplice. Si tratta qui di partigiani, che suscitano una

guerra nazionale, contro un' invasione esterna, mentre il loro amato Sovra-

110 legittimo regna e combatte (si badi che allora pendeva 1'assedio di Gae-

la) per la propria Corona. Or chi non si onorerebbe di avere un padre, un fi-
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poggeltino messo a vigne e ad uliveti , e aggirato da annosi casta-

gni ,
i quali con le loro chiome aperte e lussureggianti , danno un

certo che di gaio al verde pallido degli ulivi, e al bruno aspetto dei

glio^uno sposo brigante a questa raaniera? Chi nou benedira lemani di tali

briganti, se essi mossero in campo con isperanza prudente di successo fe-

lice? Noi siam certi che tali briganti potrebbero comparire in Parlamento a

Torino, sicuri che nessuno (massiine militare) volgerebbe loro una parola di

rimprovero, che non fosse aceompagnata da interna stima e ammirazione.

Ma costoro, forse si replichera, nel Racconto parlano con ingiuriosi mo-

di evillani del Piemonte.

Rispondiamo, che non si puo far parlare un soldato di caldo animo tra

pari suoi, come un diplomatico in un congresso politico. Simili in tutto sono

i modi che ne'quartieri tennero i soldati piemontesi, quando si combatte-

va contro i Tedeschi e contro i Pontificii, e poi contro gli stessi Napole-

tani : ne chi volesse metterli in iseena potrebbe porre loro in bocca parole

inzuccherate. Tanto piu che i fogli pubblici, i teatri, il Parlamento stesso

tennero frequentemente lo stesso linguaggio contro augusti avversarii.

Ma quelle calunnie contro VesercHo, contro il suo valore militare, contro

la sua mitezza e disciplina si conosciuta da tutti? Rispondiamo, che, quanto

a noi, il valore lo abbiamo riconosciuto, e lo abbiamo molte volte fatto spic-

care ed encomiato oltre a bastanza, come di leggeri ne sara capace chi si

ricordi che le piu celebri fazioni di Lombardia fecero parte fa\\'Ebreo di Ve-

rona; e v* ebbero il piii cordiale tributo di lode che si possa dare alle armi

piemontesi. II che pero non ci tolse di scrivere che avremmo desiderata po-

ter lodare altresi la causa di quella guerra, che non fu giustificata ne dal di-

ritto, ne daU'evenlo. Ora, cio posto, sembra a noi che irragionevolmente

ci si dimanderebbe, che un soldato di Francesco II facesse elogi di quelle

armi che esso combatte e respinge, e da cui ripete infiniti mali: naturalmente

esso ne parlera da nemico, da soldato, da popolano adiralo. E in vero (sla-

in o schietti) potrebbe mai parlarne altrimenti? Qual meraviglia poi che egli

attribuisca ai nemici atti di ferocia e di atrocita che essi detestano? Sa-

rebbe ridicolo il pre.endere cheun partigiano combattente, siponesse a di-

stinguere gravemente il nemico disciplinato, severo, morigerato, dai capi

che con bandi ed ordinazioni da Saracini vituperano ilnome ela patria loro.

Certo i fatti di costoro destarono non che le indignazioni dei popoli e dei

Deputati napoletani, ma ben anco i fieri richiami dei giornali di tutti i parti-

ti, in Italia e fuori, e fino nel Parlamento di Torino. 11 brigante e i briganti di

cui qui si parla, ragionano come ragionossi alia tribuna piemontese e da tut-

to il Piemonte nobile ed onesto, che e il vero.

Speriamo che questa dichiarazione baster^ a tutti gli equi estimatori del-

le cose.
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sovrastanti abituri. Da mezzogiorno Y Amaseno, Ira le ombre di al-

berelle e di salci , lambitagli festosamente la pianta , passa a ralle-

grare, costeggiandola con le sue acque argentine, la strada maestra,

che non lungi dalla Badia lo scavalca sopra un antico ponle , opera

di romana saldezza : oveche da seltentrione tutta la gran vallata, che

si dislende sino alle falde delle giogaie di Trisulti, delle Scalelle e del-

la montagna di Sora, gli si allarga sotto spaziosissimamente, a guisa

di un lago a belle ed ampie onde di verzura. Per inlorno il paesuc-

colo ha campi e orti e terra doraeslica
, sparsa di casolari e popola-

la da rusliche ma industriose famiglie ,
che sin presso al conlado

di Scifelli con amore la collivano e con frulto. E siccome la si vasta

pianura che gli si apre di verso tramontana e tutta sfogata e disposta

variatamenle a solchi, a siepi, a maggesi, a boscaglie, a praterie;

cosi c ineredibile 1'andirivieni di viottole traverse, di tortuose gira-

volte e di senlieruoli fuor di mano, che, calando giu dalle schiene dei

monti, vi s' inlralciano e incrocicchiano, per fare poi capo nelle sue

vicinanze e ne' contorni di Casamari.

II domani, dopo gl' incontri e i casi che abbiamo sin qui narrati,

poco avanti 1'ora del mezzodi, per una di queste viuzze distorte, ar-

rivo nel piano sotto il paese un omicciuolo basso
,

alticciato , con

guardatura scintillante ma fiera, con volto vaiuolalo, inbrache, gam-

buli, farselto, giubba e cappello aguzzo all'usanza dei montagnuoli

dell' Enrico
; ecceltoche i fianchi avea ricinti d'una gran fascia di la-

na bianca e cremisi con entrovi celali
,
uno a destra uno a sinistra,

due arnesi che molto si rassomigliano a terzette , e a una tesa rile-

vata del suo cappellotto ,
tre penne di gallo ricascanli dietro il cu-

cuzzolo. Coslui portava in mano un grosso e noderuto bastone, e

veniva camminando lesto, franco e spigliato come un fantaccino leg-

geri. Ogni tanto alzava gli occhi verso Colliberardi
,
e squassava la

(esta che avea foltamente capillata di color biondomiele
,
con zazze-

ra sciolta fin sopra le spalle, e si lisciava la crespa e irta barba, che

dal mento spenzolavagli in due fiocchi arruffati.

Giunto allo svolto per cui si sale dentro il villaggio ,
si arresto e

chiese a genie che ne scendeva
, se colassu vi fosse forza o carabi-

m'eri. Inteso che no, indirizzo il passo alia strada maestra, e ferma-

tovisi a spiare per lunga pezza si dalla banda di Veroli e si da quella
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di Casamari, in ultimo si pose a scdere in un rialto sulla ceppaia di

una quercia; trasse fuori la pipa, la carico ,
1' accese c fumando, e

stropicciandosi in fronle, e pur sempre esplorando atlorno con guar-

(!o sollecito, stava in contegno d'uno che, non senza sospetto , fosse

alia posta di qualche viandante. Ouivi pero facea buon riposarsi ;

mercecche il sole che splendeva purissimo raddolciva 1' aria, non

phi aggelata , come ieri
,
dal soflio del venlo boreale ,

e anzi tanto

era godereccia quella giornata, ch'ella pareva una delle phi delizio-

se d' Aprile.

Non molto stante si udirono i lenti e mesti squilli di una campana,

che rintoccando al dilungi ripercoteasi controil prossimo clivo. Era

i'avemmaria del mezzodi, la quale sonavasi alia lorre di Casamari.

L' uomo a que' tocchi poso la pipa ,
si scoperse e segnatosi recito

un'orazione, che dovetl' essere \Angelus. Poscia rifattosi la croce e

soffialo un bacio a un santino che aveva denlro il cappello ,
si era a

pena riposlo a sedere, che eccogli dirimpetto due \iaggiatori a ca-

vallo, sopravvenuti dalla parte di Veroli: i quali sostanno, econ gli

occhi in giro sembrano cercare di alcuno li intorno. 015,, buona

donna
; interrogo 1'un d' essi una villanotta che si accostava con un

fastello di legne in capo e un puttino in braccio
;
avreste voi scon-

trata una giovane vestita cosi e cosi
,
in compagnia di un ragazzo

tale e tale ?

No, manco 1'ombra.

E voi, brav'uomo
;
domando il secondo a costui che era sdraio-

ne solto 1' albero e bonamenle se la pipava ;
li avreste voi veduti o

1' uno o 1'altra ?

Uhm, vattel' a pesca ! borbotlo egli con una smusatura dispet-

tosa e uno sbruffo di fumo.

Holli veduti io ; salto su a rispondere da un fossato un monello

tulto in cenci, che guardava una scrofa co' suoi porcellini ; vuol es-

sere una mezz' ora che e' sono passati , ed hanno preso di quaggiu

verso la Badia. E i due, senza neppur dire grazie o addio, a trot-

tare di lena per quella volta.

Or come li hai visti tu
, brutto marmocchio , e non io che so-

no arrivalo qui innanzi le? ruppe allora colui il silenzio, garrendo a

quel cattivello.
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Umbe, io li avro pigliati in iscambio. Su questo punto, cioe

Bel proprio momento che que'due si discostavano inviandosi per Ca-

samari, appaiono sulla strada Guido e Maria sboccativi da una ri-

yoltella. Eran dessi, i cercali da color due. Ma T uomo non si tosto

li raffigura, che guizza loro incontro come uno scoiattolo. 11 Ros-

so, oh il Rosso ! Angiolino, ben Irovato ! esclamano ambo affreltan-

dosi a lui; che nuove c' e? Otello viene egli? e forse giunto ?

Zilti ! seguilemi tutti e due, e presto !

- Ma Otello ? che ned' Otello?

Arriva : zitti ! venite meco, spicciainoci.

Dove?

Per di qua. Egli ha dovuto mutare via, perche i Piemontesi e

le guardie nazionali occupano tutli i valichi del piano. E' tiene per

le montagne ,
e gia sara al posto che siam d'accordo. Per questo mi

ha spedito a guidarvici. Or per un poco io vi precede : seguitatemi

e poi parleremo.

Questo Angiolino, detto anche il Pescatore, per Io mestiere che

un tempo esercito nel lago Fucino, ma piu comunemente, forse per

la sua biondezza, soprannominato il Rosso, era uno di quegl' intrepid!

montanari
,
che , dopo la invasione de' Piemontesi nelle terre di Na-

poli e la rilirata dell'esercilo regio e di Francesco Ildal Vollurno al

Garigliano, s' erano armati : e rannodatisi in bande, scorrevano gli

Abruzzi combatlendo a morle le soldatesche straniere, e dando i pri-

mi avviamenli a quella guerra formidabilissima di squadriglie, che,

dilatatasi poi in ogni angolo del Reame, stanca invano da ben tre

anni il miglior nerbo delle miiizie usurpatrici, e sgagliardisce 1'irco-

cervo del Regno d' Italia, il quale pur sempre ne porta

Rotta la tempia e il fianco insanguinato.

Cotesto montanino forzuto, articoloso, tutto muscoli e brio che

parea fosse temperato d'acciaio e corressegli argentovivo per le ve-

ne, era un cotal tarpagnolo si valido e sicuro d'arme, che e' maneg-

giava la carabina, le pistole e la baionetta, come se fosse nato con

quelle in pugno : e tanto audace e imperterrito in ogni piu arrischia-

ta impresa, che Luigi Alonzi, suo condottiere, non Io denominava
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mai altrimenti che : II mi' Angiolino senza paura. Esso aveva

militate gia sotto Ic insegne reali in un battaglione di cacciatori a

piedi, e fattosi notabili prodezze nella campagna sieiliana del 1849,

che, oltre una medaglia in argento, n'avea riportato il grado di capo-

rale. A un bel bisogno egli vi mostrava, additandovele una per una,

in petto, nel collo, nell'antibraccio, in testa lecicalrici di otto ferite,

e vi raccontava come nell' assalto di Catania egli acquist6 una ban-

diera, e si aggrappolo bravamente pel primo in vetta di tre serragli

alia fila : inlantoche il suo Maggiore se lo abbraccio e bacio la, solto

il fuoco de' cannoni, e in vista de' camerala che plaudivano: Viva

il Rosso ! viva il Re ! e come Ferdinando II
, chiamatolo a se in

una visita che fece al quartiere di Caserta, si rallegro seco, gli tiro

la barbetta e gli die una ceffalella per vezzo, e poi gli mise in mano

dieci doppie ballanti e sonanti.

Avuto il congedo e ritornato libero alle native sue monlagne, si

era accompagnato di donna che 1' avea fatto padre di sei figliuoli-

Con tutlo cio per impelo di affetto al suo Principe, assalito ora cosi

traditorescamente
,
e di amore alia indipendenza della patria e alia

sanlil e maesta della religione e del Papa ,
di cui sentiva essere i

nemici calpestalori e profanatori phi svergognati de' Turchi (era

questa la voce che si era sparsa in quegl' incolti monti e silvestri);

Angiolino ,
commessa a Dio la cura della sua famigliuola , si era

stretto ancor egli intorno all' Alonzi
, soprannomato Chiavone , ter-

ribilissimo caposquadra del contado di Sora, il quale per la sua valen-

tia lo avea caro quanto un occhio, e se ne fidava come del proprio

suo cuore. Ed appunto perche sapealo un fior d' uomo, lo avea of-

ferto ad Otello di Rardo, per secrelissimo suo messaggiero a quella

povera fanciulla e alia madre di lei inferma in Veroli : ed era que-
sta gia la seconda volta in tre giorni che il Rosso faceva tal uffizio,

e con una destrezza e leaM da par suo.
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Angiolino, e che e cotesto che ci fai gambetlare si alia di-

sperata? Va un po' piano ; gli grido Guido, come si furono alquanto

inoltrali pe' campi.
con 9-:&liii
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-Stabene, or e tempo di allentare il passo; rispose 1'uomo

voltandosi e sorridendogli con uria tal rispettosa piacevolezza ;
a me

queslo paniere ; soggiunse poi togliendo di mano alia donzella quello

che essa portava : e infilzatovi nel manico il suo bastone se lo alzo in

ispalla ,
e collocatosi nel mezzo di loro due : Yo' sapere ;

comincio

parlando posatamente ;
se iersera vi siete punto imbattuti in un si-

gnore romano, che dovea ridirvi un' ambasciata di Otello, e conse-

gnarvi da parle sua venti bei carlini.

-
Si, poveretto! ci raggiunse, ci fece 1' ambasciata, e, oltre i car-

lini di Otello, ci dono del suo qualcosa; rispose Guido.

- Iddio gli benedica le mani !

- Perche dunque cotesta mutazione cosi improvvisa di cammino?

dimando la giovane che era pensosa anzi die no
,
e in sembiantc

d' inquieta e angusliata da affetli diversi : ne aveva altre notizie di

Otello da chiedere al Rosso, il quale due di indietro gliene avea date

quante potesse bramarne.

- Ve Vho detto. Perche da ieri in qua la strada di Arpino c

battuta dai Piemonlesi
;
e stamane, alia levata del sole, le Nazionali

gia rondavano tra 1' Isola e Castelluccio, e tutti i tragetti e gli sboc-

chi sono custoditi da cavalleria.

- E quel falto di ieri, e proprio cosi come narrollo quel Romano?-

lo poco ne so. Questa nolle io dormiva nel pagliaio di mio

suocero, quando e giunto Olello, che m'ha detlo: Rosso, io slo

ambiguo se debba prendere la traversa di costa alle Scalelle, oppure

giu la per Castelluccio: v' ha soldati assai, e io son solo. E dopo

contatomi su due piedi quel che gli era accaduto, hammi pregalo

che scendessi ad avvertirvi, che sarebbe venuto per Campoli e Pe-

scosolido. Gli ho indicate le scoi ciatoie, e di botto, tagliando verso

r Isola, mi sono messa la via tra le gambe. Un amico in buon punto

m' ha fatlo accorto, che e' c' era ivi tra i birboni come un aH'armi,

e che que' cagnacci del diavolo fmtavano da per tutto: e io, svoltan-

do sopra Scifelli, me la sono sgattaiolata per un macchione, e trafo-

ratomi qui a valle sotto Colliberardi.

Sin dove ci menate voi ? ridomando la Maria.

Qua vicino: vedete quella piantata di olmi? accoslo c'e una

fratla e una violtolina, e poco piu indietro un casale. La ci siarn dali
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la ferma, ed e buon silo : Con quest! e altrettali ragionamcnli pro-

seguirono innanzi un tratto. Ma il Rosso dal canto suo non fialo nul-

la del viaggiatori, i quali manifestamente avean fatte inquisizioni si

ansiose di loro due
;
e si contenne cosi, forse per non isgomentarli.

E la giovane scarsa di parole, alleggiata a una tristezza placida ma

angosciosa, e raccolta in se medesima, a fatica pareva badare al-

Tuomo, e capaci tarsi checostui la conducesse effeltivamente all'in-

contro di Olello. Poi quell' inconlro, s'indovinava dagli spezzali mot-

ti che le sfuggivan di bocca, che ella il desiderava temendolo, e che

in ogni caso non bastava a svegliarle un sorriso , benche languidis-

sirao, di contento.

7 Ve', ve', Angiolino; tolse a domandar Guido accennando il

gruppo degli olmi
;

il casale che dicesti, sarebbe egli quel comigno-

lo grigio che spunta la fra i rami ?

V'apponete, e quello*

Non e lontano
;
ma chi ci abita?

- Buona gente ; amici, che in ogni occorrenza sarebbono pronti

a darci aiuto.

Dio ! ci fosse dunque pericolo, che i Piemontesi ci sorpren-

dessero anche noi? che avessimo a trovarci in qualche tafieruglio?

usci a interrogarlo la giovane, che s' era un pochelto ombrata di

quella risposla.

Che! i Piemonlesi? ah, ah, essi hanno altra voglia che di

passare il confine! Siele col Rosso : fidatevi, e non paura.
- Come vi piace ;

ma si suol dire che Fidati era un buon uomo,

Nontifidare era migliore.

Ahu ! che vi gira egli teste ?

No
, no ,

statevi cheto, Angiolino, noi ci fidiamo
; ripiglio il

gioviucello, e slornando ad altro il discorso
;
che farebbero di noi

quegli scomunicatacci, se ci avessero nelle unghie?

Yi archibugerebbero senza meno. Que' satanassi non la per-

donano ne a diavoli ne a santi, Ma Yi ridico, che qui sietc sicuri.

Crudelacci che e' sono ! replico il fanciullo
; fucilare persino i

ragazzi !

Crudeli e non sempre eroi; rispose T altro. Fino che sono da

lungi costoro sparano, e anche si, si imberciano : ma quando noi ci
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scagliam loro addosso coi coltellacci o coi forconi , addio roba mia !

i piu si sperdono come polvere al venlo : e per questo noi, dopo tre

o quattro scariche , meltiam raano alia baionelta
,

e dalli ! a fame

schidionate : e allora bazza a chi tocca !

Misericordia ! sclamo inorridendo la donzella
; se costoro sono

cosiffalti, come dunque hanno potuto vincere 1' esercito del Re no-

stro, e diventar padroni del Regno?

Vincere? bah! 1'arma de'Sardi contro i Napoletani non e

stato il cannone o la carabina; e stata questa (e slropiccio 1'indice

col pollice di una mano): 1'oro e i tradimenti. Hanno compra la

massa dello Stato Maggiore ,
e cosi il becco all' oca s' e fatto in Si-

cilia, s' e falto in Calabria, s' e fatto nel Volturno, e Dio non voglia

che sia presto fatto anche in Gaeta ! Ma i nostri
,
da per tutlo dove

s' e combaltulo senza bricconate
,
ban rotto il grugnaccio alia cana-

glia de' garibaldini e ai soldati di Manuello. Sanno essi di che modo

li giulebbarono al passaggio del Garigliano! I morli piemontesi fu-

rono tanti, che, a sotlerrarli tutti, s' e penato due giorni Figuralevi!

il generale Colonna li fece venire innanzi chiotti chiotti fino alle ra-

dici del monte san Giuliano: poi, come ebbeli ben bene a tiro di

cartoccio
,
comincio fulminarli con un terribilio di quaranta bocche

da fuoco. A quell' asperge, che ricordava loro i confetti tedeschi di

san Marlino, gambe a \oi ! era una corsa al pallio : chi tombolava

ne' fossi, chi rotolava nel fiume. Allora i nostri battaglioni, sterratisi

come branch! di tori, piombaron loro alle spalle, e ne fecero un'in-

filzata, che bealo chi pote irla contare al Cialdini in Sessa e in Casca-

110 ! Uh! credete al Rosso, se non erano i traditoracci infami, Fran-

cischiello co' suoi centomila bravi sarebbe ora in Torino a saldarvi

le partite. Ma!

Cosi andando e cianciando, con una iattanza perdonabile al rozzo

uorno che era Angiolino , per ultimo la brigatella , tragittate le

callaie di due siepaglie, entro nell' olmeto. La donzella pallida e ta-

citurna si assise sovra la bugna d' uno di que' pedali ,
e guardava in

alto e sospirava ;
mentre Guido arditello

, aggrappatosi alle branche

del piu basso di certi querciuoli che fiancheggiavano la parte fralto-

sa
,
dondolandosi e arrampicandosi Yi stava alia vedetta. II Rosso



RACCONTO STORICO DEL 1860 E 1861 155

invece chinatosi sopra un muccliio di foglie secche, e frugatovi con

la mazza, ne scovo un trombone che cgli, pratico del luogo , vi

avea nascoso nella venula : e adagiatosi in terra nettavalo pacata-

raente con la pezzuola , quando s'mtesero i primi rinlocchi della Ba-

dia sonante a vespero. La fanciulla si levo in piedi, e tutta incerta

di sc, e con un pochino d'affanno : Or si fa tardi
; disse all'uomo;

e io quasi penserei che dovessimo tornare a casa.

- si
, questa sarebbe bella ! soggiunse il Rosso alzandosi egli

pure e assellandosi il trombone ad armacollo; che lemete?

Nostra madre ci aspetta ,
e un animo mi dice che tanlo e tan-

to e' non verra.

Appunlo! appunto! eccolo! strillo Guido; e gridare: Olel-

lo! precipitarsi dall'arbusto e mettersi in un correre velocissimo,

fu una sola cosa. Si la Maria come Angiolino si avanzano dietro il

garzone, e che piu dubitarne? Otello, imboccata la viotlola, proce-

deva passo passo sul suo leardo
,

tulto con gli occhi all' olmaia.

II Rosso allora, ficcatosi in bocca due dita, modulo unfischio, e gli

si spicco incontro di corsa agitando il cappello. In iscorgerlo ,
la

giovane si provo anch' essa di dargli una voce, ma quesla le manco :

si provo anch' essa d' irgll davanti
,
ma la virtu raotiva non ubbi-

dille; per lo che non le rimase altra forza che di addossarsi a ua

fusto di albero , in balia a un tumulto di cuore che penna non pud
descrivere.

XIII.

Accad' egli dire che i due, i quali intanlo cavalcavano sulle

tracce di Guido e di Maria Flora verso 1' Abazia
,
erano Traiano e

il capomaestro del settarii di Veroli? 11 lellore gia se n ? e addalo al

prim' occhio, ne abbisogna d' altri chiarimenti. Un uomo di saldo

animo e franco
, avvegnache fosse stato dell' umore di questo nostro

Romano, avrebbe agevolmente sfuggito il lacciuolo, tesogli cosi not-

tetempo e alia sprovveduta ,
o con un bei no tondo , ovvero con una

di quelle scappatoie ,
onde i Hberaii della sua risma non sogliona

mai patire difetto. E certo di scuse, e anche di ragioni d'ottima le-
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ga, per assolversi da qualunque parlicipazione al raggiramento pro-

postogli, Traiano non aveva penuria. Purnondimeno egli non si sen-

ti il cuore di negarvisi ,
e a un'ora stessa non se lo senti di aderir-

vi. Come rimase all'uscirgli che il Verolano fe della camera
,
cosi re-

sto perinfino a giorno: cioe sospeso, lilubante, sempre in tentenne,

sempre in lite con se medesimo, un po' inchinevole al si, un po' pro-

penso pel no
;
e giammai non si pole indurre a saltare

, come dico-

no ,
il fosso e a riscattarsi da quel nuovo malanno uggiosissimo

dell' infra due. La coscienza, 1'onore, I'umamta il ritraevano ga-

gliardissimamente dal prestar 1'opera ad una perfidia, che avrebbe

gittalo, Dio sol sapeva in quali travagli, quelle due meschinette crea-

ture, la cui tapinita aveagli cornmosse le viscere e cavate lagrime di

compassione. Ma per un altro lato 1'angustia di fare poi una magra

figura appo gli amici di Roma, di cascar loro di collo, di perderne

la grazia e 1'appoggio, di esser menato per le bocche de'maligni,

d'essere poslo in canzonella dalle spiritose brigate di un certo caffe c

via via
,
lo metteva al punto di non riGutarsi afFatto di dare in qual-

che modo una qualche mano a quella mariuoleria sciagurata. Oh

quanto si pentiva allora delle millanterie da spavaldo ,
fatle la sera

innanzi coi compagnoni, tra '1 fumo delle bruciate e i vapori dell'a-

leatico ! Ah ! rampognava se stesso mordendosi le labbra; s' io

non avessi sbravazzalo tanto e sfringuellato troppo, niunc si sareb-

be ardito di pigliarsi meco queste confidenze ! La nolle adunque

gli ando in far lunarii e in questa rissa di se con se , del Traiano

probo col Traiano liberale
,

del Traiano timorato di Dio col Traia-

no pauroso del Comitato ;
e stelte fmo alia mattina che non chiusc

palpebra ,
ma sempre in tenzone dell' un pensiero con 1' altro

,
e in

albagie che lo tormentavano per lutti i versi.

Non pote pero fare che all' apparita dell' alba, stracco essendo di si

falicosa batlaglia, non velasse un pochetlo 1'occhio al sonnellino del-

1' oro : ma fu una leggerissima cosa, un dolce appisolarsi, un dormive-

glia piu che altro. Se non che in questo essere, gli cadde per la fanta-

sia, a mo' di sogno, un tale spediente da torsi d' impaccio, che in quel

sopore forte piacquegli : e deslatosi e levatosi a sedere sul letto, pa-

catamente si fece a considerarlo, sottilizzandovi sopra con un crili-
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chissimo esame. Non \idc che opporvi contro, e penso anzi che

quello fosse proprio un lume celeste, col nasccnle sole trasfusogli nel-

1' anima : stanleche gli sembrava che quel concetto fosse il vero par-

lito di mezzo per salvar capra e cavoli, e 1' anello gemmeo che strin-

geva in amicabile nodo gli obblighi di onest'uomo con le convenien-

ze di liberale. Perche tranquillatosi grandemenle si vesti, e fu dal suo

messere. Mi fate voi sicurta
; gli disse dopo le usate cerimonie;

che io in tutto questo negozio non pericolero punto della vita, e che

riporlero sana la mia pelle in Roma ?

- Che domanda! se avrete a scapitare di un pelo solo della bar-

ba, tagliate a me la testa e sono contento.

Con questo patio, eccomi a voi : che ho io a fare?

Poco ; soggiunse 1' altro : e comincio a divisargli per ordine

tutta la trama. La quale era semplicissima. I partigiani di la dal

confine, resi avvisati nella nolte, doveano procacciare che Otello di

Bardo fosse colto mentre tentava il passo per Castelluccio : ma quan-

do la presa fallisse, erasi provveduto ch'egli incappasse nell'agguato

al ritorno, e cio con questo ammirabile slratagemma, che Traiano in

compagnia del messere di Veroli, finto d'imbattersi in Otello a caso,

o per alfelto di benevolenza, vicin di Colliberardi, il trattasse con pia-

cevolezza amorevolesca
,

e spillasse da lui bel beHo 1'orae il modo

della tornala. Poscia ito a riunirsi col predelto messere, che, simu-

lando di essersi staccato da lui per lasciarlo in liberta di trattenersi

col giovane, Io avrebbe aspeltalo nella Badia; di concordia si sareb-

berospinti fin presso a Castelluccio ov'era appostalo un suo fidatis-

simo, il quale a un cenno loro avrebbe fatlo il dover suo. Dopo di

che, ricondottisi nella citta, vi avrebbero atteso allegramente la nuova

dell'esito , e, se felice, Io avrebbero celebrato stappando fiaschi e

trincando alia salute dell' Italia.

Traiano vedute le fila di questa orditura cosi meravigliosamente

liberalesca, e intesa la parte abbominevole che gli si assegnava a

guidarne, stalo alquanlo sopra di se : II tiro mi va
; rispose con

disinvolta faccia; ben bene, si ,
ii colpo e sicuro, e se io non vi do

il brigante bell' e cucinato nelle marii, tenelemi bugiardo! Con

che passati d' accordo che alle ore undici si sarebbon trovali a caval-

lo fuori la porta della cilia, si separarono.
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E da sapere die il repenlino consiglio balenato allo spirito di Tra-

iano menlre sonnecchiava , e da lui accolto quasi im lume superno,

era stato ne piu ne meno che di corbellare esso, col miglior garbo

del mondo, quella buonalama del capomaestro : edi farlo sottraendo

51 giovane, per quanto gli fosse stato possibile, alle trappole appre-

stategli. II che gli era parso non arduo ad effettuarsi, solo che aves-

se conosciuto per tempo gl' ingegni del macchinamento. Come adun-

que li ebbe chiari
,
e si fu accorto che il discrete Verolano gli mel-

teva proprio in pugnoil coltello da poterne segare ogni corda, esulto

in mente sua, e giuro che Tavrebbe sconciato
;
dandosi pero sempre

1'aria d'aver fatto piu che il possibile, perche sorlisse anzi a seconda

del convenuto.

La quale scaltrezza, salva sempre la debita misura nella dissimu-

lazione
,
era non die scusabile

,
ma lodevole

,
trattandosi di cam-

pare un lerzo dalle inique reti di un ribaldo
;
e purche, lo ripetiamo,

II sutterfugio di mostrarsi consenziente al tranelio si fosse conlenuto

nei termini di una ragionevole contrarte per isventarlo meglio, era

cosa da non polersi appuntare : giacche qual diritto aveva egli lo

scellerato congiuratore di far cascare Otello di Bardo nelle branche

dei carnelici agguattati? E inoltre qual titolo a sforzare il Romano

che entrasse parte del suo fellonesco maneggio? Traiano adunque

che in altri articoli di morale non soleva andare poi tanto su per le

cime degli alberi, in questo si crede di stare in puata all' ago delle

bilance della giuslizia, e lieto di codesto suo avvisamento, che lo ri-

comperava da mille noie, e insierne gii da\a il destro di stornare un

vilissimo assassinio, ne gongolava tutto
; eascrivevane la ispirazione

a premio della carita fatta a quella tapinella la in Casamari, e poscia

sotlo Colliberardi, e forse a merito delle orazioni di lei e del suo fra-

tellino. Dal che si com prova che questo povero Traiano era anche

un po' uomo d'anima, e di cuore naturalmente ben fatlo, e non irre-

ligioso ne di mala inteuzione; contuttoche la sua scempiezza di volere

essere ugualmente caro ai buoni ed ai tristi
, abituab lo avesse nel

\1zio dell' infingersi ,
e del rappresentare in se due persone 1' una

all' allra conlradditoria.

Comeche 1' offesa e la difesadell'insidiato giovane fossero disposte

con iscaltrita avvedutezza
,
nondimeno il lettore sa per qual cagione
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si risolvessero al tutto in fumo. Guido e la sorella, di cui i due an-

davano in cerca, essendo svollati, al solito loro, poco giu da Veroli,

per istradicciuole a traverse i campi , non furono visli : e quindi

Traiano e il compagno suo, gabbati dall'errore o beffa di quel guar-

dianello, si sollecitarono di ormeggiarli in Casamari. Ma per via

slonlanatisi un picciol tratto da Colliberardi: Avete posto mente

a quell' ometto lozzuto, accovato sotto quell' albero, che ci ha rispo-

sto con isgarbo cosi villano ? dimando il Romano nostro al raessere,

parlandogli d' Angiolino.

Si, e ora appunto strologava di lui.

- Che ve ne pare? Con quell' aria di me n' impipo e quel cappel-

lotto sulle ventiquatlro, a me ha avuto cera di poco di buono.

E io che gli ho arzigogolalo sopra fino a questo momento, io

metterei pegno la testa che colui e anch' egli un briganlaccio di Chia-

vone. Vorrei sbagliarmi, ma costoro io li discerno al fmto. E si

davvero che questo caposella di Veroli avea buon naso ! Ma il Rosso

eziandio non 1'avea cattivo.

Giunti nell'Abazia, per molto che indagassero, della fanciulla e del

giovinetto non discopersero vestigio di sorta alcuna. Cotalche il Ve-

rolano, masticando fiele e cocendosi di rabbia, dava de' piedi in terra

e sflondava bestemmie da far dirizzare le orecchie a un dannato. Se-

nonche vano essendo moltiplicare le inquisizioni, egli entro nel pro-

posito di spingersi fino al sito della fronliera, dov' era appiattato il

cagnotto, col quale stava in intelligenza, e sentire da lui che novelle

ci fossero. Andovvi di fatto, ma solo: perocche Traiano, a cui quella

gila non garbava punto, se ne scuso e voile rimanersi, aspetlandolo

nella spezieria del monastero.

XIV.

In queslo andare di tempo quell' Otello ,
alia cui vita si tramava

con tanla solerzia lungo il confine , gia destrissimamente s era in-

tromesso nel territorio pontificio : e noi Io lasciammo nel piano tra

Colliberardi e Scifelli, all'imboccatura dell'olmaia, dove aveal'intesa

col Rosso. Egii in udire le chiamate cosi giulive di Guido
,
e poi il
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segnale dell'uomo, avea faito un arresto per meglio sicurarsi del

luogo, e tulto in ispia scrutavalo, e, cambiando mano al cavallo,

ficcava 1' occhio cerviero per ogni lalo di quel recesso selvereccio ;

quand' ecco il garzonetto sbucare da un cespuglio, avventarsegli a

una staffa, abbrancargli tutto tripudianle il ginocchio, e, mugolando

amorose voci, premervi sopra le labbra. A quel dolce assalto il gio-

vane, dato un grido diammirativa letizia, subito si china al collo del

fanciullo, lo serra fra le braccia, lo bacia in fronte, e, levalol di peso

per isvincolare dalle sue strette la gamba , guizza in terra e riba-

ciandolo : Ah bello
,

bello mio ! lo interroga ansanie
;
e la Fio-

retta dov'e ella?

Yieni e la vedi.

In questa sopraggiunge il Rosso: rallegrasi gioiosamente an-

ch'egli conOtello, il quale, come faor di se, appena lo risaluta: af-

ferra per le briglie il leardo, die con forli anitrii parea festeggiasse

egli pure il gaudio del signer suo, e con quello a mano avviasi die-

tro di lui che,accompagnato da Guido, affreltasi verso il folio degli

olmi a trovar la donzella : intanto pero un si veemente tremito gli

avea preso le membra, che e' vacillava
,
e doveasi fare soslegno del

fanciullo, e non poteva piu arlicolar sillaba. Ma quali fossero le pri-

me mosse, e quali le prime sclamazioni in cui egli proruppe, perve-

nuto che fu a vista dell' albero a cui quella stava appoggiata, non e

agevol cosa narrarlo. Basti, che in mirarla cosi affilala nel viso, di-

scolorita , sparuta ,
ridotta a non esser piu altro che pelle ed ossa;

gli morl in cuore ogni giubilo, e tutto da capo a piedi raccapriccio: e

se non che ella gagliardamente ailenava e due rivoli di calde lagrime

le piovevan dagli occhi
,

1' avrebbe creduta o un cadavere o un

marmo.

Deh, Flora, che e questo, ch'io ti veggo distrutta come uno

scheletro? Ah Dio ! tu non sei piu tu
; pres' egli a dirle con volto

tra d' angosciato e d' inorridito, dopo un poco di silenzioso stupore.

Ella che stentava pure a riavere se stessa e a comprimere il bolli-

mento che le affollava il petto, non gli rispose a parole: ma con un

gesto e un lormentato sorriso fattogli cenno che si chetasse, seguito

mat suo grado a lacrimare e a tacere. Perche il giovane, dal com-
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planto passalo nelle smanie, e di doloroso mutatosi in furibondo :

Uh cani ! uh maledetti ! principle a disfogarsi guardando con minac-

ciosissima fierezza i colli arpinati ; tigri ! mostri infernali che avete

spento il mio fiore
,

e ucciso anche quest' angelo di Dio ! E
qui datosi in fronte trasse un guaio cupo, cadde ginocchioni, e col

cappello nella man sinistra e la sua pistola nella drilta che sollevi

in aria : Vendetta, Cristo ,
vendetta ! prosegui con fremito pieno

d'ira; vendetta di questa innocenle, che i nemici luoi mi hanno

assassinata ! lo la vendichero: te lo giuro per 1'anima. . . .

Otello ! pel cielo santo, Otello, non bestemmiare ! gli grido al-

lora la fanciulla che, vinlasi con grande sforzo , avea ricuperata la

voce; Otello, pace! io sono sempre io, ma tu che sei diventato tu?

E per tramezzargli quelle insanie
, scagliatasi al braccio con cui

stringeva 1'arma : Dalla a me, e sta su; gli disse con amorevole

sdegno.

Queslo atto suo si franco, e 1'affettuoso rimprovero chele era usci-

to di bocca , furono per 1' ardente giovane come acqua sul fuoco. Si

placo tosto, ammutoli, cedelle la rivolta a lei che la serro in pugno
abbrividendo

,
si rizzo

,
si ricompose ,

e raccostatosele mentre essa

lo guatava con isbigottimento misto ad un'amabile severita : Fio-

retta, perdonami; le soggiunse lullo raumilialo e confuso; io non

son degno di respirar 1' aria che lu respiri e di calcare questa terra

che li sostiene.

Mai non ti aveva inleso proferire beslemmie ! replico essa un

po' lamentevole, un po' impietosila : ah Otello ! perche offenderml

con tale profanazione del santo nome di Gesu Cristo?

-Rosa del paradiso, io li riprego che mi perdoni : ecosi il buon

Signore non me 1'ascriva a peccato! diss'egli logliendole 1'arma e ri~

ponendosela in petto ;
ah ! troppo lo sento ancor io

; questa guerra

a morte contro dei Piemontesi mi ha tutto trasnaturato ;
e parmi

d'essere divenulo un non so nemmen io che, senza cuore umano. Or
dimmi tu, e die e dunque che sei cosi riflnita? quali sono i vostri pa-
iimenli ? e come va la mamma ? e il Capitano quando arriva egli ? -*-

La calca delle domande e delle risposle che poscia vicendevolmente

8i scambiarono, e gli slegali discorsi che venner fuori 1'un dopo 1'al-

Serie 7, vol. IX, fasc. 332. 11 4 GennarQ 1864,
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tro, per 1'entrar che fecero anch'eglino Guido e Angiolino nel ragio-

Bamenlo, furono quali potevan essere in quelle contingenze : e noi

non saremo tanlo indiscreti che ne vogliamo empir fogli per tediar-

ne i lettori. Ma invece, a scemare 1'ammirazione che in alcuno aves-

sero per avventura destata i nuovi e slrani furori di Olello in pre-

senza della giovinetta Maria, avvertiremo che da bene diciotto mesi

egli non 1'avea piu riveduta
;
e che il Rosso, inviato ier 1'altro a pren-

der lingua di lei e della madre, non gli aveva poi ridetto nulla dello

stato compassionevolissimo nel quale essa era; perocche ne 1'avea co-

nosciuta prima d'allora, ne anzi mai sapulo ch'ella vivesse : quindi

la stupeiazione del bollentissimo giovane alia inopinata vista di lan-

Ja macilenza
,
di tanto pallore ,

di tanto affralimento
;
e i suoi ram-

marichi e il suo disperato dolore.

Passata una lunga ora in questi colloquii, che non furono niente

allegri, Olello con 1'aninao trafilto di acuto cordoglio, per le cose udi-

tevi Tuna piu sconsolata dell' allra
,
e per la calamitosissima condi-

zione in cui gli era forza lasciare que' due si dllelti pegni del cuor

suo, fattosi taciturno e gittando impazienti occhiale al sole, che de-

clinava dietro le allure di Veroli, pian piano con passi ritrosi si ven-

ue appressando ad Angiolino che gli reggeva il cavallo. Era sua men-

te, per tagliar corto alle doglianze del commiato
,
di far le dipartite

in compendio, e balzato in sella, fuggire come un lampo. Per lo che

approssimatosi a Guido, che s'era messo a carezzare il vispo leardo

e a lisciargli lacriniera: Otello; gii chiese quesli mentr'esso era

in procinlo di buttargli al collo le braccia
;
doncl' hai tu scovato que-

sto bellissimo animale? oh quanto e caro !

Lo tolsi a un Ungherese garibaldino ,
nel campo di battaglia

sotto Caiazzo.

- E ne uccidesti tu il padrone ? II giovane non si ardi rispon-

dere per non contristare la Maria, la quale provava grandissima pena

a senlirlo parlare di slragi, di assalti, di combattimenti : ma fattogli

un meslo sorriso gli si precipilo sopra, e tutto sospirevole e singhioz-

zoso abbracciollo. Queslo era segno dipartenza. Lagiovinetta al ve-

dere cio arrossa in viso
, impallidisce ,

le spuntan le lagrime in su-

gli occhi : Otello per conforlarla le si volge, e composto il sembiante
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a una cerla serenita tulta arlificiosa, comincio a prometterle con dol-

ci parole che e' sarebbe tomato indi a pochissimi giorni e condotto-

si in Veroli, per visitarvi la madre iiiferma e aiutarla di monela.

Si ! e chi lo dara a te il danaro
,
che sei piu povero di noi

,
e

ti sei cavalo il boccon di bocca per mandarci ieri venli carlini?

II danaro? ah lo trovero ben io ! vendero questo mio cavallo,

vendero me e il mio sangue, se occorre. II Rosso allora, picchialo-

gli in una spalla e fattogli 1'occhiolino, il tiro in disparte. Si abbocca-

rono a ristretto fra loro alcuni momenti
,
in modo pero che Otello si

conturbo, e accigliatosi pareva sdegnato e insieme pensoso. Ma dopo

un breve istante di esitazione: --Osapete? venne dicendo con

aria franca e piu disinvolta ai due che fissavanlo attoniU; il Rosso e
v
io vi accompagneremo sino a Veroli : io la vedro la signora Giovan-

na, e poi ripartiro. Vi piace cosi ?

Molto, molto ! soggiunse Guido con giubilo fanciullesco
;

io

monto subito sul luo cavallo, no ?

II cavallo bisogna che resti qua in questo casolare di amid

nostri ; replico il Rosso. Or io vo a menarcelo e vi lascio anche il

trombone mio. Avviatevi pure innanzi.



DI ALCUNE DIFFIGOLTA

PROPOSTE

ALLE NOSTRE DOTTRINE INTORNO AI PRINCIPII DELL'

I. Occasione e scopo di questo serifto.

Forse ad alcuni dei nostri letlori stara incresccndo che il lavoretto

Inlitolato : Esposizione ed Esame dei Principii dell' 89, che noi co-

minciammo nel prossimo passato Agosto ,
sia stato da qualche mese

interrollo , e die neppurc il sopravvenuto nuovo anno ci abbia per-

suaso a ripigliarlo. E noi potremmo recare a noslra scusa la qualila

medesima di un Periodico, il quale, obbligato spesso a trattarc sogget-

ti venuti fuora improvvisaniente, devedi necessila trasandare un po-

co quell! che gia sono in corso, facendo molto assegnamento sopra la

bencvola longanimita e pazienza dei suoi leltori. Tuttavolta i piu

sagaci tra loro si saranno accorti
,
die se noi abbiamo alcun poco

preterito il titolo, non abbiamo certainenle pretcrita la cosa, la qualo

anzi ci pare gravissima; tanlo die, nella presente condizione dell'Eu-

ropa e dell' Italia (e inlendiamo la condizione delle menti
,

alia

quale noi principalnienle leniamo volto 1'occhio), appena se ne

potrebbe nomiiiare un' altra
,
la quale piu di quella meritasse di es-

sere disputata. E pero se noi non trattammo , negli ultimi mesi,

esplicitamente dei Principii dell' 89, ne discutemmo in modo impli-

cito la sustanza, quando, per occasione del Congresso cattolico di Ma-

lines, proponemmo alcune considerazioni sopra le cosi dette Liberia

moderne, e quando cercammo cio che dovrebbe essere un' Europa

rifatta sopra di quelli ,
e quando da ultimo esaminammo la Possibi-
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lita in Italia di una scuola liberate, che, pur dicendosi cattolica, fa

in quei Principii stessi il suo capilale fondamento. Sicche vedete

che
, quantunque il titolo sia stato un po' preterilo ,

la sustanza non-

dimeno ci e slata perpeluamente innanzi agli occhi e sotto la penna,

come si avveniva ad un soggetto ,
il quale ,

nel tempo presente ,
e

forse, nel fatto delle dottrine, il piu degno di essere considerate.

Anzi ora medesimo che volevamo ripigliarne la Irattazione, ci e oo
corso di farvi un'altra intramessa; se pure pu6 dirsi intramessa la so-

luzione di alcune difficolta venuleci per lettere di ollremonte, perche

ci pare che, dal rispondere a queste, molto lume polra rifleltersi sopra

le dottrine gia esposte, e quelle che ci restano ad esporre. Chiunque

ha qualche pralica dei procedimenti scientifici non puo ignorare, co-

me la soluzione dei dubbii, che possono contrapporsi ad una dottrina7

e forse il mezzo piu eflicace che siavi, sia a farla meglio chiarire da

chi la propone ,
il quale e come coslretto dall' opponente a svolgere?

cio che vi e di piu riposto nella sua maleria
;
sia a farla meglio pe-

netrare da chi la senle ,
il quale per una tal via vede dileguate at-

torno al vero quelle nebbie, che quasi gliene contendevano 1' appren-

dimento. Di qui ebbe origine quella usanza degli Scolastici
,

i quail

per avvenlura specolavano ed imparavano piu disputando , che leg-

gendo ;
nel che seguivano il grande loro maestro S. Tommaso, da

cui nella sua Somma non e mai che si proceda alia esposizione di un

vero, senza avere premesse alquante obbiezioni, che a quello si pos-

sono muovere; e forse nella soluzione che egli, esposta che ha la dot-

trina, da di quelle, si acchiude la parte, non diremo piu sustanziale,

ma certamente piu sotlile e piu recondita di quell' ammirabile docu-

mento di sapienza e di scienza cristiana. In somma ,
il dubbio e un

grande strumento o piuttosto incentivo fornitoci dalla Provvidenza

alia ricerca ed allo scoprimento della verita; e del naturale desiderio T

che sperimenta 1'uomo di esserne sciolto, disse al suo solito con e\i-

denza e nobilta uguale 1'Allighieri ,
che da quello la mente e sospin-

ta alia investigazione di sempre nuove verila, fin che non giunga al-

ia somma che e Dio.

Nasce per quello, a guisa di rampollo,

A pie del vero il dubbio, ed e natura,

Che al sommo pinge noi di collo in collo.
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Queste difficolla poi, benche occasionale principalmente dal nostro

scrilto sopra il Congresso cattolico di Mattnes e le liberta moderne,

si attengono a tutta la traltazione del Principii dell' 89
;
e le soluzioni

die ne daremo dovranno coosiderarsi come parle integrante di quel-

la. Ma quanto al modo di recarle, ooi piuttoslo che riportare qui ste-

samenle le leltere umanissime
,
onde ci furono proposte ,

abbiamo

giudicato che sarebbe piu opportuno riferirle a brano a brano colle

parole medesime, soggiungendo a ciascuna le risposte o spiegazioni

che loro ci sembrano convenir. Cosl,' oltre a polerle disporre in im

ordine che meglio si porga alia soluzione, potremo da due diverse

lettere riunire in un solo paragrafo i tralti che riguardano il dubbio

medesimo, senza essere obbligati ad inutili ripetizioni. Premesse le

quali avvertenze, possiamo, senza piu, farci dalla prima.

II. Se e come il sistema di Governo cristiano possa dirsi ideale; e se esso

al presente sequestri dalla pratica quei che lo professano.

II cardine della dollrina catlolica nella presenle maleria e, che il

Potere civile, secondo la sua isliluziorie e per se, non puo e non deve

proteggere il falso ed il male, come deve fare a riguardo del vero e

del bene. Esso Potere poi, che sicuramente non puo essere giudice

dell' uno ne dell' altro, in una societa universalmente cristiana, ha il

mezzo sicuro da conoscerlo nel magistero infallibile della Chiesa, la

quale lutti, governanti e governati, debbono riverire come maestra.

Contro cio si ripiglia da uno degli opponent! : Questo ideale di unita

religiosa mi piace e mi rapisce, quando io vi abbandono il mio pen-

ce siero
;
ma come toslo io piego giu lo sguafdo, quell' ideale si di-

legua, per dar luogo alia vol labile confusione delle opinioni umane.

II nostro Signore cammino una volta sopra le onde sommesse:

questo e 1' ideale del mare, che bacia i piedi del suo fattore. Ma

prima e dopo di quel giorno le onde non hanno cessato di agilarsi.

Ora lo slesso deve intendersi dei flutti, che portano 1'Arca del-

1'Alleanza! E 1' altra lettera soggiunge che Noi siamo ridotti a

pure speculazioni teoretiche
,

e per queslo medesimo ci troviamo

condannati ad una sterile impotenza, intanto che il mondo cammina
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senza di noi e contro di noi. Da un'allra parte, noi, volendo rivocare

il governo delle societa a principii di scuola, sembriamo voler li-

rare la Provvidenza a concetti stabilili da noi, e costringerla a non

seguilare., che le deduzioni scolastiche allinte in S. Tommaso.

E che la Chiesa sia circondata dal tramestio delle opinioni, come

1'Arca era gia dalle agitazioni delle acque, il paragone si puo am-

mettere, senza che ne segua alcuno inconveniente contro la noslra

doltrina. Perdocche noi qui tratliamo non di cio che succede al di

fuori della Chiesa; sivveramente di cio che si fa al di dentro di lei,

in quanto siamo persuasi che i Galtolici liberali, coi quali stiamo

disputando, si trovino e vogliano rimanere al di dentro della Chiesa

milla meno di noi. Ora quivi possono bene essere molte variety di

opinioni a rispelto di cose secondarie e disputabili ;
ma deve trovarsi

grande unita di pensieri riguardo alle cose sustanziali , gia fermate

dair insegnamento autorevole del supremo Pastore: e suslanziale e

sicuramenle questa, che si attiene all' intimo ordinamento della so-

ciela cristiana. Intorno alia quale noi non tiriamo la Provvidenza a

cio, che a noi pare meglio; ma piuttosto ci studiamo di penetrare

quello che la Provvidenza ha inleso e prefisso al concorso delle cause

seconde
, persuasi siccome siamo che ivi solo si puo trovare

,
non

che il meglio, ma 1' ottimo
; e lo raccogiiamo, com' e dovere, dalla

inlima nalura delle cose, dai fini ad esse prestabiliti dal Crealore,

dalle ordinazioni positive dell' Evangelic ,
dalle Dichiarazioni die in

yarii tempi ed in varie occasioni ne ha fatte la Chiesa
,

il tutlo slu-

diando colla scoria dei filosofi e leologi cattolici, con alia testa ii

loro principe S. Tommaso. A questa maniera noi veniamo a rag-

giungere cio che veramente puo dirsi universale
, scienlitico

,
dot-

trinale, e da cui unicamenle si possono dedurre massime universal]",

assiomi , come dicevanli i Greci, con voce che significa dignita ,
i

quali possono avere il valore e meritare il nome di principii. Ed 5

veramente inesplicabile la ripugnanza che mostrano quei valentuo-

mini a quesle speculazioni, che si fondano sopra la natura o voglia-

mo dire 1' essenza delle cose
, quando pure per allra via non si pu6

riuscire ad illazione
,
che possa tenersi per propriamente sdentifica

e servire di norma direltrice dell' operare umano. Essi in cio
(
e eel
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fyerdonino se lo diciamo
) ,

non si mostrano piii savii di un architet-

lo
,

il quale ,
dovendo delerminare le ragioni di equilibrio di una

olta
,
non volesse neppure sentire a parlare delle proprieta essen-

xiali del cerchio e della sfera. Certo quando esso dovrci venire all'at-

to del fabbricare
,
dovra tenere conlo grandissimo dei difelli che

trova nei materiali di cui gli converra servirsi
;
ma se non comincia

3ai priocipii universal!
,
esso non si differenziera da un manuale, o

al piu da un maestro.

Che se a quel sistema di societa , che noi diciamo cristiano, voi

volete dare la qualificazione di ideale, noi non vi faremo contraslo

fer questo; a patto nondimeno che cio non significhi 1' impossibilita

assoluta di recarlo, in tin modo piii o meno perfetto, alia pralica. In

diversa maniera
, quale nuova sapienza del Creatore sarebbe questa

di averci messo innanzi al pensiero un tipo di unita religiosa, che ,

come disse 1' aulore deila lellera
,

c' innamora, ci rapisce; ma del

quale dobbiamo essere persuasi ,
che in pratica non se ne puo fare

.mai nulla? Ideale dunque potra bene avere questo senso, che, nel-

r assoluta e piena sua perfezione, non sara attuato giammai, per la

saturate defettibilila dei soggetli ,
nei quali si deve attuare; ma tan-

lo e lungi che esso escluda la pralica, che anzi a qualuuque pratica

e indispensabile un qualche ideale
,

se pure e vero che 1' azione di

0gni creatura ragionevole , prima di essere un fatto al di mod, ha

dovuto essere un' idea nella menle dell' operante ;
ed e evidente che

quanto 1' idea e piu perfetta , e tanto maggiore perfezione se ne puo

ritrarre dal fatto. Sanno lutli essere impossibile formare in qualun-

que materia un cerchio, a cui nulla manchi della perfezione che vi

eoncepiscono i matcmatici
;
e nondimeno a descriverlo colla possibi-

le perfezione, conviene muovere appunto da quel concetto dell' asso-

luta equidistanza dal centro di tutti i punti della circonferenza. Cosi,

alia stessa maniera, Taver Cristo intimato agli uomini individui :

Estote perfecli siout Pater vester coelestis perfectus est, fu un pro-

porre loro un' ideale di bene altra arduita, che non e V unita di ere-

denza nella societa cristiana; e tuttavia chi oserebbe affermare quel-

lo essere slato quasi uno scherno all' umana debolezza? e quando

;un uomo, appunto per conformarsi a quella ingiunzione, nei benefi-
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care altrui, non ponesse distinzione Ira amici c nemici, non rilrarreb-

be forse qualche somiglianza di quella sovrana bonta, che fa soryere

il sole e cadere le pioyge ugualmente sopra i buoni e sopra i mal-

vagi? Torniamo dunque a dire: 1' ideale, cioe 1'appresa perfezione

somma ed assoluta dello scopo, non che ripugnare alia pratica, ne 6

la direzione, la guida, il segno ultimo, a cui essa deve tendere; tanto

che se al verace ideale non ne fosse sostituito un allro difetlivo e mon-

co, per poco 1' azione medesima noil diventerebbe inipossibile. E ci<>

si vede nelle virtu morali, negli uffizii della vita, e singolarmente nel-

le arli imilatrici , quantunque alle intenzioni di queste molto spesso

la forma non s' accorda
,

Perche a risponder la materia e sorda.

E dunque cosa al lulto irrazionale
, per non dire irragioncvole y

quello spregio, che male vorrebbe parere modeslia, dell' ideale, delle-

speculazioni teoretiche, delle astrazioniscolastiche, per lo quale nep-

pure si vuole entrare in una quislione, che nondimeno e il cardine

e il perno maslro della controversia, e ogni cosa; e quindi non deve-

recare maraviglia che si vada cosi lontano dal vero, che quasi si do-

vrebbe dire non aversene, non che cognizione chiara, neppure unv

lonlano sospetto. Ne 1'esempio del mare, sopra cui cammino Cristo,

sembra dimostrare aversi un chiaro concetto di cio che, nella pre-

sente maleria, e veramente e puo chiamarsi ideale. Queslo significa

a rispetto di ciascuna cosa 1' assoluta perfezione del fine, pel quale

la cosa stessa fu fatta
;
e pero essendo slata fatla 1' acqua per muo-

versi, non per'islare ferma sotto le pianle, si puo anzi dire che in

quel caso essa non rispose al suo ideale
;

nel che fu posto propria-

menle il miracolo, che sospese per allora una legge universale del-

la natura, dalla qual legge 1' ideale prende le norme: salvo che non?

s' intenda per queslo il fine generate della dipendenza della crea-

tura dal Crealore. Solto un tale rispelto quella parola puo ammet-

tersi
, come una figura poelica ;

ma uel senso proprio 1' ideale del-

I
1

acqua e il cedere sollo 1' impressione di cosa piu grave di lei ;

tanto che quelle che lo fanno con maggiore vivacita lo raggiungono
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meglio ,
come appunlo 1' ideale della sociela e il comporsi a quella

perfezione, per la quale fu islituita.

Ne ci dee commuovere cio clie si asserisce del morido , il quale

camariiia senza di noi e contro di noi, poco o nulla curandosi del no-

stro ideale. Qui non si Iratta di chi riesca a far camminare il mon-

do a suo naodo : cosa che al tempo moderno si procaccia e si ottiene

con mezzi al tatlo diversi dalle disputazioni filosofiche
;
ma si tratta

piuttosto di cio che e vero e giusto per se medesimo , senza riguar-

do alcuno a quello che fa per sua col pa e per suo danno il mondo.

Ora a noi non pare che siavi alcun bisogno di aggiungere al danno,

gia per se non lieve, del camminare che il mondo fa, per una via non

Yera, un grave errore di principii, giudicando che faccia bene e per

avventura anche il meglio che possa farsi. Purche si provvegga a

non cadere in si fatto errore, una persona ragionevole ed onesta,

lenendo pure per difettivo e pregiudizievole il sistema, che dicia-

mo moderno , puo benissimo adoperarsi che esso sia inlrodotto do-

ve, pel peggio assai che vi e, quello piglia qualila di male minore o

di bene relative
;
e doveche sia stabilito puo giovarsene quanto qua-

lunque altro a servigio della verita, della giustizia e della religione,

procurando del suo meglio che il mondo non cammini senza di lui e

contro di lui. Forse che i Cristiani, quando vivevano universalmente

nella sociela pagana, non si valevano della liberla che quesla con-

senliva loro? o forse erano obbligati ad approvare quella sociela in

ogni sua parte affine di valersi di tali liberla? Ne veramente noi sap-

piamo vedere qual parte di efficacia acquisli o perda un Cattolico

nel valersi
, esempligrazia, della liberta di stampa o dei culti nei

paesi ,
ov' essa e legittima ,

dal professare quella essere un diritto

imprescrittibile deli' umanita. Se non temessimo di andar troppo

per le lunghe, dimostreremmo che piutlosto avviene il contrario;

ma il sagace lei tore lo potra leggerrnente dedurre per se medesimo

da questo, che 1' errore non puo servir mai ad ingagliardire 1'azione

onesta, laddove la verila, immulabile ed eterna in se medesima,

ha sempre sicurissimo un tale affetto
,
anche quando non sia prati-

camente accetlata.
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III. Quisimostra come le denomination* di antico e di moderno sipossono

aUribuire al vero, soprattutto intorno alle liberta.

Delia quale immutabilita del vero una delle due lettere ha concetto

molto chiaro; quantunque non abbia ragione nel volere attribuire

quella immulabilila stessa ad ogni maniera di apprendere il vero,

inferendone che, nella presente materia, si debbano escludere le de-

nominazioni da noi usate, a rispello delle idee di ordinamento socia-

le e civile
,
di antiche e moderne. Ma sono da riferire testualmente

le sue parole; ed ecco come essa si esprime :

Noi dovremmo cominciare dallo sbarazzarci di questi due ag-

geltivi : antiche e moderne, i quali sono assurdi, quando si tralta

della verita
,
che e eterna. I predicated rimpiangono la perdita

delle idee antiche; i giornalisti, battcndo palma a palma, salutano

ravvenimento delle idee moderne: nell'imo e nell'altro modo vi e

assurdo. L'uomo e sempre I'uomo; ed oggi, come ieri, come do-

mani , si tratta di lui
,
dei suoi dritli

,
delle sue facolta , della sua

vita, della sua salute. Alia slessa maniera oggi ,
come ieri, come

domani,si tratta della Chiesadepositaria della verita; della societa,

forma dell'esistenza degli uomini quaggiu; deH'autorita, condizione

indispensabile dell'umana convivenza. II vostro Periodico ha ragio-

ne di mantenersi sopra queste altezze, dalle quali considera le teo-

riche ed i falti, o piuttosto, come esso le chiama, la tesi e Tipote-

si, adoperando un linguaggio che a noi non e guari familiare.

Ora ella e cosa indubitata, che la veritci in se medesima sovrasta

agli ordini del tempo e dello spazio ;
e pero non puo essere ne vec-

chia , ne nuova ; non puo dirsi ne antica
,
ne moderna

,
e partecipa

F eternita stessa di Dio
, col cui essere , nella sua fonte prima ,

s'i-

dentifica. Ma quando la verila si considera, non come e in se me-

desima, ma come e appresa dagli uomini, non quoad se, ma quoad

nos, solevano dire in tal proposilo gli Scolastici (soggetlivamente,

non oggettivamente, come direbbero quei grandi consumatori di og-

getlivo e soggeltivo ,
che sono i Tedeschi) ,

allora essa o piultoslo il

suo apprendimento va soggetto a tutle le vicissitudini inerenti agli
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womini stessi che 1'apprendono ;
e cosi puo benissimo avvenire

,
che

oa proposizione sia appresa come vera in un tempo o in un paese ,

la quale non fu o non e in un altro tempo od in un altro paese. Con-

siderando dunque la cosa a questa maniera
, quale assurdo trovate

voi in questo ,
che una verita sia detla antica , perche da molli se-

coli da tutti gli uomini
, capaci di giudicare della verita

,
fu tenuta

per tale
;
e che un' altra sia detta moderna , perche solo da un pic-

colo numero di anni fu scoperta? e notate: noi diciamo scoperla,

son inventata, non creala, perche supponiamo die anche prima del-

lo scoprimento fosse in se medesima ne piu, ne meno vera di quello

che fu dopo. Non suole forse dirsi verita antica il teorema di Archi-

?nede intorno al quadrato deH'ipotenusa, e moderna la legge, che

presiede allo svolgimento delle correnti elettriche? E per non uscire

dalla nostra materia, coloro che tengono per vero il diritto dell'uraa-

flita alia liberta dei culti e della stampa, non possono ignorare Tan-

no
,

il mese ed il giorno ,
in cui quella liberta venne la prima volta

In un mondo , che 1' aveva sempre considerata per errore
;
e pero

&si a quella e a tutle le altre
,
o idee o liberta sorelle

,
nate allo

stesso parto ,
non possono dinegare il titolo di moderne

,
almeno a

rispetto delle altre
,
che

,
intorno alle stesse materie

,
le prccessero

di niolti secoli, e le quali da questo loro essere antiche, non si cre-

dono obbligate a cedere il posto alle soprarrivate : anzi per questo

appunto ,
che sono antiche

,
si avvisano di avere una ragione pode-

rosissima per mantenerlo.

Perciocche ogni qual volta una verita e dedotta, con logica rigo-

rosa, dall'intima ragione degli elementi ricordati dalla lettera (!' uo-

HJO, le sue facolta, i suoi diritti; la Chiesa, la societa ,
1' autorita) ,

cssa eziandio nel soggetto che 1'apprende riveste quella immutabili-

ta che possiede nell'oggetto appreso; e voi vi mettereste a ridere, se

sentiste essersi scoperto da un matematico, che il quadrato dell'ipo-

lenusa e maggiore o minore della somma dei quadrati costruiti so-

pra i due cateti. In questo senso la verita e eterna ed immutabile; ed

appunto perche si tratta, come dice il cortese opponente, oggi, ieri,

domani, dell'uomo, dei suoi diritti, delle sue facolta; della Chiesa,

della societa, dell'autorita, cose tutte che nelle loro essenze restano
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sempre le mcdesiine
,
e impossibilc che divcnga oggi falso do che

ieri fu vero ,
e sia domani vero ci6 che oggi e stato falso. Pcrtanto

se nella societa cristiana fu sempre tenulo per vero
,
che la liberty

dei culli e della stampa (per rimanere nel citato paragone) e un ma-

le; ci si dica come dopo 1'Agoslo del 1789 ha potato diveatar vera

la proposizione conlraria, cioe che quella stessa liberla sia un bene?

Sc intendete che, dopo quel tempo, le cangiate condizioni religiose e

morali di alcune contrade hauno fatto giudicare, che fosse minor ma-

le introdurvi quella cotale liberla, noi gia abbiamo detto, che in ci6

non vi puo essere difficolta alcuna ; e la Chiesa medesima ha tolle-

rata, con longanime picghevolezza , quella necessita dolorosa. Ma il

principio generale dell' essere in se medesima un male
, raccoglien-

dosi dair inlima natura dell' uomo
,
della Chiesa, della societa ecc.

k> quali cose tutte nella loro essenza, quanto sappiamo noi, non sono

cangiate negli anni che corsero dalla grande rivoluzione francese in-

sino a noi; quel principio, diciamo, se fu vero ieri, e vero oggi e sara

domani e in eterno, senza che v'abbia Assemblea nazionale o barba

di filosofo, che possa renderlo falso.

La leltera sembra che approvi il mantenerci che facciamo noi

sopra queste, che essa chiama altezze; ma allora perche non approva

altresi cio che noi vi abbiamo scorto insieme agl' innumerevoli, che

tanto prima e tanto meglio di noi vi sono ascesi? perche egli mede-

simo non si adopera ad ascendervi? e quando lo volesse fare
, noi

gli promettiamo, che a cio non avra uopo di torre in prestanza dal

signor Nadar il suo pallone gigante. Quinci vedrebbe
, come noi

veggiamo, esservi alcuni principii riguardanti 1' ordinamento della

societa cristiana
,

i quali giustamente si dicono antichi , perche da

secoli sono nella Chiesa insegnali per veri, senza che per la loro an-

tichil^i siano diventati vecchi od abbiano perdulo nulla di quella fre-

schezza, onde il vero mai sempre fiorisce
;
vedrebbe altresi esservi

intorno alle materie slesse dei principii che giustamente si chiamano

moderni, siccome quelli, che solo da piccolo tempo comparvero al

mondo
,
dei quali la colpa non consiste nell' essere moderni, poten-

dosi scoprire, come dicemmo piu sopra, delle veritci nuove in tutti i

tempi; ma consiste propriamente nel contraddire e negare che fanno
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gli anlichi, i quali ,
essendo slali veri una volta, e impossible che

divengano falsi giammai. Le quali cose se fossero state meglio con-

siderate ,
forse non si sarebbe con tanta facilita qualificata per as-

surda la distinzione d' idee antiche e moderne
;

e poniamo che al

giornalisti si sia potuto dare dell'assurdo, pel plaudire che fanno al-

ravvenimenlo delle moderne
,
e certo che ai predicatori si sarebbe

dovuto risparmiare quel rimprovero, i quali hanno troppa ragione di

rimpiangere la perdita delle antiche: e debbonobene intendere della

perdita nella pratica, perche nella teorica non sara mai vero che va-

dano perdute, se cio non fosse in un piccolo numero d'illusi.

IV. Se e dove sia mai stato, o sia al presents praticato il sistema

di Governo cristiano. II Governo della Campagna romana.

Si badi pertanto a non torre abbaglio : quando diciamo perdite

delle idee antiche o dei principii anlichi, non inlendiamo gia, come

(este accennavamo, che quelle e questi siano stall perduti nella teo-

rica, o piuttoslo vogliamo dire nella cognizione degli uomini. Cia

non potra in nessuna maniera ayvenire
;

e fin che la Chiesa avra

facolta d'insegnare (e 1'avra fino alia consumazione dei secoli), e nei

fedeli durera la facolla di aseoltarla, quei principii, come tulto 1'ine-

slimabile tesoro delle dottrine cristiane
,
non fia che siano perduti

giammai. Tuttavolta e fuor di dubbio che quei principii possono obli-

terarsi da molte menli anche crisliane e, pel resto, molto bene pen-

santi, e soprattullo possono cadere in desueludine, uscendo a dirit-

tura dalla vita pratica delle societa. Ora a questa maniera la cosa

non pure puo essere, ma e stata
;

e a non dire dei parecchi anche

egregi Cattolici, i quali sembrano aver perduto al tutlo quelle idee,

il fatto e che tra le societa moderne appena ve ne ha alcuna, che le

professi ;
anzi che non professi precisamente le contrarie. Ed appunto

in una tale disposizione del mondo i parteggiani delle liberta moderne

fanno un loro precipuo fondamento
, per volere in esse costituito ii

Codice universale e definitivo del genere umano. Si ascoltino sopra

questo proposito le precise loro parole:

Se io mi accosto al punto storico , io vi dimandero : qual e pre-

cisamente il tempo ,
il paese , il sistema, al quale voi applicate ii
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norae di societa crisliana? lo mi affatico indarno a trovarlo nclla

sloria. Forse che lo Slato ponlificio e qualificato da voi a questo

modo? Ma quello puo mai essere il tipo degli allri Stati? puo

quello considerarsi coaie un modello? o non e piultosto una ecce-

zione? Per un tale soggelto, io vi muovo delle diflicolla, uon v'in-

dirizzo delle obbiezioni. Daun'altra parte sopra lulta la carla geo-

grafica ,
non vi e al presente un punto solo ,

al quale quello che

voi dile sistema di sociela cristiana possa essere applicato . E

questo egli vuole che noi gli concediamo in ricambio dell' averci

egli concesso
,

essere la nostra una teorica maestosa, bella, desi-

derevole , grande e conforme all' ordine. Quasi colle medesime

parole si esprime 1'altra leltera.

La scuola romana (rappresentata, secondo che essa crcde, dalla

Civilta Catlolica) e affatto incapace d' indicare nel tempo presente

una sola societa polilica ,
nella quale i suoi principii siano messi

in pratica, salvo quello delta Caropngna romana. Che se nei secoli

passali a lei sembra trovare 1'applicazione di quelle teoriche nella

unione dei due poleri ,
e nella dipendenza che i Re professavano

dalla S. Sede, forse che non si trova altresi ,
che do servi spesso

a detrimenlo della Fede e dell' aulorila della Chiesa?

Supponete, di grazia, un tratto che in una grandissima rcgione di

questo mondo sia, in qualunquemodo, recato in pralica il sogno dei

Comunisti, coll'abolire nell'uso della vita ogni distinzione di mio e di

tuo. La cosa, assolutamente parlando, non e impossibile, e ad ogni

modo questa, e una semplice supposizion^, la quale, ancorche fosse

impossibile, servirebbe al nostro intenlo. Perciocche noi vi doman-

diamo : forse che in quella tale regione, ordinata in cosi nuova guisa,

il diritto di proprieta sarebbe escluso dal novero delle verita morali,

e comincerebbe ad essere una slorpiatura, un abuso, un errore?

Pu6 ben essere che gli aulori di quel nuovo ordine si formassero

quella opinione ; e sapete come fin d' ora quei, che lo vagheggiano,

hanno cominciato a dire, che la proprieta eun furto; mail principio

morale, che distingue il mio dal tuo, reslerebbe verissimo in se

medesimo e nella mente di tulli coloro, che non vogliono farla da

ladri o patrocinare i latrocinii. Ora fate ragione che ii medesimo
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debba dirsi nella materia, di cui stiamo trattando. Si conceda die

dalla pratica del mondo sia universalmente sparito quel sistema, che

noi chiamiamo di societa crisliana
; quasi polremmo eziandio conce-

dere (cio che per nulla non e vero) quel sistema non essere stato

praticalo giammai. Ma che ne vorreste conchiudere? che quello ces-

serebbe di essere bello, grande, desiderevole ? soprattutto che ces-

serebbe di essere conforms all' ordine, secondo che 1'aulore della

prima lettera lo qualifica, e, siccome tale, unicamente vero, perche

unicamente rispondente alle condizioni essenziali dell'uomo, della

sociela, della Chiesa? Badate ! che cosi voi farete dipendere il tras-

formarsi d' ogni proprietario in ladro dal solo falto di attuarsi nel

suo paese il Comunismo.

Scnza che, e egli poi vero che quel sislema di societa cristiana

non e stato mai praticalo nel mondo? Noi ne dubitiamo forte, e ci

maravigliamo che Tautore della lettera, per cercarne che abbia

fatto
,
non sia riuscito a trovarne vesligio nella storia ; quando

anzi la storia di almeno dieci secoli dell' Europa civile non ci rap-

presenia altro
,
che Y attuazione di quel sistema. Tanlo e vero

che la storia a tempi nostri, o, diciamo meglio, una certa storia

o non dice nulla per questo rispetto, o dice il rovescio di cio che fu

veramente ! E pure dalla coronazione di Carlomagno fin quasi alle

guerre napoleoniche, che vuol dire per mille anni appunlino, il Sacro

Bomano Imperio, creazione dei Ponlefici Sovrani, fu come il cardine,

II perno maslro dell' Europa e del mondo; ed esso col semplice ag-

giunlo di Sacro attestava tacitamenle, che la societa .era e voleva

essere cristiana. Anzi le lotte medesime, che pur vi furono, e talora

tremende, tra la Chiesa e 1' Impero, dimostrano che vi era unione

tra 1'una e 1'allra, non essendo la lotta temporanea, che alterazione

dell' abituale unita
;
e noi inlendiamo benissimo che vi possa essere

lotta domestica tra marito e moglie , fin che vivono solto lo stesso

tetto, avendo interessi e spesso azione comune; ma non la intende-

remmo neppure possibile, quando, interamente separatisi, 1' uno vi-

yesse a levante e 1'altra a ponente. Ma ora chi piu pensa a quella

societa cristiana, o piuttosto al Cristianesimo di quella societa? E pe-

ro (diciamolo cosi di passata) ad ottenere che vi si pensi un poco,
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ed a ravvivare il concetto di quella grande istituzione del secoli cre-

dent!, potranno forse riuscire di qualche utilila. gli studii sopra il Sa-

cro Romano Impero, i quali ci siamo proposlo di pubblicare in questo

Periodico, e li abbiamo gia iniziati col Patriziato di Carlomayno.

Convien dire ad onore del vero che Valtro dei due opponent! non

pati la grande distrazione, che ci voile per iscrivere, che indarno si

cercherebbe nella storia un tempo, in cui vigorisse la sociela cristia-

na; ed egli piuttosto ci pose innanzi gl' inconvenient* ,
che seguiva-

no da quel sistema ,
a delrimento della Fede e dell' autorila della

Chiesa. E noi, che siamo ben lungi dal volere negare quegl'incon-

venienti, aggiungiamo inoltre chese meno vi fossero entralele uma-

ne imperfezioni, la sociela. non si troverebbe per avventura nei brut-

ti termini, in che si trova al presenle. Ma cerchiamo noi forse un

sistema, che escluda le umane imperfezioni? In questo caso do-

vremmo sloggiare dal mondo ed abbandonarci della speranza di

nulla trovare giammai. II solo che si possa desiderare, in questo ed

in somiglianti casi, e, che il sistema per se sia vero, cioe che ri-

sponda alia natura delle cose ed alle ordinazioni divine
;
e questo e

ci6, di cui qui solamente trattiamo. Ouanto alle imperfezioni piu o

meno gravi ed anche enormi, che gli uomini sempre difettivi, spesso

iniqui ed empii, vi recheranno nell' attuarlo, ve ne saranno molte,

ve ne saranno poche ;
ma quali e quante che siano per essere nelle

gravila e nel numero, non saranno mai tali ne tante, che per cagione

loro il sistema medesimo debba annullarsi o, che sarebbe peggio,

debba essere dichiarato falso ; se pur non vi sembri che 1' autorila

maritale e la paterna debbano essere cancellate dai codici
, perche

vi ha dei marili e dei padri, che di quella si valgono in ruina di co-

loro, cui debbono proteggere.

Nel resto anche non curando le stranissime esagerazioni e le fal-

sita incredibili
,
che

, sopra gli abusi di un tale sistema
,
sono state

messe in voga ,
a noi pare che con troppa leggerezza si passi per

sopra agl' inestimabili e veramente giganleschi vantaggi ,
che da

quello furono parloriti al mondo
;

i quali si possono restringere in

questo , che la civilla. europea , quella per cui ci distinguiamo dalle

nazioni barbare, fu effelto appunto di quel sistema. E noi, che di

Serle Y, vol. IX, fasc. 332. 12 4 Gennaro 1864.
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guanto vi ha veramente nobile nella moderna sociela andiamo debi-

tor! a quello ,
abbiamo davvero un bel garbo o a sfatarlo come una

cosa pazza, o a neppure trovarne vestigio nella sloria! Tant' e! ei

si mostri, dall' ultima Ibernia alia Moscovia, dalla Scandinavia alle

sponde meridiane della Penisola iberica
,
una , una sola gente , la

quale non sia stala fatta quello che e dall' azione combiuata della

Chiesa e di Poteri civili
, ma crisliani

;
e noi daremo victas manus.

Intanto, fin che non ci si mostri, avremmo voglia di sapere quello

che sarebbe al presente il mondo se i suoi Principi, da Costanlino

Magno fino a Ferdinando d'Auslria, nel secolo XVII, 1'avessero go-

vernalo sempre colle famose liberta moderne. Porremmo ogni cosa

che 1' Europa sarebbe quello che e 1' India cisgangetica , dopo due

secoli di dominio inglese; quello che e 1' Algeria, dopo trentaqualtro

anni di francese, e sara dopo trentaquatlro secoli, se queilo non ean-

gia registro.

E poiche loccammo dei Principi cristiani
,
non vogliamo prele-

rire una considerazione
,

la quale nella presente materia ci pare

capitale. Pel bene universale e verace dei popoli ,
hanno i nostri ri-

formisti umanitarii un bello stillarsi il cervello e manipolare Costitu-

zioni! Tulto si riduce a un vero ludibrio, se chi governa di fatto,

sia Principe o Ministero
, non ha 1'animo informato a genuini prin-

cipii di onesta e di giustizia. Dated questo, e colla Costituzione di

Tunisi o di Costantinopoli i popoli se ne troveranno meglio , che in

qual e piu colta contrada europea, ma senza di quello o col conlra-

rio a quello. La quale parola non si giudichera esagerata da chiun-

que vegga termini di decoro, di sicurezza e di prosperita, a cui ven-

nero nazioni anche grandi e retle da Costituzioni
,
che sono la quin-

tessenzaed il distillato della sapienza moderna, come losto si trova-

rono avere a sopraccapo uomini
,
che 1' altro ieri uscirono dai covi

dei cospiratori o dalle orgie della scostumatezza. Con cio non ne-

ghiamo che i buoni ordinamenli possano avere molta efticacia ;
vo-

gliamo solamente dire che dove quantunque bonla di quelli resta

annuilata dalla perversita dei rettori, la bonta di questi puo supplire

a molte imperfezioni degli ordinamenti. Ora , per questo capo di

fornire ai popoli governanti , non che cristiani e virtuosi , ma eroi-
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ci ,
ma sanli, la Chiesa , nei secoli, di cui parliamo , spieg6 un'ef-

ficacia porteritosa ; talmenle che d' Imperatori ,
di Re

,
di Regine ,

che meritarouo gli onori degli altari, per quel tempo se ne scon-

trano in si gran numero
,
che forse si puo asserire , in nessuna con-

dizione ,
non nella medesima claustrale , avere la santila piu spesso

avuto albergo ,
che nella regale ,

che pure sembra esserne la piu

lontana. E si consideri con quanto insigne vantaggio dei popoli cio

dovea essere. Quinci si potrebbe raccogliere una conlropruova del

noslro assunto dagli abusi
(
e che abusi !

)
che pur si fanno del si-

stema moderno ;
ma di cio avremo forse occasione di dire alcuna

cosa piu innanzi.

Dalla quale ultima considerazione vogliamo che si misuri il peso,

che merita la maraviglia, che sarebbe per la prima leltera, se il ti-

po dei Governi si dovesse cercare nello Stalo pontificio, o piuttosto

in quello delta Campagnaromana, come, con poco riverente e meno

geuerosa iro'nia
,
dice la seconda. E quale difficolta avreste trovato

in questo , se il ciel vi salvi? Certo se voi fate consistere la per-

fezione dei Governi nello estenuare le borse dei popoli present! colle

imposte e dei futuri coi debili
;

nel profonderne il sangue in guerre

insensate e disastrose per nazioni sorelle; nel lasciarne corrompere

il costume ed assassinarne la religione; riel canzonarne bellamen-

te gl' istinli generosi, facendo loro credere che sono liberi, quando

sono schiavi, ricinti in una rete di spie, senza avere altra liberta di

parola, salvo quella della bestemmia; se questa vi pare la perfezione

del Governo
,
vediamo anche noi

,
che il modello non lo potete tro-

vare in Roma, ma dovete cercarlo a Torino od allrove. Ma se la per-

fezione del Governo misurandosi dal fine, dee consistere nel dare ai

popoli poco a parlare di liberta e molto a goderne, nel non far loro

desiderare quelle provvisioni che ne possono vantaggiare la vita fi-

sica, e nel fornir loro largamente tutle quelle altre, che ne possono

alimentare la vita morale, la intelleltiva e la religiosa, sicche abbiano

il meno d' impediment! e il piu d' aiuti , che sia possibile, per com-

piere tranquillamente e senza gravi incommodi il pellegrinaggio ter-

reno , e giungere alia eterna vita , la quale in ultima conchiusione e

il fine ultimo, per cui furono fatti gli uomini, le famiglie, le societa
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civili ed i lore Govern! ;
se questo, diciamo, s' inlenda per perfezio-

ne di Governo ,
voi

,
finche siete Cattolici

, vi dovete contentare
, che

il modello se ne venga a sludiare in Roma; benche il suo Stato, per

quelle cagioni che nessuno ignora, non si stenda al presenle al di

la delta Campagna romana. Alene e Sparta erano a loro tempo ri-

pulale model! i di governo ;
e pure non crediamo , che si stendesse-

ro guari piu largo della Gampagna romana. Nel resto il non essere

noi capaci d' indicare, oltre a Roma
,
un allro Stato

,
in cui il siste-

ma cristiano vigoreggi ,
non intendiamo come ci si possa riputare a

col pa. II solo che potevamo era il riconoscere ed il confessare quel

falto
;
e noi per riconoscerlo e confessarlo non abbiamo aspetlato che

queste due lettere venissero ad ammonircene : lo abbiam deito e ri-

detto da un pezzo ,
senza pensare nondimeno che questo fatto

, del-

1'essersi quel sistema rifmtato universalmenle nella pratica, ci desse

il dirilto di rinnegarlo nella teorica.

Tra coloro che fanno cosi essendovene dei sinceramente cattolici,

quesli veggano se per lal modo non mettano un nuovo ostacolo a

quel Principato civile dei Papi , il quale pur vorrebbero mantenuto,

e si adoperarono talora eflicacemente per mantenerlo. E nondimeno,

col solo atlenersi tenacemente aquella scuola, come all' ottima, come

aila sola praticamente possibile nei tempi moderni
,
anche nei paesi

universalmenle cattolici danno a quel Principato stesso un colpo

lanto meno riparabile , quanto viene dai suoi medesimi difensori.

Perciocche se da una parte quelle liberta moderne coslituiscono

la vera e suprema perfezione degli Stati , e dall' allra e indubitato ,

che i Pontefici non vi si potranno accomodare giammai ;
non vi pare

che sia dimostrata a priori la incapacita dei Pontefici a reggere mai

uno Stato? Sappiamo che quei valentuomini vorrebbero pure con-

servato il Potere lemporale per via di una eccezione ,
che dovrebbe

essere ordinata e guarentita dal consentimenlo di tutta 1' Europa.

Ma a non dire di altre difficolta , che , a nostro arbitrare ,
rendono

impossible nella pratica un tale disegno ,
esso 1' ha gravissima in

questo ,
che e oltraggioso non sappiamo se piu ad una perfezione

governativa , che non puo essere in coscienza voluta e praticata da

un Pontefice , non perche Pontefice
,
ma perche non potrebbe mai
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lasciare di governare da crisliano
;
ovvero al Pontefice stesso di-

chiarato inabile a raggiungere mai la perfezione governativa. Che se

gli autori delle due lettere, benche cattolici sinceri, pure, senza qua-

si avvedersene, hanno data un poco la berta al modello del Governi,

che si dovrebbe cercare nella Campagna romana , si consider! se

potrebb' essere lungamente tollerata nel mondo una eccezione, cosi

piccola e cosl strana, da persone lull' altro che ben disposte verso di

quella istituzione, e le quali non rifinirebbero mai di far querele so-

pra le migliaia di creature umane che ne sarebbero Yittime. Eh !

che accade illudersi ! messo un falso principio , bisogna accettarne

le conseguenze ;
e la scuola liberale cattolica nel volere conservato

il Papa Re fa certo bella pruova di devozione alia Chiesa
;
ma la fa

infelicissima in opera di logica e di sapienza civile.

Come il lettore avra gia osservato, noi nello sciogliere le difficolt^i

proposte ci siamo allargati piu assai di quello, che esse non avreb-

bero rigorosamente richiesto
;
e questo abbiamo fatto- in vero studio,

perche quelle ci fossero occasione di chiarire sempre meglio questi

punti rilevantissimi di diritlo pubblico cristiano . cosi malamente

oscurati o travolti. Ma percio medesimo non le abbiamo potuto di-

scutere tulte
;
e ci conviene differire ad un altro quaderno le rima-

nenti
,

alle quali non sappiamo se potremo satisfare in un altro solo

articolo.



IL PROBLEMA BELLA MENDICITA

I. Ragioni e modo di trattarne.

La Beneficenza socialc ha per suo oggelto proprio qualsivoglls

indigenza. Ve ne e una pero, la qualc ne allrae ora le precipue cu-

re, per la vaslita sua sempre cresccnie nelle moderne societa : essar

e la mendicita, o, come la indicano con vocabolo nuovo, il pauperi-

smo. Mendichi che vivessero d' accatto ne videro lutte le nazioni e

tulti i tempi del Cristianesimo: i pagani non li conobbero, perche 7

non tisi a far liraosina, all'eslrema indigenza non lasciavano altro ri-

paro, fuorche il venders! per ischiava, sventura riparata con isven--

tura. Ma F esservi accattoni non costituiva cio che ora appcllasi il

pauperismo ;
sia perchc la cosloro indigenza non era ne eslrema ne

stabile in ciascun irendicante
;
sia perche qnei mendichi erano com-

paralivamente pochi per numero, e nulla minacciosi per esigenza.-

Cio che costiluisce ora la specialita di questo morbo delle society

moderne si e
,

1' essere i mendici divenuti una parte notabilissima

del popolo, per numero si sterminata che se ne contano dove 1'uno

sopra ogni sedici ciltadini, come in Parigi ne annovero il Censimen-

to del 1853, e dove perfino 1'uno sopra ogni otto abitanti, come nel

1855 riferiva il Rapporto al Parlamento inglese; per costumi si vi-

ziosa
,
che non v' e abbiettezza di azione

,
o atrocita di misfatto da
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cui rifugga; per ispirito si rubellante che slima suo drilto d'essere

nei \olonlarii suoi ozii pasciuta o dalle largizioni dei ricchi , o dalle

dislribuzioni dei Govern!. Queslo che dicemmo raorbo, ma puo dirsi

anco flagello delle moderne sociel&, infetta piu specialmente i paesi

proteslanli , e dei caltolici quelli ove la fede e men viva nelle menti

nelle opere : quasi per additare agli intelletli aucor piu oltusi quale

sia la cagione che lo generi e lo alimenti.

Or egli e nalurale che a medicare un tal morbo volgansi tutte le

cure degli economist! ; ossia perche il pauperismo e maleria pro-

pria della loro scienza che sguarda il benessere sociale, ossia perche

tutte le altre teoriche pericolano finche esso vigoreggia. Anzi il pro-

i)lema di sbandire la mendicita costituisce talmenle il principale pen-

siero dei loro studii, che spesso sotto il tilolo di Pauperismo com-

prendousi quasi lulte le teoriche dell'Economia sociale, e spesso

per lo contrario s'inconlrano trattati che sotto il titolo d' Economia

politico, non fauno quasi altro, che cercare e proporre una soluzione

al problema dclla mendicita^ Checche sia pero del costoro metodo,

ognun vede da se come il trattare della mendicila sia connesso col

trattalo della Beneficenza. Laonde , avendo noiesposlo, secondo i

principii della scuola cattolica, come debba essere ordinata la Bene-

ficenza sociale, perche riesca in effetto a ristorare i mali materiali,

<che nella societa s' incontrano, natural cosa 6 che ne facciamo Tap-

plicazione allo scioglimento del detlo problema. Cosicche per noi la

mendicita non ci dara materia a un trattalo nuovo e speciale , ma

sibbene ad una deduzione logica e ad una pratica applicazione dei

principii svolti fin qui intorno alia Beneficenza.

Qu esta noslra prolestazione sembrer troppo orgogliosa ad alcu-

ni, e troppo leggera ad altri. Ci accuseranno forse di presumer trop-

po di noi stessi coloro
,
che avendo negli economisti elerodossi stu-

diata quesla materia, vi han letto quelle loro confession! di problema

sovranamenle arduo, di sforzi inutilmente fatti, di soluzioni indarno

proposte, e piu indarno messe al cimenlo dell'opera. Ci accuseranno

probabilmente allri di leggerezza, perche quello che ingegni nobilis-

simi non poterono svolgere e dichiarare che con gross! volumi, noi

Intendiamo di spacciare con breve e franca scrittura, ignari quasi o
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sprezzatori delle difficolta che dovremo inconirare. A dileguare 1' u-

no e 1'altro sospetto non abbiano bisogno, per buona venlura, di mol-

te parole. L'arduita, o se volete dirla ancora col suo nome, 1' impo-

tenza d' una soluzione al problema della mendicita noil e per milla

da arrecare agl' ingegni die vi si affaticarono inlorno
, ma sibbene

tutta e unicamenle alia scuola, alia quale la cercarono gli economi-

sti eterodossi. Questa scuola ha tale scopo, ricorre a tali mezzi, s' in-

forraa di tale spirito, e poggiasi sopra tal fondamento, che il proble-

ma della mendieila, per quanto studio ci meilano intorno i phi destri

ingegni, non potra mai essere ne totalmente svolto
,
ne molto meno

interamente distrigalo. La scuola cattolica alcontrario, nonimpedita

da veruno di quei tanti ostacoli
, precede sicura nel suo camniino,

e senza veruna necessila d' ingegno raro, senza nessuna fatica d'in-

tralciati studii, conduce con grande semplicita alia soluzione di quel

problema. Non e dunque nierito dello scriltore
,
ma delia scuola la

facilila che noi annunziamo : e siccome questa scuola ha per fiaccola

la luce medesima die sopra \i spande la Chicsa, cosi non e ne pre-

sunzione il promettersi di vedere al chiarore di questa face quanto

sfugge all' occhio che ne ripudia il sussidio
,
ne leggerezza 1' offrir

come facile e piano, quanto e stato dalla sapienza cristiana di tanti

secoli facilitate e spianalo.

II. La scuola eterodossa impolente a scioglierlo

per lo scopo che essa ha.

Ma e egli poi vero che gli economisti eterodossi non possano in

Tirtu della scuola loro medesima sciogliere un tal problema? Ouc-

sto e il punto che innanzi ogni altra cosa e da mettere in sodo a

forza di ragioni quanto salde, altrettanto chiare. Noi adunque lo as-

seriamo recisamenle, dicendo che in forza del sistema medesimo che

essi propugnano, se possono giungere a dar qualche ristoro all' in-

digenza ,
non possono mai pervenire a sbandire dalle terre ,

che ne

sono infette
,
la mendicita.

Yalga a convincercene lo scopo medesimo della loro scienza. Es-

si le assegnano per oggetto gl' interessi materiali della societa, e
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quindi le danno per fine 1' ordinamento di tali interessi ad otlenere

la piu grande agialezza sociale e privata. Questa loro scienza
,
che

puo dirsi la scienza di arricchire ad ogni costo, e tutta nella sua so-

stanza medesiraa utilitaria : ne essi il negano, anzi per lo conlrario

raffermano, e quasi non dicemmo, che perfmo il vantano. Qual me-

raviglia fara dunque ,
se volgendosi a dislrigare il problema delia

mendieita, essi non s'ieno riusciti a trovarvi il bandolo, quando man-

cano assolutamenle degli elementi necessarii a risolverlo ? Essi pre-

tendono trovare nell' egoismo d' un interesse bene inteso il rimedio

alia mendicity e intanto questa, che e figlia appunto dell 'egoismo

degl' interessi, non cede ne puo cedere, se non che solo ad un pro-

fondo sentimento del dovere ,
che induca all' opera chi dee porvi la

mano
;
ed alia efficacia di una persuasione soave che deve ottenere

quest' opera senza violare la liberta. Or dovere giuridico e persua-

sione religiosa, questi che a noi sembrano
,
non escluso 1' interesse

economico, quando e da essi diretto e soslenuto, i soli mezzi atti a

compier 1'opera, sono elementi che la scienza degli economisti con-

danna con assoluto oslracismo come a lei stranieri. Persuasi costo-

ro che 1' universale agialezza si ottiene
,
non gia col restrignerne e

scemarne le voglie, ma col moltiplicarne e dilatarne i prodotti ;
e che

i prodotli tanto piu cresceranno , quanto piu ne cresce la bramosia ;

essi van predicando alia genie le bealitudini della ricchezza
,
e ne

vanno con mille stimoli aguzzando il desiderio. Mettono adunque in

cuore a queste povere viltime dei loro sistemi, che a conseguir la

ricchezza basla la piena liberla di produrla : e che questa liberta

bisogna chiedere, quesla liberla ad ogni costo oltenere
; quasi fosse

altrettanto pei proletariil'esserliberinel desiderare, quanto sicuri nel

conseguire. Questo , ch' essi dissero rimedio alia mendicila
,
ne ha

gittalo in seno alia societct un nuovo germe ; perche rendendo piu

insofferenti dei disagi i poveri, meno solleciti al risparmio gli operai,

e per nulla piu vogliosi di lavoro gl'infmgardi, ha ravvolli molli de-

gli operai onesti tra i randagi e gli accattoni. E non ne e forse se-

gno manifesto il vedere che questa brulla piaga del pauperismo in-

ciprignisce ogni giorno piu appunto in quei paesi ,
ove 1' ecouomia

utilitaria e piu in voga ,
e fatla per ogni industria di propagazione ,
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dotlrina volgare e comunissima? Eppure quanti sforzi non furono

cola falli per arrestarne almeno i progressive non poteano estirpar-

la del lutto? E con quanta generosita e con quanto buon volere ?

bisogna pur confessarlo, quesli sforzi non furono messi in opera ?

HI. Impolente ancora pei mezzi che essa adopera.

Ma del non aver avuto buon effetto da quegli sforzi, se ne deve

accagionare un altrodifetto radicale del loro sistemaeconomico. Essi

col volere la loro scienza tutta intesa all' arte del rnateriale arricchi-

mento, e separata dalla morale e dalla teologia, come assolutamente

professano, ban prima snaturato T uomo, e poi dimezzata la scienza

stessa. Hanno snaturato 1'uomo, considerandolo solo come una mac-

china clie produce e cue dev'essere alimentata per produrre: hanno*

dimezzato la scienza, togliendole la piu eflicace delle potenze motrici
7

di cui avrebbe dovulo servirsi per ottenere il suoscopo. Dichiariamo

questo concetto sotto il riguardo politico ed economico; perche nelle

quistioni odierne esso ci si preseuta sotto mille forme diverse, ed &

sempre quel medesimo concetto del volterianesimo: 1'uomo senza

Dio, la scienza senza il domma, lo Stato senza la religione. I liberali,

eredilando da cosi ignobili avi un tal principio, ci danno per lipo di

societa perfettamente ordinata quella assolula separazione fra Stato e

Cbiesa, la quale e in materia sociale il colmo dell'assurdo e dell'im-

possibile. A dir vero, disdicendosi essi dall'una parte colla realla del

fatti e intrometlendosi da mane a sera in mille faccende di Chiesa y

per regolarle secondo i loro fini
,

essi stessi banno cura di rendere

palpabile 1'assurdita della separazione da lor proclamata. Dair altra

parte la coraggiosa resistenza dei Gattolici, e specialmente dell' Epi-

scopato, alle vessazioni tiranniche, puo fame toccare con mano la ra-

gione a chi ba fiorellino di buon senso. E cbi non vede nella perse-

cuzione della Chiesa italiana, che la ragione di tanta desolazione e

1' impossibility di separare nell'uomo 1'azione eslerna dalla coscienza r

cbe dee guidarla secondo la norma delle verita insegnate dalla Chie-

sa? La separazione dunque dei due principii opera e coscienza, e

delle due autorita che debbono governarli, Stato e Chiesa, e un as-
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tsurdo, una contraddizione. Or dalla societal passando alle scienze so-

ciali, lo slesso assurdo vi e a voler ordinare le ricchezze che son per

i'uomo, senza considerar 1' uomo tulto intcro qual e, non solo cio

<ttrpo che mangia e veste panni, ma aniraa che ha fede, e coscienza

che ha doveri. Or posta come base della scienza economica una tale

assurdila, e egli possibile comprendere adequalamente il morbo che

divora le societa moderne, qual e il pauperismo, ela medicina che

<dovr guarirlo, che e la beneficenza sociale? Eppure chi non vede

che nel ben comprendere questi principii dee trovarsi tulta la forza

per dare una giusla soluzione di questo, come d'ogni altro problema

che riguardi si 1' uomo nella sua iridivisibile nalura, si le sue azioni,

2ion come le immagina nelie sue aslrazioni I'economista, ma come so-

o esse prodolte nella realta? Cervelli di poca levatura possono cre-

dere e sentenziare dal tripode doversi escludere le melafisicherie

dalla scienza economica
;
uomkii senza fede possono gridare a lor

posla nulla aver che fare colla scienza del ben essere sociale ne Dio,

me Chiesa, ne coscienza: osservazione e calcolo essere qui i soli fonli

d' ogni argomentazione ; inleressi e vantaggi maleriali essere i soli

principii capaci di dare buoni risultamenti. Ma chiunque sa che cosa

vogliii dire Scienza, comprendera benissimo che, senza un'intima

cognizione della natura di quel soggetto di cui si tratta, la vera scien-

za e assolutamenle impossibile. Indicar dunque all' uomo i mezzi di

sempre meglio adagiarsi nella societa, senza darvi carico che que-
st' uomo ha una coscienza che puo inibirgli 1' uso di quei mezzi, vale

*o render malvagio quell' uomo, se giugnete a sedurlo, o rendere inu-

file la vostra scienza, se ei vi resisle e vi dispregia per conservarsi

onesto. Brulta alternativa al cerio: ma resa ancor peggiore da que-

.sto, che la malvagita ha corti ancor nell' individuo i suoi trionfl, e

,nella societa li ha solo apparent! e passaggieri. Ne hasla cio: di-

spregiando voi ogni idea di dovere, passandovi, come voi dite, o se

sion lo pi-ofessate a parole, coi fatti passandovi di Dio, e respingendo
formalmente ogni ingerenza di religione ,

di Chiesa , di prete , di

ckericia^ voi vi private da per voi medesimi, con cecita inescusabile,

delle spinte piu efficaci che vi sieno pel cuore umano
, specialmente

grandi svonture , o ne' grandi sacrificii. Chi non riderebbesi
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d'un capilano che movendo all'assalto d'una ben munita fortezza,

cominciasse dall' escludere ogni uso di artiglierie e di mine
,
e poi

pretendesse con mille armeggiamenti di spade e mille mosse di file

di espagnarla ?

IV. Impotente in terzo luocjo per lo spirilo ond' e informata.

Che se lo scopo dell' economia eterodossa, /' iitilila ; se i mezzi che

essa propone e adopera, i materiali, la rendono impotente ad estin-

guere il pauperismo ,
lo spirito che informa quella scienza

, che e

^oppressions del deboli, la rende altresi crudele nella sua medesima

impotenza. Non si maravigliera il lettore di quest' ultima nostra as-

serzione, perche esso ha gia mille voile appreso dai ragionamenli da

noi tessuti
,
e dai fatti messi al palese dai liberali

,
che tutto il loro

liberalismo si risolve sempre nella licenza pei forti, sieno fazioni ,

sieno persone, di opprimere a loro posta i deboli. Vediamolo solo

nella questione della mendicita, mettendo a paragone con nude pa-

role, senza ne lisciatura ne orpello, la maniera come la scuola cat-

tolica, e la scuola eterodossa propongono il problema da risolvere.

Sbandire la mendicila per un utilisla epicureo, che cosa vuol dire?

Eccone la parafrasi : Colesti cenciosi sparuti, col porlare che fan-

no altorno il lurido spettacolo di fame, di malanni e di piaghe, sono

una pubblica molestia pei cilladini, cui funesla, fra le morbidezze c

gli agi della moderna civilta, anche solo il vederli e peggio poi 1' u-

dirne il guaito importune. Chiudansi dunque colesti miserabili in un

ospizio o in un ergastolo, secondo i meriti
,
e affinche la nostra filan-

tropia non vi perda il credito, vi trovino o vi sudino un tozzo di pane .

Tal e il senso del problema per chi studia 1' economia al solo lume

deirutilila e del piacere.

Ma pel governante cattolico, cui e principio di buon governo 1' as-

sicurare a ciascuno il suo diritto, in materia economica come in ogni

altra, ecco qual senso prende quella formola : Non potendo la Prov-

videnza volere che perisca di fame ii proletario per riverenza alia

altrui proprieta, e stretto dovere del proprietario il rendergli possibile

co' suoi spontanei soccorsi la sussistenza. Se questo si faccia
, per-
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mettcndo che V estremo del bisogno, superato il rossore vada limo-

sinando, sar& compiulo assolulamente il dovere; ma non senza una

morale tortura per Y infelice ,
ne senza prossimo pericolo di molti

abusi per la societa. Dunque trovisi un ripiego, per cui la miseria

riceva nei penetrali domestici 1'aiuto, senza bisogno di presentare al

pubblico il suo squallore ,
e senza dar campo alle ciurmerie degli

scioperati di scemare il tesoro dei poveri ,
ed un tal rimedio sara il

provvedimento piu conforme all' interesse dei poveri e all' ordine

della sociela .

Tale il problema cattolico, diversissimo, come vedete, dall'elero-

dosso. Questo vuole direltamente rimuovere lo spettacolo fastidioso

dei cenci, e per liberarsene poco gli cale di liberta, di affetti dome-

stici
,
di contentezza morale in que' miserabili

,
e purclie scompaia-

no dal suo cospetlo, si rassegna a gittar loro un pane che basti a

manlenerli in vita. Quello vuol direttamente la soddisfazione a'varii

bisogni dei poveri, obbligando i ricchi ad adempierne il dovere; e

cosi ottiene indirettamente di evitare anche la molestia, i pericoli ,

i disordini della pubblica mendicita. E poiche il fine e il principle,

i mezzi 1* accessorio; 1'eterodosso, purche vegga rimossi dalle pub-

bliche vie i poveri, poco badera se cio si faccia per mezzo di poli-

ziotti o di sussidii ;
ne molto meno se quest! sieno somministrati con

carita o inflitti con crudele violenza alia loro liberla. II caltolico al-

T opposto, poiche mira direttamente a voler salva al povero la sussi-

stenza e la liberta, precorrera il bisogno, ne vi adoprera coazione,

se non quando apparisca certo il demerito. In una parola, Bando

ai cenciosi ad ogni costo, ecco la forraola dell' utilista : Prevenu-

to il povero in ogni urgente bisogno, ecco quella del cattolico. Amen-

due tendono ad abolire la mendicita; ma il primo per proprio inte-

resse, il secondo compiendo perfeltamente il proprio dovere. Ora che

segue da tal divario? Che i soccorsi dell' economisla utilitario ven-

gono respinli con mal repressa rancura dagli stessi proletarii, a cui

si offrono con si mal garbo; e i provvedimenti, che esso suggerisce

o ancor somministra ,
cadono dopo piccolo tempo da se innanzi alia

forza del diritto calpestato e dulla liberta offesa.
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V. Impotente in quarto luogo per lo fondamento cui si poggia.

Ma concedasi pure che la crudele sentenza della scienza eterodos-

sa sia miligata nell' applicazione dalla milezza e umanita degli uffi-

ciali a cio deputali; non per queslo potra 1'economista utilitario spe-

rare niun buon effetto dai suoi provvedinaenti. Una quarla cagione

Ti si oppone, ed e il fondamenlo che esso pone ai suoi insegnamen-

ti, 1' onnipotenza dello Stato, alia quale deve corrispondere secondo

logica 1' universale sua ingerenza in ogni operazione e funzione dei

suddili. Conforme a lal principio e la soluzione data finora al pro-

blema del pauperismo: lo Stato s'incariclri di mantenere o in un mo-

do, o in un altro, o nelle loro case, o negli ospizii, o negli ergasto-

li tutti i mendici
,
die non hanno altronde la loro sussislenza. Del-

1' efficacia di cotal provvedimento ha fatlo e fa doloroso esperimento

ringiiilterra, ove la sempre crescente tassa dei poveri, i sempre au-

mentati asili dei mendichi non sembra abbiano prodotlo altro, cheun

sempre maggior numero di poveri e di mendicanti. Ma e meglio u-

dirne da un Economista di quella scuola la sentenza
,
e la ragione

ch' esso ne arreca, assai Candida mente: A reprimere la mendicita

(diceil ch. sig. Cherbuliez, che giugne a confessare con lodevole

franchezza 1'impotenza della sua scuola) a reprimere la mendicita si

domandano spedali pei mendichi infermi
, ergastoli pei robusti : e

tuttocio a spese dell' erario. Ma provveduto in tal guisa agli uni ed

agli altri, si sara dalo nuovo coraggio allo sciopero e all'indolenza ;

e per conseguenza nuovo aumento alia mendicita
,
la quale con cir-

colo vizioso sempre rinascente
,
richiedera nuovi ospizii e nuovi er-

gastoli. Si andrebbe dunque in infinito. Ma queslo non essendo pos-

sibile
, bisogna pur confessare che in pratica il problema riesce in-

soluble. E quello ,
che viene in tal guisa dimostrato dalla teoria ,

vedesi pur troppo confermato dall' esperienza, e i mille tentativi fin

oggi adoperati allro non fecero che mettere alia disperazione tutte

le tenerezze e 1'ingegno dei nostri filantropi. Fin qui in sentenza il

Cherbuliez.

Ecco dunque quatlro specie di ragioni che dimostrano impotent!

gli economist! a risolvere il problema che studiano. Non ne ritrove-
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ranno mai lo scioglimenlo , l.perche I' utilitb , scopo della loro

scienza ,
aumenta nei proletarii i bisogni faltizii e ne estingue ogni

amor di risparmio, e cosi cresce lapoverta invece di abolirla; 2. per-

che i mezzi unicamente material! di cui vogliono servirsi
, mulilano

le forze material! dell' uomo, trascurando le ragionf morali e religio-

se che sono le piu efficaci
,-

3. perche lo spirito ciie informa il loro

sistema
, spirito di oppressions e di tirannia

,
rende sempre piu

ribelli i mendichi, sempre piu irragionevoli e piu inefficaci i loro ri-

medii; 4. perche il fondamento delle loro teoricbe essendo Yonnipo-

tenza dello Stato, son costretti ad edificarvi sopra tal costrultura

d' edificio ,
cbe fara crescere indefinilamente il bisogno per quei

medesimi mezzi cbe tendono a soddisfarlo. Potremmo aggiugnervene

una quinla, ed e il fatto
,
cbe ba pienamenle confermato finora que-

sla uoslra asserzione: ma esso e cosi evidenle e palpabile, cbe avea

bisogno piulloslo d' essere spiegalo con quelle quattro ragioni , che

arrecato in mezzo come pruova a favor noslro.

VI. 11 problema non e insolubile pei Cattolici.

Ma possiamo noi sperar meglio dal Caltolicismo? Dall' averlo dis-

perato gli economisti elerodossi , puo egli inferirsi legiltimamente ,

che abbiano buone speranze i cattolici? E non potrebb* essere que-

sto uno di quei tanli problemi insolubili, che in ogni scienza ad ab-

bassamento dell' orgoglio umano si presentano? Che tale ap'punto

egli sia
, sembra indicarsi non oscuramente dalle note parole del

Yangelo : Pauperes semper habetis vobiscum
,

le quali dovrebbero

molto seriamente dar da pensare a chi pongasi a meditare il pro-

blema del pauperismo. Far la carita ai poverelli ,
ecco la divisa del

Catlolico , ecco il suo motto : sbandire la mendicita
,
oh questa non

sembra ella lutla parola da progressisli ,
e indegna di penne e di

orecchie calloliche ?

Andiamo adagio , lettore , nel mettere innanzi 1' insolubility dei

problemi. Certamente le scienzehanno i loro problemi insolubili: ma

prima di segnarli con tal marchio, bisogna cimentarli alia pruova

di serii e lunghi studii, e trovati questi impolenti, dimostrarne Tin-
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solubilila con buone argomentazioni ,
se noi non vogliamo dar armi

alia socordia degli ingegni infingardi ,
cui riesce comodo il dire un

problema insolubile per dispensarsi dal lavorarvi intorno nello scio-

glierlo.

Ne certamente e buoa argomento quello dedolto dal testo evange-

lico
,
die parla del poveri e non del mendichi. Che poveri debbano

esservi nella societa, e non che cerlo
,
evidente

; giacche povera si

cliiamera sempre, con termine relalivo, la classe phi disagiata della

societa. Se dunque noi Irattassimo di sopprimere i poveri ,
intende-

remnio che sfoderaste la Scritlura
, scagliandoci contro il Pauperes

semper habelis vobiscum. Ma che cotesti poveri la societa cristlana

sia condannala a vederli perpetuamenle mendichi, passeggiare cen-

ciosi per le nostre vie
,

rinfacciando ai crisliani la loro indolenza e

durezza; oh questo la Scritlura non solo noldice,maimplicitamente

lo biasima. Come! II popolo ebreo, dura cervice e cuore incirconciso,

avea il divielo di lollerare che la poverta giungesse a tal segno 1
;

e volete che nella legge crisliana
,

tutta luce di verita e vampa di

carita, non si giunga, anzi neppure si pensi a far si che ogni hiso-

gno trovi, senza portarne attorno il rossore, almeno quanto e neces-

sario per soddisfarvi ? Certamenle non e questo I'csempio ,
che ci

diedero nella primiliva crislianila di Gerosolima i nostri primogeniti

nella fede
,
fra i quali , pel mutuo soccorrersi spontaneamente , non

v'era indigenza non che mendicila. Ne questo fu mai o nel pensiero

o nell' opera dei piu grand! e magnanimi uomini del Cristianesimo

in ogni eta
,

i quaii sempre rivolsero le loro mire ad appreslare ai

bisogni dell' indigenza provvedimenti o ripari non gia solo passag-

geri ,
ma slabili e perpelui. Anzi la Chiesa cattolica da per tutto al-

trove grandemente ,
ma massimamente nella sede stessa di Roma ,

riguardo la soluzione di tal problema non solo come possibile ,
non

solo come lecita, ma eziandio come lodevole e desiderabile, e a tale

scopo emano leggi sapienti ,
eresse edificii

,
fondo istituti

," profuse

tesori. E questa sua sollecitudine veramente palernale verso dei po-

veri
,
non le merilo ella forse da quei cuori crudeli, ch' erano i mis-

1 Omnino indigens et mendicus non erit inter vos. DEUTER. XV.
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credent! dello scorso secolo, il litolo, che in bocca loro suona un

epprobrio ,
ma agli orecchi pietosi d' ogni uomo bennalo e un mas-

simo elogio, il titolo, diciamo, di Sinagoga dei mogi , del pitocchi ,

degli sciancati ?

VII. Se i tentalivi fatti nei secoli scorsi dai cattolici

andassero falliti.

Ma qui ripigliera forse alcuno dei noslri letlori : se 1' esempio dei

nostri maggiori mostra che 1' intendere ad estirpare dal mondo la

mendicita sia devotissima e santa sollecitudine ,
la sterilila dei loro

sforzi ci permetle almeno di chiamarla pio desiderio e santa Utopia.

Quando da quindici secoli ormai i piu grandi uomini della Chiesa ,

alternando per tutle le vicende dei tempi, per lutti i gradi della po-

tenza, della ricchezza, dell'industria amministraliva, con tutte le arti

dell'ingegno, del sapere e del governo , fecero si mala pruova ; puo

egli piu sperarsi prudentemente dagli sforzi dei nostri pigmei risul-

tamenlo migliore?

Se parlale dei pigmei filantropi, vale a dire di quella beneficenza

eterodossa ,
che escludendo le precipue potenze molrici del cuore

umano, pretende ottenere dal solo interesse, ordinato a leggfd'arte,

le gigantesche soluzioni dei problemi sociali
;
vi diamo piena ragio-

ne; le loro speranze sono sogni, i loro sistemi utopie, e noi ve 1'ab-

biamo gia dimostrato. Ma se con una modestia per se lodevole, am-

niirando i grandi uomini dei secoli cristiani e umiliandovi al loro

confronto, voi giudicale pigmei i nostri coetanei, e disperate da essi

cio che non ottennero i loro avi
; allora, permelteteci il dirvelo

, la

vostra modestia sembraci inopportuna e malfondata. Inopportuna

perche mai la virtu di modestia non dee distruggere la magnanimita
dei propositi : mal fondala poi , perche presuppone il falso slorica-

mente, ne calcola al giusto valore le forze operatrici.

Storicamente falsa e 1' asserzione che tanli sforzi dei secoli scorsi

sieno rimasti al tuito cassi di effelto. Giacche, senza tornare ai pri-

mitivi fedeli e all'epoca dei Cesari persecutori, i tentativi falli dalla

Chiesa in varii tempi, non giunsero e vero a togliere interamente e

Serie Y, vol. IX, fasc. 332. 13 7 Gennaro 1864.
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da per tutto la mendieita, ma ne sospesero piu d' una volta il corso

e ne seemarono sempre e da per tulto 1'intensita. Ed oh ! le fosse

stata conceduta lunga tranquillita di pace ! Chi puo defmire a qual

punto non avrebbe essa a quest'ora condollo lo scioglimento di quel-

Tarduo problema! Ma mentre ella avea nella legislazione canonica

assunta la protezione e la difesa dei poveri, e con cio fattala passare

nelle civili legislazioni, come dovere principale d' un Principe cri-

stiano
;
mentre avea in tutti gli Stati cristiani aperti asili ad ogni

sventura negli ospedali e nei ricoveri
;
mentre avea in ogni badia e

monistero accumulate le provviste dei poverelli, e uniti insieme, umili

e potenti a un tempo, i loro provvedilori e proteltori; mentre in ogni

parrocchia avea al suo ministro e rappresentante raccomandato in

modo speciale i poveri, e ammannitigli percio i mezzi sufficienti da

soccorrerne I'indigenza; mentre avea nelle congregazioni e corpi

d'arti benedelta e santiflcata la mutua assislenza die gli arligiani

d'uno stesso mestiere si porgevano nei loro bisogni, sicche niun di

loro, die non fosse cli reo costume, potesse patir V inopia ;
mentre

nei Monti di Pieta, nei Monti di Pegno, nei Monti di Frumento, e in

cento altre istituzioni cosiffatte porgeva una mano soccorrevole ai

bisogni improvvisi ed urgenti delle povere famiglie, prevenendo

cosi la sventura, e impedendo che il povero potesse divenir mendi-

co; mentre cio, e quel molto di piu che in una rapida rassegna non

puo aver luogo, avea o fatto o preparato la Chiesa; ecco tre nembi,

1'uno sopra 1'altro succedersi e piombarle sopra, il protestantesi-

mo, il volterianesimo
,

e la rivoluzione
;
e tulto distruggere, lutta

dissipare, tutto annullare. V'e dunque da stupirsi se il frutto di tante

solleciludini non potesse maturarsi a perfezione ? Bene e da stupirsi

che cio non ostante quelle cure siensi ripigliate con pan ardore, come

se la bufera o non fosse passata a disertare il campo, o non piu si

temesse.

Ma pur se dall' un canto fu vero che quelle tre nemiche della

Chiesa di Gesu Cristo distrussero T opera benefica dei secoli a pro'

dei poveri , con 1' usurpare o abbattere le pie istituzioni di essa

Chiesa
;
dall' altro canto non poterono esse annullarne tutto 1' effetto,

e molto di bene furono costretle di lasciarne in piedi. Guardinsi le

piu delle istituzioni di Beneficenza, che ora yigoreggiano presso j
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protestanti,
o sono sotlo la tulela dei Govern! civili presso le nnzioni

di Europa: esse non sono che o gli avanzi di quella catastrofe, o le

imilazioni di quegli antichi islituti, cui osteggiarono quando erano

nelle mani della Chiesa, ed ora tanto si sforzano, e spesso indarno,

di far rivivere nelle lor mani. Se non allro la tradizione di tali isli-

tuti, la continuazione costanle dei tentativi fotli per renderli fiorenli,

le leggi date loro da tanti uomini pieni di sapienza, perfeziono le

cognizioni teoretiche, trasse sopra quel problema gli studii dei veri

economisti, e ando preparando alia sociela umana sempre nuovi

mezzi, coi quali accingersi a sperimenli novelli. Ondeche a misura

che i secoli s'inollrano, veggiamo anche gli sforzi sociali crescere

in efficacia e sortire migliori effelli, da rincorare gli sfidudali e

prometlere non impossibile e forse non rem<ta una giusla soluzione

del problema, tostoche, smagliata corag^iosHmente 1'empiela che ci

arretica, gli studiosi di econornia, e con essi li uomini di Slafo,

cesseranno dal perseguilare la Chiesa e ne accelteranno i lumi a ben

sapere e il concorso a bene operare.

Per conferma di quesla asserzione ricorderpmo pochi fatti che la

dimostranoiult' allro che impossibile. Sia il primo quello che dal

Ducpetiaux ci si racconta awentilo nella cilia d' Ipri nelle Fiandre,

i cui salulari effelti durarono per piu di due secoli ; e solo dalla pre-

potenza della cataslrofe gi*cobjnesoa vennero final mente dislrulli.

Altri esempii non rari s' incontrano nei paosi palriarcali dei picciofi

Cantoni elvelici ed in allre region! consimili delle Alpi ede'Pirenei.

Molto piu recenti sono i tpnlalivi faiti a Slrasburgo e a Carcassona,

non senza speranza di buon successo.

Sopraltullo peraltro tornisi col pensiero alia non abbastanza com-,

pianta Conferenza di S. Vincenzo de' Paoli in Francia, e vedrassi qua!

opera avrebbe potuto preslare un si potenle organismo in una Societ^

interamente catlolica , ove un Ministro scredenle , invece di slermi-

Barla, Tavesse usufrutluala. Cerlamenle mollo rimaneva da fare

perche il problema si dicesse soddisfatlo. Ma 1 islituzione avea lafe

ampiezza di eslensione, tal rigoglio di vilalila e di fede, tale inlimila

di dimestichezza col povero , tale efficacia e soavil^i di f>ersuasione,

che a poco a poco potea condurre mollo innanzi verso il compi-

mento della grande impresa.
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^4 poco a poco, diciamo
;
in quesle parole si contiene una secondar

pruova dell' essere mal fondalo lo sfiduciamento di coloro, clie dispe-

rano di \
7eder conseguita un di la soppressione della mendicita, per-

che rispetto ai grandi, clie altre volte lo tentarono, gli uomini del no-

stro secolo sembrano pigmei. In tale sfiduciamento apparisce che

essi prendono abbaglio nel calcolare la potenza dei mezzi. Senza cer-

care adesso se anche il secolo nostro non abbia i suoi grandi uomini ;

senza ricorrere all' ascelica, dalla quale sappiamo come Dio suscila

i grandi uomini ancor dallo stabbio, e compie le grandi imprese per

mano dei pargoletli ;
senza misurare quanto vi abbia di sopranna-

turale in colesta impresa, e pero debba essere opera della grazia e

non della nalura
; prescindendo , diciamo, da tuite queste ragioni 7

noi ci fermiamo in quella sola del vero progresso, a cui e chiamata

la Ghiesa e per essa la Societa cristiana, il qual progresso dee com-

piersi, come tesle notammo, apoco apoco, al che non riflettono ab-

baslanza i pessimisli die disperano. Questo e per lo appunto uno del

caralleri che distingue 1'azione sociale dalla individuale. Conciossia-

che 1' azione individuale, dipendendo dalle forze dell' individuo ,
le

quali, col diffondersi successivo nella procreazione d' individui no-

velli, lendono naluralmente a indebolirsi, dee di mano in mano per-

dere di sua forza negli esseri propagati; come yeggiamo nella na-

tura, paragonando la colossale vegetazione e le gigantesche specie

di animali
, incontrate dai geologi nel mondo fossile, colie specie

omologhe, fra cui passeggiano i botanici e i zoologi nel mondo \iven-

te. Ail'opposlo 1'azione sociale, che nei primi individui trova solo*

il suo germe, va apoco a poco vigoreggiando'e amplificandosi, cjol

molliplicarsi e degli individui clie operano e dell' esperienza che

acquistano e degli slromenli che inventano. Legge sapientissima de^

Crealore, il quale divide in tal guisa equamente a tutte le genera-

zioni i suoi favori; sicche ne i primi, ben dotati nell' individuo, ab~

biano che invidiare agli ullimi, ne gli ullimi, meglio confortati dal-

1' associazione, abbiano a credersi mono beneficali dei primi dalla

Provvidenza.
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Questa legge, dipendcndo dalla natura stcssa della societa
,
e na-

turale chc competa anche alia Chiesa , la quale Ira le sociela e la

perfetlissima. Laonde lo sperare die col progredire della Chiesa nei

secoli ella possa riuscirc ad iraprese non tenlate o non riuscite pri-

ma , lungi dall'essere prosunzione di animo vaniloso
,
e ragionevole

tributo di ossequio e di riconoscenza verso 1' islilutore di quesla me-

ravigliosa e quasi (ci si permetta 1'applicazione del vocabolo) lean-

drica sociela. Ed usiamo arditamerite un tal vocabolo
, perche par-

liamo con lettori cattolici , ai quali non e ignoto, la Chiesa altro non

essere che il corpo mislico dell' Uorao Dio, al quale farebbe grande

ingiuria chi supponesse ch'egli vada soggetto a inflacchimento ed a

vecchiaia : mors illi ultra non dominabitur. Lasciamo coteste bestem-

mie in bocca de' protestanti ,
de' giansenisli , dei volleriani

,
e dei

razionalisti
, pei quali la Chiesa, lutta gloria nei vagili dell' infanzia

?

cadde rimbambita al quarto o quinto secolo della sua vita. In quanto

a noi
, riconosciamo pure la nostra meschinita personate , ma ado-

riamo nella Chiesa progredienle 1'assislenza continua del divino Pa-

raclelo , che opera incessantemente in cio
, secondo la promessa del

suo fondatore. Per questa perpetua e sempre viva assistenza la for-

za redentrice, deposilata dal divin Redentore in seno della Chiesa,

ando di mano in mano operando ,
ed applicandosi a tulle le Irasfor-

mazioni successive del mondo esterno : ed ogni nuova batlaglia da

lei provocata, ogni nuovo nemico da lei alterrato servirono per cre-

scerle e lena e coraggio ed arte e stromenli
; appunto come veggia-

mo , ed oggidi specialmente , nelle guerre materiali, ove ogni nuo-

vo mezzo di assalto perfeziona Tarle militare con nuovi mezzi di

difesa.

Adunque, non perche fallirono i tentative passati dobbiamo noi

credere impolenti ed inulili i fuluri. Ogni secolo nella Chiesa ha ve-

duti i suoi increment'!. I Marcelli, i dementi, i Cornelii non erano

riusciti a cristianeggiare T Impero , e vi riusci un Silvestro. Dopo
1'eliSi delle persecuzioni, Tamore dei patimenti illanguidilo trovo nuo-

vi stimoli negli esempii delle Tebaidi e delle Nitric. Le sofislicherie

degli eretici costrinsero la Chiesa a laureare i suoi dottori , e popo-

larne le scuole. Le avversioni e Y abbandono dei Cesari bizantini le

fabbricarono il triregno, dandole ii temporal governo dei popoli. Lo
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seadimento del clero fu corretto dalla santita del monachismo. Alia

scimitarra musulmana si contrappose la generosa istiluzione della

cavalleria e 1'impeto portentoso delle crociate: nuovi ordini di reli-

giosi svarialissimi colle loro iraprese accorsero ai nuovi bisogni sva-

riatissimi delhi societa incivilita. Sarebbe ella si ricca d'istiluzioni

la Chiesa, se nei varii bisogni che oceorrevano avesse udito rispon-

dersi, con falsa modestia , come in molli casi risposero i protestan-

ti : Gli aposlolici Padri non operarono cosi?

Le forze dunque del corpo mislico di Cristo non iscemano, perehe

Crislo nnn invpcchia. E se mancano quei portent! d'uomini che fon-

darono la Chiesa, essa e compensate abbondantemenle dalle sempre

nuove giunte di perfezione, che va acquislando nel suo organismo e

nelle sue leggi , sotto la guida di quel divino Spirito che 1' illumina,

I'accende, la dirige.

Laonde per non essere finora riuscita, non e dimostrata impossi-

bile 1' impresa di sb indire dalle citla caltoliche la mendicila. E chi

riflette dall' un canto all'ardore, con cui questo problema si studia, e

da molli con ammo sincero e con acquislo di buone cognizioni e di

ulile esperienza ; ed^ill'allro ai tanti mez/i e morali e materiali som-

mimstrati novellamenle alia Chiesa dai suoi stessi nemici, dallie asso-

ciazioni, ferrovie, Industrie mercantili ed economiche e via dicendo;

non polra frire a meno di vederla quasi guidala dalla Provvidenza

medesima a nuovi conati.

Ed oh qual Irionfo sarebbe per la Chiesa, e quanto opportuno a

tornarle in grembo gli animi benfatli che se ne vivono lungi fra le le-

nebre ; se mentre ella e perseguitata con ferro e fuocx) dallo spirito

infernale dell' orgoglio rivoluzionario, polesse rispondere alle nuove

strati con nuovf benefizii
;

e mostrare fra le genii cattoliche anche

questo portento, disperato ormai dalla filantropia eterodossa !

Bando dunque alia imporluna modestia, e invece di dire: la so-

cieta crisliana mai non riusci e pero non riuscir^ mai a sopprimere

la mendicila ;
vediamo piuttosto quali elementi noi troviamo nella

economia caltolica ,
da noi finora spiegata ,

che dieno speranza di

giungere (se Dio e la coslanza non ci falliscano) alia sospirata solu-

zione dell' arduo problema.



RIVISTA
BELLA

STAMPA ITALIAN A

.1.

Gli Antonini. Anni di G. C. 69-480; pel Conte DE CHAMPAGNY.

Seguito dei Cesari e di Roma e la Giudea. -- Tre vol. in 12.

Tom. I, pag. 464. Tom.II,pag. 506. Tom. Ill, pg. 424.

Parigi, Arabr. Bray, 1863 1.

Avremmo forse passato solto silenzio gli Antonini , come !e altre

opere slramere
,

se il loro atlenersi streltarnente ai cominciamenti

della storia nostra e qualche allra degna ragione, come si vedia in

seguilo ,
non ci avessero slimolati a darne una qualsiasi cnntezza.

Non imprendiamo ad analizzarla tritamente, mollo menu a disculer-

iie I particular!; sarebbe un rifare il falto gia da' periodic! Immon-

lani, i quali prima di noi ne rendettero conto: solo iulendiamo pro-

porla e raccomandarla ai lettori italiani, e dime il perche.

II secondo secolo deil'lmpero romano splende piu luminoso, che

Diun altro o prima o poi sotto il Paganesimo. La forluna di Roma

sollo i Cesari di casa Claudia insino a Nerone, ingrandisce tra il

sangue e il fango; da Commodo a Diocleziano, Ira il fango e il san-

gue, dichina, o per meglio dire, precipita e s'inabissa : solo sotto i

1 Les Antonins. Ans de J. C. 69-180; par le C. te DE CHAMPAGNY. Suite des

Cesars et de Rome et la Judee.
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Flavii e gl' Imperalori adottivi diraora nel suo apogeo, soslenuta da

tali, clie per pagani, non erano ne in tutto mostri
,
ne in tutto eroi ;

ma semplici uomini colle ordinarie grandezze , colle ordinarie villa.

Non e adunque solo una avventurosa serie di vicende, da sfoggiarvi

1'ingegno d'uno scrittore valoroso ,
ma si e molto piu un periodo ri-

levante allo studio della civilta, quale si puo promettere dai soli ele-

menti umani ;
rilevantissimo a confronto delle due civilla

, pagana e

cristiana , giacche in nessun tempo trovaronsi in lotta con forze piu

poderose.

Ci sembra che il De Champagny abbia interamente compreso il

suo nobile argomento, e trattatolo con pienezza e con felicita. A che

giovano quelle storie che ci passano in rassegna i rivolgimenti poli-

tici, le battaglie, le pesli, i tremuoti, senza che mai si arreslino ad

Indagare in mezzo a questa fantasmagoria la vita morale e sociale

dei popoli, le miglioranze o i cadimenli, e le cause loro? La religione

adunque, la morale
,
le scienze, la legislazione ,

le arti
,
in una pa-

rola, tutto 1'incivilimenlo pubblico e privato vuol essere dallo storico

largamente e sicuramente descritto a lato de' grandi avvenimenti ,

che spesso riuscirebbero come enimmi, senza il soccorso di cotali

preparazioni e contorni. In tesi ognuno ne conviene
;
ne niuno scrit-

tore oggimai concepisce altrimenti il disegno d'un'opera storica : se

non che nel colorirlo, chi difetta, chi trasmoda, chi altrimente torce

e travia, tramutando la storia in un discorso sulla storia, e spesso al-

tresi in una diatriba passionata, a servigio di parle politica o filoso-

fica. Gli Antonini restano nel diritto sentiero : e un merito raro e

grande ;
facile pero a conseguire all'Autore dei Cesari e di Roma e

la Giudea.

II soggetto , sebbene rinchiuso tra epoche non molto distanti
,

e

nondimeno di estensione universale. Non sappiamo perche 1' Autore

abbialo intitolato dagli Antonini
;
ad ogni modo corre limpidamente

scompartito : i tre Flavii, Yespasiano, Tito, Domiziano
; poi, grim-

peratori chiamati al trono per via d'adozione
, Traiano

,
Adriano

, i

due primi Antonini
,

i cui lunghi regni offrono di per se naturale

partizione. Ad incarnare si grandi tralli egli sfiora tutti gli storici

coevi o primitivi: avverte quando cammina in
r

loro compagnia ,
e
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quando si affida ai loro abbreviatori o ad autori recenti. Allinge con

larghezza dagli scrittori ecclesiastic!, di cui sa il valore eTautorita,

'specialmente dove discorre dei Crisliani. E un vero indizio della

scienza; e ne consola di'cio che udimmo a Parigi noi stessi ','
non

'molli anni fa, quando entrali inun'aula del Palazzo reale, ascoltam-

mo un Professore faraoso ,
il quale dissertaado su certi monumenti

persiani, si lascio fuggire un biasimo sugli antichi Padri dellaChie-

sa, per avere essi malignale le glorie di Sapore (egli phi erudito del

'volgo lo chiamava Sciapur , Chapour) , qui avail eu le malheur (e

perche non le tort?) de persecuter les Chretiens. Ei si ebbe una sal-

va di battimani, enoi dicemrao: Povero grand'uomo! poveri scolari!

II nostro A. consulta gli anlichi monumenli ,
studia i marmi e i

bronzi sopravissuti ai papiri, interroga i poeti e carpisce la verila in

bocca alia favola. E tutlo coteslo senza perdersi in disquisizioni ar-

cheologiche sproporzionate ,
'e senza gridare ,

com' e di moda, di

avere trovata una costellazione di piu nel zodiaco, sconosciuta a tut-

ti gli uranografi anteriori. Egli e un gran pegno della lealta d'uno

'storico, quand'esso vi dice : qui difettiamo di document! : Abbiamo

questi e non piu: Non posso fabbricarvi della storia piu oltre l.

I grandi avveniraenti, le biografie degli uomini pubblici, o altri-

menti illuslri vi hanno la loro parle vantaggiata anzi che no: e i ca-

ratteri sono generalmente scolpiti dal vero 2
;
carezzati forse alcuna

volta con un po' d' arte. Se noi dovessimo, per non iscostarci dal

:consueto delle riviste, farvi su qualclie riflessione
,
diremmo che

queU'etopea di Plinio, il quale non si noraina se non in fondo al qua-

dro, a noi Italiani rende un'idea di orazione accademica; che certi

falti, a cui si allude, anzi che raccontarli, sembrano a noi dare alia

storia un', aria vaporosa e vaga. Chi sospetterebbe il tributo ignomi-

nioso, esatto da Vespasiano, dalle parole con cui si accenna 3, se

prima letto non 1'avesse in Svetonio? Varie altre cose notereramo,

1 Les Anlonins, torn. I, pag. 18
; e altrove piu volte.

2 Vedi tra gli altri DOMIZIANO, torn. I, pag. 89; PLINIO il VECCHIO, pag. 167;

ADRIANO, torn. II, cap. 1-1V; S. GIUSTINO, pag. 447; APULEIO torn. Ill, pag 62.

3 Tom. I, pag. 49. On sail sa reponse a Titus, et cet argent mis sous le nez

de son fils, en disant: Trouves-tu <ju* il sente mauvais?
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cbe non vanno inleramente al gusto della nostra nazione, ma che

pro? Gli e forse bea dimostrato che noi giudicando Plinio naturalista

migliore che noi reputa 1'Autore, il giudicheremmo piu diriltamente?

Dobbiam noi contrastare, perche piu di lui facciam caso delle belle

arti, ces arts frwoles que le penseur tolere apeine 1? o perche noi

non oseremmo pronunzrare quelle terribili parole , scritte sull' arte

del Gullemberg 2, che bene intese sono verissime, ma in bocca no-

sira solleverebbero una sassaiuola? Medesimamente non ci feruiiamo

a notare il savio giudizio recato sul latino barbaro, qiC on a eu de

nos jours la complaisance d'appeler le latin chrelien 3; ne a disser-

tare sulla profezia : Non praeteribit generatio haec, donee omnia

pant, che i frdeli talora confondevano (come anche sembra-fare 1'Au-

tore 4) colla profezia del giudizio universale, menlre riguarda solo

Feccidio di Gerusalemme, e fa avverata alia letlera 5. Una sola os-

servazione avremmo da proporre, ed e che le persecuzioni contro il

Crisiiauesiino ebbero certameote un' estensione assai piu vasla, che

non pare loro altribuire alcune volte il sig. de Champagny. Le af-

fermazioni dcgli autori ecclesiaslici
,

e [)iu i monument! sparsi e le

tradizioni delle chiese, troppo piu ne dico.no che gli storici, i quali

mirarono a svolgere la tela delle vicende intorno al trono e alia cosa

pubblica. Vero e che si tratla qui solamente di piu e di meno, e non

punlo di verila sostanziale, che sia chiarnata in compromesso. Cosi

noi non avmnnio tanto prestato fede all' interiore bonla di Marco

Aurelio, rivelataci quasi unicamente da una specie di autobiografia:

e ci sembra che un pietista ipocrila e scredenle, adoralore piu dei

sacrifi/ii che non degli Dei (che tale appare dal suo scrilto), perse-

cutore freddo, rifbssivo, alroce della vera pieta che pole conoscere e

conobbe, non mostrerebbe male, almeno per qualche lato, nella gal-

leria di teralologia psicologica aperta dali' Aulore 6. Speriamo che

egli non sia per giudicarci troppo 'severi, specialmente risovvenendosi

del quadro che egli ne tratteggio nella Conclusione dell' opera 7.

1 Tom. I, pag. 172. 2 Pag. 176. 3 Tom. Ill, pag. 233. 4 Tom. II,

pag. 357. 5 Cf. BARON. Ann. Eccl. ad aim. 72, .-XXV. 6 Tom. I,

pag. 2. 7 Tom. Ill, pag. 260.
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Del resto il noslro Storico non va confuso cogH adoratori delle

virtu pagane: non e di quelli che ristorauo al soglio Diodeziano, per

trascinare alle Gemonie Costantino; n& di coloro che ergono slatue

ai Bruli e ai Catoni, per ischiacciare sotto al piedistallo gli evirati

cittadini del Vangelo. Cotesta e impresa dei Gioberli , dei Mazzini e

degli eruditi loro satelliti (vedi la Collezione Le Monnier), i quali

volentieri rinnoverebbero sul clivo capilolino quel forte Senatus po-

puhtsque romanus, che giurava aver vislo 1'anima di Ccsare salire

all' Olimpo, e decretavagli flamini al tempio e giuochi al circo. Costo-

ro saprebbero tra le caste dive rinvenrre allresi Soemi , Faustina
,

Giulia, Messalina; e forse in miglior luce che non Tito deliciae ge-

neris humani, o Traiano voluto imparadisare da certi leggendarii del

Medio evo. Non farerao al Conte Frantz di Champagny I'avaro onore

di separarlo solf) dai neopagani, menlre tanto se ne dilunga da Iro-

varsi in compagnia di non pochi Padri della Chiesa, i quali cortese-

menle parlarono degl' Imperatori, non perpetui nemici dt-1 nome cri-

stiano, e fin di Marco Aurelio
;
e di piu si dichiara allamenle avver-

sario di quella scuola insipiente e traviala 1. Infalti dopo avere ap-

pieno contentato 1'amor di giustizia, che lo muove a rintracciare tulti

i tratli di virtu morali, di cquila, di mansuetudine
,

di benelicenza

eziaiidio de' malvagi, egli presenta con piena imp .-irzirilita anche i

rovesci delle triste medaglie cui prese ad illustrare; gli paragona,

gli giudica. Nel che ne sembrano felici assai quelle espressioni di

grand' uomini relalivi
,
di progresso relative* ,

di virtu retaliva ,
le

quali spesso ritornano 2; e ci fanno risovvenire 1' elogio dato da un

nostro trecentista dabbene a un non so quale eroe maomettano,

buon cristiano secondo sua leyge. Infine noi crediamo che difficile

sia r istituire un bilancio morale delle societa, pagane e crisliane

con maggiore brevita, veracita , dotlrina, di quello che fa 1'Aulore,

nello splendido epilogo del Periodo Anlonino 3.

La storia degli Antonini abbraccia, oltre gli uomini, le cose allresi

del tempo, le idee e le condizioni tulte del mondo romano. Egli e

1 V. torn. Il,pag 199; e meglio torn. Ill, pag. 298.

2 Tom. I, pag. 159; 317; 322; 373; II, 199; 111, 256; e altrove.

3 Tom.UI,liwVII,cli.I.



204 RIVISTA

un dolce incanto seguitare lo scrittore nelle profonde inquisizioni sul-

la religione popolare, sulle doltrine neoplatoniche, neopittagoriche,

neociniche , in quelle riprese di Paganesimo , in quei Irapassi del

magismo orientale che penetra nella societa romana, siccome in tutte

le societa di credenze inferme, siccome nella Francia odierna e piu

ne' paesi proteslanti, dovunque vivono aninie diseredate dei dommi

del simbolo, e fiottanti tra le opinioni religiose. Non si tralta di teorie

sistemaliche, puntellate come che sia a forza di citazioni, all' uso dei

Vico, e dei nebulosi veggenti del Settentrione
;
ma si di lucida vi-

sione dei fatli, ed analisi e sintesi 1. Se alcuna volta egli si arresta

piu a lungo sopra qualche scrittore, gli e perche riassume il concetto

della sua scuola, o perche gli e piu ch' altri do\izioso di particolari

storici, cui si vuole conservare tutta la forza e il marchio nativo 2.

Una nobile simpatia lo spinge a contare ciascun passo della filosofia e

dei filosofi: lamenta il loro discacciamento sotto Vespasiano, festeggia

il loro ritorno sotto Nerva, si gode del favore che incontrano sotto altri

Principi, loro atlribuisce e virtu e meriti con larga indulgenza 3
: nia

non cade per colesto nelle estasi ammirative
,
che son di regola in

certe scuole ammodernale, e non leme punto di rappresentarceli con

tutte le debolezze, con tutte le turpiludini, che la storia, e piu ancora

i loro scritti ci han di essi raccontato 4. Appimto cosi i Cristiani sem-

pre riguardarono la filosofia pagana ;
riconoscendo e usufruttando

quel po' di buono che v' era tra la mondiglia. La moderazione dice

bene a chi e forte : e nulla e piu forte della verila.

A proposito di moderazione
,

ch' e un de' caratteri distinlivi del-

1'Autore 5
?
noi dobbiamo sapergli grado anche di un'altra prova che

1 Y. torn. I, liv. I, ch. IX; liv. II, ch. VI et IX.- Tom. II, liv. IV, ch. Ill

et IV, liv. V. - Tom. Ill, passim.

2 V. negli Indici i nomi di ERMA-, S. IGNAZIO martire, PLUTARCO, EPITTETO,

DIONE GRISOSTOMO, MASSIMO di Tiro, S. CLEMENTE, EGESIPPO, TERTULLIANO,

S. GIUSTINO, M. AURELIO, ecc.

3 Tom. I, pag. 58 e 59; 125; 130; etc.

4 Tom. I, pag. 58 e 59; 448; II, 153; III, pag. 52 e seguenti; 220 e seg.

5 Non sappiam passarci dal citare almeno in nota un tratto dove egli, sen-

za addarsene, copiase stesso: N'exagerons rien cependant comme les Chretiens

savaient ne rien exagerer. Le propre du christianisme est la mesure. Les chre-
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<2C ne da, col risparmiare al letlore certi parlicolari di nudita, e, di-

rci quasi, la fotografia della corruzione imperiale, e del popoli abban-

donati alle passion! d'ignominia. Egli, da uomo che intende a scien-

za, sa costeggiare quelle classiche pozzanghere, indicarnc 1'ampiez-

za, scandagliarne la profondila, e non di meno, rispettando ladigni-

4a di scrittore, e il senso del lettore cristiano, si tempera dal tuffar-

vi in mezzo alle orgie, come Svelonio ai petits-soupers dei Sardana-

pali antichi
,
come molti acciarpatori dt Memorie dei Sardanapali

modern! 1.

Non v'e campo di erudizione
, cui 1' Autore corra con piu sicurez-

za che la economia pubblica e la legislazione ;
e ben si sente che non

-da esploralore lo tenta , ma da padrone lo domina. Egli vi segna i

.gradi della moralita pubblica ,
i progress! della famiglia ,

il movi-

Jtims ne se separaient point pour le plaisir de se separer; Us ne rompaient point

pour le plaisir de rompre. Us poussaient volontiers la tolerance jusq'aulimite

au dela de laquelle elle fut devenue apostasie (limite ,
a dir vero, un po' lar-

ghetto, e spesso pericoloso). Meme envers Us dieux et les idoles du pagani-

sme, ils's'interdisaient I' insulte, I' injure, la provocation inutile, la violence:

Polyeucte fut inspire deDieu quand il brisa les idoles, maisil enfreignit la lot

ordinaire de I' EgUse (ORIGENE, C. Cels., VIII, 38). Les Chretiens ne brisaient

pas inutilement les Hens de famille: me'me le rigide Terlullien leur permet d'as-

sister aux fttes de famUle, aux manages, a ^imposition de la toge virile, bien

que les dieux eussent souvent leur place dans ces ceremonies ;
mais le sacrifice

des dieux n'etait la qu'un accessoire; I'objet principal ctait licite (TERTULL. de

Idol., 16). Les Chretiens ne brisaient avec les sciences pa'lennes: quelques chre-

tims avaient bien cette pretention et au nom de Dieu prcchaient /' ignorance;

mais Tertullien et Origene sentent que ceserait abaisser et desarmer le chrislia-

nisme, et, s'ils ne permettent pas au chrelien de tenir une ecole publique, Us lui

permetlent au moins de la frequenter (ORIGENE, C.Cels., IV, 44; TKRTWLL., de

Idol., 10. Quomodo repudiamus secularia studia, sine quibus divina esse non

possunt?) Ne repudions pas, disent-ils, les etudes se'culieres sans lesquelles les

Etudes divines elles-m^mes sont impossibles. Que I' enfant, des qu'il est en dge

de connaitre, apprenne et goute d'abord ce qui est de Dieu et de la foi; en vain

Fecole lui parlera-t-elle ensuite de ses dieux et de ses fables , il les rejetera ,

comme un homme, averti d'avance
,
si on lui remet une coupe empoisonnee, se

garde d" y porter ses levres.

1 V. torn. I, pag. 95; 108; torn. II, pag. 58 e seg.; 422, torn. Ill, pag. 301

cseg.
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mento della proprieta, del commercio, sente i gemiti della liberta po-

litica e municipale, che ad uno ad uno perde i privilegi, i vantaggi r

gli appoggi ; sorprende i palpiti della schiavitu
, che lentamente va

fraugendo qualcbe anello della crudele catena l. Su quest' ultima pe-

ro ci pare sia corsa qualche confusione
, almeno di parole : percioc-

che vi si afferma che la sua base e profondamente iniqua 2
;
e dopo

non molte righe e detto : Le societa cristiane ammettono la schiavi-

tu come un principio di diritlo umano. Or come si possono concilia-

re siffatte espressioni ? Non sarebbe egli stato piu conforme alia ra-

gione il rieonoscere la schiavitu come istituzione legitima perse, seb-

bene illegittima riella estensione
,

nelle circostanze e nella nalura

stessa che le si altribuiva da molte nazioni
,
e notantemente dai Ro-

mani? Gerto essa puo originare in modo iniquo, come quella dei negri,

rapiti il piu spesso alia nativa liberta per \iolenza
;
ma puo nascere

altresi con titolo oneslo : puo essere opera di un giusto vincitore che

addolcisce il dritto di guerra sopra un ingiuslo aggressore vinlo, e

salvandulo (servus a servando) dalla morte costringerlo a divenir ulile

a cui voile riuscire nocivo : puo e&sere punizione della potesta giudi-

ciaria che simihneule adopei a col malfaltore : puo essere risultato del-

la volonta d'un citladino, che mirando al suo proprio vanlaggio (van-

taggio relative), dispone della sua liberta e trasporta il dominioutile

delle sue fatiche in un' altra persona. Queste sono le origini ricono-

sciule dal gius romano 3. Tale dobbiam supporre la schiavilu pressa

gli antichi Patriarchi
;
tale fu probabilmente presso i Germani ,

mi-

lissimi al dire di Tacilo
;

tale la presume S. Paolo
,
allorche dice :

Schiavi, obediteai voslri padroni: ne la Chiesa avrebbe tolleralo co-

me principio di diritto umano un assassinio
, per dir cosi

, perma-

nente
,
una radicale \iolazione di diritlo. Vero e che la cessazione

della liberla non puo comprendere 1' abolizione dei diritti essenziali

alia natura umana
; perciocche essendo strettamente connessi col

1 Passim, e specialmente torn. I, liv. II, chap. II, III e IV; torn. II,

pag. 40 e seg.; 114 e seg; 218 e seg.; torn. Ill, pag. 22^; 295.

2 Tom. II, pag. 122.

B Florentin. 4. . 1
,

2. Dig. De Statu horn. I, 5; Inst. I, . 3. De iure-

personarum ; . 16. De capitis deminut.
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eonseguimenlo del suo fine , coslituiscono un appannaggio , e un

complesso di obblighi al tempo istesso ,
da cui niuno uomo puo

impedire una creatura simile a se, come niun uomo puo lecitamente

e validamenle rinunziarvi. Si puo acquislare il dominio delle fotiche

d'un noslro simile
; acquistare il nostro simile

,
a parlare propria-

menle, non possiamo: nol conseote la legge naturale, lo divieta la

legge posiliva divina. Per quesle ragioni la Chiesa, fin dal suo pri-

mo apparire (come dimostra benissimo anche il ch. Autore) non

condiscese a transazioni sulle esorbitanli pretensioni dei padroni ,

non riconobbe le enormita del dirilto romano 1
: solo ammise come

priucipio di diritto cio che realmente poleva riguardarsi come tale.

IVon paga di avere assicurato, quanlo era da lei
,
allo schia\7o la re-

ligione, 1'onesta, la famiglia, la vita umana, veggendo che la condi-

zione dello schiavo sarebbe in pratica comunemente e perpetuamenle

esposla alle violenze, volse 1' animo a correggere la islituzione sles-

sa ,
a diminuirne 1'estensione ,

a distruggerla infine
, dove le venne

fatto. I canoni ecclesiastic! del Medio evo, le leggi (non parliamo

della esecuzione) di Spagna, il Codice nero del Colbert, gli statuli di

Venezia 2 moslrano apertamente non solo la inchinazione della Gbiesa

alia mansueludine, ma la giuslizia altresi de' priucipii da essa ispi-

rali alle societa crisiiane. Ne sembra adunque cbe a scanso di ab-

baglio nel lettore inesperlo , sarebbe slalo opportune dislinguere

precisamente quella schia\itu che e profondamerile iniqua, e quella

che puo essere ammessa come principio di dirillo umano : La ser-

vilii puo dirsi lecita e illecita per natural diritto, secondo che si ri-

guarda come soggeltamento or delle opere or fa\Yessere umauo 3.

1 In poteslate sunt servi dominorum. Quae quidem potestas iuris gen-

tium est: nam apud omnes perqeque gentes (Gaio non le conosceva luttc)

animadvertere possumus ,
dominis in servos vitae necisque polesfatem /uisse.

OAICS !,.!. Dig. De his qui sui, etc. I, 6. Ne le disposizioui piii mlti degli

Imperatori , appunto del periodo Antonino
,
cui soggiungono Gaio e Ulpia-

no, bastano a tutelare tutti i diritti naturali e imprescrittibili degli uomini

schiavi.

2 Recentemente illustrati da una Dissertazione del cav. .Vmc. LAZ^RI ,

inserita nella Miscellanea di Storia italiana. Torino, 1862. La Civilta Catto-

lica ne rendette conto nel vol. antecedente, pag. 587.

3 TAPARELLI, Sagyio teor. di DrUto nat. .1511.
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E cosi le espressioni sarebbero degne delle idee, che sane vi tras-

paiano qui come per tutto altrove.

Un' ultima ragione, per cui raccomandiamo ai lettori ilaliani questo

libro, e lo spirito pienamente filosofico, che lutto dalla prima linea

insino all' ultima lo investe. Dopo diciannove secoli di luce evange-

lica ci sembra aver diritto di chiamare pienamente filosofiche, cioe

compiutamente armonizzanti colla ragione, solo quelle scritlure che

pienamenle sono cattoliche. La sola assenza delta professione di fede

in una grande storia
,
ne parrebbe un fallo grave nello scrittore e

un pericolo pel lettore. II vero concetto crisliano non lo conosciam^

solamente a quelle sublimi esalazioni dell' animo che spera la salute

della societa oia /eipwv IlapOsvou avvrj<;
1

;
lo riconosciamo alia giusta

parte concessa ai fatti religiosi, alle doltrine, alle istiluzioni della

Chiesa, e allo spirilo onde si presentano e si giudicano. E doloroso

speltacolo quello che di se danno certi storici, i quali, senza punto

fare professione di empiela, guizzano sui fatti piu grandiosi del Cri-

slianesimo, afTeltando sopraltulto di vigilare contro le volgarita del

soprannaturale, o lutto al piu di tollerarle. Che? gli e dunque un si

acuto accorgimento il non sentire nella bilancia della civilta il peso

di quegli avvenimenti che tutta la Iramularono? E forse un profond0

filosofema il supporre, a dispelto dei falli, la umana slirpe come una

greggia giltata dal suo Crealore a pascolare la terra, disdetto ognl

commercio col cielo? E il Cristo di Dio non ha dunque rannodate

le nostre relazioni col mondo invisibile e promesso di perpeluarle?

Colali prudenti illogici ,
che noi chiameremmo volentieri codardi ?

se non fossero troppo numerosi, voteranno una corona a Trasea cbe

perisce filosofando, e dimenlicheranno il vegliardo Ignazio che solto

il dente del leone muore da martire: i dolori di Fannia e di Eponina

strappano loro un generoso compianto : sla bene
;
ma Sinforosa a Ti-

voli, Blandina nell' arena di Lione non vagliono una lacrima? Stu-

diano le viscere del Paganesimo, ne notomizzano ogni fibra : bene

sta ; ma sarebbe anche meglio il dimandare agli scritlori ecclesiastiel

qualche schiarimento sui costumi degli antichi fedeli,pernonaver!o

poi a mendicare dal Dodwello, dal Bayle, dal Gibbon, e fin da quei

1 Ver mano d'una Yergine pura. LesAntonins, torn. II, p. 379, nota.
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povcri Cenlurialori Maddeburgesi, i quali, anzi che gli annali della

Chiesa, scrissero il diario de' proprii capogirli. II nostro slorico non

ha che sparlire con cotesta scuola d' idee grelle, di filosofia monca,

alia solo a formare grandi uomini nani o storpiali. Egli illustra dol-

tamenle gli uomini e le cose della cilia lerrena
;
conosce gli Agrip-

pa, gli Elvidii, i Senecioni, si nobilmente rimpianli da Tacilo; vi

conduce per mano al foro, ai campi, alle scuole, alle biblioteche, al-

le lerme, al circo : ma riserva allresi una parte de' suoi colori pei

Sanli e pei misteri della cilia celesle, e v'inizia con amore alle cala-

combe, alle agapi, alle calechesi, alia carila, ai prodigi 1. E quello

die piu monta, ilculto e la morale pagana 2, i pericoli dell'Impero

e i rimedi del male 3, le persecuzioni e i marliri 4, la sinagoga giu-

daica 5, 1'azione e la leurgia diabolica 6, insomma ogiii cosa vi ap-

pare sollo quel lume, onde gia le rischiararono i piu profondi pen-

satori del Crislianesimo, i sanli Padri anlichi e i doltori seguenti 7.

Maqui qualcuno de' noslri lellori italiani ci dimandera: Tra tulle

colesle eccellenli cose non si sarebbe per avventura anche infiltralo

un po' di spirito di parlilo, mililanle a servizio di qualche idea polili-

ca religiosa? non vi sono cerli tratti di sloria moderna fusi coll'anli-

ca degli Anlonini? Rispondiamo. Si, vi sono delle allusioni e lalvolla

dei Irapassi esplicili a cose contemporanee : ma non a cose secrele,

si a pubbliche ,
e ci pare conveniente che la sloria anlica serva a

lume della moderna, e che lo scrillore percio accenni i parallelism! :

se altri si espone da se alia vendelta della verila, suo danno. Del re-

sto la sloria degli Antonini non e una narrazione di falli accollata ad

una Irattazione polilica religiosa ;
ma e semplicemente quello che de-

v' essere, una storia scrilla con amor del vero, con fede, con sapien-

1 Passim, e specialmente nel libro V (torn. II).

2 Tom. I, p. 377 e seg. ; torn. II, p. 54
; torn. Ill, p. 41-81, 289 e seg.

3 Tom. II, p. 492; torn. Ill, p. 306; 370.

4 Tom. II, p. 215
; 315 e seg.; torn. Ill, p. 85. V. anche le persecuzioni

sotto Traiano, Adriano, ecc.

5 Tom. II, p. 75 e seg

6 Tom. I, p. 434 e seg. ; 448 ; lorn. II, 288 e seg. ; 334 e seg.

7 V. specialmente i Riepiloghi. Risparmiamo le citazioni, perchc sareb-

hero troppe.

Serie Vf vol. IX, fasc. 332. 14 7 Gennaro 1864.
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za. Quanto ai parliti diremo, che tra i Cattolici francesi, scriventi in

differenli periodic!, noi non conosciamo partiti propriarnenle delli:

sibbene schiere svariate, le quali (
ciascuna a suo modo, lealmente

tutle) mirano al bene della religione e della patria. Che se nel ca-

lore delle loro schermaglie e dei loro assalimenti alcuna
,
a parer

nostro , si scosta dal retto cammino , noi non vorremmo per cole-

sto
,
che fosse riguardata come parteggiante, e molto meno come

nemica: vorremmo invece chechi ha dottrina da cio, solto 1' influsso

della sapienza di Roma, con fraterne discussioni si adoperasse a il-

luminarla e ricondurla. Pero se ci sembrasse di scorgere in un libro,

fomento a divisione, polremmo forse per degni rispetli astenerci dal

combatterlo, ma raccomandarlo, non mai.

II nostro italiano interlocutore c'incalza: Non vedete voi qualche

lembo di parlicolare bandiera , in quegli accenni a question! gelose

recentemente agitate, in quei voti ardenti per la liberta 1? Diamo

un' ultima risposta, e finiamo. Noi intendiamo benissimo, che il no-

me di liberta turba piu d' un Cattolico, e con troppa ragione. II no-

me di filosofia turbava i nostri padri, quando 1'udirono in bocca de-

gli adoralori della dea Ragione, li turbava la filantropia bandita dai

sanguinarii nemici dei popoli e dei re: ben piu, la Chiesa antica si

turbo a udire la scienza, la purita, la continenza, la preghiera, pre-

dicate dai Gnostici, dai Catari, dagli Encratili, dagli Euchiti; sicco-

me la Chiesa moderna si turba del vangelo manipolalo dall'Alleanza

evangelica, e Pio VII e i successor! di lui si turbano della bibbiatraf-

ficata dalle societa bibliche. Qual maraviglia se allri si turbino delle

liberta
,
in Italia, menlre 1' incioccare di feroci calene fa si amara

spiegazione a si dolce parola? mentre sotto questa insegna abbiam

mercalo impoverimento della nazione, balzelli, ceppi, delitli, sacri-

legi e sangue infmito? Con tutto cio non e da scancellare il nome di

liberta dal dizionario catlolico, per quesli disordini, piu che la Chie-

sa non rigeltasse quegli altri norni venerati, per 1'abuso fattone dai

suoi nemici. Rhnane adunque che inlendiamo la liberta e le liber-

ta, nel senso dato da Crislo nel Vangelo, e ne'dubbii ricorriamo alia

esposizione data dalla Chiesa e da' suoi Pontefici. L'Autore no-

1 Tom. II, pag. 180 e seg.
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stro paragona le liberld, antiche piu larghe colle moderne piu angu-

slc : c sia con pace e con bene. Noi ci vedremmo qualche esagera-

zione, se oltre al confronto (che e lavoro storico) ci trovassimo dei

richiami e delle tesi general!: ma ad essere equi, dobbiam confes-

sare cheil contesto non ci porge ragione di sospettarlo. Anzi, a scan-

so di equivoco, 1' Aulore dichiara di non aver fede speciale giurata

ad alcuna forma o costituzione particolare di governo , tutte le ac-

celta, nessuna ne ripudia
1

: dunque non invoca il sistema rappre-

sentativo, come Ulrica panacea dei mali sociali
;
lo rispetla dov' e

,

dov' e legitiimo, dov' e buono, e basta cosi. Dichiara di piu, che la

liberla, che esso crede necessaria ai popoli, non consiste in ottenere

tale o tale liberta che si dimanda
,
ne in frangere tale o tale vin-

colo speciale, si bene nel menomare lo stato d' inceppamento uni-

versale ed assoluto di un popolo, divenulo automa tra le mani di un

polere deificato, e discende a specificare le varie catene ribadite dal-

la cospirazione rivoluzionaria e anticristiana a danno della verita,

della proprieta ,
della educazione, della coscienza, della religione, e

via dicendo 2. Oa tutto colesto e storia : e se fosse qualcosa piu che

storia , a noi pare che dove 1' amministrazione vigente pesasse gra-

jemente sul cilladino, dove la verila fosse tutelata subdolamente e

favoreggialo T errore, dove la coscienza e la religione sentissero il

pondo di leggi oppressive, gli e dovere di ogni scriltore di mirare

a raddolcire quel giogo ,
e spezzarlo con tutti i mezzi che la legge

stessa consente. L* Aulore, sobrio e moderate qual e, non trascorre

punto a discutere se la liberta illimilala di slampa o di coscienza

siano il palladio della civilta e della religione in Francia o altrove.

Molto meno non pianta qui teorie universali : non dice, ne insinua

alia potest^ ecclesiastica di emandpare lo Stato, di rinunziare per

sistema, o in massima, come dicesi, alia protezione de' suoi figliuoli.

Perciocch^ gli e certo, che la Chiesa puo trascurare questo tribute

di filiale ossequio dalla parte dei figli erranti, i quali non saprebbero

renderlo, come gli eretici : pu6 rinunziarvi dalla parte dei figli mal-

Tagi, i quali lo rifiuterebbero come i governanti irreligiosi : puo e

deve rivendicare la sua separazione dai figli ribelli, i quali del tri-

5
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1 Tom. Ill, pag. 371. 2 Tom. Ill, pag. 372 e seg.
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buto d'ossequio fanno arra di schiavitu a violazione della materna

indipendenza, come molti Govern! ipocriti: ma clie la Chiesa dica in-

dislintamente a tutti i Re e Presidenti figli suoi: D'ora innanzi niuno

di voi si attenti di soccorrermi, di assistermi. Questo no, la Chiesa

nol dira mai
;
converrebbe che prima dicesse : Non son piu voslra

Madre, sancta Mater Ecclesia. Ella disse sempre 1' opposto nel suo

Diritlo canonico, in cui ha cento volte dato regola ai Governi, tanlo

cattolici da non rinnegare o rendere impossibili i loro doveri, del co-

me intenda essere da loro aiutata : potra modificare il suo codice,

lacerarlo non gia. Ella ha segnato con gioia , pressoche sino a ieri ,

dei traltali con Principi e Presidenli, i quali dichiaravansi tenuti di

difendere e proteggere la Chiesa
,
e pentiti di averne disconosciuti i

diritti. Ora di cotali queslioni, che ora son tema d' infinite disserta-

zioni, 1'Autore si tiene al largo; egli e storico, storico dotto, storico

cristiano, e null' altro. Percio lo raccomandiamo ai lettori italiani.

E pur dolce cosa, pei nostri tempi specialmenle, il trovarsi al ter-

mine di tre volumi di storia, in cui si e molto imparato, senz' intop-

pare mai in una pagina o religiosa o politica o civile, capace di con-

iristare l'animo di un crisliano o d' un filosofo : e per chiusa queste

parole: Mais nous ne sommespar au IIP siecle de /' empire romain.

L'antichristianisme revolutionnaire fait en vain aupres des royautes

europeennes I'office de Galere, imposant a son beau-pere vieilli la

persecution et Iabdication: tes Diocletiens modernes ne conseniiront,

nous I'esperons Men, ni a persecuter ni a abdiquer. Quelle que soil

la lassitude des societes chretiennes, cette lassitude n est point de

la vieillesse et leurs nuages ne sont par d' invincibles tenebres. Les

peuples du IIP siecle etaient des peuples eteints et cet. empire un

empire decrepit; il fallait au monde d'autres peuples et un empire

nouveau. Mais les nations de /' Europe sont nees chretiennes; elks

ont recu le bapteme des leur enfance; elles sont mvantes et eternel-

lement guerissables. II y a eu une route fausse dans laquelle, plus

on moins, peuples et princes ont pu marcher en talonnant dans I'es-

poir de retrouver le chemin veritable. Ily aeu un epais nuage, que

le vent a apportef mais que le vent emportera, et derriere le nuage

est le soleil. Le soleil des cceurs et des intelligencesf Celui qui est la

vote, la verite et la vie; Celui qui voile pour certains yeux, nest
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pas moins present ; present dans des milliers de temples et dans dcs

millions de c&urs ; present quoi que les nations puissent faire ,

dans lout ce qui est la vie des nations 1
.

In tutti i tre volumi v' euna parola sola, che preghiamo il ch. Au-

tore di ritrattare
; cioe la minaccia di Icrminare con quest! gli studii

sull' Impero romano 2. Come a queste istorie bramiamo non man-

chino mai i lettori
, cosi a simili argomenti bramiamo non vengano

meno simili scrittori.

'

, ')

'

".
if-']

'
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!''

II.

Storia del Rinascimento politico dell' Italia, 4844-4864
;

per RODOLFO KEY
;
1864. Un Vol. in 12.

Se a preparare la sperata riscossa bastasse il \ilipendere il Yicario

di Cristo, il suo governo, tutli i principi italiani passali e presenti,

ad eccezione di re Yittorio Emmanuele II
, tulle le rinomanze nobili

od oneste
;
certo il sign. Rodolfo Key andrebbe locato il primo tra

gli stranieri aiutatori. Non dico che egli meriti il nastro di cava-

liere, ma certo una buona paga. Egli ha dovuto combattere contro

la verita, il buon sen so, il proprio onore, e logorare di molto rumme

per mantenere equabilmente dalla prima all' ullima pagina uno stile

di lacche ubriaco 3
: ha dunque diritto di essere compensato dai man-

danli. Tanto phi ch' egli ha dalo in capo anche a coloro che liberal!

sono, ma sognano non so quali indipendenze autonome e separate dal

Piemonte, ed ha graffiato robustamente que' mestatori imprudenli, i

quali osano alzare allare contro altare, e riguardano la monarchia

unificata siccome un ponte alia repubblica rossa. Insomma ha com-

piuto fedelmente la missione piu importante del giorno.

Cotesto, quanto al merito politico : ora del morale e letterario.

Chiunque si rechi in mano il romanzo (
che di storia non odora per

nulla) del Rey, alia prima pagina dira: Costuis' inganna, alia se-

1 Tom. Ill, pag. 380. 2 Tom. I, pag. 17; torn. Ill, pag. 371.

3 Noi parliamo dell' opera originale francese, non essendoci venuta a ma-

no la traduzione italiana.
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condadira: Costui menlisce alia terza: Costui non ha seco 11 cervello

escaglierada se quell' imbratto.Figuratevi uno storicoche yi rac-

conta del Ferrucchio, deir arcivescovo Romilly, dell'avvocato Galet-

ti, del marchese Layatico, del villaggio Calholica, dello storico

Colella, dell' economista Gioya, del filosofo Maria Pagano, del set-

tario Cyro-Menotli, e altre cose di simile conio, esoiiche e inaudite.

Certo di cotali erudizioni noi Italian! daremmo larga permissione a

quei savants, che lavoran di storia risolando le Memorie del Monta-

nelli
,
ecc. coi brani del Siecle : bisogna pure provvedere ai muric-

ciolai del Ponte Reale, e fornire le Biblioleche delle ferrovie. Ma

quando uno ci \iene innanzi con sussiego di dotto consumato, che

ha sludiato 1' Italia in ogni fibra, dimorandoci tredici anni, epreten-

de di avere esaurila la lelteratura contemporanea 1, menlie nori sa

compitare i nomi correnli in lutti i lunarii; noi ci sentiarno (con

sua sopportazione) muovere a riso.

Ne piu pralico d' Ilalia 1

!

Autore si mostra ne' fatti che nelle pa-

role. Si potrebbe con fu tare tutta la sua storia con una sola nola sle-

reotipata, applicandola in fondo a ciascuna pagina: Fatso! Eg!i e da

capo a fondo un solo sistema di falsita, di contraddizioui, di scioc-

chezze. A che vantarsi di avere diligentemente frugate le istorie

volunainose e dolle, consultato gran numero di narrazioni speciali,

congiungendovi la leltura di un ainmasso (une foule] di document!,

di biografie, di carleggi
2 ecc. ecc., quando in lutte le 472 pagine

del volume non si sa citare uno, un solo documento? A vedere la

seguenza degli scerpelloni d' ogni maniera che non ban ne babbo ne

mamma, il leltore crede di leggere un Album di \iaggiatrice inglese,

com pilato sulSa fede di quei \alorosi ciceroni romani , che, per loro

ulile e dilelto, si piacciono di raccontare. le piu spiritate novita che

loro frullino in capo.

Noi aprimmo il libro a casaccio, prima di conoscere nulla ne del-

T opera ne dell' Autore: dobbiam confessare che ci cadde 1'animo,

e non senza grande violenza polemmo proseguirne la lettura. In

quelle pagkie si leggeva: II nuovo pontefice (Leone XII) dalun-

go tempo conosciuto per diplomatico e per uom di piacere ,
si era

1 Preface. 2 Pref. pag. IX e X.
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abbandonato da qualcbe anno a una devozione austera. D' indolc ri-

gido e imperioso di volonta aveva di Sisto V la foga, ma non il ge-

nio . . . pareva die invesligasse i mezzi di disorganizzare lo Slalo . . .

T Inquisizione ebbe da iui ampie facolla per costringere i popoli a

una osservanza minuta del culto e delle prescrhioni discipliriari.

I faniiliari del santo Tribunale facevano frequenti arresti
,
con lun-

ghe tenaglie tagliavano la lingua ai bestemmialori (avec des Ion-

gues lenailles mutilaient la langue des blasphemateurs )
. Alle porte

delle cbiese vedcvansi degl' infelici in ginoccbio e caricbi di ferri,

con un carlello al collo indicanle il loro delitto. La stessa durezza

feroce si mostraya nel punire i delilti correzionali. II cavalletto era

permanente sulla piazza pubblica, esi scorticavano a colpi di frusta,

si piombavano alle galere i giovani , colpevoli d' una birricbinala

(polissonnerie). Roma sembrava rivenuta ai regni di Paolo IV e di

Pio V, di fanatica memoria. . . I gesuiti e i monaci agitavano le ani-

me credule, colle missioni e colle predicazioni furibonde , . . la tiran-

nia clericale si trovava a pelto d'un popolo energico e vendicativo. . .

1 Legali e Delegati pronunziavano spesso condanne, sulla semplice

deposizione d' una spia e d' un familiare del sanlo Uffmo . . . ben

molli carbonari perirono di man del carnefice, o furono getlali in ga-

lera. La tirannia di Leone XII 1, ece. ecc. Di questo trotto continua

fino alia fine del libro. Cbe volete confutar qui? Resta solo da deplo-

rare la condizione ainministraliva e inlelletluale d' unanazione, pres-

so cui e libero achicchessia di gitlare, in pasto agli inesperti, siffatti

forsennamenti,e dove uno stampatore conoscente della piazza, come

il signor Levy, puo sperar tanta copia di letterati idioti da smerciare

la edizione.

Preghiamo il nostro lettore di tollerare, non 1'esame, ma la esposi-

zione del capo primo. Sarebbe una cosa eminentemenle comica, se il

coniico enlrasse nelle scene di manicomio: // paese d'Italia era una

necropoli, una collezione di mummie: ma merc& d'Iddio un fiore (une

elile) di giovani nobiti, di dotti
,
di letterali guadagnali dalle idee

umanitarie della frammassoneria, salutavano la Rivoluzione. La Ri-

\oluzione del 93, naturalmenle pietosa, si riscuote al grido di dolore,

\ II -if 7 <oi;Uilc^);-.iJ (^ (]<)(] !"^/,hr;^-:.j ?
:
?f;i'n <i

1 Pag. 97.
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Yarca le Alpi e gl' Italian!
, beati di quella luce

,
credono veder n-

nascere i Bruti e gli Scipioni: ma a' fatti li yedremo. 11 Direttorio

da prima non guardb la Penisola', che come un territorio intalto

da sfruttare . . . Bonaparte tag lieggib i popoli 'duramente,;spo-

glib i musei del loro capilavori: alle imposte levate regolarmente

(
caro questo regolarmente )

si aggiunsero le depredazioni del com-

missarii e del Generali. 11 saccheggio di oggettipreziosi fu enorme :

i commissarii s' impadronivano delle casse municipal!, delle fonda-

zioni pie, involavano gli argenti delle chiese, spogliavano i Monti

di pieta. Queste delizie il dotto Autore le descrive, perche gli e stato

detlo di pregare gl' Italiani di amare gl' interventi con discrezione.

Infatti egli ci fa sapere che la perfidia del Bonaparte , prima di

parlire d' Italia
, consegnb all' Austria le piii forti posizioni militari

della Penisola. Poi una zaffata ai mazziniani
, che non patiscono

sopraccapi ministeriali e regii. La partenza di hi (Bonaparte) fu

seguita da una recrudescenza di depredazioni e di licenza dema-

gogica. . . La storia non ricorda altro della Repubblica romana,

solto Bertier, fuorche saccheggio del tesori artistici . . . duranle ~tre

anni il Governo sregolato del Direltorio aveva sfrnltato duramente

I' Italia in nome della liberta. Vero e che del potente alleato ci c

bisogno ,
solo non si deve troppo lasciar mestare le cose a suo rnodo;

dia soldati, cacci il barbaro, epoi sbratliil paese anch'esso. Dunquc
eccoti Bonaparte divenuto imperatore Napoleone I

,
e percio stesso

buono e ulile, ma un po'trpppo enlraiite, troppo assoluto. Napoleone

in Italia si applica a fondar I' ordine. Egli regala ai Lombardi un

$enato composlo d'uomini a sua devozione . . . invece di nsare ri-

guardi e di far assegno sul tempo , egli violentava gT Ilaliani . . .

-per uno strano anacronismo, Napoleone I'eletto del popolo, I'erede

della rivoluzione si presentava come successore di Carlo Magno , e

a questo titolo rivendicava sulla Penisola un diritto di alia sovrani-

ta, che poco di poi cambib in autocrazia dura e inquieta . . . sotlo il

suo livello implacabile I Italia perdette la sua propria fisionomia.

Uno degli affari piu urgenti al Minislero di Torino e adesso il

persuadere al mondo che il brigantaggio e un' affezione patologica

cronica, propria del popolo napolitano, e che il Regno delle Due Si-

cilie non avra mai luce di sole, se non 1' implorera da un Re che non
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sia Borbone: pero il Rey si sbraccia a ripelerlo ncl suo libro. Mentre

si tramestavano lecondizioni d' Italia in varie guise, Napoli era ri-

caduta tra le granfie dei Borboni ,
die' esso, c quella corte di per se

bevilrice di sangue umano, e per giunta aizzata dai preti e dai

nobili, aveva proscrilto 20,000 uomini, poco dopo il Cardinal

Ruffo raddoppio la dose, e Y eleita delta popolazione al numero

di 40,000 fu proscritta. Belli i miei campanili! die non sonale

a stormo? sessantamila proscrizioni in pochi anni ! Lo scarso po-

polo, sopravvissulo alle pretesche e reali carnificine, vegetava in

uno stato sociale iniquo, svilente, tenente un quid medio Ira la Spa-

gna e la Turchia. La Spagna non si lagni di tale complimento ,

cssa e costituzionale
,
ma essa ha Borboni , invece di sottostare al

re Vittorio Emmanuele : sua colpa! II regno di Napoli per questa

ragione istessa non conobbe mai ne dignita civile, ne yiustizia, ebbe

costumi che si avvicinavano a quelli di un califfalo maometlano.

Che c' e adunque da fare in tali casi? La cosa parla da se, implorare

rimedio dalla Francia. Napoleone (si parla del I) intenerito dei Na-

politani, per puro istinto generoso e benefico, loro sceglie dalmazzo

un Re dalle viscere paterne. Ne ebbe molto da penarc a rinvenirlo :

Giuseppe Bonaparte era 11, disoccupato; perche rifmtarlo ai voti

d'un popolo supplichevole? Giuseppe si rassegno, avendo anch'egli

inteso il grido di dolore, s'avvio a quella opera pia, e (senza intel-

ligenze precedent, senza brogli )
1' esercito borbonico si sbandava

senza tirare un colpo di fuoco. Con mirabile innocenza la codardia

e il tradimento dei Generali e degli amministratori facevano cadere

miseramente il Governo.

I Francesi una volta stabiliti a Napoli fecero prodigi sopra pro-

digi, come Mose in Egillo. Si erano affretlati di Irasportare d' un

pezzo (en bloc) il loro meccanismo amministrativo e fiscale: ster-

minarono lecostituzioni delle province ei privilegi delle cilia e co-

mum, che i tiranni borbonici avevano rispeltalo, proclamarono il

Codtce Napoleone ed istituirono un tribunale alia francese. Cappi-

ta ! un tribunale alia francese ! e questo, dopo spazzatone quelle bar-

barie di .codice romano ! Per fermo le colonne d' Ercole son qui :

nee plus ultra! E pure questa volta i Francesi le varcarono col loro

genio ristoratore : Fecero anche meglio; essi soppressero la piii parte
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delle corporazioni monastiche: cosa che Giove stesso nella sua on-

niveggenza non avrebbe saputo inventare a bene del paese, allesp

che
,
come 1' Autore ci fa sapere dodici righe piu sotto, lo sparire

delle corporazioni religiose e civili costiluivaun immenso PERICOLO!

Ora viene il grosso della sapienza del nostro A. nel compiere il

mandate de'suoi commiltenli. Pareva consummate, la conquista: ma
restava a pacificare le province, ed e qui il punto dove ai conquista-

tori di Napoli casca Fasino (rencontrent les grands obstacles). Cen-

tre la codardia e il tradimento del generali e degli amministralori ,

facevano miseramente cadere il Governo; la fedella al Re , il zelo

religioso e un atlaccamenlo passionato all' autonomia napolitana ,

sollevano le classi inferiori della popolazione ,
e le Calabrie e gli

Abruzzi insorgevano al grido: Viva la sania fede , Viva il Re. Ed
e da notare che quei montanari non mondavan nespole : La lotta fa

sanguinosa durante ben molti ami tra i borbonici e le truppe fran-

cesi; da una parle colla rapidita dei colpi, colle sorpyese , colla

cognizione dei luoghi, dall'altra colla disciplina , colla tattica, col-

le operazioni convergent. Molti francesi ingombrarono delle loro

ossa le gole delle Calabrie ,
e da ambe le parti si fucilavano i pri-

(jionieri con eguale ferocia. Vero e che quei montanari voiuti fell-

citare a loro dispelto si avevano mille torli
, giaccbe i francesi usa-

vano con essi delle cortesie inaudite per guadagnarseli : 1 francesi

bruciavano i villagi insorti e scannavano chiunque portasse uriar-

ma. Sotto Mural le guerriglie poliliche si cambiarono in bande di

briganti... quesla PERPETUITA del brigantaggio fu la piaga del re-

gime francese. Quesle storiche narrazioni
,
che slanno li per coone-

stare i fatti di certi colon rielli e caporali piu moderni
,

e per ispie-

gare la impotenza d' un Governo paterno a farsi accettare
, secondo

noi
,
avrebbero porlo bella occasione per un oratorio rimbrolto, ben

meritato da quella rozza popolaglia. Curiosi
,

si potea dire per esem-

pio, curiosi cotesti napoletani, e' son sempre gli stessi. Avete un

beH'addimesticarli a baionettate; educarli a mitraglia, essi mordo-

no la mano che li accarezza. Si barattano loro i re catti^7

i e tiranni

con dei buoni e galantuomini; ed essi sodi, a slravolere i catlivi, I

tiranni ! non gli e proprio da far sal tare il moscherino a Giobbe?
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II peggio si e che poco di poi ,
non solo Napoli, ma Milano, Fi-

renze ,
Roma ,

Torino insorgono a furore conlro i loro salvatori , al

grido : Morte ai Francesi : nobili, proli, frali, monache, dice 1'Aii-

tore, ne vanno in giolilo , od egli non Irova dove posare lo sguardo

contristalo da si oera ingratiludine, fuorche in una"immaginaria bor-

ghesia che stava in silenzio. Vero e che egli ,
da settario illibato ,

fedele alia vocazione di odiare tutlii Govern!, aveva prima tracciato

un quadro orribile della dominazione Napoleonica in llalia. Questo

e dare un colpo al cerchio e 1'allro alia botte
; per non mangiare

il pan rubalo.

Enlralo poi nella Ristorazione, cessa il bisogno di barcheggiare ,

non gli resla altro compile ,
che di versare calunnie a torrent!

,
a

cos to anche di dare nel ridicolo : e pero non incontra pin ne' suoi

annali alcuo principe degno della sua piena approvazione ,
sino a

Vitlorio Emmanuele II, unico , perfello , figlio del Cielo, redentore

dell' Italia. Noi che la real Casa di Savoia \enerammo sempre alta-

menle, e di cui lo serivente si onora di essere nato suddilo, ci sen-

iimmo montare i rossori, pensando che un Principe di quell' inclila

stirpe, fosse encomiato da un Rodolfo Rey: la cui penna immonda,

tinta nel piu vil fnngo della strada, Irascina alle gemonie i piu de-

gni rappresenlanti di quella augusla dinastia
,

i padri , gli avi del

Re regnanle; e in tutla llalia non trova ripulazione onesta che grin-

spin rispetlo, mentre per coirverso popola il suo olimpo di cochirdi,

di scellerati, di traditori. Per lui Rodolfo Rey, Ferdinando I di Na-

poli e uu cinico, egoista, grossiere, ipocrita, furbo (pag. 40); sper-

giuro, crudele, che gavazza nel sangue umano (pag. 90) ;
il (iover-

no di Ferdinando III di Toscana dispolico, inquisitoriale , ingiuslo,

snervante (pag. 4^); Pio VI fa da tiranno, mentre era meglio nalu-

rato per martire (pag. 45), sotto lui preti, frati, cardinal! riducono

il popolo alia barbarie (pag. 47) ; se le societa secrete da religiose

e pie ch'esse erano son divenute irreligiose, e colpa del Papa che le

scomunico (pag. 62); il Papa, i Cardinal!, i monaci propagano una

sociela clandestina che giurava di sterminare i liberal! colle donne

loro e i fanciulli, prestandone sacramenlo con un ginocchio punfato

suli'Oslia consacrata (pag. 64) ;
Francesco II di Austria, secondo lui,
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e una specie di Domiziano
,
che dal fondo del suo palazzo ordina e

assapora l.e torture dei carcerati lontani (pag. 80} : Francesco I di

Napoli, un epicureo ,
cinico

, sanguinario , implacabile (pag. 92} :

Carlo Felice di Sardegna , proscrittore , poliziesco, dissipato, cuore

troppo savoiardo,' cbe non puo intendere i sensi italiani dei Piemon-

tesi (pag. 93) : Francesco IV di Modena, despota simigliante ai ce-

lebri tiranni del medio evo, manlenitore dell' ignoranza, perfido che

palteggia coi seltarii per ottenere la corona di Sardegna (pag. 95) :

Leone XII, un tiranno, sregolato, malefico (pag. 97) : tiranno Fer-

dinando II di Napoli, ma duro, superbo ,
che liene del Tiberio, ee-

celera, ecc. (pag. 1%4] : tiranno Gregorio XVI, solto di cuiun Car-

dinale conduce le orde sanfediste a violare le chiese, non che al sac-

cheggio delle case cittadine, ecc. (pag. Y47). Noi ci adonteremmo,

se dopo cio
,
Pio IX dovesse vedere 1'aureola sua conlaminata dalle

lodi di Rodolfo Rey : ma le infamie contro lui scagliate, ne le con-

fuliamo, ne le riferiamo
;
le dispregiamo.

Ci e forza di geltar lungi da noi colesto plebeo libello
;

di cui

ogni pagina e una menzogna, o una villa. Anzi domandiamo perdo-

no ai lettori, di averlo nominate nel nostro periodico : ne fallo 1' a-

vremrno se non ci a\:esse la esperienza ammoniti, che la scabbia

stessa troverebbe i suoi lodatori in certi giornali. Abbiamo inteso

lodare il Renan. Dalla lettura del Rey altro vantaggio non si puo

raccorre, fuorche quello che dalle deposizioni di un malfattore sfac-

ciato
; cioe conoscere le trame dei complici. Le inframmettenze e le

perfidie delle sette, che magagnarono 1' Italia, \1 sono nudate, e con

un cinismo degno dello scopo ,
incensate lutte, anco le piu odiose,

anche le fellonie piu codarde dei ministri cospiratori, anche i tradi-

menli dei militari spergiuri solto le armi. Tuttavia per questo solo

capo, per cui puo divenire ulile il libro
,
non osiam consigliarne la

lettura a nessuno : perche niun animo
,
non impastato di fango ,

ne

tollererebbe la letlura insino al fine.

Un consiglio al signor Rey. Se allra volta gli venisse scritla si-

mile opera, in paese incMlilo e retlo a leggi oneste, invece di por-

tarla allo stampalore, la rechi al direltore della pazzeria piu vicina:

e quesli, esaminalo il libro, gli dim: Amico, il voslro luogo^ tra i

furiosi; queslo solo vi puo campare dal remo.
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COSE ITALIANS.

STATI PONTIFIC.II 1. Tridui solenni in espiazione degli oltraggi fatti alia Divi-

nita di Gesii Cristo 2. Offerte di Bolognesi al Santo Padre 3. Pali-

menti di sacre Yergini 4. Prigionia di Mons. Arnaldi Arcivescovo di

Spoleto, e di Mons. Angeloni Arcivescovo di tlrbino; lettera del primo;
indirizzi del clero e risposta del secondo.

1. Le straordinarie e divotissime solennita celebratesi in Roma nel

passato Settembre, come raccontammo nel Vol. VII, pag. 733-35,
non aveano solamente per iscopo quello che si spa ccio in Francia ed

altrove, cioe di implorare la misericordia di Dio sopra la desolata Polo-

nia, ma si di riparare agli oltraggi che 1' Uomo Dio Salvatore riceve

nella sua diyina persona dagli empii scritti di recente pubblicati da pen-
ne sacrileghe. Con le quali parole TEmo Card. Vicario definiva il pre-

cipuo iutento delle splendide funzioni religiose ,
con le quali si onoro la

effigie Acheropita del Redentore
,
che si conserva nel santuario di San-

eta Sanctorum, ond' espiare le scelleratezze e 1' empieta degli uomini,

giunti all' eccesso di bestemmiare nel modo piu sfacciato la maesta di

Dio, ed a negare i dommi sacrosanti di nostra fede, e fra quest! la Diyi-

nita stessa di Gesu Cristo.

Per somigliante ragione, e per cura ed a spese di un divoto cittadino ro-

mano, fu celebrate in santa Maria della Vittoria alle Terme, nei giorni 6,

7 ed 8 del Dicembre, un Triduo, che riusci molto solenne per la pompa
degli splendidi adobbi, e quel che e meglio, fecondo di squisiti frutti di

pieta da parte de'fedeli che yi concorsero in gran numero.
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Ne punto meno insigne apparve la pieta de'Romani in altro Triduo,
cbe ebbe luogo nei giorni 10

,
11 e 12 dello stesso Dicembre, nell' Ora-

torio detto del Caravita, per riparazione delle bestemmie accumulate dal

Renan nell' empia sua scrittura sopra la Vita di Gesu, e dai miscredenti

ripetute, onde distruggere, se fosse possibile, nel cuore de' popoli la fe-

de nei Misteri sacrosanti dell'umana Redenzione. La ricchezza e la

varieta degli addobbi
;
le belle pitture eseguite espressamente ed ap-

propriate allo scopo; le epigrafi scritturali collocate qua e cola
;

il rac-

coglimento de' fedeli
;

il fervore della loro preghiera ;
1' entusiasrno del

canto accompagnato da musica scelta
;

la piena di eletto uditorio
,
cbe

traeva ad ascoltarvi, mattina e sera, appropriati ragionamenti ;
1'ardore

con cui si ripeteano da tutto il popolo le solenni protestazioni, special-

mente nella recita del S'unbolo degli Apostoli, ben fecero presentire il

dolce spettacolo che s' ebbe la mattina del 13, quando ebbe luogo la Co-

munione generale , per mano dell' Efno Cardinale Sisto Riario Sforza ,

Arcivescovo di Napoli. Questi tributi d'amore, d'adorazioni e di laudi

aveano luogo innanzi a Gesu Sacramentato, esposto in trono fra lumina-

ria splendidissima, celebrandosi il mattino per le donne, e nel pomerig-

gio per gli uomini.

Emuli della pieta de' Romani, i signori Portoghesi, coi quali pronta-
meute si unirono i Brasiliani qui residenti, yollero ancor essi che, nella

loro chiesa nazionale di S. Antonio, si facesse, con un solenne triduo,

un'alta protestazione di fede contro le recenti bestemmie. II loro fervore

yenne per quei tre giorni viepiu acceso dagli eloquent! discorsi tenutivi

nella nativa loro lingua portoghese ;
e spicco meglio la mattina del 31 Di-

cembre, quando ebbe luogo la Comunione generale, che riusci edificantis-

sima per la singolare divozione con cui vi si accostarono, innanzi a tutti,

S. A. R. 1' Infanta Donna Isabella di Portogallo, S. E. il Duca di Salda-

nha Ambasciadore per quella Corona presso la S. Sede, con la Duchessa

sua consorte, i Signori e le Dame dell'Ambasciata, con piu altri ragguar-
devoli personaggi, si portoghesi e si brasiliani

;
che vollero cosi gloriarsi

di professare pubblicamenle la loro fede e testimoniare i sensi di quella

soda pieta cristiana, che noi ci auguriamo di vedere presto ra^vivata in

tutto il nobilissimo popolo portoghese.

Da ultimo venne pubblicato, sotto il 29 Decembre, dall' Emo Card.

Yicario un caldo invito a tutto il popolo ,
di partecipare ad un solenne

triduo da celebrarsi nella Yen. chiesa del Gesu, per mezzo di spontanee

oblazioni, in preparazione alia festa dell' Epifania del Signore. Ricordate

prima le tribolazioni grandissime, onde e afflilta la santa Chiesa, e le ne-

iandezze con cui gli empii si levano contro Dio medesimo, accenna 1'Eiiio

Yicario la gloria che ne viene a Dio, e che risplende nell'incrollabile

fermezza della sua Chiesa, nella costanza e fortezza de' sacri Pastori, che

soffrono la perdita d'ogni cosa, anziche macchiare il loro augusto carat-
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lere, nel sacrifizio generoso di tante Vergini claustrali, che scelgono piut-

tosto morire d'inedia, che mancare alle promesse fatte al loro Sposo ce-

leste. Rallegrandosi poscia del veder ravvivata la fede nei buoni, la

cariia riauimata, moltiplicate le preghiere, e desta tanta emulazione per

espiare i delitti degli empii, ed impetrare per essi ravvedimento, miseri-

cordia e perdono: esorta tutti a non lasciar passare questa solenriita del-

1'Epifania senza tributare un omaggio di lodi e di ringraziamepto a

Gesii Cristo, Uomo-Dio Salvatore del Mondo ;
senza pregarlo , che colla

sua divina grazia ci tenga fermi in quella fede, alia quale per sua mi-

sericordia ci ha chiamati; senza dargli un qualche compenso della ingra-

titudine di quei sciagurati, che invece di riconoscere ed adorare la sua

Divinita, la insultano, la bestemmiano, la rinnegano . Questo triduo si

celebro dilatto con maravigliosa frequenza e divozione di popolo, ed al-

tresi con pompa singolarmente magnifica ,
nei giorni 3

,
4 e 5 di questo

mese, non bastando 1' ampiezza del sacro tempio a contenere la moltitu-

dine
,
che accorreva al pomeriggio per ascoltarvi i discorsi sopra la Di-

yinita del Redentore
;
e ricevere la benedizione coH'Augustissimo Sacra-

mento
;
e si chiuse il di dell'Epifania con la Comunione generale, 1'Inno

ambrosiano e la benedizione di Gesu Sacramentato.

2. Un altro modo di riparazione e di protestazione contro 1'empieta dei

nu0vi Scariotti fu atiuato in parecchie delle precipue citta italiane
;
ed fc

quel medesimo, di cui diede conto il Giornale di Roma a proposito di Bo-

logna, nei termini seguenti: I Compilatori deH'tfco, giornale di Bologna,
all'annunziare che si fece la traduzione italiana dell'empio libro del Renan,

proposero una soscrizione, per raccogliere col mezzo di spontanee offerte

la somma che equivalesse al costo di cento esemplari della sacrilege scrit-

tura. Quella somma poi nel di della Immacolata Concezione della Vergine
yerrebbe annunziata, e quindi rimessa a Roma, per essere umiliata al

trono del Sommo Pontetice, Vicario in terra di Gesu Cristo, alia cui Di-

yinita erasi voluto recare oltraggio. Gli abitatori di quella cattolica citta

non solo accettarono T invito, ma vi corrisposero in modo veramente se-

gnalato, essendoche la somma raccolta superasse, meglio che di sei volte,

la dimandata e sperata. Allora i Compilatori suddetti scrissero un indi-

rizzo a Sua Beatitudine, ove esposero i sentimenti dei fedeli Bolognesi
yerso la Religione nostra santissima e yerso 1' augusta sua persona, lo

dierono alle stampe, premettendogli una bella epigrafe dedicaioria, lati-

namente scritta, e facendolo seguire dalle soscrizioni degli oblatori. Col

ifcezzo poi di una deputazione, composta di Monsignor Camillo Ruggieri,
e dei sigg. Antonio Manari ed aw. Giuseppe Bastia, fecero umiliare a

Sua Santita 1'indirizzo, nobilmente legato, e la somma indicata. II Santo

Padre degnossi accogliere i Deputati nella sera di martedi 22 Decembre,
e manifestando il suo grato animo, si piacque dire le piu amoreyoli pa-
role yerso i collettori e gli oblatori ,

mandando a tutti con effusione di

f*
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cuore 1'apostolica benedizione. L'ottimo Giornale L'Eco, sopraffatto da

decine di process!, da condanne eccessive, da multe esorbitaoti, dal car-

cere inflilto al suo gerente, per ima persecuzione fiscale accanitissima del

pari, che ripugnante ai tanto vantati principii di liberta e di rispetto alia

Religione, dovette cessare le sue pubblicazioni; ma ci gode 1'animo che

un nuovo diario, intitolato il Patriota Cattolico, sottentrera in quel nobile

arringo, e sara compagno all'ottimo periodico il Conservators, nell'impre-

sa di tener vivo ne' cuori 1' amore alia Religione ed alia giustizia, per
combattere contro i soprusi e le iniquita dei settarii, che s' intitolano ri-

stauratori dell'ordine morale.

3. Bene a ragione commendavasi dall' Emo Card. Yicario la fortezza

eroica dimostrata dalle sacre Vergini, massime nelle province rubate

alia S. Sede. Lettere pubblicate recentemente dall' Osservatore Romano
fanno fede, che non pure nessuna di esse non fall! ai sacri suoi doveri

verso Dio, matutte soffVono lietamentegli stenti, le privazioni, perfino la

fame, a cui le condanno il Governo usurpatore, confiscandone le doti e le

rendite d'ogni maniera, e gettando loro la promessa, che spesso non e

adempiuta, di quattro o cinque baiocchi quotidiani, con cui dovrebbero

sopperire a tutti i bisogni della vita e del culto religioso, e che per giuiita

quando lor si danno, si fanno aspettare lunghi rnesi. Tale barbaric, che

sembra travalicare i limiti del credibile, quando si leggera da' posteri,

registrata con autentici document!, nella storia di questa pretesa rigene-

razione italiana, parra forse una calunnia; eppure se ne ha la evidente

dimostrazione ne'fatti, che ogni di succedono e son noti in tante citta

d' Italia. La giustizia di Dio, che mai non falla, a suo tempo ne dara con-

degno compenso agli autori, agli esecutori ed ai complici, come larga

inercede alle innocenti vittime.

4. Lo stesso tengasi per detto sopra le sevizie adoperate, con vernice

di legalita, contro tanti esimii Pastori delle anime. Tra gli altri, che in

questa forma testificano per le ragioni della C hiesa, e la fedelta ai doveri

dei ministero episcopale, vogliamo qui fare speciale menzione del zelan-

tissimo Monsignor Arnaldi
,
Arcivescovo di Spoleto, e dell' ottimo Monsi-

gnor Angeloni, Arcivescovo d'Urbino. II primo, carcerato nella Rocca di

Spoleto tin dall' 11 Giugno ^,vi giace luttavia, aspettando ancora che

venga fatto al tisco di trovare un'apparenza ahneno di delitto, sopra cui

fondare la condanna
;
ed intanto sopporta tutte le conseguenze d'una car-

cerazione, di cui, innanzi ad un tribimale che s' inspirasse dalla giustizia,

sarebbe senza fallo dichiarato al tutto immeritevole. Dalla sua carcere

egli scrisse, il 19 Dicembre,una dolcissima lettera all' Vnitd Cattolica di

Torino, che la stampo nel N. 50. In essa il Tenerando Arcivescovo, sen-

za lasciar trasparire il minimo indizio di amarezza contro gl'iniqui suoi

\ Civ. Catt. Vol. VII, pa{j. ^105.
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oppressor! ,
non ha che soavi parole di gratitudine pei generosi, che con-

tinuarono a spedire offerte per Terezione della nuova chiesa da dedicarsi

alia Vergine; protestandosi che questo gli e di non piccolo sollievo nelle

sofferenze, anzi il farmaco precipuo che lenisce le sue tribolazioni.

Eguale fortezza e serenita di spirito e grandezza di cuore raostra an-

cor egli dal suo carcere *
il zelantissirao Arcivescovo di Urbino, che, al

pari degli altri Vescovi che soffrono la persecuzione per Gesii Cristo, seco

trasse 1'affetto ed il cuore di tutto il suo Clero diocesano. Di che egli ebbe

luculentissima testimonianza in quattro affettuosi indirizzi, che leggonsi

nella stessa Unitd Cattolica N. 51. II primo e del Capitolo metropolitano,

il secondo e dei Parrochi, il lerzo e di tutto il rimanente Clero della citta

di Urbino, ed il quarto fu sottoscritto da cento Parrochi deH'Archidiocesi.

La risposta fatla a voce da Monsignore, ivi stesso recitata, e degna dei

piu bei tempi della Chiesa. Da essa risulta che gli venne esibita la liberta,

ma con condizioni da non potersi conciliare per verun conto ne coi do-

veri della coscienza
,
ne colla santita del Ministero, ne con 1'onore della

Chiesa . Percio quella perfidiosa offerta venne da lui rifiutata; ed ora,

aggiunge egli, con quella sicurezza che ispira la tranquillita della co-

scienza
,
attendo 1' esito della causa, qualunque esso sia per essere

;
dis-

posto, colla divina grazia, di non ammettere altra difesa che quella, che

e promessa da Gesu Cristo medesimo
,
allor che dice, che lo Spirito del

Padre suo parlerebbe per bocca di chi vien tratto in giudizio ; imperoc-
che la parola di Dio da veruno puo essere meglio difesa

,
che da un Ve-

SCOYO, il quale ne e un principal ministro . Rammentisi il lettore, che

chi scrive cosi, fu tratto prigione sotto accusa d'aver eccitato a ribellio-

ne, predicando in una terra, do^e nonfu mai.

STATI SAUDI 1. Dichiarazione della Gazzetla ufficiale contro le nomine de'Ve-

scov! per le Romagne, le Marche e 1'Umbria 2. Lo scomunicato preto

Mongini e creato Cavaliere 3. Maneggi di preti scismatici contro

Mons. Caccia, Vicario capitolare di Milano; contegno del Pisanelli.

4. Secolarizzazione de' Seminarii
; violenza usata contro quello di Calta-

nissetta 5. II Garibaldi e piu altri mazziniani smettono la carica di De-

putati 6. Elenco di Giornali cattolici recato d

1. Dobbiamo saper grado al Governo di Torino per quello, che puo
chiamarsi piuttosto cinismo

,
che atto di lealta, con cui viene ognora

meglio mettendo in palese il senso, nel quale da lui s' interpreta, e yuol-

si attuare, il famigerato programma di Libcra Chiesa in libcro Stato
;
non

che la propria indole di quell'ossequio ,
che egli pretende di professare

verso 1'autorita religiosa. Piu fatti recentissimi
,
ed autentici per docu-

menti ufficiali
,
terranno luogo d'ogni nostro discorso

, per chiarire quan-

^ Civ. Catt. Vol. VIII, pag. 758.

Serie V, vol. IX, /ewe. 332. 15 9 Ccnnaro 1864.
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to percio s' ingannassero ,
o yolessero ingannare coloro

,
che osavano in-

sistere presso il Santo Padre, affinche yenisse a componimento conquel
Governo.

Leggesi nella Gazzetta ufftciate del Regno, del 23 Dicembre, la se-

guente nota ministeriale : Nel Concistoro del 21 di questo mese, il San-

to Padre ha provveduto alle sedivescovili vacanti nelle Romagne, nelle

Marchee nell' Umbria. Con sifTatta disposizione il Santo Padre ha inteso

piuttosto a fare un atto di sovranita in quelle proyince, formanti ora par-
te del regno d'ltalia, che ad esercitare I'autorita sua spirituale e gerar-

chica; dappoiche altre sedi yescoyili sono pur yacanti, e da maggior

tempo, che non quelle a cui avviso provvedere, nel Piemonte, nella Li-

guria, nella Lorabardia e in altre proyince del regno, per alcune delle

quali il Governo del Re non si rimase dal muoyere in piii occasion! i

convenient officii, affinche fossero provvedute. 11 Governo del Re pren-
dera le opportune determinazioni per la tutela dei diritti dello Stato, e di-

sporra, che non siano munite del regio Exequatur le bolle di nomina alle

sedi anzidette.

A chiarire 1'ipocrisia di che si co pre la violenza del Governo di Torino

in questo proposito, bastano alcune semplici riflessioni: 1. E falso che il

Sovrano Pontefice non avvisasse a provvedere altre sedi yescoyili d'lta-

lia. Furono norainati i Yescovi di Milano, di Crema, di Comacchio, di Ce-

sena, di Ravenna
,
e piii altri che non poterono mai mettere piede nelle

loro Diocesi, perche ritiutati da chi padroneggia quelle province. 2. Qual
iiclucia potrebbe la S. Sede collocare nelle proposte, chevenissero da co-

desto Governo, il quale da piu anni si reca a gloria d'aver violate i Trat-

tati, lacerati i Concordat!, messa a niente la Ragione canonica
,
e che a-

pertamente la fa da patrono d' pgni scismatico ed apostata? 3. II Santo

Padre, col provvedere alle Chiese delle Romagne ,
delle March e del-

1' Umbria, fece atto indipendente da ogni quistione politica : imperocche,
non esistendo per quelle province verun privilegio di nomina, e trovan-

dosi il Papa, sotto questo riguardo, pienamente libero, continuo ad eser-

citare la sua liberta in materia, che per se medesima, e prescindendo da

ogni anteriore concessione della S. Sede, e di esclusiva spettanza del Ca-

po della Chiesa. i. Da ultimo, se gli ufficii della Francia fecero ricono-

scere da parecchie grandi Potenze il puro fatto delle perpetrate usurpa-
zioni del Governo di Torino, la Francia stessa e le altre Potenze riserba-

rono per altro esplicitamente il diritto; e Napoleone III, nella sua famosa

lettera del 31 Dicembre 1859 al S. Padre
,
riconfermo incontrastabili i

diritti della S. Sede sopra quelle proyince. Come dunque, durando inte-

ri i diritti sovrani di dominio del Papa sopra quelle province, potrebbesi

ragionevolmente pretendere che li abdicasse, chiedendo il beneplacito di

Torino per nominarvi i Yescovi?

2. Del resU) un altro fatto recentissimo chiarira anche meglio le dispo-

sizioni di quellbverno contro la S. Sede, eziandio in cose di pertinenza
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strettamente spirituale. Giunse a Torino, il 21 Dicembre, la sentenza pro-

nunziata dalla S. Inquisizione llomana contro il pertinace prete Pietro

Mongini , parroco di Ogebbio ,
rendutosi degno d' atto, che gia da gran

pezza non erasi veduto piii mai : d' essere cioe solenneinente denunziato

come scomunicato mtando. Taoto basto perche il Governo di Torino giu-

dicasse quello scandaloso scomunicato degno de' suoi favori e delle sue

onorificenze ;
e percio la Gazzetta ufficiale del 22 Decembre ne annunzio

la nomina a Cavaliere dell' Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro. Questi

sono fatti che parlano da se.

3. Benche piu velato, non e men tristo il contegno osservato dal Mi-

Bistro di Grazia e Giustizia, sig. Pisanelli, verso Monsig. Caccia, Vica-

rio capitolare di Milano; dove una congrega di preti, che, incoraggita

dal Prefetto ,
carezzata e protetta dal Governo

,
da gran pezza va em-

piendo di scandali quella misera Diocesi
,
tanto si arrabbatto in denigra-

re, con ogni sorta di calunnie, gli atti del proprio superiore ecclesiastico,

che il Pisanelli a mezzo il Dicembre 1' invito a recarsi a Torino
;
e gli

scismatici trombarono lietamente
,
che ad audiendum verbum

,
ossia ad

ascoltarvi tali intimazioni, per cui o dovrebbe piegare, o non tornerebbe

piu. Mons. Caccia si presento al Pisanelli
,
chiari lo stato delle cose

,
e

dimostro tanto bene com' egli non avesse mai travalicato d'un punto il

limite de' suoi doveri ,
che il Ministro dovette questa volta rendere

omaggio alia verita ed alia giustizia ,
e lasciarlo libero di ricondursi

senz'altro alia sua Diocesi. Mentre Monsig. Caccia disponeasi a partire,

ecco giungere da Milano un indirizzo, portato dal Sindaco sig. Berretta,

e firmato da non pochi nomi di citladini
,
a cio condotti per le arti vituT

perose di que' malvagi preti; con domanda, che si dovessero cangiare

tutte le autorita della Curia ecclesiaslica , per cessare ogni cagione di

scissure e disordini. II Ministro, per salvar la capra e i cavoli, non iscon-

tentare gli scismatici e non pigliare le difese di chi egli avea gia dichia-

rato innocenle, s'appiglio alia politica di Pilato. Riscrisse al Sindaco con

ampie lodi pei soscrittori di quell' indirizzo
; aggiungendo , che que>to

sarebbe bastato di per se a renderlo capace della necessita, che si porti

pronto rimedio alle turbate condizioni religiose di quella citta e Dio-

cesi ,
onde nasce una minaccia permanente dell' ordine pubblico. Poi

soggiunse quanto segue:
In tale proposito ,

io mi reco a debito di ripeterle qui cio
, che ebbi

F onore di dirle di presenza. II Governo del Re e nella ferma risoltizione

che le cose ecclesiastiche di codesta citta e Diocesi si compongano a nor-

ma delle leggi vigenti , e in guisa che ne sorga il debito accordo fra le

due podesta ,
e 1' opinione pubblica ne rimanga soddisfatta. A tale uopo

io ho avviate pratiche con cotesto Monsignore Vescovo Vicario capito-

lare, chiamato per cio espressamente in questa citta , dalle quali mi n-

prometto un pronto e soddisfacente effetto; mentre non dubito soggiun-

gerle che
, quando non sortissero a quell' esito che ne f^endo , non mi
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rimarrei punto dal ricorrere a tutti quegli espedienti, che le leggi consen-

tono, affine di rirauovere da cotesta citta e Diocesi ogni ulteriore causa

di dissidii e turbamenti.

Cosi il versipelle Guardasigilli non solo non rese 11 dovuto omaggio
alia conosciuta innocenza e virtu di Mons. Caccia, ma per indiretto riba-

di le calunnie spacciate dagli scismatici di Milano, che stamparono : ave-

re il Yicario capitolare fatte certe promesse ,
ond'essi menavano trionfo.

II vero si e, che Monsignor Caccia non promise altro, che di perseverare
fermo ed incrollabile neH'adempimento de' suoi doveri. Ma Mons. Caccia

ebbe largo compenso di queste molestie nell' affetto che gli dimostro la

massima e sana parte del Clero
,
con mandargli a Torino indirizzi di os-

sequio ed obbedienza figliale; e nella sottoscrizione pubblica di sponta-
nee ofTerte, per presentargli una croce pettorale, come simbolo di quella

fortezza, che tanto bene s'addice al suo carattere ed alia sua virtu. L'U-

nita Cattolica raccolse percio, in pochi giorni, oltre a 1934 franchi; ed

in essa, dal 19 al 30 Dicembre si possono verier registrali i fatti e docu-

menti di queste intrusion} iaicali nel reggimento disciplinare della Chie-

sa. Delle quail rimase infastidito persino il Corrierc mercantile di Geno-

va
,

il quale non esito a stainpare le parole seguenti : Sarehbe per lo

meno singolare, che un Guardasigilli si gettasse a fare 1'Arcivescovo o il

Yicario capitolare ,
e che intervenisse a sciogliere in sacristia question!

di dogma o di disciplina clericale. I veri liberali cio non vogliono , ap-

punto perche non vogliono immistioni clerical! nel civile. D' altronde

vedono, che in fondo a tale strada c'e, o la creazione di uno scisma, o di

una nuova gerarchia all' anglicana ,
o di un sinodo presbiteriano ; cose

di cui nessun uomo politico in Italia si vorrebbe incaricare, e cui nessuno

pensa tampoco: ovv'ero il ridicolo e la confusione pel Governo .

4. E qui vierie a proposito 1' accennare un altro fatto
,
che mette a

meraviglia in evidenza i procedimenti usitati del Pisanelli. Da\YArmonia

del 5 Dicembre fu ristampata per disteso una protestazione ,
firmata da

79 fra Arcivescovi , Vescovi, Abati Ordinarii e Vicarii capitolari del Re-

gno di Napoli, contro un sopruso di codesto Ministro a danno de'Semina-

rii. In essa e chiarito che, dopo essersi protcstato alienissimo dal voler

sealarizzare \ Serainarii, il Governo, per mezzo di notificazioni e di cir-

colari
,
che scmbrano riguardare solamente la forma, con cui si dee dare

a' Maestri la facolta d' insegnare ,
in verita si recava in mano tutto il do-

minio deH'insegnamento in quelli, usurpando i diritti dell' Episcopate. Co-

rn' era da prevedere, quella protestazione non ottenne verun effetto. Ma
V ha di peggio; ed e la brutalita dei mezzi con cui si abbatte la legitti-

ma opposizione de' Vescovi. Noi ne abbiamo sott'occhio una prova in un

fatto, riferito nell'Amoma del 18 Dicembre, confermatoci in tutto da pri-

vate corrispondenze, e rispetto al quale YOpinione di Torino mendico ma-

gre scuse, senza poter nulla negare della sostanza. Or cosi fu scritto, sot-

to il di 8 Dicem-bre, alia benemeritaArmoiim: I1 Seminario vescovile di
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Caltanissetta e stato chiuso il 19Novembre per ordine del Ministero. Vo-

lete saperne il perche? II perche si e che questo Seminario, eretto dal

presente Vescovo, prosperava talmente, da fare invidia a qualunque altro

stabilimento governativo di simil genere. I giovani, che conteneva, som-

mavano a 110, e questi giovani erano 1'ammirazione di tutta la provincia.
II liceo invece, per cui si spendono annualmente 60,000 franchi

,
rima-

neva quasi deserto. Pensate se il Governo potea sopportare uno scanda-

lo siflatto? Che fece esso adunque? Comando all' attuale ispettore, che e

un passagliano, d'introdursi nell'odiato Seminario per insegnare la mora-

le a quei giovani. Ma il Vescovo di Caltanissetta , che dirigeva da se ii

Seminario, secondo il Vangelo di Gesu Cristo, e non secondo il vangelo
di Torino

,
non permise al passagliano ispettore di entrarvi dentro. Cio

basto
, perche s' informasse incontanente il Governo : come qualmente il

Yescovo di Caltanissetta avea mandato due bravi, armati di noderosi ba-

stoni, per impedire il passo all' ispettore. E i giornali prezzolati si affret-

tarono a mettere in giro la bella favoletta ! 11 Governo non voile altro; ed

un bel giorno eccoti 1' ispettore provinciale, accompagnato da militi e da

carabinieri, presentarsi al Seminario
,
ordinare lo sfratto a tutti i giovani

studenti
, e, per costringere i chierici a popolare le deserte scuole del li-

ceo, proibire eziandio ai professori del Seminario di aprire scuole private
nelle proprie case. Qucsta e la liberta d'insegnamento, che godiamo noi

cattolici nella nostra sventurata citta!

5. Irritati dalla sconfitla patita nel Parlamento, pel voto del 10 Dicem-

hre circa le cose di Sicilia, come narrammo in questo Vol. a pag. 106-

109, i Deputati di parte mazziniana si raccolsero in sinedrio per delibe-

rare sopra il da farsi. Parecchi de' piu caldi opinarono che tutti insieme

dovessero dare le loro dimissioni; ma i piu credettero opportuno di non

correre tant' oltre. Vcntiero pertanto a dissidio tra loro, e ciascuno fece il

piacer suo. Una quindicina, i piu napolitani e siciliani, difatto mandarono,
senza piu,, stampare pe' giornali le lettere di dimissione; tra le quali sono

degne di special menzionc quelle del Bertani e del Garibaldi. II Bertani,
oltre alia lettera di dimissione, scrisse a'suoi elettori di Milazzo una diffusa

sposizione dei motivi di essa, che leggesi nel Diritto del 23 Dicembre, ed

e un vero bando di guerra al Governo. II Garibaldi fu piu laconico; man-
do al Presidente della Camera una copia di lettera ai suoi elettori del

I.
8

Collegio di Napoli, dicendo che, pei motivi in essa indicati, credeva

necessario rassegnare I'uffizio di Deputato. In questa lettera, che leggesi

nel Diritto del 28 Dicembre, egli ricorda il mercato di Nizza, i consigli

che lo indussero a restare in Parlamento, e la sua devozione agli elettori.

Ma oggi, in cui alia vendita di Nizza veggo succedere il vituperio della

Sicilia,... mi sento costretto a rassegnarvi un mandato
,
che incatena la

mia coscienza. E finisce con dichiarare che il voto della Camera del

10 Dicembre ha offeso il dirilto e lonore e compromessajfl salute di tutta

r Italia.
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6. Questo documento, che e un guanto di stida gittato alia Monarchia,

fu riferito anche d&\YArmonia di Torino, n. 307; con la quale siamo lieti

di congratularci pel coraggio e la forza, con cui persevera a sostenere,

come pel passato, le sacrosante ragioni della Chiesa e della giustizia.

Sicche, non ci eravarno apposti male, ripromettendoci che pei fatti, onde

sorse in Torino 1' ottima Unita Cattolica, nulla non avrebbe a scapitare

la difesa della religione e della vera ci villa; poiche \ Armenia e 1' Unita

Cattolica, unite nel proposito di si nobile intendimento, fanno a gara di

Yalore per conseguirlo, con vero frutto de' lettori e vantaggio pubblico,

^ssendo cosi cresciuto il numero de'giornali e periodic! cattolici in Italia;

de' quali 1' Armonia del 22 Dicembre reco un consolante catalogo, di al-

meno 52, che per varii risguardi meritano tutti lode ed incoraggiamento

da chiunque ama la patria ed il Cattolicismo.

II.

COSE STRAN1ERE.

ALEMAGNA E DAMMARCA 1. Pettegolezzo del Bismark verso VAustria 2. In-

gresso delle truppe federal! nell'Holstein; atti de'Commissarii civili 3.

Manifestazioni del popolo pel Duca d'Augusteubourg, che vaa Kiel 4.

Dissidii tra le Poten/e alemanne circa il diritto di successione di Cristiano

IX o. .\lutazione di Ministero in Danimarca 6. Micii dell'Inghilterra

per la Danimarca, e sue minacce contro la Germania.

1. II Bismark
,

in cui mano sta
, pel suo pieno accordo col Re, la

somjna delle cose di Prussia
,
dovette rimaner trasognato, quando s'ac-

corse che per un istante
,

cioe nella quistione verso la Danimarca
, egli

si era messo d'accordo anche coll'Austria. Percio di presente cerco rn^do

di far capire ,
che non per questo egli avea ceduto un punto delle sue

pretensioni pel primato della Prussia. E il pretesto fu subito trovato. La

Confederazione Germanica dovea rispondere , per mezzo del suo presi-

dente, Barone Kiibeck, rappresentante dell'Austria, alia lettera di Napo-
leone III circa il Congresso. Trattandosi di rispondere, non ad un dis-

paccio di un Gabinetto , ma ad un Sovrano
,

il Kiibeck credette di non

dover seguire I'liso ordinario, indirizzando la risposta al rappresentante

Crancesea Francfort, ma di spedirla al Principe Metternich, ambasciadore

austriaco in Parigi , affinche, in nome del Kiibeck stesso, la presentasse

all' Imperatore. Inde irae. II Bismark vide in cio un atto di preminenza

carpito daH'Austria, e sotto il IS Dicembre scrisse subito al suo rappre-

sentante a Vienna , protestandosi che questo fatto non dee passare in

esempio, ne conferire all'Austria verun diritto di fare le parti del potere

esccutivo della Confederazione Germanica.

2. II re di Danimarca Cristiano IX
, quando Hi rassicurato che 1' Au-

stria e la Prussia non impugnavano il suo diritto alia successione, in vir-
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tii del Trattato di Londra del 1852, ma solo esigevano il mantenimenlo

della Costituzione, per quest! Tratlati guarentita ai Ducati di Holstein e

Lauembourg ,
cedette a' consigli dell' Inghilterra e della Russia

,
rivoco

TOrdinanza del 30 Marzo, ed ordino alle sue truppe di non opporre resi-

stenza aH'occupazione miiitare delle truppe federali. II che egli fece an*

die spinto da cio : che la Svezia, pronta a suggellare 1'alleanza con 1'im-

piego delle armi, ove s'impugnasse I'integrita della monarchia danese, o

quel diritto di successione, vi si rifiutava nel caso che la quistione si limi-

tasse all'ordine politico interne dei Ducati. Tuttavia la Confederazione os-

servo, che 1'Ordinanza del 30 Marzo, come provvisoria, era gia abrogata

dalla nuova Costituzione, promulgata il 18 Novembre da Cristiano IX, la

quale violava i diritti della Germania con 1'assoluta incorporazione dello

Sbleswig alia Danimarca ,
mentre fu dichiarato inseparabile dall' Hol-

stein. Percio non differi punto 1'esecuzione federale. Entrarono i Sassoni

ad Altona il 20
,
nel punto stesso che dalla parte opposta ne uscivano

pacificamente i Danesi, e cosi fu fatto da per tutto altrove (ino all'Eider,

confine dei due Ducati, comprese le piazze di Frederikstadt e di Rends-

bourg, di cui ritennero solo la fortezza. Gli Annoveresi occuparono vani

punti del Ducato; gli Austriaci si tennero in riserva ad Amburgo e poco
lontano i Prussian! . I Danesi si raccolsero nello Shleswig.

I Commissarii civili pubblicarono subito bandi per invitnre le popola-
zioni a tenersi tranquille, e lasciar liberoalla Confederazione 1'adnperar-

si pel mantenimento de' loro diritti; ma non accennarono punto alia

quistione della successione, che era la piii importante ; perchc neli' Hol-

stein si vuole
,
non pure Costituzione speciale, ma separazione assnluta

dalla Danimarca ; e per giunta pretendesi che lo Shleswig , inseparabile

dall' Holstein, debba parteciparne le sorti.

3. Tale essendo il vero scopo degli agitatori dell' Holstein, messi su ed

aiutati dal National Verein e da varii Stati di Germania
,
non badarono

punto ai bandi dei Commissarii federali; ed appena rassicurati contro le

truppe danesi, acclamarono Duca dell' Holstein 1'Augustenbourg, gli spe-

dirono Deputazioni, ne alzarono gli stemmi in yece di quelli della Dani-

marca, e proposero senz' altro il giuramento di fedella. L'Augustenbourg
non si fece pregare punto. Sostenuto dal Duca di Sassonia Gotha

,
e dal

suffragio della Baviera e d'altri minori Stati alemanni
, egli entro nel-

1' Holstein, festeggiato con grande entusiasmo, e si condusse a Kiel dove

giunse il 31 Dicembre, dopo che era stata sgomberata dai Danesi.

4. Questo contegno del popolo dei Ducati ebbe incoraggiamento da

nuove dichiarazioni dell'Austria e della Prussia; cioe che, se Cristiano IX

non tenesse i Trattati di Londra yalidi quanto alia Costituzione dei Du-

cati, non potrebbc invocarli come validi per la successione al trono, e

con sarebbe percio riconosciuto come Duca dell' Holstein, Shleswig c

Lauembourg ; protestandosi che sarebbe subito riconosciuto, se rivocasse

la nuova Costituzione bandita il 18 Ottobre. Per contro la Baviera, il Wiir-
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temberg e la Sassonia andarono difilato allo scopo vagheggiato da gran

parte della Germania, di cogliere cioe il momento opportuno, e staccare i

Ducati di Shleswig ed Holstein ed incorporarli alia Germania. L' Austria,

forse per impedire che si andasse troppo innanzi nei fatti, avea dato or-

dine al suo Generate in Amburgo ,
d' entrar innanzi a tutti nell' Holstein

ed occupare Altona, ed ivi, dicesi, dare prova del suo proposito di rispet-

tare i Trattati del 1852, se fbssero osservati anche dalla Danimarca
;
ma il

Generale sassone
,
incaricato del comando del corpo di occupazione, fece

fermare a mezzo la marcia degli Austriaci, che dovettero tornare indietro

ad Amburgo ;
e cosi si ebbe agio di fare le mentovate dimostrazioni.

5. Giunte le cose a questo punto, anziche impegnarsi in guerra contro

la Germania, Cristiano IX parve inchinare a'consigli dell'Inghilterra, del-

la Svezia e della Russia, a patto che non si recasse in dubbio 1'integrita

della Monarchia ed il proprio diritto di successione
;
e percio propose ai

suoi Ministri la rivocazione della recente Costituzione del 18 Novembre,
che era il tizzone di discordia con 1'Austria e la Prussia

;
le quali dovreh-

bero pensare a levarsi d'impaccio, se la Baviera e gli altri Stati tedeschi

persistessero in voler al tutto la separazione dci Ducati, contro il Tratta-

to di Londra. Ma il sig. Hall ed i suoi Colleghi, autori di quella Costitu-

zione, furono inilessibili e preferirono di rinunziare alia carica. II Re ne

accetto le diniissioni, e si studio di formare un nuovo Ministero
;
ma alii

2 di Gennaio non vi era ancora riuscito: e percio, non rivocata la Costitu-

zione, i Commissarii federali invitarono le autorita dell' Holstein e del

Lauembourg, in quello stesso di, a rimovere lo stemma dell' autorita da-

nese dagli atti pubblici, ed astenersi dal portare la coccarda. II re Cri-

stiano IX da parte sua, yedendo che la conciliazione diventava quasi im-

possibile, si per le opposizioni interne de'suoi, e si per le eccessive preten-

sioni messe in campo dalla Baviera, dalla Sassonia e dal Wiirtemberg, a

cui pareano cominciare a piegarsi anche le maggiori Potenze, con la pro-

posta di occupare lo Shleswig, ivi recossi col grosso del suo esercito, per

esservi pronto alia difesa
;
ed intanto interpose gli ufficii dell'Inghilterra.

6. 11 Gabinctto di Londra, che di niuna cosa e tanto sollecito, come di

soffocare la prima fiammella che si possa accendcre, per impedire che

divampi una guerra europea ,
avea preveduto quel che stava per acca-

dere. Percio il suo rappresentante a Francfort, appena seppe della pro-

posta austroprussiana di occupare anche lo Shleswig, s'a(Fretto di pro-

testarsi, che 1'Inghilterra sarebbe costretta di adoperare la forza in aiuto

della Danimarca, se le truppe alemanne valicassero le sponde dell' Ei-

der e toccassero lo Shleswig : il che deve aver gittato un po' d' acqua

sui bollori germauici; ma peraltra parte incalzo la Danimarca a modift-

care la nuova Costituzione in forma, che non contrasti punto coi Trattati

del 1852, affme di levare ogni pretesto all'Austria ed alia Prussia. II re

Cristiano IX, inchinato a condiscendere su questo punto, non puo averne

il consenso de' suoi
,
ed intanto per questo vede messi in dubbio i suoi
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diritti alia successione
,
e probabilmente in cuor suo fa della sua corona

quel capitale stesso, che Giorgio I suo figlio raostra gia di fare della

corona ellenica, cioe sentirla troppo pcsante e fastidiosa.

BELC.IO (Noslra corrispondenza] 1. Elezioni parziali alle Camere 2. Inqui-

sizioni giudiziarie contro alcune elezioni de'Cattolici
; maneggi ministeria-

li 3. Discorso del Re per la riapertura della Camera 4. Verificazione

de'poteri nel Senato e nella Camera dei Deputati 5. Conseguenze del

soprusi della fazione libertina 6. Elezioni comunali 7. Societa em-

pie del libero pensiero 8. Influenza razionalistica delle Universita dello

Stato 9. Islituzione di convegni cattolici 10. Radunanza per 1' opera
del Denaro di S. Metro.

1. Le elezioni del passato Giugno, come gia vi scrissi, aveano cre-

sciuto di non poco le forze della parte conservatrice del Parlame^glo. La

politica violenta del Ministero era condannata dal voto popolare ;
e pero,

stando a principii del regime costituzionale, il Ministero, tenendo con-

to di queslo suffragio della nazione, avrebbe dovuto ritirarsi, e cedere il

liiogo a persone di politica piu moderata. Ma egli sembra che 1'esercizio

della potesta suprema abbia per cotestoro attrattive insuperabili; ond'e

che, sebbene prevedessero quanto sarebbe arduo il loro compito, non po-
tendo fare assegnamento che sopra sole sei voci di pluralita favorevole

nella Camera, compresi i proprii loro suffragii, non si sentirono il coraggio
di abbandonare quei seggi, a cui s'erano arrampicali con si gran trava-

glio nel 1834. La piu grave cura di questo Gabinetto non e punto di ot-

temperare alia volonta della nazione, ma si di travolgerla o modificarla,

in quanlo e possibile, a proprio favore.

II signer Rogier, che di nome e capo del Gabinelto, era stato reietto

dagli elettori di Dinant. Si credette che le cose procedercbbero meglio a

Tournai, dove i Cattolici da gran pezza si crano sempre astenuti dal par-

tecipare alia lotta elettorale. Percio fa richiesto un Deputato malaticcio,

che dovesse voler dare le sue dimissioni, per cosi lasciar vuoto, in favo-

re del signor Rogier, il proprio posto al Parlamento. Ma questa volta i

conservatori non vollero darla vinta al nuovo candidate, senza opporgli
almeno qualche contrasto; e benche non fossero ancora disciplinati bene,

malgrado degli sforzi inauditi del Governo, lottando contro 1' influenza

del denaro gettato a profusione, se non trionfarono, almeno soccom-

bettero con gloria. II signor Rogier avea comperato a caro prezzo co-

si meschina vittoria: tuttavia i diarii ministerial! intuonarono subito di-

tirambi d' entusiasmo, e pretesero che, per avere un Minislroliberale ot-

tenuto, a forza d' inchini e di strisciate, il posto cedutogli da un altro li-

berale, il popolo avea riprovato 1'antecedente suo giudizio del mese di

Giugno, e messo a niente tutto il valore morale, risultante da quelle ele-

zioni generali.
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AUrettanto accadde a Nivelles, dove un liberale esagerato, sorretto da

tutte le forze delle sua consorteria, ottenne, con la pluralita di 40 sopra
2385 suffragi, di succedere ad un suo collega defunto. Allora tutto risuo-

no di nuovi canti di vittoria
;
e chi avesse dato retta a costoro, avrebbe

dovuto tener per certo, che le dottrine banditenel Congresso cattolico di

Malines erano, per cio solo, apertamente ripudiate da tutto il Belgio. Ecco

per qual maniera il liberalismo si sforza di forviare 1'opinione pubblica,
travisando i fatti a modo suo. Si vuol confessare peraltro, che costoro fu-

rono un po'piu modesti, quando in un'altra elezioneparziale, adHasselt,
dovendosi sostituire un successore ad un benemerito Deputato cattolico

morto poco prima, fu eletto a grande pluralita, a dispetto di accaniti op-

positori, il sig. Thonissen, uno dei professori piu cospicui dell' Universi-

ta di Lovanio, ed autore di parecchie opere assai pregiate.
2. Il^alore numerico, che risultava dalle elezioni del Giugno, non era-

si dunque cambiato per le lotte susseguenti ;
ed il Ministero restava in-

debolito comn, prima, con le sue sole sei voci di pluralita nella Camera;
allora fu risoluto di tentare la prova per rannullaraento di alcune elezio-

ni; il che a prima giunta non parea facile, ma certo la devozione servile

della fazioae libertina metteva speranza di poterne venire a capo. Si fe-

ce fare a Bruges ,
dove il signor Devaux ,

che e appellate il patriarca
del dottrinarismo, era stato escluso, una inquisizione giudiziaria, con in-

tendimento di avvalorare le dicerie fatte correre
,
di compra di voti e di

corruzione di elettori. Appena bandito questo trovato, i pudibondi giorna-

!i del Ministero si coprirono il viso colle mani, per la vergogna che senti-

vano di tanta onta della patria, e chiesero a gran voci che si annullasse

cotesta elezione per riparare ali'onore oltraggiato del Belgio. Per rispon-

dere a quest! splendid! inizii, una simigliante inquisizione fu avviata a

Dinant ,
dove gli elettori erano stati tanto scortesi e villani da escludere

il candidate signor Rogier , Ministro per gli affari esterni. Imperocche
ivi ancora, a delta loro, era stato d'uopo. di maneggi illegal! per ottenere

tale eftvti.o; e ad ogni modo doveasi una soddifazione all'amor proprio of-

feso di questi vinti, ma illustri campion! dalla parte dottrinaria, facendo

credere a tutti, che solo la fraude avea potuto sbalzarli dal'loro stallo par-

lamentare; e doveansi per giunta castigare elettori cosi indocili, chea-

veano avuto la temerita insigne di non curare le pretension! del Ministe-

ro, e per castigo si volcano tratti innanzi alia giustizia, il che torna sem-

pre spiacevole.

Per mala ventura dei liberal!, queste inquisizionilunghe e minute, con-

dotte con tutta la sagacita dei giuristi e tutta la condiscendenza dei ser-

Yitori ministerial!, non poterono accertare I'ombra d'un delitto: poiche la

Camera di Consiglio, dando sentenza che non v'era luogo a procedimen-

to, dichiarava che, non solo mancavasi al tutto di prove, ma difettavano

persino i ragionevoli motivi di sospetto ; percio irapossibile ogni proces-
so giudiziario, e chiarite come favole quelle pretese corruzioni. Ma dove
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si ferma la giustizia, non trova intoppo lo spirito di parte; e pero il Mini-

stero sembra aver tolto 1'impegno di trascorrere a tanto maggiori violen-

ze, quanto minori sono le sue forze.

3. Fino all'ultimo momento si dubitava, se il Re interverrebbe all'aper-
tura delle Camere

;
e la sua presenza erasommamente desiderata dal Mi-

nistero
, perche I'assenza di Sua Maesta avrebbe potuto interpretarsi come

im nuovo smacco per quello. Tuttavia non era agevole conciliare tante

esigenze contrarie. 11 nostro Re va si a fondo nelle convenienze del re-

gime costituzionale
,
che non sarebbesi indotto mai a farsi banditore di

provvedimenti violent!, nella presente condizione de' partiti; e per altra

parte il signor Frere, che e 1'anima del Gabinetto e capo dispotico della

fazione liberalesca, e tanto ostinato ne' suoi propositi ,
che sarebbe vano

sperare di vederlo rinunziare alia politica eccessiva, e contentarsi delle

parti d'amministratore del paese. Tuttavolta si venne ad acc^do. II

discorso fu compilato con estrema moderazione ,
in modo da non accen-

nare che a disegni d' ordine materiale
; pure una frasuccia perfida, in-

castrata la in mezzo come se fosse un nonnulla
,
conteneva tutto il vele-

no che non si potea spanderealtrimenti. I disegni teste noverati
,
e gli

altri di cui vi ho precedentemente fatto parola, basteranno a render frut-

tuose le vostre fatiche. Ora e da sapere che 1'anno innanzi, ed a que-
sto faceasi accennare dal Re con (\\\z\ precedentemente ,

erasi trattato del-

la legge sopra le pension! scolastiche, la quale deve ancora ottenere la

sanzione del Senato, e che qualcuno sperava di veder revocata per effet-

to delle elezioni
; erasi pure trattato della legge sopra i beni spettanti al

culto, sopra la legge pei'cimiteri ;
colle quali voglionsi mettere in salvo

i diritti della potesta civile, che e quanto dire, assoggettare la Ghiesa

allo Stato. Ora tutti questi disegni sono mantenuti dal Governo , come si

denunzio dall' inflessibile signor Frere al Senato; di che egli merita coni-

patimento ; perche, se egli volesse mostrarsi meno intemperante ,
la fa-

zione dei piu eccessivi tra i liberali
,
onde egli riceve gran parte della

sua forza, 1'abbandonerebbe senz'altro, ed allora per lui sarebbe perdu-
ta la pluralita parlamentare ;

tanto piu che eziandio nel Senato gli uni

sono vincolati agli altri per impegni reciproci.

4. Nel Senato la verificazione dei poteri si fece con quiete e prontez-
za secondo il consueto

;
ma nella Camera dei Deputati dovea scoppiare

la tempesta. Le inquisizioni giudiziali essendo andate a vuoto, doveansi

di necessita cercare pretesti di scandalo, se non anche di annullamento;
e pero la pluralita parlamentare decreto, che si presentassero cotesti do-

cumenti giudiziali. Quei della destra indarno mossero il dubbio, se una

inquisizione, che secondo la legge deve tenersi segreta, potesse essere

tratta in puhblico; e se la Camera, alia quale sola compete la verificazio-

ne dei poteri dei suoi membri, non si spogliasse d'una sua prerogativa
ricorrendo ad un potere giudiziario ;

e se con cio non trasferivasi ad ua
fiscale o ad un Ministro un' influenza eccessiva ed illegale. Tutte queste
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scabrose quistioni farono troncate, senza veruno esame, da una maygio-
vanza piu bramosa di piacere al Ministero ed al signer Devaux, che di

mantenere Ie sue piu belle prerogative.

Ma egli era d' uopo che si stendesse un rapporto parlamentare sopra

queste inquisizioni giudiziarie ;
ed in questo mezzo si procedette ad altre

verificazioni di poteri. Una protestazione tutta gremita di minuzie parti-

colareggiate, era pervenuta alia Camera circa P elezione di Bastogne; ed

un'altra di qualita assai piu grave circa P elezione di Gand. I Caltolici,

per ispirito di conciliazione
, proposero essi medesimi che si approvasse

Peletto liberate di Gand, malgrado delle ingerenze estralegali indicate nel-

la petizione, e la scarsa pluralita di voti ottenuti dalPeletto. Senza dubbio

essi si ripromettevano, che sarebbesi fatto altrettantoper Peletto caltolico

di Bastogne, soprattutto perche i fatti denunciati erano falsi, calunniosi,

smentiti da quei medesimi, alia cui testimonianza si appellava. E la sba-

gliarono assai. Imperocche a Bastogne era stato escluso un candidate libe-

rale, Ministro di Stato
; e, come gia erasi fermalo tra i Capi del partilo,

non doveasi fare in favore di costui punto mcno di quello che si era fat-

to pel signer Devaux. Cosi son fatti costoro. In difetto di ragioni pie-

gano il capo ad un cenno di chi loro comanda
;

si ricusano alteramente

d'obbedire a Dio ed ai suoi rappresentanti ,
ma si soggettano servilmen-

te, per vigliaccheria, per interesse, per paura, alle pretension!, anche ai

capricci d'unuomo; perche sanno che non vi ha favori, non protezione per
chi si serba indipendente, e tutto si riserbaad ingrassare gli schiavi, che

ciecamente servono al parti to. Per tanto P inquisizione parlamentare fu

decretata circa Pelezione di Bastogne, e P eletto signer Van Iloorde, gio-

vane di grande ingegno ,
fu escluso dalla Camera per la pluralita di soli

due voti contrarii. Questo era il primo risullato del procedimenti di que-

sto partito. Quanto all'inchiesta giudiziaria sopra Pelezione di Dinant, la

relazione fatta alia Camera concbiudevasi con la proposta di ammettere

gli eletti. Or siccome in questo caso nori v'era speranza di verun guada-

gno con una invalidaziorie, perche i Cattolici Paveano vinta, contro il si-

gnor Rogier ed il suo compagno di sventura, con circa 200 voci, e per
altra parte il signer Rogier potea entrare nella Camera per la porta di

Tournai, Pammissione fu approvata.

Per Pelezione di Bruges si voile messo a stampa tutto il processo giu-

diziario, che, stendendosi in grosso volume di piu centinaia di pagine,

richiedeva quindici giorni di tempo, durante i quali furono sospese le

tornate, ricominciandosi la discussione sopra cio nel giorno 8 Dicembre.

La relazione parlamentare conchiudeva pel riconoscimento degli eletti
;

il

che dava gran cruccio al Ministero, perche la Camera di Consiglio non

avea potuto scoprire in quelle elezioni ombra di delitto, la Commissione

parlamentare non vi potea scorgere una traccia viziosa ,
e tuttavolta vo-

levasi appagare Panimo offeso dell' escluso signer Devaux. I diarii libe-

rali si guardarono bene dal riferire codesta relazione ; prova manifesta
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della squisita loro imparzialita. La discussione sopra il da farsi fu arden-

tc nella Camera, ed il sig. Thonissen esordi la sua camera in modo

splendido, dimostrando, che se quella inchiesta segreta, e condotta contro

10 spirito delle leggi, non basterebbe per un caso civile o penale, molto

meno dovea valere per intaccare 1'onore degli elettori. II sig. Nolhomb,
rclatore della Commissione, espose i fatti, confute le imposture addotte

per avvalorare le accuse, dimostrandone 1'insussistenza. II sig. De Nayer
rivendico il Clero dalle calunnie appostegli, ed il sig. de Theux, il vene-

rando capo della destra, fece toccar con mano 1'ingiustizia del contegno

degli avversarii, ricordando loro, che la forza e la durata del nostro regi-

me dipende dalla pratica giusta della Costituzione. II dibattimento si

tronco da quelli cui pesava, benche ancora quattordici oratori avessero

chiesto di parlare ;
e si venne a voti, essendo 114 i membri presenti, e

mancavano solo il sig. Van Hoorde, escluso pel voto sopra mentovato, ed

11 sig. Soenens, valoroso avvocato cattolico, che era stato eletto invece

del sig. Devaux, e della cui elezione si trattava. Nello scrutinio 57 vo-

tarono per 1'annullamente e 56 per la validita, astenendosi im solo dal

dare it suffragio. Tre liberali votarono pe' cattolici, appunto perche lor

voleasi far un delitto di certe cose fatte a Bruges, quasi che non fosse no-

torio che si fanno da per tutto altrove, come il trasportare gratuitamente

gli elettori al capo luogo di circondario, ed imbandir loro qualche ban-

chetto. II sig. Coomans assicuro sapersi da tutti, che v'ebbe, tale elezio-

ne la quale costo 20, 000 franchi, un' altra per cui se ne spesero cosi fino

a 30 e 38, 000. Quindi e manifesta 1'iniquita commessa contro 1'eletto di

Bruges.
Un giovaneDeputato nel bel meglio d'una focosa declamazione sopra

questi, che egli appellava mezzi di corruzionc, interrogato dal sig. Dumor-

tier circa 1'uso di 8000 franchi da lui in persona spesi per la propria ele-

zione, non pote scampare dall'onta di confessare, che con quelli aveva pa-

gato i banchetti elettorali : eppure, se hen mi ricorda, cotesta elezione non

avea avuto contrasto. Ecco quali sono questi disdegnosi Catoni della si-

nistra. L'avrebbe passata cosi netta, s'egli fosse stato cattolicot Lo la-

scio pensare a voi. Certo gli abusi dovrebbero esser vietati a tutti, e

percio il signor Coomans, che e logico e schietto, propose una inchiesta

generale ;
ma la sua proposta fu reietta come importuna. Cosi a forza

d'intrighi e di violenze venne fatto a costoro di annullare quest' elezione,

contro la quale gli ufficii elettorali non avevano registrato il minimo ri-

ehiamo
,

in cui la giustizia non avea trovato ombra di delitto, e che la

Commissione stessa della Camera avea dichiarata regolare. Questo trion-

fb e senza dubbio vergognoso, ma il signor Devaux deve andarne pago.
5. Che dire d'un partito che, per escludere due membri cattolici dalla

Camera, anche solo temporaneamente (poiche ben potrebbero essere rie-

letti contro tutti gli sforzi del Governo) , sciupa un mese intero della sua

sessione, dal 10 Novembre al 12 Dicembre , con gran detrimento degli
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utili disegni gia da gran pezza desiderati
, e sempre differiti ? Che dire

<T un partito, che con obbedienza da schiayo
,
ad un semplice motto del

suoi capi ,
tratta i suoi avversarii come nemici e come yinti , appunto

come farebbe se ayesse giurato di mettere i Cattolici fuor delta legge ,

rifiutando loro ogni pubblico ufficio
, ogni diritto parlamentare? E se

sono Ministri quelli che per tal modo si sforzano di compiere il dissidio

tra i cittadini, e che consacrano al servizio dellalor fazione le forze della

patria comune
,
che dovra dirsi del loro yalore come goyernanti ,

e del

\OTOpatriottismot Un corrispondente dz\YIndependence scriyeva pocanzi,

parlando dei Ministri d'un altro Stato Costituzionale, queste parole : Si

direbbe al tutto che essi non hanno altro scopo ,
che di screditare il go-

yerno representative. Se tale non e lo scopo dei nostri Ministri ,
come

hen credo, tale certamente e il risultato del loro contegno. Un Deputato
lo pose in sodo, con rammarico, in una scrittura a stampa: L'indilleren-

za ed il malcontento hanno gia fatto progress! paurosi ; gia i gran Poteri

dello Stato scapitarono nella pubblica estimazione
; gia gli uomini assen-

nati, non interessati personalmente nelle nostre dissensioni ciyili, si dis-

gustano del presente, disperano dell'avyenire, e si mostrano anche trop-

po disposti a non piii partecipare ai comizii, dovesse pure il loro asteni-

mento aggrayare yiepeggio tin male, che essi giudicano senza rimedio.

Chi deye chiamarsi in colpa di questo abbattimento dello spirito pub-
blico

,
se non cotesta politica astiosa

,
animata da uno spirito contrario

non solo alia Costituzione
,
ma ancora ai sensi del popolo cattolico

;
la

quale calca le pedate, come lo confesso un corifeo del partito, della mi-

norita yinta del Congresso del 1830
; che, sotto colore d'indipendenza

del potere civile, yuol soggiogare la Chiesa allo Stato
;
che nell'ammini-

strazione si governa come se 1' uguaglianza civile non fosse registrata

nel nostro patto fondamentale
;
e che nella legislatura si conduce come se

yivessimo ancora sotto il reggimento di Giuseppe II o di Guglielmo I?

Che tristo servigio rendono dunque alia patria quei giornali , che, per
obbedire a' loro padroni e far gabbo a'lettori di corto vedere, rappresen-
tano ognora i Cattolici belgi in aspetto di cattivi citladini, avversi al legit-

timo ordine costituzionale 1 Perche y'ha dei Cattolici che non hanno la ri-

dicola prelensione di vantare il Belgio, come un modello ideale di perfetto

goyerno, e che pensano doversi lasciare ad ogni nazione il diritto di reg-

gersi secondo i suoi costumi
,
la sua indole e le giuste sue leggi ,

se ne

dovra forse inferire che essi ripudiano la nostra Costituzione da loro me-

desimi fondata, a cui prestano giuramento, e che essi non cessano di di-

fendere contro gli abusi liberaleschi, onde ne sarebbe viziato il senso e lo

spirito? Diro piuttosto che i soli amici leali della Costituzione sono ap-

punto i Cattolici; imperocche, fedeli alia voce della coscienza essi obbe-

discono sempre e da per tutto alle leggi del loro paese ,
e non si attri-

buiscono il diritto di abbattere la Costituzione nel Belgio, se sono Belgi;
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come non credono lecito sottrarsi al paterno reggimento del Santo Padre

a Roma, se sono Romani.

Non e certo un cattolico
,
ma si un caldo liberate

(
cioe un professore

d'una Universita dello Stato , e per giunta Consigliere comunale testc

eletto a Gand dal parti to, che si da per ispasimato della Costituzione) co-

lui che fiscaleggio tulte le nostre liberta, riprovandole perche riescono per
se raedesime, in paese cattolico come il Belgio, vantaggiose alia Chiesa.

E del pari non e giornale cattolico, ma al tulto liberale e portavoce d' un

membro del Gabinetto, anzi compilato da chi siede pel Miuistero nel Par-

kmento, quel giornale che scrisse nel 1857
, parlando dei Cattolici:

Toi sparirete per le vie legali, o sarete sterminati rivoluziouariamente.

6. Devo altresi tenervi parola delle elezioni comunali compiute in Ot-

tobre. Stando alia lettera ed allo spirito della legge, esse dovrebbero ser-

bare. un carattere tutto locale ed amministrativo: ma lo spirito di partele
fece deviare da questa tendenza razionale, ed il liberalismo vuol farle

servire a manifestazioni politiche. Quest' anno, soprattutto ,
i diarii del

Gabinetto s'adoperarono a questo intento, con lo scopo manifesto di po-
tersi rifare, nelle elezioni dell' Ottobre, dello smacco patito in quelle del

Giugno. Le grandi citta general inente sono liberali, ed a cagione dell' ex-

cessive accentramento, le influenze del Governo vi riescono assai efficaci;

per contro le elezioni delle campagne sono curate pochissirno dai nostri

superbi democratici
;

i quali percio si ripromettevano sicuro trionfo. Ma
furono delusi. Perche sebbene quelle elezioni riuscissero liberali, furono

del pari avverse al Ministero. Cosi a Bruxelles un candidato, combattuto

fortemente dai minisleriali, fu eletto a loro dispetto, come a Liegi furono

eletti quattro altri della stessa fazione
;
ad Anversa tutti i proposti, catto-

lici e liberali, ma avversi al Ministero, ottennero una pluralita di circa

mille sutTragi, e persino in alcune altre citta i Cattolici acquistarono prc-

ponderanza, e generalmente nelle Fiandre prevalsero i conservator!.

A proposito di queste elezioni e da notarsi il progredire del radicali-

smo, onde son minacciati non meno i dottrinarii che i conservator!
; quin-

di e da tener conto dell'odio sempre piu dichiarato de' nostri avversarii

contro la Religione. Cosi a Liegi due liberali furono rifiutati, 1'uno per-

che teneva suo figlio in un Collegio di Gesuiti, 1'altro perche era rneni-

hro delle Conferenze di S. Vincenzo de'Paoli. Yedete fior di tolleranza!

Yedete motivi degni al tutto di cotesti abbominatori dell'Inquisizione!

Cosi pure a Gand fu seel to un cotale, i cui scritti sembrano essere la pre-
fazione al libello del Renan, e che spinse 1' audacia lino a clnedere istan-

temente 1'abolizione dell' insegnamento cattolico e della nostra liberta

religiosa. Egli e il degno successore d'un Consigliere, professore del-

1' Universita dello Stato come lui, e che mori ostinato nel rifiulare ogni
soccorso religioso. Al qual proposito debbo accennarvi, quantunque con

mio grande rammarico, varii scandal! che commossero le nostre popola-
zioni cattoliche.
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7. Si sono costituite in piii luoghi certe associazioni
,

sotto nome di

solidali e di libero-pcnsiero ,
i cui membri si obbligano a rifiutare qua-

lunque ministero di sacerdoti all' ora della morte. Ye ne ha persino che^

yi si rifiutano si al loro matrimonio e si alia nascita dei proprii figliuoli.

Quest' empio impegno e incredibilmente illogico da parte di questi no-

mini
,

i quali ,
intitolandosi boriosamente liberi pensatori, vincolano per

sempre la loro liberta naturale, e la liberta della coscienza e del culto, con

un giuramento abbominevole. Ma poiche cosi vogliono, tal sia di loro.

Bensi e affatto intollerabile la pretensione che essi mantengono, ed in cui

sono sostenuti dal Governo, di sotterrare i loro morti nei nostri cimiteri

cattolici. Ouesto scandalo accadde in piu luoghi, ed il Clero non lascia di

richiamarsene ogni yolta con dignita ed energia. Ma che puo farsi contro

la prepotenza e 1'arbitrio? Secondo le nostre leggi, spetta all'autorita ci-

yile il diritto di polizia e di soprayYCglianza in tal materia
;
ma compete

all'autorita religiosa 1' amraettere ne' suoi cimiteri, ovvero escludere

quell i che professano o rifiutano la sua comunione. I giuristi men sos-

pelti commentarono in questo senso le nostre leggi, e tale in addietro era

stata fin qui la pratica. Anzi oggi ancora si rispettano i cimiteri dei pro-

testanti e dei giudei, e le profanazioni e le yiolenze sono riserbate a' soli

cattolici. Tantoche questi, pieni ancora di fiducia nei loro diritti, si vanno

meltendo d'accordo per organare in tutto il Belgio una petizione generale

contro tale sopruso ,
in modo che dara da pensare a' malvagi nostri go-

yernanti.

8. Questi principii pestiferi ed ostili alia Religione hanno loro sorgente

neirUniversita razionalistica di Bruxelles, ed anzi pure in una delle Uni-

yersita dello Stato. A Gand 1' amministratore ispettore dell' Universita
,

ed un professore della medesima, morti pocanzi ,
furono seppelliti senza

yerun concorso della Religione. Che trisla lezione per gli studenti ! Due

o tre altri di questi professori sono famigerati pel loro accanimento con-

tro ogni senso di religione. Grazie a Dio pochissimi scolari s' accostano

alia loro cattedra
;
ma perche mai i Cattolici dovranno del proprio pagare

un insegnamento contrario a' loro principii? Le due Universita dello Stato

costano ciascun anno sottosopra 969,489 franchi. Siccome la Dio merce

nella UniYersita di Liegi le nostre credenze sono rispettate, ne consegue

che la meta, per lo meno, di quella somma si yolge a profitto di una isti-

tuzione, in cui sembra prevalere T irreligione. L' Universita cattolica di

Lovanio, la quale sola e yeramente libera
,
e che non costa punto nulla

allo Stato, non trova presso i governanti che diffidenza ed opposizione ;

ma per compenso e sostenuta non meno dalla benevolenza delle nostre

popolazioni, che dallo splendore dei suoi risultati. Sopra 395 studenti ,

che si presentarono all' esame ufficiale
,

21 hanno ottenuto il loro grado

col piii insigne merito
,

89 con merito e 212 in maniera soddisfacente:

uno solo fu reietto e 68 furono ritardali.
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9. Con grande compiacenza passo ora ad annunziarvi un bel risultato

del Congresso di Malines, cioe 1' istituzionc di convegni cattolici in parec-

chie citta. Ve n'era gia a Liegi ,
a Gand

,
e a san Nicolo; ora se ne so-

no aperti ad Alost, a Bruges ,
a Verviers ,

a Bruxelles
,
e probabilmente

se ne istituiranno anche altrove. Oratori cattolici di gran yalore vi ten-

nero splendide conferenze, e per accennarvene almeno una tutta recente,

godo di dirvi che il Visconte Eugenio di Kerchove parlo nel convegno

(Cercle) di Gand sopra il Yero carattere della riforma del decimosesto

secolo, trattando questo argomento con quella yigorosa eloquenza, di cui

avea dato saggio al Congresso di Malines.

10. Bellissima pure fu 1'adunanza tenuta a Gand il 9 Dicembre, per IV
pera del Denaro di S. Pietro. Sua Eccellenza il Nunzio ed il Yescoyo

diocesano la presiedevano ,
ed un fervoroso discorso fu pronunziato dal

segretario signor Verspeyen ;
il quale a buon diritto si congratulo con

questa Diocesi, perche in questo solo anno spedi 52 suoi figliuoli a mill-

tare sotto le bandiere della santa Sede, e chiese che si inferyorasse la pro-

paganda pel sacriticio, per la preghiera e per la limosina. Qual e dun-

que mai, diceva egli, la causa misteriosa di questi trionfi della debolez-

za sopra la forza? I sapienti del mondo invano la cercano
;
ma noi che

wiamo di fede, noi conosciamo il dono di Dio. II Papa prega, e 1'uni-

yerso cattolico prega con lui e per lui. II nome di Pio IX suona su tutte

le labbra ed e in tutti i cuori. Questo nome benedetto si pronunzia dal

cristiano in tutte le sue preghiere, le umili fanciulle de' nostri yillaggi lo

pronunziano facendo scorrere il lor rosario, il sacerdote lo ripete oflferen-

do la yittima senza macchia; e la sera gl' innocenti fanciulli, chiedendo

a Gesu di benedire il loro sonno, supplicano il loro Padre che e nei Cieli

di proteggere il loro Padre che e a Roma. Finiro col diryi che la dio-

cesi di Gand raccolse pel Denaro di S. Pietro 186,799 franchi. Onde si

pare che, se a Gand si fa del male come per tutt' altroye, yi si fa ancora

assai del bene.

FRANCIA 1. Dichiarazioni spedite a Parigi da Vienna circa le quistioni da trat-

tare in un Congresso europeo 2. Dispaccio del Drouyn de Lhuys per
1'adunanza d'un Congresso rlstretto 3. Lettere del Sultano e del Re di

Portogallo a Napoleone III 4. Presentazione deU'indirizzo del Senato

all' Imperatore 5. Discussione ed approvazione del Corpo legislative

per un imprestito di 300 milioni ; una modificazione suggerita dal Thiers

e reietta 6. Riceyimento pel Capo d'anno.

1. Daquel che abbiamo detto nel precedente quaderno, a pag. 115-117,

i nostri lettori ayranno capito, che non era ageyole al Gabinetto di Parigi

il dare soddisfacenti le spiegazioni bramate e chieste da quello di Vienna;

ed il Duca di Gramont, inspirandosi alle istruzioni del Drouyn de Lhuys,
Bon tralascio di fare ogni sforzo per appianare le difficolta; ma queste

Serie V, vol. IX, fasc. 332. 16 9 Gennaro 1S64.
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eran tali da non potersi vincere cosi di leggieri ;
di die corse voce che

un rifiuto positivo d'ogni partecipazione al Congresso, yenuto da Vienna,
ayesse-troncate tutte le pratiche, anche riguardo al Congresso ristrelto, di

che parleretno qui appresso. II Memorial diplomatique del 27 Dicembre

chiari il garbuglio fatto da' giornali. II Conte Rechberg non rifiuto secca-

mente il Congresso , ma insistette sulla conyenienza che yi partecipasse
1' Inghilterra; e si studio di dimostrare che, astenendosi 1'Austria per tal

motivo dall' accettare d' interyeniryi
,
forse renderebbe piu ageyole un

rayyicinamento fra la Francia e 1' Inghilterra stessa, e 1'effettuazione del

Congresso medesimo. E tutto questo riferiyasi alia proposta d' un Con-

gresso europeo, non a quella d'un Congresso ristretto, proposto da Parigi

quando gia era in yia per cola questa risposta di Vienna.

Ma la Stampa, diario ufficioso e ministeriale di Torino
, pubblico i se-

guenti schiarimenli, che per certo le furono comunicati dal Gabinetto:

II Conte Rechberg scrisse, in data dell' 8 Dicembre, una seconda nota di

risposta al primitivo inyito dell' Imperatore pel Congresso generale, e

questa risposta ulteriore s' incrocio coll' ultima circolare di Drouyn de

Lhuys, della stessa data dell' 8 Dicembre. In quella dichiaraya, che 1'Au-

stria non avrebbe potuto sottomettere ad un arbitrate europeo, ne il potere

temporale del Papa in Italia, ne i proprii diritti sulla Venezia; e che ne

essa, ne la Russia, ne la Prussia avrebbero consentito mai a sottomettere

allo stesso arbitrato i diritti, che esercitayano sulle diverse parti del ter-

ritorio dell'antica Polonia. La circolare di Drouyn de Lhuys non fu rice-

Tiita a Vienna che 1' 11, e dopo che cpdesta seconda nota di risposta au-

striaca dell' 8 era gia fatta e spedita. E chiaro, quindi ,
che se ora 1' Au-

stria ammette la proposta delle conferenze ministeriali, non l'ammette se

non a patto, o che parecchie quistioni ,
tra le piu importanti indicate nel

dispaccio anteriore di Drouyn de Lhuys, non vi siano discusse, o che

non yi siano risolute. Percio dinumda che il soggetto di ciascuna confe-

renza sia fissato anteriormente. Si crede anche meno sicura di quello che

priina fosse stato detlo, 1' accettazione delle conferenze ministeriali per

parte della Russia. D
r

altra parte paiono aumentarsi i segni di migliore

intelligenza e di accordo tra le tre Potenze del Nord.

2. Fallita la prova d'un Congresso europeo, si pel rifiuto dell'Inghilter-

ra, e si perche le principali Potenze esigeyano dalla Francia un program-
ma, che questa non potea metier fuori senza pericolo suo proprio, o per
10 meno senza raddoppiare gli ostacoli gia esistenti, il sig. Drouyn de

Lhuys ebbe ordine di indirizzare, in forma di dispaccio sotto il di 8 Di-

cembre, un inyito alle Potenze, che non aveano opposto un assoluto rifiu-

to, per un Congresso ristretto. In questo documento, recitato nel Memo-

morial diplomatique del 27 Decembre, il sig. Drouyn de Lhuys si sten-

de in dimostrare, che il Governo francese non potea ne doyea preparare
11 chiesto programma, e che del resto il rifiuto dell'Inghilterra ayea resa
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impossible 1'effettuazione del generoso concetto
deH'Imperatore.Chetut-

tavia cio non impediva, che si tenesse una riunione piu ristretta delle

Potenze, le quali o aveano aderito senza riserve, o chiedevano soltanto

schiarimenti
;

intorno al qual punto si potrebbero appianare le difficolta

per via di comunicazioni tra i rispettivi Ministri, affine di facilitare un

risultato pratico di un tale Congresso.
Finora non si sa che veruna Potenza abbia sopra cio presa veruna de-

terminazione
;
ma e probabile che questo disegno debba approdare a

quello stesso termine che il precedente, poiche le difficolta principali, che

mandarono a vuoto il disegno di questo, valgono anche per quello.

3. II Moniteur pubhlico fmalmente lerisposte, tin qui inedite, del Sul-

tano e del Re di Portogallo all'invito di Napoleone III. Amendue, or che

sanno che la cosa e impossible, 1'accettano di gran cuore con amplissi-

me.lodi. Solo il Sultano, parlando a viva voce coll'Ambasciadore france-

se, sig. De Moustier, espresse il desiderio di veder predefinito il pro-

gramma.
4. II Senato mando il suo Presidente con una deputazione di piumem-

bri, per presentare a Napoleone III il gia approvato indirizzo. L'lmpera-
tore ne colse occasione per dichiarare le sue hrame pacifiche : Dentro,

eome fuori, desidero l'acquetamento delle passioni, la concordia e 1'unio-

ne. Troppa robal Poi aggiunse: Affretto con tutti i miei voti il mo-

mento, in cui le grandi questioni, che dividono i Governi e i popoli, po-
tranno essere risolte paciticamente da un arbitrate europeo. Questo desi-

derio era quello del capo della mia famiglia, quando esclamava a S. Ele-

na: il guerreggiare in Europa e quanta fare una guerra civile. II gran

conquistatore, che per tanti anni copri di sangue e di cadaveri tutta Eu-

ropa, quando fu a S. Elena capi il bene della pace. II suo successore ha

il yantaggio di aver tra le sue mani il vero mezzo efficace da conseguir-
la. E questo consiste in cio : che la rivoluzione settaria non si creda so-

stenuta e protetta dalla forza di 600,000 baionette, che paiono aver sal-

dati sulle loro punte i trofei di sicura yittoria. Con cio solo la pace tor-

nerebbe in Europa.
5. La proposta fatta dal Governo, d'un imprestito di 300 milioni di

franchi, per diminuire d'altrettanto il debito ondeggianfe, che sale a mil-

le milioni
, diede al sig. Thiers 1'occasione di ricomparire nell'aringo par-

lamentare, nella tornata del 24 Dicembre. Egli parlo egregiamente, e

propose una modificazione : cioe che si consentisse all' imprestito, ma
limitando la facolta che ha il Governo di emettere Buoni del Tesoro, cosi

che per 1'anno prossimo non dovesse eccedere i 100, o tutt'al piu 150

milioni
;
e cio si per aiutarlo a non lasciarsi strascinare di bel nuovo a

spese eccessive
,
le quali in capo all'anno ricondurrebbero il debito on-

deggiante ai mille milioni
,
che ora tanto pesano ;

e si per non dar moti-

YO d' inquietudini alia diplomazia, la quale in quei 300 milioni potrebbe
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scorgere motivi di teraere per la conservazione della pace. Riprovo
schiettamente

,
come onerose ed rautili, le piccole e lontane spedizioni

della Cina, della Cocincina, del Giappone, e la probabile del Madagascar,
e sopra tutte la costosissima del Messico ,

feconda solo di danni e d'im-

pacci ;
e peroro caldamente per la pace. Fu combattuto con vigore e cor-

tesia dagli oratori del Goyerno
,
e la proposta modificazione fa reietta

a grandissima pluralita di suffragi. La legge d'imprestito fu approvata

pienarnente, qual si yoleva dal Goyerno, con 242 contro soli 14 suffragi

contrarii
,
essendo 256 quelli che deposero il loro yoto.

6. II solenne ricevimento pel capo d'anno ebbe luogo il di 1 di Gen-

naio alle Tuileries, con 1'usata pompa. II Nunzio della Santa Sede offer!

all' Imperatore gli augurii e gli omaggi del Corpo diplomatico. Napoleo-
ne III rispose ringraziando, e guardando quei yoti come im felicepresa-

gio , malgrado delle presenti difficolta cbe si suscitarono in yarie parti

d'Europa; e disse di contidare, che tali difficolta. sarebbero appianate
dailo spirito di conciliazione dei Soyrani, onde la pace d' Europa sareb-

be mantenuta.

AMERFA SETTENTRIONALE
(
Stall Vniti. Falti precipui del 1862.) 1. Disegni

del Governo federale circa la condolta della guerra 2. Prosper! suc-

cess! de' Federal! nel Tennessee, nel Kentuky e nella yalle del Mississipi

3. Vittoria del Burnside nella Carolina settentrionale 4. Nuovi disastri

de' Confederati sul Mississipi; battaglia di Piltsbourg 5. La Nuova Or-

leans cade in potere de' Federal!; battaglia di Corinth
;
resa di Memphis;

ritirata del Beauregard 6. Yittorie de'Federali nella Georgia; occupa-
zione di Norfolk 7. Danni recall alle navi de' Federal! per una fregata

corazzata di ferro del nemico; duello del Merrlmac e del Monitor 8. As-

sedio di York-Town; vittoria de'Federali a Williamsburg ;
ritirata de'Con-

federat! a Richmond 9. Battaglia di Fair-Oaks 10. Sette giornate di

combattimenti; ritirala de'Federali sul James-River 11. Provvedimehti

del Lincoln e del Congresso di Washington 12. Bill di confisca

18. Nuovi vantaggi de' Federal! sul Mississipi 14. Error! e perdite del

Generale Pope; ritirata del Mac Clellan 15. Battaglie nella Yirginia e

nel Maryland invaso daiConfederali; loro sconfitta ad Antietam-Creek

16. Bando del Lincoln per emancipazione degli schiavi
;
adesione degli Sta-

ti 17. Yittoria dei Confederati a Frederiksbourg; risultati della guer-

ra del 1862.

1. Corsero pressoche due anni
,
dacche la molteplicita e T importanza

somma degli avvenimenti d' Europa ,
e la stretta loro attinenza cogl' in-

teressi cattolici e con la causa della Santa Sede, ci tolsero affatto il rnodo

di narrare partitamente le sanguinose yicende di quella guerra crudelis-

sima
, che da tre anni si combatte fra gli Stati della Confederazione del-

1' America settentrionale. Le battaglie, le quali nel primo anno erano phi
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slrcpitose che micidiali
, divennero poi e frequenti ed ostinate c memo-

rabili per le stragi, crescendo la perizia ne' General! e I'accanimenlo nei

soldati. I Federali o unionisti che vogliansi appellare, per ampiezza di

territorio, pernumero di milizie, per forza d'armate navali, erano si pre-

valent!
,
che a priraa giunta la resistenza de' Confederati o secessionist

parea dovere riuscire a sicura e pronta disfatta, se per questi la valentia

strategica de' condottieri .e la disciplinata intrepidezza de' combattenti non

avesse supplito al difetto del numero , compensando con la persistenza

indomita nelle difese, con la rapidita delle mosse
,
con 1' impeto degli at-

tacchi
,
con 1'accordo ne' disegni delle imprese, quel tanto in che erano

inferiori al neraico. Di che provenne, che si proseguisse fino al presente

quella lotta gigantesca, per la quale oltre a mezzo milione d'uomini gia

perirono di ferro, di fuoco e di malattie
;

interi Stati furono posti in de-

solazione; migliaia di famiglie ridotte aU'estrema miseria; e fin 1'Europa

vide pericolare la sua industria ed il suo commercio, per carestia di cotone

con che alimentare il lavoro
,
e dar pane agli operai delle officine inglesi

e francesi. Ma le cose di quella guerra oggimai paiono volgere al loro

termine; e percio riputiamo necessario di compiacere al desiderio, che i

discreti lettori potessero averne, dando qui un conciso sommario dei prin-

cipali fatti politici e railitari, che si compierono cola in questo frattempo,

ripigliandonc il filo cronologico dal punto, in che lo lasciammo nel Vol. I

di questa serie, pag. 379-84.

I disastri di Bull's Run, di Manassas Junction
,

di Springfield e d'Ed-

wards Ferry 1, nell'estate del 1861, avean chiarito i Federal!, che le in-

composte loro moltitudini mal poteano reggere all' urto poderoso e hen

diretto de' Confederati. Pertanto, richiamato il nerbo delle truppe dell' e-

sercito settentrionale sotto Washington, si per difesa di questa Gap! tale
,

e si per poter dare loro qualche piu saldo organamento ,
il Governo del

Lincoln volse tutte le cure a Ire punti principal! : 1. Formare un esercito

forte e compatto ,
e con esso marciar diritto contro Richmond

, capitale

de' Confederati
,

e cosi troncar la testa degli Stati sollevati. 2. Impa-
dronirsi delle citta e fortezze poste a lido dell'Atlantico , per torre a' sol-

levati ogni aiuto esterno, ed ogni mezzo di rifornirsi col commercio eu-

ropeo. 3. Suggettare alle armi federali lo sbocco ed il corso di tutto il

Mississipi ed i tiumi Tennessee e Cumberland, per cosi stringere i Con-

federati entro una cerchia
,

la quale dovesse venire ognora piu serrata

verso il centro della sollevazione. Di questi tre assunti 1' ultimo fu il pri-

mo a cui si pose mano, con prospero successo, sul cominciare del 1862.

2. L'inusitata mitezza dell'invemo del 1862 avea permesso ai General!

Rosenkrantz e Skoepf di assalire e discacciare da tutta la Virginia occi-

\ CiviltA Cattolica Scric IV, vol. XI, pag. 630
;
Vol. XII, pag. 256 : c Serie V, vol. I ,

pa*. H22.
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dentale i presidii lasciativi da' Confederati,i quali furono costretti altresi

a sgomberare quasi tutto il Kentuky, dopo una disfatta loro inflitta il 18

Gennaio a Somerset dallo Skoepf , che li insegui gagliardamente nella

loro ritirata sul Cumberland. Un'altra serie di rovesci obbligo i Confe-

rati a ritirarsi dal Missouri
;

ed intanto due armate di fortissime canno-

niere, rivestite di ferro, si allestirono pel Governo federale a S. Luigi ed

a Cairo
, aspettando cbe nuove forze loro sopraggiungessero pei fiumi

Tennessee e Cumberland. I Confederate s'erano ingegnati di chiudere il

passo dal primo al Mississipi, alzando il forte Mac-Henry sopra un' isola

che gli sta in mezzo
;

e per lo stesso fine aveano eretto sulle rive del

Cumberland
,
sotto nome di forte Donelson

,
un vasto campo trincerato ,

in cui rinchiusero munizioni, armi in gran copia e vittovaglie in quantita

sufficiente. Ma le armate di cannoniere federali rendeltero vani quest!

apparecchi di difesa : che, risalito 1'Ohio, penetrarono parte nel Tennes-

see e parte nel Cumberland, per sostenere 1' esercito terrestre del Gene-

rale Grant. II quale invest! subito il forte Mac Henry, lo fece bombardare

dalle cannoniere, e lo costrinse alia resa
,
che fu fatta il 6 di Febbraio ;

quinci mosse all'attacco del forte Donelson
, che, dopo due giorni di ga-

gliarda resistenza, cadde in suo potere, alii 16 dello stesso mese
,
con

tutti i 13,000 uomini che vi erano trincerati
,

e copia immensa di armi

e munizioni. Alii 24 Febbraio il Grant, proseguendo di vittoria in vitto-

ria, fu padrone di Nashville , Capitale del Tennessee, mosse contro il

confederate Polk che era rientrato nel Kentuky occidental, e lo costrin-

se ad abbandonare Columbus
,
e ritirarsi di fretta a Memphis sul Missis-

sipi ;
sicche oggimai la gran valle di questo parea sul punto di venire

tutta in balia de' Federali, se non accorreva il valoroso Beauregard con

80,000 uomini a frenarne il corso e contrastare la vittoria, in quel modo

che narreremo piu sotto.

3. Mentre cosi, scorrendo per la valle dell' alto Mississipi, i Federali

s' accostavano alle posizioni militari piii important pel nemico, parti-

va 1'8 del Febbraio, da Annapolis, il Generate Burnside, con un'armata

di oltre a cento navi e 12,000 uomini da sbarco; il quale si getto all' im-

provviso nello stretto di Pamlico
,
dove i Confederali aveano costruita

una piccola armata navale
,
ed in poco d' ora la distrusse

; quindi assali

la grande isola di Roanoke
,
nella Carolina del nord, e dopo sole 36 ore

ne fu padrone, aprendosi cosi libero il passo ad occupare le due citta di

Elizabeth e d'Edenton. Con solo questo i Federali ebbero in loro potere

tutte le fiumane navigabili della Carolina del nord, conquistarono una

postura fortissima, e condussero a buon punto la guerra sulle coste ma-

rittime. Ricevuti poi grossi rinforzi, il Burnside imbarco truppe scel-

te sulle migliori sue barche cannoniere, risali la Neuse, e sbarco il 11

Marzo sotto le mura di Newbern, di cui s'impadroni 1' indomani per vi-

TO assalto. Questa vittoria valse a' Federali, non pure il possesso della
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citta, ma i sei forti che la difendevano, cinquantaquattro gross! canno-

ni, gli approvvigionamenti da bocca e da fuoco, e cinque navi a vapore ;

e pergiunta rcndette cosi pericolosa a' Confederati la difesa di Norfolk, lo-

ro precipuo arsenale, chc, come diremo a suo luogo, di li a non molto

dovettero abbandonarlo.

4. Quest! prosper! success! ottenuli dal Burnside furono tanto piii fu-

nesti a' Confederati
,
in quanto impedirono loro il mandar validi aiuti al-

1'esercito meridionale del Mississipi. II Generale Beauregard, quandone

prese il comando alii 5 di Marzo ,
lo avea trovato diviso in due corpi , UD

de' quali si ritirava verso Jakson nello Slalo di Mississipi, e 1'allro ripara-

vasi a manieradi fuga nrll'Alabama. Pochi di appresso due General! con-

federati
,
cacciati dal Missouri ed inseguiti nell'Arkansas ,

soccombeano

a Pea Ridge, il 10 Marzo, ad una terribile disfatta, in cui peri uno dei

piu valenli loro capi, il Mac Cullogh. II Beauregard non ismarri per que-

sto; ma raccolte quante milizie pole levaredallaLuigiana, dairAlabama,
dal Mississipi ,

e quelle die erano state discacciate dal Kentuky e dal

Tennessee ,
e cosi rannodati circa 80 mila uomini

,
rientro nel Kentuky

occidentale, e si pose a campo eutro fortissime munizioni presso Corinth.

Di qui egli proie^geva i varii e piu importanti rami di vie ferrate, e

guardava Memphis, in faccia a cui un' isola, segnata col nurnero 10, e

guarnita di batterie salde e numerose
, assicurava pe' Confederati il corso

del fiume, abbarrando il passo alle cannoniere de' Federali. Ma il su-

premo comandante di questi ,
il Generale Halleck, chiamo a se i corpi

comandati dal Grant e dal Buell
,
e mosse da piu parti contro il Beaure-

gard. Questi si studio d'impedirne la riunione; e, fattosi incontro al Grant,

lo raggiunse alii 6 Aprile presso Pittsbourg, e lo assail con tanta pron-

tezza, che una intiera divisione fu fatta prigioniera, ed un'altra tagliata a

pezzi. La nolle divise i combaltenti. L'indomane si rappicco la battaglia,

e quesla volgeva si propizia a' Confederati
,
che gia erano sul punto di

rovesciare nel Mississipi il nemico, quando le cannoniere federal!, scen-

dendo pel fmrae ed appostandosi rapidamente di fianco ed alle spalle dei

vitloriosi, li fulminarono a milraglia con tanta furia e strage, che li co-

strinsero a dare volta addietro. Fu impossible al Beauregard riafferrare

la sfuggita vittoria
,
massime perche in quella nolle il Buell pervenne a

congiungersi col Grant; onde gli fu forza battere in ritirata verso Co-

rinth. L' isola designata col numero 10, dopo 22 giorni di valorosa dife-

sa
,
cadde percio ancora essa in potere de' Federali, a cui si spalanco eosi

larga la porta verso Memphis.
5. Ma questo non era che un preludio d'assai piu grave disastro pei

Confederati. Imperocche un'armata de' Federali, che gia da qualcbe tem-

po teneasi a Ship Island, aH'imboccatura del Mississipi, ricevette di quei

giorni un gagliardo rinforzo di cannoniere e truppe di sbarco; dppo di

che essa comincio a risalire il fiume. Due forti
,

il san Filippo ed il Jak-

son, difendevano da questa parte la citta di Nuova Orleans, ed una cate-
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na era tesa dall'uno aH'altro, per niaggior sicurezza della flottiglia de' Cqn-
federati

,
che vi stava dietro a riparo. Ma i Federal! con ardita risoluziq-

ne, a yoga arrancata, ed a tutta forza di vappre, si cacciarono alii 24 Apri-
le tra i due forti, radendone quasi i bastioni, in modo da scansare i colpi
delle artiglierie che non poteano mirare si basso; ruppero la catena, si pre-

cipitarono sulle navi de'Confederati e le distrussero in un baleno
; poi cor-

sero a Nuova Orleans
;
la quale alii 26, senza colpo ferire, dpvette

arren-

dersi;ed alii 27 anche i forti capitolarono. Con cio il Mississipi fu aperto
allenavi federali, che lo corsero per gran tratto da padroni, entrando in

possesso di ricche citta; risalirono il fiume Bianco e 1'Arkansas, e poterono
dar mano agli altri, che al di la di Memphis stringevano il Beauregard. E
difatto un mese appresso, alii 28 Maggio, dopo piu giorni di zuffe conti-

nue e di micidialissima battaglia presso Corinth, il Beauregard fu costret-

to ad abbandonare questo suo accampamento, e ritirarsi piu entroleterre

del Mississipi, lasciando
liberq

il passo al neraico, che alii 6 Giugno distrus-

seun'altra armata di cannpniere de' Confederati, e s' impadrpni di Mem-
phis. Con cio quasi tutto il corso del Mississipi fu in dominio de' Fede-

rali, che attesero a trar proh'tto delle loro vittorie per domare gli Stati

rieonquistati , impedire a' Confederati pgni soccorso dal Texas, e dal-

1'Arkansas, prima di muovere contro Vicksbourg, il che fecero nel sus-

seguente picembrc, come si vedra a suo tempo. Ma duro intoppo trova-

rono negli abitanti di Nuova Orleans, che
cpstretti

dalla forza rodeano il

freno, e in tutti i modi faceano sentire al yincitore 1'odio e la smania di

yendetta, che bolliya loro in cuore. II Gcnerale Butler, che tenea il coman-
do della citta

,
bandi

rigpri
terribili , eziandio contro le gentildonne, cui

voile trattate come femmine da partito, qualora rinnovassero gl'insulti;
ed appunto da gentildonne gli fu poco appresso dimostrato qual caso fa-

cessero delle sue minaccie, poiche di lor mano, in mezzo alleyie, di

giorno, gli furono tratti quasi a bruciapelo piii colpi di pistola, onde ri-

inase
illesp per gran ventura. Ma alia pertine, armando i negri contro i

loro antichi padroni, dopo averli proclamati liberi, ed usando rigore ineso-

rabile, il Butler compresse e sedo que' moti, e la citta giacque prostrata.
6. Cosi tutto neila valle del Mississipi procedelte fin qui prospera-

meiitc, benche con forte conlrasto, pe' Federal!. La sorte arrise loro an-

che piu propizia, in questo frattempo, sulle coste deH'Oceanp. II Com-
modoro Dupont, preso Porto Reale, avea distrutto il forte S. Simone nella

Georgia, ed alii 3 di Marzo gia s'era impadronito di parecchie citta ed

isole della Florida. Quindi yersavano in gran pericolo Savannah e la stes-

sa Charleston, che i Confederati temeano di perdere, dopo aver inutil-

mente tentato di ripigliare Newbern occupata dal Burnside. II cimentp
parye si pauroso, cheil Presidente Jefferson Dayis, alii 3 Maggio, intimo

un giorno di digiuno e di preghiere pel di 1.6. Ma prima che questo giun-

gesse, unnuovo colpo mortale attristo le sorti de'Confederati. Che una

forte spedizione nemica, accompagnata dallo stesso Lincoln , parti
dal

forte Monroe, sbarco a Willoughby alii 9 Maggio, e marcio contro TSor-

iolk con tanto impeto, che il comandante de' Confederati, yeduta impos-
sibile la difesa, abbandono quel precipuo arsenale, dopo aver incendiate

le navi e le munizioni, e fatto scoppiare il famoso Merrimac ,
delle cui

imprese diremo qui appresso, e che per due niesi avea sparso il terrore

in tutti i porti degli Stati Unili. Cosi tutte le coste meridionali, salvo
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Ic due citta di Savannah e di Charleston, furono ridotte all'obbedienza

del Governo di Washington; e questi furono i
principal!

trofei de' Fede-

rali nella primayera del 1862, oltre al vantaggio d' aver effettuato uno
stretto blocco di tutte le coste dell'Oceano. Oride pote dirsi

,
che dei tre

impegni propostisi dal Governo federate, i due gia erano ottermti.

Restava tutlavia da eftettuare il disegno contro Richmond
; perche,

sebbene anche da questo lato le cose succedessero da principio con feli-

cita non minore che all' occidente ed al mezzodi, fino a poter meltere il

campo in vista di Richmond ,
tultavia una h'era riscossa de' Confederati,

seguita da parecchie insigni yittorie, strappo di mano a' Federali tutti i

vantaggi ottenuti, e li ricaccio fin sotto Washington. Di che accenneremo

brevemente i fatti principal!.
L'esercito settentrionale detto del Potomac, dal nome di questo fiume,

e posto sotto il comando del Generate Mac Clellan, impiego piu di sei

mesi ad organizzarsi e disciplinarsi, e fortificare Washington, mentre i

Confederati continnavano ad occupare Manassas e Centreville. Sui primi
del Marzo il Mac Clellan disponeasi a ripigliare vigorosamente le ostilita

contro il nemico; ma questo, avuto sentore del suo disegno, levo il

campo
con gran silenzio, e si ripiego rapidamente verso Richmond, COST che

quando il Mac Clellan si mosse ad inseguirlo, appena pote raggiungere
un ultimo stuolo della retrogtiardia. Quindi fu d' uopo cambiar disegni,

perche le pioggie impediyano di continuare per terra quell' inseguirnento.
Lasciato bastevole presidio a difesa di Washington, 1'esercito del Potomac
alii 17 di Marzo comincio ad esserc trasportato per mare al forte Monroe,
posto alia punta meridionale della penisola della Virginia, dove otto gior-
ni prima era avvenuto un combattimento disastroso pe' Federali, e che

cagiono mutamenti grandissimi in tutta la marina militare della stessa

Europa.
7. La dove i confluenti del James-River e dell' Elizabeth-River formano

un gran seno, che va a confondersi col mare
,
teneansi in vedetta due

grosse fregate federali
;
e poco distante il resto della loro armata. Agli 8

di Marzo usci da Norfolk, e scese per I' Elizabeth-River, una grande Irega-
ta ad elice de' Confederati, denominata Mcrrimac, lutta corazzata di fer-

ro, e coperta d'un tetto pure di ferro, armata di cannon! dell' Armstrong
da 100, e munita a" un enorme sperone o rostro di ferro a proda. Questo
mostro, invulnerabile ai col pi delle fregate federaii, sprezzandone il fuo-

co, s'accostp
loro pacalamente, e conticco 11 suo rostro nei fianchi d'una

di esse, e vi aperse tale squarcio, che in pochi minuti quella si affondo,
traendo seco piu di 200 uomini nell'abisso. Ma in quest' urto lo sperone
si era spezzato ; percio 1'altra fregata federale ebbe piu lungaagonia: ma
lacerata ancor essa in poco d'ora dalle enornii palle del Merrimac, dovette
calar bandiera, dare alia banda sul lido e quivi essere arsa. Delle altre na-

yi federali pochc fuggirono, alcune arrenarono, ed altre rimasero malcon-
ce. L' indomane il Merrimac torno ad uscire da Norfolk per compiere
T impresa contro T armata nemica, posta a riparo in un porto vicino; ma
si

troyo a fronte una simile nave federate, delta il Monitor, di miner mole
ma di par! forza, con cui sostenne un duello lungo e faticosissimo a furia

di cannonate. Finalmente i due mostri, stanchi ma quasi illesi, poiche le

palle rimbalzavano suite loro armature, si ritirarono ciascuno dalla parte
sua, il Monitor per vegliare che il suo rivale non piombasse all' improv-
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yiso sulle nayi della grande armata che aspettavasi ;
ed il Merrimac per

cogliere una propizia opportunita di nuoya strage contro le navi di legno
del nemico. Questo fatto dimostrp i terribili effetti, che una sola di codeste

moli rivestite di ferro e d' acciaio potrebbe produrre contro tutta un' ar-

mata, massime quando questa recasse truppe da sbarco; e fece si ^che

anche in Europa le grand! Potenze gareggiassero in fabbricare a gran
fretta navi corazzate di ferro

,
e cercassero al tempo stesso cannoni di tal

forza da rompere tali corazze. Ma la, in America, quel risultato ebbe al-

tre conseguenze: imperocche \\Merrimac, appostato a Norfolk, minaccia-

ya ognora di uscire in alto, e sconcertare con qualche assallo irresis'ibile

3e operazioni marittime de' Federal! nel James-River; ed il Monitor, fermo

ad Hampton-Roads, teneva a bada il Merrimac Q 1' impediva dal distur-

bare quel che stavasi facendo nel York-River. Di che gli uni e gli al-

tri ebbero , per istar sulle difese, grave impaccio a proseguire i fatti

disegni.
8. Alii 4 d'Aprile il grosso dell'esercito del Mac Clellan era gia sbar-

cato, e messo in buon ordine, al forte Monroe. Quinci mosse subito con-

tro York-Town, che fu trovata munitissima. Era impossibile cingerla tutta

d'assedio, per cagione di vaste paludi che ne coprivano un lato, e perche
iGonfederati aveano con isteccati e palatitte reso inaccessibile alie canno-

niere federal! il valico nel York-River. Un mese intero si travaglio 1'eser-

cito del Mac Clellan, fra stenti incredibili, sotto pioggie incessant! e di-

rotte, a far strade tra quelle paludi, alzar trincere, cavalieri e para petti,

armar batterie, e preparare 1'attacco. Quando si stava per venire alle

strette, i Confederati, che avean opposta tutta quella resistenza solo per
aver tempo da fortiticare meglio Richmond, e farvi accorrere le migliori
loro truppe, chetamente nella notte dal 3 al 4 Maggio abbandonarono le

fortificazioni di York-Town, portando seco quasi tutta 1' artiglieria e le

munizioni, e lasciando con le micce accese un gran numero di mine. I

Federal! si diedero subito ad inseguire il nemico nella sua ritirata, e ne

raggiunsero verso sera la retroguardia presso Wiiliamsburg, dove avven-

ne una zuffa assai micidiale. L' indomane ivi ebbe luogo una sanguinosa

battaglia, che, sebbene con gravi perdite d'ambe le parti, diede la vitto-

ria a' Federal! ;
si che quest! occuparono Williamsburg abbandonata dal

nemico, e poterono ristorarvisi per tre giorni. In questo mezzo Norfolk

fu perduta dai Confederati, che dovettero far iscoppiare il Merrimac, on-

de non servisse a vantaggio del nemico; ecorsero alia difesa di Richmond.
II Mac Clellan, libero dalla molestia che cagionava il Merrimac sul corso

del James- River e del York-River, si dirizzo con tutto 1'esercito verso

Richmond, e tento di unirsi col suo collega Mac Doweli, che comandava

35,000 uomini scelti. Ma 1' impreveggenza del Governo di Washington,
e 1'avvedimento ed il valore del Generale confederato Jakson, raandarono

a male questo disegno; sicche il Mac Clellan, con il solo suo csercito gia
molto aflievolito, si trovo, alii 28 di Maggio, a non piu che cinque miglia
da Richmond.

9. L'esercito federale del Settentrione
, posto sotto il comando supre-

mo del Mac Clelian, doyea essere di 120,000 uomini. Quando si parti

dalle vicinanze ai Washington ,
ne vennero ritenuti 35,000 comandati

dal Mac Dowel, ed altri 10,000 furono spediti sotto il Fremont nelle mon-

tagne della Virginia. Indarno il Mac Clellan insistette a Washington per
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riavere queste truppe. A stento gli fu spedita una delle migliori divisioni

rimaste indietro col Mac Dowell. II festo fu tenuto a difesa della capitale,

clie si credette in pericolo per le ardite mosse del confederate Jakson
,

soprannominato Stoneval (muro dipietra) per la sua incrollabile fermez-

za negli scontri. Questo ardito condoitiero, con
mpsse spedite ,

con at-

tacchi repentini , si getto successivamenle, verso 1'alto Potomac, sopra i

corpi di truppe dei Federali comandati dal Fremont, dal Siegel, dal Banks,
li batte piu volte, li discaccio da forti posture, ed accenno di volersi pre-

cipitare contro Washington ;
la quale tuttoche avesse 40,000 uomini di

presidio, si credette in pericolo, e percio richiamo indietro le truppe che

col Mac Dowel doveano raggiungere il Mac Clellan sotto Richmond.

Quindi avvenne che 1'esercito federate, gia estenuato dalle fatiche du-

rate sotto York-Town, decimato dalle febbri e dalle marce penose a tra-

verso i bosrhi e le paludi , quando giunse sotto Richmond era ridotto a

poco piu della meta di quel che erasi decretato. Per contro i Confederati,

mcoraggiti dalla presenza e dal seuno del Presidente Jefferson Davis ,

comandati egregiamente dal Generale Johnston
,

si erano rinforzati del

meglio delle truppe gia sparse negli Stati vicini, ed attendevano di pie
fermo I'attacco, che poi, con ardita risoluzione, cominciarono essi mede-
simi contro il nemico, la sera del 31 Maggiq. Era 1'esercito federate di-

stribuito in due ale, a nianiera di V, di cui il vano ed il
yertice era at-

traversato dal flume Chikahominy, sopra cui avean cominciato a gittare,

a breve distanza, tre altri ponti, oltre a quello che ivi passava per la via

ferrata. Alii 30 Maggio era scoppiato un temporale che avea dato piog-

gie dirotte ed a torrenti. II Johnston calcplo
il tempo, in che la piena del

iiume raggiungerebbe i ponti de' Federali, e scelse quel momento, in cui

presumeva che i ponti o sarebbero distatti
,
o renduti impraticabili , per

assalire 1'ala sinistra del nemico
,
la quale cosi separata dalla destra do-

vrebbe essere sopra ffatta.

Con questo intendimento la sera del 31 Maggio fece di repente muo-
Tere quattro elette divisioni contro 1'ala sinistra de' Federali, che si eran

posti a riparo con fortini e trincere presso Fair-Oaks e Seven-Pines. Que-
ste munizioni furono prese d'assalto, con istrage de' difensori, il grosso
de' quali dovette battere in ritirata. Corsero alia riscossa divisioni fre-

sche de' Federali ,
che alia lor volta respinsero i Confederati

,
e la sola

nolle sopravvegnente pose fine al combattimento. I Federali si affrettaro-

no di far passare sulla riva diritta del Chikahominy, cioe all'ala sinistra,
una parte delle truppe che erano suU'opposta sponda ;

e fu savio consi-

glio ; poiche appena era passala una divisione , sopraggiunse la piena
delle acque, la quale porlo via tulli i ponli. II Johnston avea sbagliato

d'alquante ore nel suo calcolo : e percio avea affrettato la sera antece-
dente il suo attacco, che sarebbe riuscito assai funesto a' Federali, se
I'avesse dilferito di sole 24 ore. Ad ogni modo egli ritorno alia prova la

mattina del 1. di Giugno ,
con incredibile furia. Ma i Federali erano in

guardia ,
e tennero saldo. In mezzo alia battaglia il generalissimo John-

ston fu gravemente ferito, e lascio il comando al Generale Lee. Questi
fece prodigi di abilita nel guidare da piii parti le truppe contro il nemico;
ma una mossa di Hanco, ed una carica

impetuqsa
che questi fece, sbara-

glio una delle piu forli colonne de' Confederati
,

i quali dovettero smet-
tere e ritirarsi a Richmond. Un dodici mila morti, senza contare i troppi
piu feriti

, coprirono quel campo di battaglia.
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10. Da quel giornp, pertre intiere settimane, ambe le parti si tennero

in apparente riposo, interrotto solo da leggieri scaramucce, preparandosi
a nuovi conflitti. Ma in questo ebbero gran vantaggio i Confederati. Im-

perocche giunse a Richmond il rinomato Beauregard, che, guarito d' u-

na malattia di tifo contratta a Corinth
,
corse al fianco del Jefferson Da-

yis, per rassodare col prestigio del suq nome, e con la squisita sua pe-
rizia come Generate del Gemo, le sorti della Capitale e gli animi del
soldati. In questo mezzo ecco giungere ivi stesso lo Stoneval Jakson, con
30 mila uomini di rinforzo, dopo aver gabbato i condottieri federali

,
che

con tre corpi di truppe s'erano adoperati di chiuderlo nella valle della

Shenandoah, e furono da lui battuti separatamente, poi abbandonati in

grave impaccio, mentr' egli sulla
ferrpvia cprreva a Richmond. Con

cip
i

Confederati si trovarono in numero di quasi 200,000 contro i pochi piu
di 80,000 che restavano al nemico. II Mac Clellan capi che egli ri-

schiava, come difatto ayean disegnato i Confederati, di essere assalito

ad un tempo da' due lati, e percio risolvette di condurre tutti i suoi

dalla riva sinistra alia destra del Chikahominy. Si ricordi la figura
del V che rappresenta la disposizione deiresercito federate. Sul ramo a

sinistra, volto verso Richmond, si raunaronp olio divisioni, lasciandone

sole due sul ramo a destra, posto alia riva sinistra del iiume, per difen-

derne i ponti, finche tutti i magazzini e le artiglierie ed i parchi d'as-

sedio ne fossero portati via. I Confederati se ne avyidero, e quantunque
un atlacco del nemico verso Richmond, cominciato il mattino del 25, re-

casse loro disturbo, non indugiarono a traversare un po' piu in su il

Chikahominy, sotto la condotta del Jakson e dell' Bill, per quindi assali-

re con gran vigore le due divisioni federali rimaste sulla riva sinistra.

Difatto il di appresso, 26 Giugno, i Confederati piombarono sopra
Mechanicsville, doy'era stato il maggior deposito di munizioni del nemi-

co, che dovette ritirarsi, bruciando quel che non potea salvare. Tre vol-

te il Jakson ricomincio la battaglia contro i Federali; e questi la sostenne-

rp con gran valore : ma si lasciarono acciecare al segno di chiamare dalla

riva destra una terza divisione, con isperanza di rompere gli assalitori
;

e cosi rimasero deboli da ambe le parti. Per contrario i Confederati, piu

ayveduti,
rinforzarono le truppe del Jakson, che cjuella sera gia coniava

piu di 100,000 uomini contro un 40 mila Federali. E questi si precipito
senza indugio contro una divisione, comandata dal Mac Call, la fugo, la

distrusse, e costrinse i Federali a precipitosa ritirata. La notte fece so-

spendere la battaglia, ed i Federali ne
proh'ttarqno per accostarsi alia

sponda del tiume c condursi poi quasi tutti sulla riva sinistra, dalla parte
di Richmond, com' era il primo disegnq del Mac Clellan; e 1'indomane,
27 Giugno, tutto 1'esercito federale si dispose a far piena ma ordinata

ritirata. II nemico assali le divisioni che presso Gainesmill difendevano

ancora i ponti. La resistenza vigorosa de' Federali faceva gia sperare a

questi una
vittpria, quando presso sera un gagliardo sforzo de'Confedcrali

verso 1'ala sinistra li pose in rotta; e nello stesso momento la battaglia

ringagliardiva a Fair-Oaks, sulla riva diritta, edurava tinoanotle buia.

Le perdite erano enormi d'ambe le parti, ma la vittoria fu de' Confede-

rati, poiche il Mac Clellan nel giorno 28, vedendo impossibile il far

nulla contro Richmond, e conpscendosi in pericolo di peggio, levo il

campo, e comincio a ripiegarsi verso il James-River, dopo sostcnuto

un nuoyo e micidiale combattimento sulle rive del Chikahominy. La



CONTEMPORANEA 253

battaglia si rinnovo 1' indomani presso Savages Station con mutua

strage. Alii 30 i Confederati sopraggiunsero il Mac Clellan presso il

James River, e 1'attaccarono con furore, ma furono respinti. Questa
serie di carneficine ebbe cpmpimento I'indomane, 1.' di Luglio, quando
presso Malvern Hill, dove il Mac Clellan tenea suo cjuartiere generale,
i Confederati fecero un supremo sforzo per tagliargli il passo ; ma fu-

rono ributtati con tanta strage, che dovetlero desistere dall'insegui-
mento. I Federali si trincerarono fortemente presso Harrison's Landing.
I Confederati si appostarono con forze bastevoli a breve distanza, per
vigilarne le mosse; e con buon nerbo de'lorp, condotti dal Jakson,

proseguirono in altra parte il corso delle
yittorie.

11. Rimasta cosi libera d'ogni pericolo Richmond, i Confederati attese-

ro a rifarsi delle patite perdite, e celebrarono lieto trionfo. Per contro a

Washington, corsa voce che tutto 1'esercito del Mac Clellan fosse rima-

sto parte prigipniero, parte distrutto, fu unp sgomento indescrivibile. So-

lo stette saldo il Lincoln, che, tolto consiglio dal Generale Scott, ando di

persona al quartier generale del Mac Clellan, passo a rassegna le truppe,
in numero ancora di circa 50, 000 uomini ,

e permise al Mac Clellan di

rimanere dove stava ,
con isperanza che i Coiifederati, per difetto di vit-

tovaglie da nutrire si numeroso esercito, sarebbero oostretti a separarsi,
e cosi egli avrebbe il destro, ove ricevessei necessarii rinforzi, di ripi-

gliare 1'impresa. Tomato a Washington, il Lincoln chiese ed ottenne dal

Congresso che si decretasse una levala di 300, 000 uomiui, e, dove i vo-
lontarii non accorressero in numero bastevole, si supplisse con cerne

tratte a sorte da tutti gli uomini validi dai 18 ai 35 anui. Per giunta si

fece mandare dal Rurnside, che campeggiava nella Carolina del Nord
,
e

dall' Hunter che comandava in Georgia, quel piu che potessero di buone

truppe; e le diede al Mac Clellan. Destitui il Fremont, che s'era lasciato

sfuggire di mano il terribile Stoneval Jakson
;
diede al Generale Halleck

il coraando e la direzione suprema di tutti gli eserciti
;
riuni sotto il co-

mando del Generale Pope ,
in numero di circa 60

, 000, sotto nome cT e-

sercito della Virginia, le schiere gia comandate dal Fremont e quelle del

Banks e del Mac Dowel ;
e da ultimo

, per provvedere al difetto di mo-
neta metallica ,

fu dato corso obbligatorio ai bolli postali e ad altri simili

niezzi di supplire al denaro.

12. Ma piii d'ogni altra cpsa valse a dimostrare 1'animo inflessibile del

Lincoln il
cplpo,

con cui egli ,
come se i suoi eserciti avessero riportato

piena vittoria, diede la scure alia radice de'guai, alii 17 di Luglio, facen-

do approvare dal Congresso e pubblicando una legge, di cui i punti capi-
tali erano i seguenti: 1. Fossero confiscate a protitto dello Stato, le pro-

prieta di qualunque natura spettanti ai ribelli, eccetto gli schiavi. 2. Gli

schiavi che
riparasserp

sul territorio dell' Unione, o abbandonati da' loro

padroni, o esistenti nei luoghi occupati dalle truppe federali, fossero isso-

fatto giudicati liberi. 3. Gli schiavi fuggiaschi di qualunque Stato. non
fossero restituiti al padrone, se non quando questi provasse d'essere sem-

pre statp
fedele aH'Unione. 4. II Presidente avesse facolta di

arrplare ed
armare i negri, (jiianti credesse opportune, per valersene contro i ribelli,

o per gli usi pubblici. 5. Potesse egualmente fondar colonie di negri libe-

ri, fuori del
territprio degli Stati Uniti.

13.1 Federali furono peraltro tanto felici sul Mississipi , quanto avean

provata avversa la fortuna sotto Richmond. Alii 5 d' Agosto occuparono
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Baton-Rouge, sede del Governo della Luigiana, e respinsero gli attacchi

del nemico, che fece supremi sforzi per ripigliare quella importante posi-
zione; la quale per altro abbandonarono poi nello stesso mese, per poter
tener testa ai Confederati ,

che sotto i General! Price e Van Dorn torna-

vano a farsi minacciosi. Alii 19 Settembre difatto il Price fu sbaragliato
a Juka; ma non cosi, che non potesse rannodare i dispersi suqi reggimen-
ti, unirsi al Van Dorn, e tornare a campo presso Corinth. Quiyi un'aspra
battaglia, che duro piu giorni, dal 3 al 5 Ottobre, fu vinta da'Federali

,

che ebbero a rallegrarsi d'un simile successo presso Perrysville nel Ken-

tuky , dove il confederate Bragg toccp una rotta sanguinosa ;
e poco do-

po, cioe alii 22, conseguirono un'altra importante vittoria, riportata in una
seconda battaglia presso Pea Ridge nell'Arkansas, dal Blunt contro il con-
federato Cooper.
Ma poi, come per compenso, essendosi a mezzo il Decembre spinti fin

sotto Vicksbourg, principale piazza de' Confederati sul Mississipi, che

sorge al vertice d'un gomito che ivi fa il fiume, e cominciatone 1'assedio,
]a fortezza de'nemici ed il fuoco d'una loro nave corazzata, delta YArkan-

sas, fece loro provare si crude perdite d' uomini e di navi, che sul firiire

del Dicembre dovetlero levarsi di la, e voltarsi ad altre imprese meno
difficili.

14. Or tornando a'fatti degli eserciti
settentriqnali , quellq del Pope,

che contava 60,000 uomini, e che teneasi nella Virginia, comincio a ren-

dersi detestabile a tutti, vivendo di preda e di rapina a carico degli abi-

tanti, come ordino il Pope stesso, valente soldato ma meschino Genera-
le. Questi, senza aspettare i rinforzi che gli dovean venire dal Buruside,
oso risalire fino alle sorgenti del Rapidan: ma gli fu sopra d' improvvi-
so presso Cedar Mountain, alii 9 Agosto, il terribile Stoneval Jakson,che
il prese di (ianco ed alle spalle, e per poco non distrusse due mtiere di-

visioni de' Federali, costnngendo il resto alia ritirata. Questo primo er-

rore fu seguito da un aitro, commesso dal supremo comandante Halleck,
jl cfuale a mezzo Agosto ordino al Mac Clellan di abbandonare le sponde
del James-River, e per Williamsbourg tornare al forte Monroe, e quinci,

sgomberando la penisola di York-Town, ricondursi nel Maryland per ma-
re. Con cio i Confederati furono da quella parte lasciati liberi d' ogni ti-

raore d'attacco
;
e se ne valsero subito per unirsi in esercito formidabile,

marciare sul Rapidan, ed accostarsi al Pope in aspetto si minaccioso, che

questi fu costretto a tornarsene al Rapahannok, traversare questo tiume,
ed attendere ansiosamente i soccorsi del Burnside.

15. I Confederati del Jakspn proh'ttarono de' successi ottenuti, e, rag-
giunti dalle truppe del Lee, inseguirono il Pope , gli presero i bagagli e

quelli dello stesso quartier generate ;e, sempreincalzandolo nella ritirata,
con una serie di combattimenti,in cui s'avvicendarono le perdite, e la vit-

toria fu disputata a costo di molto sangue, dal 20 al 30 Agosto ricacciaro-

no 1'esercito federale tin sotto Washington, rioccupando Manassas Jun-
ction e facendovi copioso bottinp

de' magazzini. Di questi fatti d'armi, i

piu terribili e funesti pe' Federali ebbero luogo, il 27 sul Kettle Run, il 28
allo sbocco della valle della Shenandoch ed a Centreville, il 29 ed il 30 a

Bull's Run; onde i Federali, sgomberata gia Frederiksbourg, ed abban-
donate alii 2 Settembre le stesse forti posizioni di Centreville e di Fair-

fax, con perdita di tutto il bagaglio, ripararono sotto le difese di Was-
hington. Ognuno puo immaginare in che confusione cadesse questa Capi-
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tale. Al Pope fu subito toko il comando, e dato incarico di marciare con

poche truppe contro gl' Indian! sollevatisi nel Minnesote. Fu restituito il

comando supremo al Mac Clellan
;

il quale si dispose ad accogliere dura-

mente i Confederati ,
che nei giorni 5 e 6 Settembre passarono il Poto-

mac ed invaserp il Maryland. E difatto dal 14 al 19 ebbero luogo tante

battaglie quanti giorni ,
essendosi pugnato il 14 ad Hagerstown, ed en-

trando i Confederati ad Harspers-Ferry, dove fecero prigioniero tutto il

presidio nemico; il 15 si combatte con vero furore a Middleton, il 16 a

Scharpsburg, ed il 17 si pose termine alle stragi, pressp Antietam-Creek,
dove la yalentia del Mac Clellan ributto per tal modo i Confederati, che

il 18 ed il 19 dovettero uscire dal Maryland, ripassando
il Potomac. II

Mac Clellan gode poco piii d' un mese del suo tnonfo. La prudenza won

gli permetteya di ripigliare gli attacchi col suo
esercitp dissanguato ,

ed

il Lincoln, cio volendo, gli sostitui il Burnside alii 7 di Novembre.

16. Quanto piu era stata aspra la lotta, tanto maggiore fu la gioia della

yittpria
rimasta a' Federali, e coronata del ritirarsi del nemico nella Vir-

ginia. II Lincoln afferro il momento propizio ,
in cui gli spiriti erano as-

sai rialzati, e mando fuori ,
sotto il 22 Settembre, un bando, con cui di-

chiaro: 1 Che si proseguirebbe la guerra finche si fosse ristabilita 1'unio-

ne; 2. Che proporrebbe una legge per offerire agli Stati non ribellatisi

Taffrancamento degli schiavi, o immediata o graduata ,
mediante com-

penso; 3. Che si darebbe opera a fondar colonie con questi atl'rancati;

4. Che gli schiavi esistenti negli Stati
,

i quali al 1. Gennaio 1863 non
si

fosserp ancora sottomessi, sarebbero da quel di riconosciuti come libe-

ri di diritto, ed aiutati in tutti i modi a liberarsi di fatto
;
5. Che al I/

Gennaio sarebbero banditi gli Stati suggetti al
prescritto

dal precedente

articolo, ed i sudditi leali sarebbero ricompensati delle perdite patite.

Tre soli giorni dopp, non meno di 16 fra gli Stati dell' Unione presen-
tarono al Gabinetto di Washington un indirizzo

,
con cui approvarono

pienamente il contenuto di codesto bando del 22, e dichiararonsi pronti
a sostenere,a qualunque costo, Tautorita del Presidente; che cectameafe

in questa congiuntura mostro di saper cogliere le occasioni propizie,
onde promovere i disegni del suo partito, ed avvalorare col voto degli
Stati i suoi provvedimenti.

17. II Burnside, succeduto al Mac Clellan, diede subito opera a rinfor-

zare 1' esercito per muovere a qualche impresa decisiva, come il Lincoln

credea doversi; onde prevedeasi vicino unnuoyo spargimento di sangue.
In questo mezzo Napoleone HI, anche per pvviare ai danni del commer-
cio e dell'industria europea, propose al Gabinetto di Londra, con dispac-
cio del Drouyn de Lhuys sptto

il 30 Ottobre, che 1' Inghilterra e la Fran-

cia si ott'erissero mediatrici di pace ,
od almeno di tregua ,

fra le due

parti della Confederazione americana. Lord Russell rispose, che non gli

parea tempo da ci6
,

e che non avea veruna speranza che la proposta si

dovesse accettare a Washington ;
e che percio non si dovea fare. Intanto

la guerra ehbe suo corso spedito.
I Federali tornarono a passare il Rapahannok ed investirono la muni-

tissima Frederiksbourg , dove i Confederati ,
senza contrastare il passp

del fiume, li lasciarono giungere, tenendosi fermi nella doppia cerchia di

inespugnabili munizioni, che essi avean levato presso la citla e sulle al-

lure circostanti. Un mese e mezzo dopo il giorno ,
in cui il Drouyn de
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Lhuys proponeva la mediazione
,

alii 13 Dicembre
,
una battaglia delle

piu sanguinose e feroci s' ingaggio sqtto Frederiksbourg ,
ed il macello ,

che fa fatto de'Federali dalla mitraglia del nemico, fu tale, che, senz'as-

pettare la riscossa ,
la notte seguente ripassarono il fiume e disfecero i

ponti. I Confederati ebbero cosi la rivincita dei danni patiti nel Maryland,
e cantarono trionfo.

Nel giorno 1 di Noyembre erasi riaperta la sessione annuale del Con-
gresso , ed il Lincoln in im prolisso Messaggio avea ribadito tutte le teo-
riche degli abolizionisti circa la schiavitu

,
e rappresentato con colori

assai lusinghieri lo stato delle cose
,

e falto sperare yicino
il termine

della gaerra. Ma il vero si e che quesla si prolungo assai crudele e disa-

strosa, per tutto 1' anno appresso ,
come narreremo

,
a Dio piacendo, nei

prossimi quaderni. Ma i risultati del 1862 si poteano con piu verita con-
densare in pochc parole.
Una cinquaritina di battaglie, che costaronp a ciascuna delle parti almenq

250,000 uomini, quali ucclsi, quali morti di febbri e tifo,e quaSi storpiati
od invalid!; un tesoro buttato in armamenli e navi da guerra; perduto qual-
che milionedi balle di cotone, di cui i Confederati, non potendoio spacciar
per commercio, si valsero a coprire la tolda clelle loro navi, ed i para-
petti cie' loro bastioni, bruciandone i magazzini quando erano in procinto
di cadere nelle niani del nemico; ridotti alia miseria cstrema in Europa
piii di 200,000 operai, cui non si pote dar lavoro nelle officine d' Inghil-
terra c di Francia. E contuUocio nulla si era

pttenulo, qiianlo al rannoda-
re 1'imione fra gli Stati settentrionali e meridionali. E vero che i Federa-
li aveano aperto alle loro navi quasi tutto il corso del Mississipi; discac-

ciato i Confederati dal Tennessee, dal Kentiiky, da una gran parte, cioe
da

quarantptto contadi, della Virginia; presi o^bloccati
loro tutti i porti

suir Atlantico, e suggettati alcuni lembi d'altri Stati. Ma restavano iede-

]i al Congresso di Richmond, sotto la Presidenza di Jefferson Davis, e

piu che mai risoluti a non obbedire al Lincoln e riunirsi al Congresso di

Washington, 1' Arkansas, il Texas, quasi tutta la Luigiana ad eccezione
della nuova Orleans e d'una dozzina di parrocchie, il Mississipi, di cui i

Federali dominavano solo le spondc, 1' Alabama, la Florida, la Georgia,
e le due Caroline, in cui questi aveari preso solo qualche citta con breve

giro di terra attorno. Tuttavolla le perdite de' Confederati erano gravis-
sime per altri rispetti. Piu di 200, 000 schiavi loro

tplti
dai Federali,

che parte ne mandarono a fondar colonie, parte disciplinarono e forma-
rono in reggimenti per la guerra; devastate a ferro c fuoco le ricche

piantagioni alle sponde del Mississipi; tolto il comniercio con I' Europa,
salvo uno scarso contra!) ban do

; impedita dalla guerra la coltura e lo

spaccip del cotone, che era il principale loro provento. Quindi cresciuto

a dismisura 1'abisso deli' odio e della vendetta, onde son divise le due

parti in questa guerra, e che Corse non si colmera mai piu.
Del rimanente, se il lettore riflettera, che la Confederazione dell'Ame-

rica settentrionale, fino a tre anni addietro, recavasi ognora a cielo da'li-

bertini, come esemplare perfetto di beatitudine, di vera libertd senza Dio,
e di Stato senza reiigione , potra inferirne certe salutari conclusion! ;

le

quali , ove fpssero ben comprese ,
basterebbero a far capire il modo di

salvare la misera nostra patria da molte e grandi sventure che la mi-
nacciano.
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PROPOSTE

ALLE NOSTRE DOTTRINE INTGRNO AI PRINC1PII DELL' 89 1

V. Delta facolta, die ha I'nomo, di fare il male; e se la legge

debba proteggere resercizio di quella.

Avendo una delle due leitere, alle quali stiamo rispondendo, sla-

bilito che noi , nello scritto sopra // Congresso catlolico di Malines

e le Liberia moderne, avevamo esaminala una quislione scienlifica,

una storica ed una pratica, si fadalla prima, scrivendoci nei seguenli

termini :

Se io mi permettessi discutere il primo punto, avrei a diman-

darvi di rendermi phi chiaro cio che voi intendele per questa li~

berta di attenersi al bene
,

colla facolta ftsica di aderire al suo

conlrario : facolta necessaria per conferire all' atlo un. merito

morale , ma di cui la legge non pub permetiere /' esercizio
(
Civ.

Call. Ser. V, Vol. VIII, pagg. 135, 136). Ora domando io: noa

consisle forse il libero arbilri'o nel diritto di scegliere il bene ed

il male, al rischio d'incorrere le pene dell'altra vita, se Tatlo non

nuoce ad altrui
,

e le pene di questa, se 1'allo reca disturbo alia

sociela? Io non comprendo abbastanza questa definizione.

1 V. questo volume pag. 164 e segg.

Serb 7, vol. IX, fate. 333. 17 21 Gennaro 1864.
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Se noi in quel luogo non esprimemmo con sufficiente chiarezza il

nostro pensiero
*

non dobbiamo trovare alcuna difficolta di metterlo

In maggior luce. Noi dunque cola volemmo affermare queste tre ve-

rita: I. Che quanlunque la liberta umana* inchiuda la facolta di ap-

pigliarsi anche al male; questa nondimeno non appartiene alia es-

senza della liberta per se medesima
,
ma sorge piutlosto dalla limi-

tazione o defettibilita del soggelto, in cui la liberla stessa risiede.

Di fatti una tale facolta non ha luogo in Dio, nel quale pure si trova

la liberta nel suo pieno e perfettissimo concetto. II. Che una tale

facolla di appigliarsi al male, beuche nata dalla imperfezione del

soggetto, e necessaria per conferire all' alto umano la ragione di

merito morale; essendo manifesto die la persona non merilerebbe

nulla nell'adempimento dei suoi doveri, se non avesse piena baliadi

trasandare i posilivi ,
e di fare il contrario dei negativi. E cosi la

beatitudine di non avere trasgredita la legge, si deriva dalla facolta,

die siaveva di trasgredirla; la beatitudine di non aver faltoil male,

dalla facolta die si aveva di farlo : Bealus vir qui poluit transgredi,

et non est transgressus ; facere mala
,

el non fecit. III.* Da ultimo

volemmo dire che una tale facolta di fare il male, benche non possa

essere sempre nel suo esercizio impedita dalla legge (e come fareb-

be la legge ad impedirla sempre ?), ed il piu delle volte quello deb-

ba essere tollerato
,
come fa Iddio die permette tanti mali morali ;

tuttavolta sarebbe assurdo il pretenclere che la legge dovesse pro-

teggerlo o lutelarlo. Ouesto volemmo dire in quel luogo ; dove forse

1'autore della lettera, aveiido lelto tollerare in luogo di tulelare
, ha

voltato il nostro tutelare in permettere, e si e avvisato che noi vo-

lessimo proibiti tulti i mali morali dalla legge umana come sono

dalla divina
,
ed anzi li volessimo impediti lutti

,
come non sono ne

dall'tina, ne dall' altra. Cio sarebbe assurdo; ma piu assurdo e che

la legge li debba proteggere. E pure cio seguirebbe, quando la fa-

colta di appigliarsi al male fosse un diritto, come la lettera poco ac-

curatamente la nomina.

Ne si passi leggermente sopra di questo terzo punto ,
che e uno

dei precipui cardini delle liberta moderne. Che la legge non possa

proibire tulti i mali morali
,
e molto meno impedirli ,

la cosa parla
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da se, e noi gia lo abbiamo detlo pocanzi. Ma che la legge debba pro-

teggere il male altrettanlo che il bene, senza imlla differenziarlo da

questo , cio non polra giammai entrare in capo a cbiunque abbia

giusto concetto della legge. Se questa e ordinatio ralionis ,
come

potrebbe la ragione o approvare il male
,
o prolegg^re cio che dis-

approva? Se essa deve essere ordinata ad bonum commune, co-

me potrebbe conferire al bene una legge, stanziala per la protezione

del male? Cio, se si trattasse dell'uccidere e del rubare, sarebbe

inlollerabile pure ad udirsi. Ma perche vi ha di quelli, che non co-

noscono mali di altro ordine per la societa, che i materiali, si e

venulo a non volere tenere per legittimo I'inlervento della legge,

se non per fare ostacolo a quelli, o per punirli , quando furorio per-

petrati. Nondimeno se in qualche paese si credesse universalmente,

che 1'unita religiosa, esempligrazia, ed il pubblico costume sono

beni almeno altrettanto nobili ,
che qualunque allro dei materiali,

non dovrebbe recare scandalo ,
che la legge si facesse tutela dei

primi ,
come si fa dei secondi, aggiungendo le pene della presente

vita per coloro
,

ai quali non porgono efficace rattento quelle della

futura.

Ne vi commuova quella difficolta, che il Governo lion puo costi-

tuirsi giudice di credenza e di morale ; perciocche nella nostra ipo-

tesi quel giudice si avrebbe nella Chiesa, riconosciuta, per quei due

capi , maestra infallibile da governati e da governanli. E se i tribu-

nali si fanno istruire dai Chimici inlorno alle qualita micidiali di una

data sustanza , e sopra la coloro fede procedono o alia inibizione del

venderla , o alia punizione di chi la propino allrui
; quale inconve-

niente vedete voi in questo , che si proceda allo stesso modo a ri-

spetto, poniamo esempio , di un reo libro
,
la cui reita fosse giudi-

cata dall'autorita ecclesiastica
,
e proibila e punita ancora dalla ci-

vile? Qui , come vedete, tulto cammina a filo di logica ed a rigore

di giustizia : la facolta.
,
non il diritto

,
di fare il male

,
dalla legge

si lascia intera all'uomo, come il Creatore gliel' ha conferita e glie-

la lascia
;
essa legge , che non pu6 , senza rinnegare se stessa , pro-

teggerla di quei presidii , onde sostiene la facolta di fare ilbene,

puo e deve impedire e punire I'esercizio di quella prima, ogni qual
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volta questo torna a nocumento della sociela. La dilferenza sola ma

gravissima ,
che dispaia la scuola cattolica liberale dalla cattolica

semplicemente ,
o dalla caltolica romana , come dice una delle due

leltere, dimora in queslo, che la prima non conosce allro nocumen-

to della societa
,
che il materiale

;
la seconda aggiunge a questo e

spesso gli metle innanzi il religioso ed il morale
, perche si avvisa

che 1'unila caltolica, nei paesi dove vigorisce, ed il pubblico costu-

me sono beni precipui della sociela civile
,

i quali 1' universality del

cittadini vuole manlenuti. Questa e una delle condizioni di quello,

che noi ckiamiamo sistema di societa cristiana o perfella ;
e chi vo-

lesse da senno contraddirlo, e metterci veramcnte colle spalle al

muro, dovrebbe dimostrare una di queste due: o che in una sociela

tutta cattolica 1'eresia, che dommalizza, elapubblica scoslumatezza,

che corrompe, non sono mail; ovvero che il legislators non abbia

diritto e dovere d' impedire possibilmente quei veri mali e di punirne

gli aulori, quando non giunse ad impedirli. In! an to noi, aspellando

che una od ambedue quelle proposizioni siano dimostrate da chiun-

que vi si voglia provare, passiamo ad allro.

YI. Sistema di autorita e di liberta. Se la liberta della Chiesa possa es-

sere assicurata dalla liberta generate ,
e se /' assoluto sia cosa di

questo mondo.

La piu lunga delle clue lettere accostandosi a dichiararci il modo,.

onde la scuola, a cui appartiene il suo autore, inlende assicurare la

liberla alia Chiesa, dice appunto cosi :

Dovendo volere per tut to i Cattolici, che alia Chiesa sia assicu-

rata la sua liberla, noi dobbiamo scegliere tra le guarentigie pos-

sibili di quosta santa liberta; e ve ne sono due : o la volonla di

Sovrani polenli, ovvero rautorila di leggi giuste. Quelli tra noi

che preferiscono le guarentigie dalla parte dei Sovrani ,
sosten-

goao la dotlrina della Religione di-Slato
;
val quanto dire un ordi-

namento
,
nel quale quasi da per lulto lo Stato e riuscilo ad inca-

tenare la Religione ,
sotto pretesto di proleggerla. Per contrario ,

coloro tra noi, che preferiscono la guarentigia delle leggi ,
sosten-
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gouo che la liberla, della Chiesa 5 abbaslanza assicurala dalla li-

berta generate : cio chc si e volulo appellare ,
abusando di questa

formola, lo Stato libero. Gli uni e gli altri s'accordano a dire,

che ora 1' uno dei due ordinamenti , ora 1'allro e buono
,
secondo

la varied dei tempi e delle circostanze ,
senza die nulla sia\i di

assoluto. OHre a cio
,

i primi aggiungono clie 1'autorita non de-

ft v'essere senza sindacato [sans controle) ,
ed i second! che la li-

ft berla non puo esscre senza restrizioni ;
e solo si differenziano Ira

loro in questo ,
die i primi scorgono maggiori comodi che inco-

modi nel sistema di autorita
,

i secondi veggono questo vantaggio

nel sistema di liberla.

Detto poscia della piccolissima cosa chc a lui sembrano queste

discrepanze ,
e della facilita, onde si potrebbe venire dall'una parte

e dall'altra ad una conciliazione , soggiunge conchiudendo : Con-

veniamo pcrtanto ,
da ambcdue i lati

,
clie 1'assoluto ed il perfetto

non sono cose di questo mondo; che 1' autorila- ha i suoi abusi e

le sue menzogne ,
come la liberla ha i suoi e le sue

;
e che tutto

quaggiu, secondo che dite voi medesimi, non e che un minor

male, cominciando dall'iiomo.

E pria di lulto vuolsi osscrvare, come nel tratto soprascritlo , po-

trebbe sembrare non mediocremente alterata la sustanza medesima

della quistione, supponendosi ivi, che la conlroversia sia accesa tra

il sistema di autorila e quello di liberla ; quando e veramente tra il

sislema cristiano
,
e quello che cristiano non e

,
e professa spiegata-

mente di non essere. Oltre a cio
, quei due sistemi (di autorita e di

liberla) che si suppongono in lotta , neppure sono accuralamente

distinti tra loro
, quasi fossero due ordini

,
che potessero stare

1' uno indipondente dall'altro
;
essendo manifesto che, come la liber-

ta ha bisogno di autorita
,
ed in Francia

,
dov' e al presente tanto

della prima , pare che non sia al tulto ignorata 1'esistenza della se-

conda
;
cosi coll'autorila puo benissimo comporsi la liberta ,

ed in

Roma, dove sempre e solo si parla di quella, dicono gli sperli che

vi e non piccola dose di questa. Ma soprattutlo e lontana dal vero

quella distinzione
,
che si foggia tra le due maniere di quarentigie

offerte alia Ghiesa dai due sistemi: 1'uno nclla volonta di Sovrani
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potenti, 1'altra nella sanzione di leggi giuste; quasi che dalla volonta

cli Sovrani potent!
non si possano avere giammai leggi giuste, e que-

ste si debbano sempre avere da Principi coslituzionali e dai moder-

ni Ordini rappresentativi, nei quali si vuole vedei e da alcuui il solo

sislema possibile di liberla. Ora le leggi giuste sono condizione es-

senziaie di ogni ordinamenlo civile e.cristiano
;
e pero la Cliiesa, per

la sua liberla ,
non potrebbe promellersi vere e solide guarentigie,

senza diquelle, anzi solo in quelle puo fare il suo fondarnento.

Ma I'opponenle, come teste accennavamo, sembra immaginarsi che

nel sisteraa crisliano non si conosca aStra fonle di leggi , cbe la vo-

lonla dei Principe y e cue nel sistema moderoo le leggi debbano es-

sere sempre e latte giuste, pero solamente che furono votale da una

maggioranza parlamenlare. Se cio non e, come puo egli promeitere

con tanta sicurezza leggi giuste nel suo sistema? Or questa ci sem-

bra (e ci perdoni se gliel diciamo scbietto) una illusione tanlo piu la-

menlevole, quanto gli avvenimenti, che abbiamo sott'occhio, ed egli

li ha piu vicini di noi , paiono nati falti per dileguarla. Un Sovrano

sapiente, virtuoso ed amatore sincere della giustma, diciamo tutto in

una parola, crisliano, che col solo intenlo del pubblico bene, con in-

nanzi agli occhi il S. Yangelo ,
si sceglie il fiore degli onesti giure-

consulti della sua conlrada, e col loro consiglio piocede ponderata-

mente a stanziare una legge ; un tal Sovrano
,
diciamo , per qual

ragione dovrebbe avere minore fiducia d' imbroccare nel segno della

giustizia , che non un Principe od un Minislero costituzionale che ,

senza principii e senza coscienza, comperalasi colla pecunia, col favo-

re o coi brogli amministrativi una maggioranza parlamentare, le fac-

cia votare cio che gli talenta, ridendosi solto i baffi degli elettori al-

locchi e degli eletti codardi, che li servono per diverse ragioni ,
ma

gli uni e gli altri alia stessa maniera? Che se, oltre a cio, osservate,

come un Principe od un Ministero costituzionale appena sogliono a-

vere altro intento ,
che di non essere mandati a spasso , quegli dal

popolo sovrano , questo dal Parlamento
, voi avrete la spiegazione

delle pazze leggi ed inique, esempligrazia la legge Pica , che si vo-

tano a rompicollo ad esterminio della liberty e delle borse ,
con una

impudenza ,
di cui non si troverebbe un esempio in quale fu Sovra-
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no piu dispotico di questo mondo. Ma quesle cose toccammo solo di

passata, per raoslrare la irragionevolezza del contrapposto [r&volon-

ta di Sovrani potentie sanzione di leggi giuste. Veniamo ora al pun-

to prindpale della contmversia, che cerca, sopra quale di quei due

fondamenti starebbe meglio assicurala la liberlSt della Chiesa : e la

controversia, notatelo bene, non cerca se si debba stare a \olonla po-

tenti o a leggi giuste ;
ma sivveramente , supposto che le leggi giu-

ste siano la condizione indispensabile come della liberta della Chie-

sa
,

cosi di ogni altro pubblico bene
,
cerca donde si possano otte-

nere piu sicuramenle migliori guarenligie ,
se dal sistema crisliano

o dal moderno,

Ed intorno a do
,
chi vi ha detto che il sistema cristiano rifiuta

la guarentigia delle leggi giuste, che fossero stanziate da assemblee

o Parlamenti, quanto piu "vi piaccia liberissimi e liberali, e la vuolc

a tulli i patti dalla volonta di Sovrani potent! ? Noi abbiamo asseri-

to, ripetuto e prolestato le cento volte, che cio e falso, conforrnando-

ci a quello che, intorno ad un tale particolare, e insegnato da tutti i

pubblidsti caltolici alia romana
;
e non ci pare ne leale, ne gentile

non darsi nessun pensiero di quelle nostre asserzioni e proteslazio-

ni, tornando sempre da capo con quell'eterno rilornello, che la Chie-

sa e inimica di liberla e fautrice di dispotismo: tanto che 1'altra let-

tera
,
come si vedra piu solto , non esita di affermare che la Civilta

Cattolica osteggia tutti i Govern! di Europa, salvo quello della Cam-

pagna romana ,
dello Czar e del Gran Turco. Poverissimo pregiudi-

zio! che, per la inurbanita onde e espresso, non meriterebbe neppu-

re risposta, se non lo vedessimo appreso a testo di bene altra por-

tata ,
che non e quella di queslo secondo opponente ,

del quale , per

quanto se ne puo conghiellurare dalla sua letlera, ci pare polere affer-

mare, che e giovane assai se non di anni, certamente di esperienza.

Torniamo pertanlo a dire per la centesima volta (e faccia il Cielo

che anche quesla non sia indarno!) ,
che la Chiesa

, appunto perche

cattolica
,
cioe ordinala a raccogliere nel suo grembo tutte le genii

negli ordini del tempo e dello spazio ,
come non e legata ad alcuna

forma speciale di Governo ,
cosi non ne ripudia alcuna, purche sia

tale, die non ripugni alle norme elerne della verita e della giustizia.
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Oltre a do, la Chiesa non rifugge dalla liberla civile
;
1'ama anzi, la

prorauove, se ne giova mirabilmente: e quando essa ebbe mano nel-

rordinamenlo delle nazioni
,
introdusse tra loro e stabili una liberla

cosi ampia, non pure nelle Repubbliche italiane del medio evo
,
ma

eziandio negli Stali monarchic! di ollremonte
,
che quei nostri anti-

chi ci compatirebbero e si riderebbero di noi
,
che chiamiamo liber-

ta la scliiaviludine
,
tronfii e boriosi , che a ribadire i nostri ceppi

sia slato qualche cenlinaio di Onorevoli: quella roba morbidissima e

maneggevole ,
che si raccalta dove e come nessuno di noi puo og-

gimai ignorare.

Ouello dunque ,
che i sinceri Cattolici riprovano nelle moderne

Costituzioni ,
o vogliam dire nel sistema moderno

,
che lutto quanto

e, non travalica la breve cerchia di quelle, non e la liberta, non sono

le elezioni in primo od in secondo grado ,
non e la Camera duplice

od unica, non sono i Minister!, le aringhe, le interpellanze, i corni-

tati, gli emondamenti con tutto il resto di quel meccanismo, del qua-

le non e ultimo difelto la monolonia
,
che serba sempre e per lutto.

Di queslo la Chiesa lascia fare a ciascun popolo cio che gli talenta
;

ed i Cattolici in quanto tali, cioe in virtu della loro professione reli-

giosa, non se ne sogliono brigare gran falto. Cio che quella e quest!

riprovano nel sistema moderno sono le parti sustanzialmente ree, ond'e

magagnato; tra le quali sono precipue quello sconoscere i dirilti della

Chiesa col volerla sequestrata da ogni ingerimento nel mondo, sotto

pretesto di separazione, e quel pareggiare il bene ed il male, la verita

e 1'errore, senza nulla voler dislinguere, e tutto ravvolgendo in quelia

liberta generate , nel cui mezzo si avvisa la prima lettera
,
che la

stessa liberla della Chiesa sarebbe abbastanza assicurata. Di qucsto

giudizio diremo quinci a poco: per ora osserviamo che quella liberta

generate, presa assolutamenle ed in se medesima
,
senza riguardo a

speciali circostanze, che possono talora renderla tollerabile, e un er-

rore logico, e una iniquita morale, e, dopo cio che i Pontefici Roma-

ni ne hanno insegnato ,
deve aggiungersi che sarebbe eziandio un

ardimento irreligioso ,
se in alcuni casi il pregiudizio e la buona fe-

de non iscusassero chi la professa. Questa e una delle parti ree del

sistema moderno
,
e sarebbe da noi riprovata in un Governo monar-
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chico ed assoluto, com' e nel costituzionale, in quanlo la ragione del

riprovarla noi non la troviamo nella forma del Governo che 1'abbrac-

eia, ma si nella intrinseca sua natura ,
la qu;ile la rende indegna di

essere abbracciata da chiunque sa dislinguere il bene dal male, la

veritct dair errore, ed ha concetto non erroneo ma verace della liberta

propria dell' uomo.

Di qui apparisce quanlo poco sia conforme al vero cio, die si af-

ferma intorno al non esservi, nella presente materia, nulla di asso-

luto. Tulto il contrario! nelhi presente materia vi e, e vi dev' essere

1' assoluto; cioe quello che e vero e buono per se medesimo
,

in

quanto risponde alia natura delle cose ed all'ordinazione della Prov-

Yidenza, prescindendo dalle condizioni particolari di tempi ,
di luo-

ghi, di circostanze
,

le quali potrebbero nella pratica persuadere di

modificare 1' applicazione dell' assoluto
;

senza che per questo es-

so perda nulla della sua verita intrinseca e della sua giustizia.

Cos! nei doveri individual! vi e un assoluto poslo in un loro perfet-

tissimo adempimento ,
al quale appena e mai che 1' umana fralezza

giunga di fatlo
;
cosi nell'ordinamento domeslico vi e 1'assoluto, che

consiste nel diritlo che compete al padre ed al marito di sovraslare,

nel dovere del figlio e della moglie di dipendere ; quanlunque le

leggi civiii abbiano in molli casi modificato o lemperato nella prati-

ca quell' assolulo ;
e perche non vi potra essere cziandio nel civile?

Dalla quale considerazione si puo raccogliere altresi la incsaltezza

che sarebbenel dire, essere i due sistemi
(il

cristiano edil moderno)

buoni ambedue, ed ora tornar meglio valersi dell'uno, ora dell'altro;

come se si tratlasse di due abiti
,
ambedue ugualmcntc buoni a co-

prirvi, ma dei quali uno fa meglio il suo uffizio la stale, 1'altro Tin-

Terno. E pure nulla
,
nel caso presente, e piu irragionevole di que-

sto. Quei due sislemi, in alcuni parlicolari, sono tra loro conlraddit-

loiii, come Tafrermazione e la negazione; e 1'uno dice, esempligra-

zia, liberta all'errore, 1'altro sostiene non liberta allerrore. Or come

volete che ambedue siano veri? e se non sono veri, come possono

essere ambedue buoni? Volendo dunque ragionare in rigorc di lo-

gica, e non lasciarsi andare a giuoco di fantasia , convien dire uno

solo essere il sistema buono, perche uno solo e il vero e 1' assoluto;
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1'altro, se pur merita il nome di sistema, non essere che un tempe-

ramento appropriate a circostanze special! ,
del quale noi non isco-

nosciamo i pregi relativi al peggio, a cui senza di quello si andreb-

be incontro. Ed in cio noi gia abbiamo dicbiarato altra volta il no-

stro senlimento, o piuttosto quello della Chiesa
;
la quale ha accettata

quella condizione, talora ancora come un insigne benefizio , dovun-

que le circostanze le hanno persuaso ,
che non si sarebbe polulo ot-

tenere di meglio. Ma quand' anche cio fosse avvenuto o sia per av-

Tenire in tulto il mondo , la verita del principio non ne resterebbe

slremata di un capello ;
ed un Cattolico non deve pigliare maravi-

glia, che la Chiesa, pieghevolissima in tulto cio che e temporaneo,

pratico, conlingenle, sia ferma come torre in cio che, come il vero,

e eterno, dotlrinale, assoluto.

Quanto alia maggiore o minore utilita
,

di cui i due sistemi po-

Irebbero rispettivamente essere fecondi
,

noi potremmo addirittura

preterire una tale ricerca, in quanto stiamo trattando non di cio che

e piu utile, ma di cio che e piu vero
,
o piuttosto di cio che e sola-

inente vero. Nondimeno sarebbe strano
,
che la verita riuscisse me-

no profittevole dell' errore, e che la Provvidenza avesse stabilito un

ordinamento di cose, il quale alia Chiesa ed al mondo tornasse meno

vantaggioso del suo contrario. Da un' altra parte , gli uomini, nel

portare giudizio intorno a verita ordinale alia pratica ,
non sogliono

essere indifferent! agli effetti di questa; e lalora per avventura si

lasciano da essi troppo ciecamente condurre. Ouando dunque si vo-

lesse prescindere dalle qualila razionali e morali, che rispettivamenle

si trovano nei due sistemi
,

e di questi si volessero fare le ragioni

dai soli effetti
,

noi potremmo restringere tulto in due parole affer-

mando che, dove il sislema anlico ebbe il vanto inestimabile di ave-

re fatta 1'Europa cristiana; al moderno e bastalo poco oltre a mezzo

secolo, e non di universale dominio, per disfarla.

Nel reslo noi non sappiamo inlendere come una persona cosi giu-

diziosa, qual si mostra 1' autore della prima lettera , possa con tanta

fiducia raccomandare alia liberta generate la guarentigia della li-

berla della Chiesa, avendo pure solto degli occhi lo speltacolo che
,

per questo rispetto, ci sia dando 1' Europa contemporanea. A quali
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termini si trova la liberta ecclesiastica sotto 1'imporo della liberta

generak ? Terribile dornanda e questa, dalla quale dovrebbero es-

sere non mediocremente impensieriti 1 fautori del nuovo sistoma
,

massime se fossero di quelli, ai quali il pregiudizio non ha falto di-

menticare al lutto o sconoscere i frutli colti gia dall' anlico. Non si

pofrebbe trarre il novero degl' inestimabili vantaggi moral! e reli-

giosi, conferili alle nazioni europee dalla Monarchia cristiana, la

quale ,
insieme colla Chiesa ,

le fece quello che sono. Nondimeno se

ci si dice che alcuni Monarchi, sotto pretesto di protezione , incate-

aarono la Chiesa, noi saremo i primi a riconoscere questo falto, e a

deplorarlo. Ma il sistema della liberta generak non le facendo in

qualche rara contrada altro servigio, che lasciarla vivere, la sta tri-

bolando in moltissime potto pretesto di separazione, quanto per av-

ventura nessun Monarca cristiano non fece mai, ed in Italia la sta

assassinando, come farebbesi in tempo di verissima persecuzione.

Dirote che quesli,sono abusi, e che abusi non mancheranno mai in

questo raondo. Verissimo ! ripigliamo noi
;
ma perche una tale scusa

non si vorra applicare al sistema cristiano, che ha tanlo minori gli

abusi 1, e con vere e solide utilita morali e religiose gli ricompera

tanto largamente?

Non vi credeste tutovia che, per essere idenlica la scusa, siano

identiche le ragioni dell' uno e dell' altro. Che nel primo, cioe nel

moderno, 1' abuso e inlrinseco, e inerente alia cosa, in quanto esso

medesimo e un abuso; e gli uomini anche meglio intenzionati sono

spesso trascinati dalla forza di quello a disordinare. E non e com-

passionevole, non e ridicolo vedere in paesi, dove, a nome della li-

1 Si noli come cio sarebbe vero, ezlandio quando fossero reali tutH gli

abusi, che si narrano. Nondimeno moltissimi furono esagerati, moltl ancora

inyentati di pianta, appunto per mettere in uggia il sistema cristiano. Tra

questi ultimi deve noverarsi la celebre Prammatica Sanzione attributta a

S. Luigi Re di-Francia. IlRoseu.l'avea gia mostrato ; ma.uri egregio magi-

strato fraucese ha posto in. nuova piu cbiara.luce questo vero in uu dotto

lavoro intitolato: Hfemoire Idstorlque sur la Pragmatique Sanction attribute

a saint Loiiis, par GIUTVLES GERIN , substitut du Procureur imperial prex le

tribunal de premiere instance de la Seine. Paris; Remquet,GoupesetC. 1863.
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berth generate, si stanno sottraendo alia Chiesa, uno appresso dell'al-

tro, tutti i diritti, vedere, torniamo a dire, qualche.cattolico che, per

zelo di quella stessa liber la generate, si melta a perorare la causa

delle Sinagoghe, delle Logge massoniche e, se la congiunlura se ne

porge, eziandio dei postriboli? Al contrario quanto non e diversa la

condizione del sistema cristiano ! Oui si ha un tipo vero, perfello,

assolulamente oltimo
,
dal cui intento 1' uomo e guidato e confortato

nella pratica: non foss'.allro, la raeute e nobilitata dal solo conlem-

plarlo. E naturale die, nel recarlo in alto, molte poverta, molli di-

felti, molte positive iniquita vi si vengano a mescolare, schiudendo

il varco a quelli, eke chiamiamo abusi. Ma di quesli si conoscono le

cagioni nella defetlibilita umana; a quesli, cio che piu rileva, e ap-

parecchiato il rimedio nel rivocare 1'azione appunto aquel tipo-idea-

le ed assoluto, che sla dinanzi alia mente. Ma che sarcbbe se quello

non piu vi fosse? Quando dunquo ci si dice, che rassoluto non e di

questo mondo
,
noi

, per farla corta, rispondiamo dislinguendo alia

maniera della scuola : Di queslo mondo non e 1'assoluto, altuato nel-

la pienezza della sua perfezione, concediamo ; Di queslo mondo non

e 1'assoluto, appreso dalla mente come scopo e norma dell'operazio-

ne ed alluato in una parte piu o meno ampia, neghiamo; e lanlo piu

gagliardamente neghiamo , quanto che il togliere via anche in que-

sta maniera 1' assoluto dal mondo, sarebbe il medesimo che inaridi-

re dalla radice non pure la realta-
,
ma la possibilita di quanto v' ha

di bene
,

di bello ,
di veramente grande nel mondo.

VIII. Se ed in qual senso siavero, che la Civilta Cattolica osteggi

i Govtrni eostituzioriali.

t

Al compimento di queste risposte non vi reslano
,
che due soli

punti: 1' oslilita della Scuola romana a rispetto dei Governi costi-

tuzionali, coi danni e coi pericoli che si asseriscono provenire da

quell'ostilHa stessa
;
1'altro e la convenienza e la facilita di una con-

clliazione tra le due Scuole : quello e quasi il tulto della lettera phi

breve venuta dal Belgio ; questo e parte principale della piu savia

venuta di Francia. E di ambedue quei punti potremmo passarci, sic-
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come quclli die, come giik vede il lellore, dalle cose ragionate hanno

avula impHcilamenle una soddisfacenle risposta. Nondimeno voglia-

mo recare per intero quei due brani ,
non solo perche anche ad essi

sia data risposta esplicita ,
ma eziandio perche da essi si pigli un

saggio della presenle disposizione degli animi, a riguaido di una si

grave conlroversia in quelle due nobilissimc contrade. Ecco dun-

que come si esprime il primo intorno al nostro contegno verso i Go-

verni costituzionali :

II pericolo di questa Scuola (romana o della Civilta Catlolica)

consiste soprattutto nella ostilila
,

colla quale essa dispregia tulll

i Governi rappresentalivi ;
che vuol dire tutli i Governi di Europa r

salvo quelli della Campagna romana, delle due Russie e dell' Im-

pero ottomano. Confondendo perpetuamente i Governi coslituzio-

nali coi rivoluzionarii
,
essa non liene nessun conto di questo bel

pensiero del Bossuet ,
che tutte le forme di Governi sono indiffe-

renli, purche la Religione e la giuslizia vi fioriscano
;

e le Costi-

tuzioni sono per essa altrettanti atlenlati contro la Santa Sede ed

il pubblico bene. L' Italia soprattutto ha data nel 1859 una triste

confermazione a questi giudizii, e le Costituzioni strappate a Prin-

<( cipi deboli sono pur troppo state una menzogna odiosa di selte

scredenti. Ma si puo egli dire lo stesso della lotta sostenuta dal

popolo belga contro due Principi potenti e veramente rivoluzionarii,

Giuseppe II e Guglielmo I? Secondo le antiche carte del noslro

paese ,
chiamate gioiose entrale , un contralto sinallagmatico le-

gava il Principe agli Stall, ed egli era lenuto a proteggere la Re-

ligione, le franchigie delle Abbazie ,
il voto libero dei Ire Ordini

per le imposte e per la milizia. Questo temperamento di potere

era la base dell'antico diritlo pubblico cristiano, al quale il Riche-

lieu diede T ultimo colpo, preparando T assorbimenlo del potere

assoluto nelle mani del Principe. Ma nei Paesi Bassi catlolici un

tale assorbimento non ebbe luogo giammai; ed il Principe era le-

galo verso gli Slali, come gli Stati erano verso del Principe. Or

questo contralto fu lacerato da un Sovrano cattolico ,
ma volteria-

no, e da un Sovrano eretico. Ricuperare il dirilto di fare il bene

fu 1'opera del 1830; e, grazie a Dio, questo diritto fu largamenle
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posto in pratica. In nessuna parte del mondo la Religione non e

cosi fiorente ed il Ponteflce cosi Sovrano
, come nel Belgio. Ora

nel mezzo appunto della lolta, che il partilo cattolico conservatore

sostiene contro i liberali irreligiosi ,
anelanti ad alterare il patto

fondamenlale nelle due liberla essenziali, in quella cioedi associa-

te zione e nella religiosa, ci vengono da Roma coteste pagine altiere, .

le quali, in nome della Cliiesa, investono tulte queste preziose li-

te berla, e servono la causa degli uomini malvagi ed irreligiosi con

miglior successo, che non farebbero gSi empii giornali medesimi.

A noi sarebbe soprammodo doloroso, se effelto tanto sinistro si

derivasse dalle nostre pagine, le quali vogliamo bene che siano sem-

pre e schieltamenle vere; ma non cisaremmo mai immaginato, che

ad alcuni le dovessero parere altiere. Forse la franchezza, onde as-

seriamo cio che a noi par \r

ero, e piu ancora la risolulezza, onde so-

gliamo affermare cio che e conforme e quasi identico cogli insegna-

menti autorevoli della Chiesa, a qualcuno avra potuto aver 1'aria di

alterigia. Ad ogni modo
, se pure un bricciolo ve ne fosse davvero,

noi lo vogliamo espressamente casso e rivocato. Ma, premessa questa

dichiarazione, quanto alia sustanza delle cose apposteci, noi credia-

mo d'essere piu assai vicini all' opponente ,
che egli per avventura

non si crede. E di cio il lettore sara convinto
, quando ci avra se-

guitato nel riandare che faremo passo passo il tralto soprascritto ,

aggiungendo alle singole cose una qualcbe breve considerazione.

E per cio che si altiene alia nostra ostilila ed al noslro spregio pei

Governi rappresenlativi , gia dicemmo piu sopra, che noi li avver-

siamo, non in qua n to sono rappresentativi ed abili a frultare ai po-

poli liberta, prosperila cd altri somiglianti benicivili; li avversiamo

sivveramente per le parti ree, che, nel tempo moderno, si sono loro

inneslaie dallo spirito eterodosso o piuttosto razionalistico. Le quali

parti difficollando appunto e contrastando quei beni civili, e pecu-

liarmenle il fiorirvi della Religione e della giustizia ed, in guisa spe-

cialissima, della liberta, noi ci atteniamo fedelmente al bel pensiero

del Bossuet , quando dalla nostra indifferenza escludiamo non tanto

quella forma
, quanlo quella parte di lei

,
che impedisce quel fiori-

mento, che il Bossuet poneva per condizione della sua. Ne e altro ,
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die questa parlc rea, quellochc noi consideriamo come un altentalo

contro la
t
Santa Sede non meno, die conlro ilpubblico bene

;
e pero

non possiamo fare buon viso ad ordinamenli cbe ne sono cosi ma-

gagnati. Che se da un lato noi ci compiacciamo che 1' opponente

vegga e confess! come 1' Italia ha dalo nel 1859
,

e potea aggiun-

gere che sta tultavia, nel 1864, dando una Iriste confermazione

>ai noslri yiudizii; dall' allro rion sappiamo inlendere
, come egli si

maravigli di quei giudizii slessi ,
e con lanta severita li condanni

,

sapendo pure che noi scriviamo in Italia e principalmente per I'-Italia.

Yero e che i nostri giudizii sono universal!, e dall'Italia non abbiam

preso, che delle trisli confermazioni di dottrine dimostrate non da

fatli, ma da principii ;
lutlavia e vero altresi che di allre nazioni ab-

biamo parlato al tutlo diversamenle
;
e tanto siamo stati lungi dal

pareggiare il Belgio all' Italia , che anzi nel solo t nel solissimo Bel-

gio abbiamo trovato un esempio di legittima sollevazione appunlo nel

1830 1. E si consider! grave concessione che sia questa dalla parte

della Civilta Cattolica I ma quella concessione era conforme alia

giustizia, e non si bado ad altro, e fu falla. Non accade poi fer-

marci sopra do che 1' opponente scrive per giustificare quel fatlo,

che noi medesimi diciamo giuslo ; e piullosto preghiamo i leltori ad

osservare come egli riconosca che prima del 1830
,

o diciamo me-

glio prima dei dispotismi pazzi del Principe volteriano, e dei violent!

MVelerodosso, il Belgio aveva Slatuti, palti sinallagmatici, liberta,

franchigie e via dicendo : il lutto conforme al giure pubblico cristia-

no. Adunque ,
ne dee conchiudere la Scuola cattolica liberale

,
il si-

stema cristiano non e sislema di autorila solamente e di dispotismo;

ma ammelle ottimamente Statuli, patti sinallagmatici con tulto il re-

slo, che potendosi comporre col fiorirvi della Religione e della giu-

1 Trattando dei rarissimi casi
,

in cui i Dottori cattolici riconoscano per

legittima una sollevazione, ecco come scrivemmo: Voi intendete bene cht

se i malcontent*!, prima di muoversi, andassero a consultarei Dottori catto-

lici, le rivoluzioni o non si farebbero mai
, o si farebbero cosi raramente,

che per avventura dai tempi della Lega (1575-1391) sino ai nostri, 1'Europa

non avrebbe veduto, che 51 solo movimento del Belgio nel 1830. Civiltk

Cattolica, Serie V, vol. YI1I, pagg. 30, 31.
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stizia ,
noi

,
non che esserne indifferent! col Bossuet, potremmo an-

cora esserne, secondo la nostra condizione, favoreggiatori ed amici.

Ma i Cattolici che nel 1830 erano il tutto nel Belgio, che furono

quasi soli a determinare e condurre il movimento, fecero con sapien-

te modestia , quando restrinsero i loro voti ad ottenere nienle altro,

che il diritto di fare il bene ? fecero con prudente antiveggenza ci-
|

Tile, quando, per assicurare a se il diritto di fare il bene, diritto cheT

solo per sommo di nequizia potea essere loro dinegato , credeltero ,

'

non sappiamo per qual ragione, dovere assicurare il dirilto di fare il

male a tutti ed in tutto? Noi non vorremmo rispondere a siffatti que-

siti
, per tema che dalle nostre risposte non ne scapitasse la riputa-

zione di uomini insigni ,
i quali certamente in quel fatto si governa-

rono con sentiment! generosi , quanlunque , dopo la sperienza fatta-

ne, quella generosita possa ad alcuni parere poco ragionevole, per-

che non fonclata sul vero. Ma ad ogni modo se la favola del riccio
7

che raggomitolato oltiene per grazia Fospitalila, e poscia spiegando

le sue punte fa di scacciar di casa chi 1'ebbe ospitato, ha avulo mai

un' applicazione plena e dolorosa
,
do ha avulo luogo nel Belgio in

quesli ultimi sei lustri. Ouel pugno di dissident! di yario genere che

allora, cogli occhi bassi e col collo torto, imploravario a gran merce

d'entrare anch' essi a fruire della lilerta generate, giurando e sacra-

mcntando
,
che i Cattolici colla riconoscenza , ond' essi li avrebbero

rimenlati
,
se ne sarebbcro Irovati a maraviglia bene

;
cresciuti al-

quanto di rmmero e moltissimo di potenza e d' insolenza
, slanno se

non per mettere alia porla i padroni di casa
,
certamente per oppri-

merli, senza vergognarsi di professare spiegatamente questo loro in-

tendimento. Di mano ai Cattolici guizzo molto presto il potere ,
che

fu ghermilo da Frammasoni
,
da razionalisti, da settarii d'ogni ge-

nere , i quali non furono mai disposli a lasciarlo ;
e per ripigliarlo ?

quando per poco lo ebbero perduto, hanno avuto ricorso perfino ai

tafferugli di piazza ed alle sassaiuole.

Da un' altra parte noi non sappiamo se sia precisamente vero

che la Religione fiorisca nel Belgio piu che in nessun' altra contra-

da di queslo mondo
;
ma sappiamo di certo che piu che in qualun-

que altra contrada di questo mondo \i fiorisce la Frammasoneria ;
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la qualc a viso aperto professa di volcre dislrulto il Cattolicismo ;
c

se Iddio non vi melle la mano, in un tempo piu o meno lungo vi riu-

scira se non in tulto
,
almeno in una parle nolevolissima. Per ora a

qualcuno potrebbc non parere floridissimo lo slalo de'Catlolici ridot-

ti a lottare corpo a corpo con parliti meno assai di loro numerosi, ma,

r 1'ampiezza ed iniquita dei mezzi che adoprano, piu potenti di lo-

di mantenersi nienle altro ,
che la liberta religiosa e per-

nalurale liberty di fare il bene. Vero e che in quesli giorni i

Cattolici sono venuti al potere ,
in gran parle per effetto del nobile

coraggio dell' egregio Monsig. Malou
,
Vescovo di Bruges ,

che ha

parlalo ed operate fortemente, a dispetto dei timidi consigli che gli

yenivano appunto dai partigiani della scuola liberale cattolica. Ma

noi non crediamo che questa venuta al potere per virtu non sua
, vi

possa durar lungamente. Che se il signor Decker, avendo pure oltrc

a venti voci di maggioranza nella Camera
,
se ne lascio balzare ,

si

consideri quanto difficilmenle con sole un paio vi potra durare un

qualunque allro di quella scuola, nella quale ogni virtu personate re-

sta sgagliardila dalla inanita di alcuni principii che professa.

Noi ci compiacciamo a dire che tra le cagioni di effelti cosi lamen-

tevoli non entro per nulla 1' oscitanza o il poco zelo dei Cattolici ,
i

quali fecero e slan facendo cola sforzi maravigliosi e veramenle gi-

ganteschi; tanto che non dubifammo di asserire, noi Italiani, che in

Italia non se ne sarebbe fatto un decimo : e cosi se per venire a quei

termini vi vollero nel Belgio trenta Ire anni, Ira noi sarebbero basta-

te trentatre setlimane. Ma appunto il non essersi potulo con tanti

sforzi dei Catlolici impedire la tragrande polenzadei loro nemici, do-

vrebbe ammonirli della inlriseca falsila e reita di un sistema, che si

avvisa non potersi conferire ad una nazione la liberla di lodar Dio ,

senza metterle accanlo una uguale liberta di bestemmiarlo
;
non po-

lersi fare abilila a trenta Suore di vivere insieme e servire agl'infer-

mi, senza farla ugualmente a trenta Logge massoniche e a trecento

pulzelle di Venere di vivere
, per la comune agitazione e pel pub-

blico sollazzo, anch'esse insieme. Ed e in quel sistema e nelle teste

di coloro che lo professano cosi identificata la libertti del bene e del

male, che la seconda non si puo combattere neppure in teorica, sen-

Serie V, vol. IX, fasc. 333. 18 21 Gennaro 1864.
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za che, nella colorp opinione, non ne sia pericolata la prima. Ne al-

irimenli che cosi puo inlendersi quello strano lamento mosso alle no-

stre payine altiere, che combattono la sola liberta del male, d' inve-

stire le preziose liberta di quella nazione. Nel sistema moderno tut-

tesono preziose ad un modo, quella della Chiesa e quella della Fram-

masoneria, quella della proslituzione e se altra ve n'ha preziosa an

che'essa come queste due ullime. Si persuadano quei generosi.e^J
lanli Cattolici ! Sopra 1' errore non si puo mai edificare nulla che

valga e che duri
;
e nella liberta legale concessa ai male e deposto

il germe della schiavitudine pel bene. Essi fanno lodevolmente a te-

nersi saldi al patio fondamenlale
;
ma se i nemici della Chiesa riu-

scissero mai a lacerarlo
,
come gia fecero un Principe volleriano ed

un altro eterodosso
,
forse non sarebbe possibile un secondo 1830 ,

in una conlrada
,
che

, per merito del nuovo sistema
,
non ha piu

unita di credenza. Allora la Chiesa nel Belgio sarebbe
(
a dire 1' ot-

timo che puo prevedersi )
cio che e sotto il Governo inglese , val

quanlo dire
,
cio che era sotto gl' Imperatori pagani nei brevi inter-

valli che quelli giudicavano migliore politica il non curarsene e

lasciarla fare.

In cose slrettamente straniere non ci saremmo cosi a lungo fer-

mati , se non ci fosse parulo vedere in quelle un salutare insegna-

mento per 1' Italia. E 1' avra altresi 1' ultimo punto che riguarda la

conciliazione possibile tra le due Scuole; del quale ci basterebbero

pochissime pagine a spacciarci. Ma queste non ci essendo concesse

nel presente quaderno ,
dalla genlilezza dei noslri lettori ci sara

consent!to di differirle al seguente.
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Quello sprone di monte parte scoglioso e parle arenoso ,
nella

soramita del quale poggra Veroli di Campania, si sporge sopraccapo

ai piani dell'Ernico con fianchi si ripidi ed alpestri, die e'da mera-

viglia come nella sua vetta, e lunghesso le sue coste, siasi potuta eri-

gere e mantener in fiore quella vetustissima citta, non men popolo-

sa che trafficante e colla e albergata di nobili edifmi sacri e civili.

Perocche delle intorno a tre miglia che gira il suo circuito
,

il com-

preso migliore e quello che spiccatosi a settentrione dalle due creste

del vertice, cala tortamente giu verso mezzodi : e vi scende per

istradelle anguste e per chine a cordonata, le quali sboccano poscia

in alcune vie di non tanto disagevole andare, che tagliano luito il

suo accasato dall' un capo all'altro dei qualtro punti maestri. A po-

nente le fa spalla un cinghione di rupi quasi che a piombo, irte di

aguzzi macigni o nudi o rivestUi di elci , ed e un'asprezza di accesso

per poco insormontabile. Da scirocco, dove il pendio raddolcendosi

fronteggia vagamente Talzala dei sempre verdi Lepini e guarda Fa-

mena valle che corre lor sotto, ha il lembo afforzato di propugnacoli

e torrazzi e bastioni ; opere reticolari e saracinesche ora diroccate o

crollanli, ma di saldissima strultura pei tempi di mezzo, quando vi

si piantarono a difesa. Dalla banda di greco, chi invece risalga su
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per 1'erta in cima all'altura piu sollevata della citta, inconlra un ca-

stello smanlellalo
;
ed attornovi i celebri avanzi delle mura pelasgi-

che, le quali sono ivi di una fazione si rozza e massiccia
,
e a com-

messi di poligoni si sformati, che hanno concetto di piu antiche e

stimabili clie non le etrusche di Cossa e di Populonia ,
e le ciclopee

di Ferentino e di Alatri. Dall'apice di quell'acropoli 1'aUonilo sguar-

do dell'osservatore, con un variatissimo cangiar di sccna cheaccop-

pia 1'orrido col dilettevole, si vede a borea chiudere lulto 1'orizzonle

dai balzi apennini di Trisulli, i quali si accavallano gli uni sopra

degli allri con ischiene selvaliche e rugginose ;
e ad orienle aprire

la slerminata prospettiva, che dalle ripe del Liri metle 1'occhio gra-

datamente di colle in colle, sino alle punte piu rimole e sublimi

delle giogaie abruzzesi.

Colassu presso que' due spicchi di roccia
,
da cui staccasi come

dire la testa di Veroli
,
e una porta urbana chiamata di san Leucio,

per la chiesa di questo Santo che in un vecchio stile gotico le si rizza

a lato: e d'indi muove un quartiere che, per essere il piu popolesco,

c altresi il meno agiato delia citta. Per lo die fra quei traghelti e vi-

coli e chiassuoli, che in guisa di scaie a chiocciola si avvolgono a

ritta e a manca della principale strada, che declina a intraversarsi

con quella di sanla Croce, sono ammucchiale casipole miserissime e

tugurii di niun conto, ove si accoglie ad albergo la genterella piu

minuale del volgo.

Or in uno di questi sdruccioli scarpellati nel vivo della monlagna

e, fra le altre, una catapecchia senza scialbatura e tulta scrostata di

fuori e annerita, che pare una carbonaia. Nella faccia mostra un ar-

cale in travertino con gli slipili scantonati, e sopravi un occhio cie-

co: da basso ell' ha tre aperture lunghe e stretle a foggia di feritoie

con gralicci di canne
,

e piu su a ietto tre altre finestruzze quadre

co'loro sportelli sgangherati. L' ingresso e una porticciuola rosa dai

tarli, la quale per tre gradi di selce grezza mette in un androncello

buio, smallonato e somiglianle a un cunicolo. A destra un usciolino

apre 1'adito a una stanza lurida, affumicata, con pavimento terrigno,

smorta di lume ch'ella prende dai vicolello, e siumida che sputa dal-

le pareti. Dentro c'e un camino a cappa rustica, e per lo stanzi-
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bolo alliguo ov' e 1' acquaio, si riesce ad una scalelta di legno die

monla in una impalcalura, la quale forma due allre camerucce, o piu

losto granai a soflilta, pari a quelle sollostanti.

La sera dopo 1'abboccamento dei giovani neU'olmaia la Ira Scifelli

c Colliberardi, a una mezz'ora circa di nolle, nel primodei due sud-

detti piu canili cue ricoveri di umane creature
,
slava assisa sopra

un lelticciuolo
,

col capo abbandonatamenle appoggiato a un guan-

ciale, una donna luttavia fresca di ela, ma cosi languida ed estenua-

la, che 1'avresle creduta un cadavere : se non quanto ell'ansava spes-

so, e di leinpo in lempo traeva gagliardi aneliti e fortemenle tossiva,

o volgendosi ad una forese atlempala, che seduta in una cassapanca

1'assisteva amorosamente : Ah Dio! Caterina, e perche non lor-

nano ancora? la dimandava roca e sospirosa.

Mo arrivano
;
datevi pace, signora Giovanna; rispondea questa;

si sa, uu quarlicello d' ora di piu o di meno non guasla.
- - E la

donna levava un'occhiata in allo, si serrava al pelto un piccolo cro-

cifisso d'ottone che aveva per le mani, e si rimetleva in lacere.

Da una lucernina accesa e posala su di un canlerano , alia manca

sponda del letticello, si spargeva un debil chiarore, che facea discer-

nere cosi in barlume lulti gli angoli e gli arnesi di quella stanzaccia.

Nel camino ardeva un po' di carbon vivo , con inlornovi due pile:

accosto e' v' era una lavolelta ingombra di povere stoviglie ,
e solto

le fineslre chiuse ad impannata uno sgabello ,
una madia con la ri-

balla semiaperta, e alcune sedie di paglia quali zoppe, quali dislrec-

ciale. A capo del lelto si vedeva appiccata nel muro la immagine
della Madonna addolorata , in una slampa di carla grossolana e in-

giallita per 1'umidore : e pendente da un chiodo un'acquasanliera di

vetro, con un ramicello di ulivo benedello a traverse. I'attaccagnolo.

La inferma poi aveva la tesla in una cuflia a rele di lana scura, e la

parte della persona che non giaceva , rinvolta e ben assellata in un

bruno ed ampio scialle
, il quale si dislendeva anche sopra il coper-

toio imboltilo.

Questa donna cosi riflnita e inchiodala si immobilmente su quel

duro letlo di pene, voi gia ve n' avvedesle, lettor sagace, era la ma-

dre dei due miserelli che imparaste a conoscere
,
e cerlo anche a
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compatire, sin dai principii di questo nostro Racconto, nella Badia

di Casamnri. Ne vi sara difficile a intendere la cagione dell' ansieta

che pungevala, se consideriale die quella loro tardanza a tornare in

casa presso di lei era insolita ,
e ch' ella era non senza un tal qual

limore per conto della vita d'Otello di Bardo.

Adunque siata un altro poco in silenzio e come assopita, gia con

qualche maggiore inquietezza si rivolgea dinuovo allaastanle, quan-

do si udi rumore all'usciuolo, e si fece dentro Guido: il quale tutto

affannoso guizzato accanto la inferma : --Mamma, sapete? ecco

Olello : le disse in aria festiva. La donna diede un tremito di

giubilo meraviglioso, e prima che polesse aprire la bocca a una dolce

esdamazione, il giovane le fu a lato; e piu ruggendo che favellando

le afferro ambe le mani, e gliele bagno di lagrime starapando\i so-

pra mille baci. Con lui era entrata la fanciulla
,
la quale a questi

impeti di affetto rimase mulola e intenerita; mentre il picciol gar-

zone ripeteva gioiosamente alia madre : Or siete contenla?

Questa die
,
secondoche ascoltammo

,
si deiiominava Giovanna ,

disviluppale le mani da quelle slrette di Otello, gli poseladestra in

sul capo ,
e fattosi avvicinare la lucerna lo contemplo un poco. Ma

che \ide egli mai il giovane in queirincontro di occhi con occhi!

Ah ! quanlo siete disfatta ! mormoro egli coprendosi il volto
, per

celare il gran pianto che gli piovea per le guance.
-

Figliuol mio bello
,

e lu come se' mutato ! soggiuns' ella : e

un nodo di tosse eccitatole dalla violenla commozione le tolse il par-

lare. La figliuola si precipito a sorreggerle la testa : la forese cor-

se al camino per un sorso di calmante
,
e OteMo, che smaniav?a tra

d' ira d' amore e di dolore aculissimo, si abbandono sopra la cassa-

panca, mordendosi la ^ilda del cappello che avea in pugno, per hon

iscoppiare in qualche sfariata come quella in che diede, se \i ricor-

da, nell' olmeto alia prima vista di Maria.

Sedala la convulsione, Giovanna si rivolto a lui, che rizzossi e le

si raccosto; e dettegli piu pacatamente alcune cose di salulo e di ca-

rezza, seguito interrogandolo con atto soavemente lamentoso : Or

dim mi, figliuolo, perche sei divenulo tanto crudele, che ieri assalta-

sti quel dragone, proprio a mo' di un ladronaccio?
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- Deh ,
\i supplico ,

non mi rimellele alia mcmoria quei can!
,

que' demonii
,
clie li vorrei sbranar vivi tulti , quanti e' sono.

- Otello? le diede in sulla voce la donzella che slava ai piedi

del lello.

Ab! e come non iscanriarli? ruppe qui il giovane con una rnano

ne' capegli, il viso infocato, gli occhi al cielo, e sfogando rimmen-

so cordoglio cbe cocevalo dentro
;
come non farli a pezzi que' male-

detli , cbe mi banno omai uccisi tutti i piu cari cbe io , tapino orfa-

no
,
mi avessi in queslo mondo ? Voi , signora Giovanna a me piu

diletta cbe madre, voi siete in agonia e lo vedo
;
Fioretta e uno sche-

lelro
;
Guido e intisicbito ;

il Capitano ,
Iddio sa a cbe e ridotto : e

voi tulli vi consumate di fame
,

di freddo
,

d' inopia : e io , spenli

voi ,
io cbi bo piu su questa terra ? Oh si morro

,
morro anch' io

,

ma voglio affogare nel sangue dei nemici del Re !

- Dio! cbe bestemmii? Olello! gridarono ad una voce e ma-

dre e figliuola colme di orrore. In questo si sentiron due piccbiatel-

le all' uscio. E il Romano che arriva
;
zilto ! esclamo Guido sot-

tovoce.

- Cbe Romano ? chiese con pavido stupore la inferma.

-
quel signore cbe viene con Angiolino ; replico il fanciullo ,

e ando in punta di piedi ad alzare il saliscendo.

XVI.

Subilo che quel malo arnese del Verolano
,
ito abboccarsi col suo

cagnotto presso il confine, era tomato alia Badia di Casamari: Be*

che notizie? gli si era falto incontro chiedendogli il Romano nostro,

che cola, si sopratleneva aspeltandolo.

Nessuna. Dalla punta del giorno fassi la caccia a quel diavolo

scatenato, e si sta in veglia con cent' occhi: ma ne egli e comparso,

ne, per braccarne fmo ai dintorni di Sora, se n' e odorato un indizio

che sia. La colonna volante dei Piemontesi parte stasera dall' Isola

per san Germane, e gia i dragoni sono sulle mosse. Ecco quanto ho

pescato.- j>^<:>

Amico; sclam6 Traiano con finta di dispiacere, ma gongolan-

do lullo iu secreto
;

i briganti la sanno lunga !
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E hanno piu spie che pidocchi. Corpo della iuna! non islarnu-

ta un soldato che non sia ridetto a Chiavone. lo scommetterei 1'ani-

ma che...
&J6

sapete? lo inierruppe 1' altro
;
ci vuol pazienza, e il mondo

s'ha da prendere un po' come viene. II meglio per noi e che rien-

triamo qui dafra Eutimio, ci succhiamo un bicchierino dirum, pro-

prio di quel suo che darebbe fuoco al ghiaccio, e poi a casa.

Vi rienirarono di fatto, e rifocillatisi asciuttamenle rimontarono a

cavallo, e si rimisero in via per la citta. Traiano, al quale pareva in

un certo modo di essere rinalo
,
aveva pena a celare un cotal lavo-

rino di dentro die lo stuzzicava a ridere del compagno e del suo

fiasco : e pero laceva, mostrando quasi di consentire al rancore di

lui, che rodeasene velenosamenle e stavamutolo e a capo basso. Ma
allora che quest! rivoltosegli: Eppure; si feadirgli freraendo; noi

non dobbiamo ripor piede in Yeroli, die non ci siamo assicurali se

e per dov' e passata quella ragazza ;

--
I' allro scroscialo in un gran

riso: basla, basta cosi! rispose dimenandosi per la sella; dav-

vero davvcro die mi volete far divcnlare la favola degli amid di Ro-

ma? lo sono stato canzonato abbastanza.

Ho capito ! borbollo il caporione rincagnandosi in viso
,
c ar-

ruffatoglisi contro come un islrice : gia voi Romani
; seguilo con un

gesio dispeltosissimo; siete tutli d'unasorta: Ionian dalle noie, bra-

yazzoni che ih! spacchereste la cappadel cielo; messi al punlo, d'o-

gni bolla di sapooe fate un canchero die vi pigli il core !
-- II die

detto
, crucciosameiite tocco di sprone la cavalcatura ,

e piantato li

Traiano con un palmo di naso, galoppo via a tutta camera.

-
cappita! a me queste ingiurie? comincio bofonchiare da se

il nostr' uomo
,
allerizzatosi piu che un poco per quelle insolenze asi-

nesche
;

il cornuto villan di ciociaro ! rnalannaggia il tu
f

diavolo !

Noi spaccamondi eh? s'io rion avessi famiglia, ti vorrei mostrar io,

se li smascelloni de' Romani son bolle ! lo sentiresti tu su quel tuo

grugnaccio invetrinato ! che
,

s' ha egli a far Tassassino per con-

tentare quesli gaglioffi ,
che alle buone creanze rispondon co' calci

come i muli? Ma gia, io son matto a stare in lega cop questa-malna-

ta razza di seltarii ! ah si, si, dice bene mia moglie, ch' io con loro

ci scapito nell'anima e nel corpo. Bisogna che la finisca io una vol-
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la. Si paga c poi? ccco le belle carezze die se ne colgono! uli po-

verctto me ! chi sa ora cosa diascolo scrivera di me costui a Roma !

come mi abbaiera conlro! come mi concera agli occhi di.... e qui

gli venivano nominate eerie persone, delle quali si credeva essere il

buono ed il bello
,
e la cui amicizia non avrebbe voluto perdere per

tullo 1'oro del mondo; e si corrucciava a pensare ch' e' sarebbe lo-

ro messo in vista di pauroso, e cadrebbe loro di collo.

Cosi Ira abbiosciato e adiraticcio
,

e lutto col cervello in quesle

fantasie , procedelte di buon trapasso lungo la strada, e poi via via

trotlando avanzossi ollre Colliberardi che non se n'addiede
;

ed era

anehe ben avanti per la montala di Veroli
, quando raggiunse la

brigalella che si era partita dall'olrnelo rincontro a Scifelli, e atFret-

tavasi, innanzi che 1'avemaria sonasse, verso la porta di san Martino.

Egli, per esser lanto astralto in quelle sue ubbie, forse non si sareb-

be accorlodi loro. Se non che pel primo lo ravviso Otello, il quale

non tenendo mai fermo 1'occhjo per sospetto di se
, affissatolo men-

tre passavagli accosto e riconosciulolo :
--

Signor Traiano! grido

balzandogli alle redini.

-
0, o ! voi qiii? disse Taltro rilirando le briglie e arrestando la

beslia con un allo di stupore solenne.

- lo , appurilo; e godo di questo fortunatissimo inconlro, per-

che posso rendervi grazie delle vostre bonla per queste due pov
7

ere

creature. So lutlo
,
ed ah signor mio

, quanto vi son obbligato ! Id-

dio ve ne rimeriti egli ! E in questo dire, presolo per una mano

che gli spenzolava ,
se la serro affettuosamenie sopra del cuore

, e

v' impresse sopra un bacio assai caldo. Angiolino erali ritto, e guar-

dava Traiano con una cotale allentezza che pareva dicesse :
~ Ah

lu se' tu ! Guido altresi rimiravalo incantato
,
ma con aria dolce e

quasi accompagnando con la espressione del sembiante le grate pa-

role di Otello; dovechela fanciulla arrossita, slavasi col volto a ter-

ra e un po' ritrosa, per occultare viemeglio la improvvisa confusione

che pativa.

Ma, ma che e questo ? possibile ! e come siete voi penetrato dal-

la frontiera? nessuno vc lo ha impedito? il cerco egli con unospirilo

si ammirativo e con uno sbalordimento, che e' sembrava credesse di

trasognare.
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Impedilo? ah, ah! soggiunse Otello con un fiero sogghigno;
lo sapete beue ,

che il mestiere noslro e di corbellar sempre i Pie-

montesi.

- Pure le Guardie nazionali
,

lo so io , rondavano per lulto il

confine.

- Le Guardie? sclamo il Rosso con beffevole sprezzatura ; con

le Guardie noi giochiamo alle minchiate.

II Romano scosso da quella voce nuova: Chi e quest' uomo?

dimando al giovane.

Ua amico nostro; il bravo dei bravi della Montagna.
. Io non penso sbagliarrai ; ripiglio Angiolino con salda faccia ;

yoi siete uno dci due a cavallo
,
che quaggiu da Colliberardi a mez-

zogiorno m'avete chiesto certe nuove; dico bene?

-
Si, si; rispose Traiauo in un tono che si abbassava

;
mi stava

proprio sul cuore di rinconlrare questi poverini, e rifar loro un altro

poco di bene.

Bene ? pull ! voi tanto e tanto potete passare per uomo da far

del bene
;
ma queH'allro che era con voi, no, no e' non era grinta da

far del bene : soggiunse il Rosso con una crollata di tesia.

Traiano avvislosi die colui voleva troppo indiscretamente ser-

rargli i panni addosso, per bel modo storno il discorso, e passo pas-

so ripigliato il cammino, si venne interlenendo col giovane che
,
di-

scostatosi dai tre altri, gli andava alia staffa, e insieme ragionarono

di varie cose. Oteilo seco si condolse con vivo ramrnarico, cli'egli ieri

per cagion sua fosse stato a un pelo d'essere archibugialo dai Pie-

monlesi, dopo ch' esso era fuggito dalla strada d'Arpino; e si scuso

quanto seppe di aver ferito quel dragone quasi Iradilorescamenle,

allegando la discolpa solita che tra loro si facevano guerra di ester-

minio, e che il nemico, con la sua bestiale spielalezza, per poco im-

possibilitava alle bande regie ogni atlo di corlese umanita : nia che

iiondimeno si ricordavan d'essere cristiani, e quindi spesso perdona-

vano la vita ai prigionieri e li trattavano con indulgenza ; avvegnache

i Piemontesi ai loro prigioni non usassero nessun riguardo, e II

moschettassero tutli senza cerimonie. E 1'uomo preso dalle maniere

cordialmente sehielte del giovane ,
e da una certa nobile amorosita

che spiravano le sue parole ,
d' uno in un altro proposito il meno a
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tal punto, chc alia grossa gli cavo di bocca cio cbc non avea potulo

ritrarre da Guido: cioe chi fosse quella fauciulla, e quali allinenze

s'avesse egli con la famiglia di lei, e come e perche dimorass'ella in

Veroli : e di piu riseppe da lui, ch' egli acconlpagnava ora a casa la

giovane e il fralello, per salvarli da qualche Iradimenlo in cui tcme-

\a potessero incorrere
, stante le misteriose ricerche falle di loro

,

dai due cavalcanli presso Colliberardi. Nel qual favellare prpgredi-

rono cosi inoanzi, che Traiano, rassicuralolo rispello a quelle ri-

cerche, si lascio muovere dall' invilo di condursi la sera dove alber-

gava la povera madre di loro inferma ;
e rimasero che Angiolino ve lo

avrebbo guidalo. Di maniera che presso la enlrata della cilia si se-

pararono che gia era nolle, e il Rosso da lungi si mise alia coda del

forestiero, in quella che i giovani studiarono il passo ,
svollando su

pel chiassello nel qual era la casipola sopra descrilla.

XVII.

Credereste che a pena valica la porla di san Marlino
, il Romano

noslro si pent! di avere obbligata la parola sua per quella visila,

e si diede a strologare qualche scappaloia per disdirla al Rosso
, e

liberarsene con onore? Primieramenle memore del proverbio che

dice rosso mal pelo , quel ceffo di Angiolino non gli andava

punto a' versi : oltreche la brusca rigorosila di lui , in paragone del

fare sciollo e grazioso di Otello , gli sembrava come ruvidezza di

masnadiero appetto la garbalezza di un gentile soldalo. Poi si sen-

tiva correre i brividi per le ossa, a fingersi che quandochessia si do-

vesse risapere una tale sua dimeslichezza con genie cerca a morle.

Poi avvertiva che 1'ora era tarda,e il pranzo certamente ammanni-

to. Poi forseche non gli conveniva sollecitarsi di ripicchiare alia ca-

sa di quel suo messere, e rifarselo propizio e riguadagnarne come che

fosse la benevolenza prima di parlire? In verila ragioni di peso da

metlere innanzi, per esimersi da quella briga, non gli mancavano. Se-

nonche aH'avvicinarglisi del Rosso con la sua pipa in bocca, mentr'e-

gli smontalo da cavallo si scotea le falde del paslrano, e al dirgli che

costui fece seccamenle : Eccomi, signore, ai voslri comandi ;

quelle ragioni non gli pesarono piu in mano. E invece risposto con

simulata affabilita : che subito e che volentieri ; senz'altro piu, vinta
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dall'uinano rispetto, si lascio menare per dove colui lo instrado. Tan-

to e vero che 1' uomo doppio d' animo sempre e incostante nelle sue

risoluzioni !

.In questo mezzo il giovane Otello, trasporlato dal cuore bollentis-

simo a disfogare le sue smaniose tenerezze con la inferma Giovanna,

non avea posto mente ad amnionirla che di corto arriverebbe il be-

nefaltore romano: e Guido e Maria, per essere tutli assorti in quelle

accoglienze e nelle cure della madre, neppur essi s' erano ricordati

di rendernela awisata. Di qui la meraviglia piena di un cotale sgo-

mento cbe sopraffece la donna, all'annunzio che gliene die il figliuolo,

quando appunto sallo alia serralura per aprire, e introdurre 1'ina-

spettato forestiero nella camera.

Ouesti nel mellere il pie dcntro quell' abituro cosi buio e squallido,

si miro intorno con atto d'impaurito, e ristette un poco tra'l canto

del muro e il batlitoio .come incerto di se, e con una trepidazione che

non piu s' egli fosse calalo in un oscuro e freddo sepolcro. Del fan-

ciullo che gli era al cospctio quasi non si avvide : ma scorto Otello

che gli si appresso a pigliarlo permano, e a dirgli alcune graziosita

con la voce ancor singhiozzosa e con gli occhi molli di lagrime, si

rinfranco alquanlo, e cambiato lo sbigottimento in una indistinia

commozione
,
con passo ardito si fece accosto al letticciuolo della

tapina malata e la salulo. All! siete dunque voi quel buon signo-

re che ci avete fatto del bene? gli disse languidamente e con un en-

pochino la donna, che in quel tramestio improvviso avea afferralo

chi e' potess' essere
;
Iddio ve ne rimuneri egli !

Niente, mente; che bene per amore del cielo? replic.6 Traiano

avviluppatamenle con una vocerellina che gliel' assotligliava la com-

passione di quella infelice, piu somigliante a cadavere che a persona

\iva
;
io non sono uomo da fare molto bene

, perche ancor io ho fa-

miglia, e non sono signore: ma per essere sono cristiano io pure.

Accomodatevi di grazia ; soggiunse Otello accennandogli la

cassapanca li accanto il capo del letto ; in questa tana
,

lo vedele
,

non sono mobili per un vostro pari ,
ma c' e cuori desiderosi di at-

testarvi gratitudine della carita vostra.

- Che dite mai ! ripiglio 1' uomo
;

e si assise mandando un

forte sospiro e lanciando un' occhiata alia donzella che col viso basso
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si tenea ritta a guisa di stalua ai piedi del sacconcello della madre,

e parea non si attentasse di pure fiatare. Accosto a lui si sedelte in

uno sgabello il giovane asciugandosi il vollo : e tra 1'uno c 1' allro

si fermo Guido, irisaziabile di contcmplare Traiano. Angiolino s'era

posto \icino alia madia, e la forese badava a sbraciarc il fuoco e ar-

meggiare inlorno alle stoviglie del desco.

Dopo cio per alcuni istanti si fe quella pausa impacciala che suol

succedere a una subita confusione , quando chi n' e sorpreso si stu-

dia di cavarsene, e cerca un appicco da ravviare un discorso qua-

lunque siasi. E come va dunque? usci fuori Traiano a rompere

il ghiaccio, volgendosi alia donna.

Come Dio vuole
; rispose quella rimessamente.

Ouanto pero dovete mai penare in questa mezza caverna umi-

diccia, voi offesa come siele nel petto !

Eh, i! placer di Dio ! replico I' allra sempre piu ranimandosi e

movendo verso il foresliero due occhi svenuti e pressoche imperlati;

tulto e poco a confronlo di quello che io merito. Ma!

Ma che?

- Io non mi dolgo delle mie pene, e la stessa morle non mi da

punto anguslia. Oh no! Iddio che mi legge in cuore, sa ch' io non

menlisco.

-
proprio cosi com' ella dice; s' immischio qui a parlare Gui-

do; da alcuni giorni la mamma sta benino e non si duole piu. Ma
ell'ha quella losse ostinata che non la lascia benavere ne di ne notte.

Per me andrebbe assai meglio s' io fossi sola a patire ; rispose

allora la donna con grande intensita di affetto
;
che del male mio non

mi euro. L' affanno che mi uccide e il vero mio martirio, sapete qual

e? A voi, signore, posso dirlo, perche siete padre e avete un'anima

di crisiiano. E di vedere quesle due mie crealure consumarsi di an-

goscia, di fame e di stenlo senza che io le possa aiutare di nulla;

anzi di esser forzata dalla pura neccessit^i a gravarle di fatica in-

comportabile alia loro et& e gracilezza. Ogni giorno che nasce, o

faccia sole o pioggia o venlo, e' debbono camminare da dieci miglia a

piedi per condursi fino alia Badia, e tornarne coi medicamenli per me,

e con quel boccone di limosina in pane e legumi con cui campiamo.
E pensare ch' io non ho piu un cencio da melter loro indosso a ri-
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paro del freddo, e che la nolle mi dormono, la figliuola qui per lerra

a lalo sopra un covone di paglia, e Guido lassu rinvollo in colesto

cappotlaccio che era dell' ordinanza di suo padre, e disleso sopra

un sacco !

- Ah poverelli ! sclamo Traiano con una veemenza di espressio-

ne, che palesava 1' inlerno suo commovimenlo.

E non e lulto ! seguito la donna con un gerailo profondo ;
mi

resla un figliuolo carissimo, ed e il mio primogenilo, che io non ri-

veggo piu da due anni, cioe da che fu arrolato in un baltaglione del

Be, e che ignoro se sia oggimai vivo o morto. Ma
, se vive

, egli e

ora chiuso in Gaela ed esposlo a lulli i pericoli dell'assedio. Oh Dio

che collello m' e al cuore la inemoria conlinua di quel figliuolo, del

povero mio Felicello ! E io devo morire senza averlo abbracciato !

- Ma voslro marito che fa egli in Roma? perche non viene adas-

sislervi in quesla vostra miscria cosi eslrema? dimando Traiano roco

con gli occhi inumidili.

Sla per arrivare; soggiunse Otello verde in faccia e tremanle;

si aspella da un giorno all' altro. Ma ancor egli e cosi malandalo,

che poca assistenza polra darle.

Poi, signor buono
; riprese a dire la inferma astergendosi due

lagrime chele scorrevano dalle ciglia; a lale mio fascio di lormenti

avele da aggiungere 1'ambascia che provo per queslo mio Olello,

che ho allevalo io, e che ho sempre avulo in conlo di allro figliuo-

lo, e sul quale avevamo fondale lante belle speranze. . . .

Basta, basta ! grido il giovane guizzando in piedi con un ran-

lolo cupo; di me non vi caglia; io assumero sopra di me la vendet-

ta di lutti voi. Deh, signor Traiano ! ditemi
,
si puo egli immaginare

spettaeolo piu alroce di questo? Una famiglia che died anni fa nuo-

Java nell' oro : che non sono ancora sei mesi godeva di qualche agia-

tezza, lavedete? la vedete a che estremila e condolta per cagione di

que' manigoldi, di que' barbari maledelli che ci fanno la guerra?

E voi vi meravigliale che non li combaltiamo con armi cortesi?

Su, Otello, li quiela ; gli disse la donna con atliludine di auto-

revole severita; i mali che ci affliggono ci vengono da Dio, e lui devi

benedire
,
e non maledire il flagello di cui si serve per IribolarcL
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Sicditi, Otello, e non turbare questo buon signore con le tue escan-

descenze.

- mondo, mondo ! sclamo il nostr' uomo passandosi una mano>

pel viso e risospirando, ch& dentro di se era in un rimescolamento

d' orrore e di dolore cosi gagliardo, che a raala briga si leneva dal

darne segni : or questo vostro ragazzino ,
dimando poscia alia Gio-

vanna, che eta ha egli?

lo ho dieci anni e tre mesi
;
disse Guido.

E quella vostra giovane la?

Ne ha diciasselte ; rispose la madre assai tristamente
;
ed clla

e la spina mia, giacche raorta me, voi capile bene di chi ella resli

priva. Ma sia fatta la volonta di Dio!

In su queste parole sopraggiunse il medico, e Traiano per fargli

luogo essendosi tirato in disparte, stette sileozioso con gli occhi fissi

quando verso 1'una, quando verso, 1'altra delle persone che circon-

davano il letto dell' ammalata
;
ma le affissava come sopr'anima e

con la mente in altro, e al corrugarsegli della fronte appariva che

mesti pensieri gl' ingombravano la fanlasia. Era forse un lacito ri-

sconlro che formava in se medesimo tra quella sventurata famiglia

e la sua propria? tra quella giovinetta infelice e la figliuola ch'esso

chiamava il suo martello? Certo e pero che egli non sapea delibe-

rarsi di prender commiato
,
innanzi d' esser messo piu addentro ne!

secrelo delle calamila di quella famigliuola : stanteche frugavalo

un'acuta voglia di pur conoscere piu in particolare le strane rivoltu-

re della fortuna, le quali, di fa<x)ltosa die era, 1'aveano ridolta a una

cosi lagrimevole indigenza. II qual suo desiderio fu conlentalo ap-

presso 1' andata del medico. Conciossiache rappiccato il ragionamen-

to, ed egli postosi a interrogarne si la donna come Otello, quesli pian

piano gli si yennero aprendo, e narrarongli tulta la storia de' loro

casi : e avvegnache il facessero con quel riserbo misuralissimo, dal

quale non si dispensano facilmente i bennati caduti in bassa condi-

zione; nulladimeno tanto gliene dissero perlo sp^izio di circa un'ora,

che in ultimo egli ebbe assai che fare di potere contenersi che noil

si levasse fino all' ultimo soldo, per soccorrere 1' inopia di quella ma-

dre degna di tanla commiserazione.
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Che possiate avere lulte le consolazioni del cielo e della terra,

e che Iddio vi converla queste voslre misericordie in altreltanli anni

di vila prospera ,
e in un paradise di gioie ! diceva Otello nell' an-

droncino tra 1' uscio e la porla a Traiano
,

il quale si era licenziato

dalla Giovanna e lornava all'albergo.

Cos! sia pure ,
ed egli vi esaudisca ! replico esso rinlenerilo

che singhiotliva ai bad sonanli che il giovane gii affiggeva nelle ma-

ni ;
a me rincresce solo di non aver quattrini d'avanzo

, e di essere

Ionian da casa mia. Ma se qualche miglior venlo \1 avesse a porlare

In Roma, vi do fede io che un pane nol farei mancare ne a voi no a

quella poverina, che proprio in' ha scbiantalo il cuorc.

- A Roma? ci vuol altro, signer Traiano ! io sono legato dal mio

giuramenlo, e per insino che il Re mio cornballe in Gaela, io debbo

stare sollo la sua bandiera e salvar 1'onore di Napoli. Ouesta nolle

io riparto per la Montagna, e domani forse mi locchera di far fuoco

e di menare la baionella addosso i nemici
,
e chi sa s' io n' usciro

vivo? TuUavolla lerro a mente la vostra offerla, e mi segncro nel

taccuino il voslro indirizzo. Mavoi, ve Io ripelo, ricordalevi sempre

che il cuore di Olello di Bardo, die queslo cuore 6 voslro, o die vi

amera e benedira, lino a die una palla degli assassin! d' Italia non

Io venga a spaccare. Addio, angiolo npslro ! il Signore renda voi e i

vostri lanlo felici, quanlp siamo infelici noi ! II Romano non ebbe

vigor di arlicolare verun salulo
,
ma slrellolo fra le sue braccia si

spicco da lui, e risali fuori sul vicolo, schizzando cerli lagrimoni che

gli filavano giu per le base-lie, e mormorando da so sottovoce :

che bel cuore di giovane! o che dolor! ! che storia!

XVIII.

Voi, lettore paziente ,
che fino ad ora yi siete addomeslicalo con

quest'uomo, piu per sorte che non vi divisavate da principio, ma non

phi di quello che vedrete esser bisogno, vi sarete omai persuaso die

noi non asserimmo
punlo

il falso, cerlificandovi che egli a'suoi moltl

enotabili difetti accoppiava una natura di ollima lempera, eun'ani-

ma che era proprio una pasta di burro e niiele. Per guisa che con

ogni verita si poteva dire di lui, do che e vero di pochi, che la balla
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era migliore della mostra ; sebbene anco la mostra non comparisse

poi tanlo catliva, giacche perfino il Rosso
,
come udisle da lui

, gli

avea lelto in faccia un'ombra di quella che si suol nominare palente

di galantuomo. Ma pure (non istanchiamoci di ripeterlo) quella sua

vaghezza di farla da bianco coi bianchi, da nero coi neri, da gari-

baldino coi garibaldini e da buon crisliano coi buoni cristiani,

galleggiando sempre fra le due acque e spacciandosi a cbi per car-

ne e a cbi per pesce, a quale per cotto e a quale per crudo, lo avea

cosi indurato nell'assuefazione deiratteggiare il volto e del coinporre

le parole in lull' altro senso da quello cbe si nascondea nell' animo,

cbe egli si immascberava quasi senza volerlo ; e le bugie di una

certa specie ,
tra le officiose e le giocose , gli spuntavano in bocca

come la gramigna nei campi. Donde si scorge cbe per liberale ro-

mano terziario era matricolato.

Adunque perche non vi insospeltiate cbe 1'opera caritativa di que-

sla visita , promessa da lui in un moto primo di affettuosila
,

e poi

cominciata per un umano riguardo, si compiesse con un bell' atlo da

commedia, ci teniamo in obbligo di avvertirvi che no
, cbe egli non

finse nulla ; ma che anzi fece si daddovero
, che

,
non che votare la

borsa, ma si sarebbe aperto le vener per alleggerire i patimenti a

quella sventurata famigliuola. Quindi e che non appagatosi del pic-

colo sovvenimento di alcuni scudi, trascorse flno a lasciare intendere

profferte per 1'avvenire : e in prova del suo dire sincero, non dubito

di svelare ad Otello le insidie che gli si lendevano al confine
,
e le

trame ordite contro di lui dal caposetta di Veroli. Al che fu indotto

dal rimorso della coscienza che acerbamente gli rampognava d'es-

sere stato eagione ,
che il giovane fosse a rischio di dar nelle bran-

che dei suoi nemici.

Verso le tre ore della nolle egli pranzava da solo in una tavola

dell'albergo, ma cosi lutto compreso di cio che poc'anzi avea veduto

e ascoltato, che mangiava e bevea come a caso
; e il cameriere, uo-

rno faceto e beH'umore col quale volenlieri scherzava, non si ardiva

zitlirgli. Venulo che e'fu alle frutle, eccogli a capo della tavola quel-

la buona laua del suo messere, che con aria ilare e mansueta:

Sior Traiano, ben Irovato e buon appetilo; gli dice abbrancando una

Serie V, t>o/. IX, fasc. 333. 19 23 Gennaw 1864.
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sedia e accomodandoglisi a un fianco. 0! buona nolle a voi; ap-

punto or io faceva conto di passare da voi, per aggiustarci insieme e

prendere i vostri comandi, eke domalliaa io parlo.

E che c'e egli da aggiuslare? io, corpo di una saelta! io do-

vea fare un buon uffizio con voi
,
che non vi foste avula per male

quella mia scappataccia. Eh, che volete? io son tagliato cosi; quanda
le cose mi vanno a traverse, levo fiamma e tiro giu a campane dop-

pie, e ne fo delle mie
; poi rienlrato in me, me ne mordo le labbra,

e ne fo spesso la penitenza di chiedere scusa agli amid che ho stra-

pazzato.

Si sa, siamo uomini ! replico 1'altro pigliando viso piacevole e

disinvolto; io non sono di pelle tanto morbida, che mi risenta di que-

ste scalfilture. Vi dico pero vero che mi sarebbe saputo male, che jl

foste disgustato per quello screzio da milla. Or dunque che novita?

Ne avete voi ?

- Nessuna.

E dove diacine vi siete accovacciato
,
che dall' avemaria in su

tre voile sono venuto per voi, e non eravate nella locanda?

- Era a dare assetto a una faccenduola, che mi ha rubato piu tem-

po che non credeva. Ma, dimando io, del briganle avete piu niente

di nuovo?

Nient' altro
,
e per adesso ne altacchero il pensiero alia cam-

panella dell'uscio. Piu in la vedremo di stare all' erla. Intanto YI

rammentale piu del norae e cognome di quel malandrino
,

ch' io ne*

pigli nota?

Ilnome? disse Traiano imbiancatosi un tantino, e facendosi co-

gitativo e col pollice e coll' indice stropicciandosi il labbro inferiore ;

il nome non V ho piu presente : gia la mia e una memoria di ricotta.

Buono ! e di quella ragazza, se altro non fosse, mi polreste for-

nire qualche contrassegno piu determinato da riconoscerla
,
e met-

termi per mezzo di lei sulla pesta del malfattore?

Nemmeno; oltre quelli che v' indicai iersera
,
e che io mi so-

no quasi dimenticati, non ho ricordanza di altri.

Ben bene, ci contenteremo di sapere ch'ella veste di bruno y

ed e asciutta come un'aringa.
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Via per6 , siamo onesti ! soggiunse Traiano tra amorevoioc-

cio e suppliehevole ;
a me graverebbe forte, che quella poveretta

avesse da sopportare raoleslie per una colpa non sua. Italian! e fe-

deli al Piemonte , si quanto vi piaee, ma anche uoaiiai e crisliani

dobbiamo poi essere.

Che ! che! eccovi con le solite ragionacce. L' umanita, verso

quo' malviventi e i loro manulengoli , e peccato. Bisogna fare man

bassa, spegnerne la semenla e trucidarli tutti senza misericordia

<juanti ce ne capitano tra i piedi, uomini, donne , ragazzi, s' ha da

fame un'ecatombe all' Italia; se no, vedrete voi che piaga divente-

ra il regno di Napoli pel Piemonle !

Ma cosi non la pensiamo noi in Roma , dove pure siam caldi

per 1' Italia.

E per questo non riuscite a levare un ragno da un buco. Per

creare un' Italia, non come la inteudete voi, siori posa piano, ma co-

me la intende il conle di Gavour, fermezza vuol essere ed audacia,

non teneritudini e smancerie. La piu bella pieta e non usarne nes-

suna ;
e se per avere 1' intento nostro ci accade sgozzare e bruciare

mezzo Regno, si sgozzi e si bruci in buon'ora, purche vinciamo noi,

purche trionfiamo noi
, purche , sangue del mio diavolo ! ci assidia-

mo anche noi al banchetto delle nazioni. Sorte nostra che il general

Cialdini e i suoi bravi non se lo fanno dire dietro le spalle ! evvi-

va loro per ....

Adagio un po'; che la genia perversa dei Napoletani armati si

estermini col loro Re, anche noi lo vogliamo ;
e tra i liberali di Ro-

ma non ne troverele uno solo, che non sia pronto a sacrifizii anco

eroici per questa impresa. Altro tuttavia sono i briganti , e altro le

pacifiche persone che badano ai fatti loro. Or quella poverina che

dicevamo e di queste ultime
;

io lo so per cio che ne ho imparato

ieri
;
la e incapace di far danno a una mosca : e a me , vi parlo

chiaro, a me dorrebbe all' anima che le desle travaglio , e la faceste

pericolare; giacche alia fin delle fini ella non entra co' briganti, e io

non sono avvezzo a far tribolare gl' innocenti. Mi sono spiegato ?

Uh, e che importa a noi di quella pitocca ? s'ella non tien ma-

uo ai nemici d' Italia, non le sara torto un capello. Ma ci6 che a noi

.oimjbolai O/O;KI 'uWin/p i/iq^ ol/i's
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prome ,
e preme altresi ai Piemontesi

, coi quali mi affiato spesso

e conosco il pensar loro ,
e che portiate in Roma le massime che vi

ho intonate, e che le calchiate bene nella mente de* voslri patriot! 7

e che sturiate le orecchie a que'signori del Comitato, i quali rispon-

dono come campane fesse a questa canzone. Non s' ha da aver pau-

ra del sangue, capite? ne bisogna inorpellare la inerzia o la poltro-

neria co' bei paroloni di umanita e di temperanza, perche chi si go-

vernasse con quesle scimunitaggini ,
1' Italia non si unirebbe mai.

II Piemonte
,
ho a dirvelo? teme che voi non lo affoghiate nella vo-

str'acqua di malva, e che invece di mettergli in corpo Roma, non gli

facciate recere ad uno ad uno tutli gli altri bocconi d' Italia che ha

sullo stomaco. Attenti dunque a non v' addormentare! Siate virili:

emulate la prodezza dei fratelli di Sicilia, e voi avrete la gloria di co-

ronar 1' opera. E si vi ridico
, che se avete in animo di scuotervi di

dosso il canchero che ci rode vivi, e farvi Italiani a modo nostro, vi e

necessario mostrare i denli, e apparecchiarvi di tingere, se occorre,

il Tevere del sangue dei preti, dei frati, dei prelati e via la. Eppero
non tanto giulebbe ,

non tante moine
,
non tante ciance. I calmanti

lasciateli agli speziali, e i paternostri alle monache : voi fate di buoal

falli, e i Ciociari, ve ne do pegno il collo, saranno con voi.

Ouesta fu la conclusione del dialogo, dal quale, per non offendere

il sentimento di chi legge, c' e slato uopo spiccare varie penne mae-

stre. Ma ancora cosi spennacchiato com' e, vale il suo oro e fa risal-

tare viemeglio qual sia la roba di sotio il banco di questi caporioni

dei liberali, quand'eglino ne regalano a tu per tu gli amici, e scuo>-

pron loro a quallr'occhi i penetrali piu intimi del loro umanissimo e

religiosissimo cuore.

Traiano, che da un pezzo avea falto gli orecchi a tali capestrerie

liberalcsche
,

le intese col suo consueto risolino riverenziale sulle

labbra, e appresso coi debiti convenevoli presa licenza ando a corf-

carsi, e la seguente mattina fu in viaggio per Roma. Ma seco reco si

altamente scolpita neir animo la storia della famiglia di quella po-

verella, incontrata appie della croce di Casamari, che non polea fer-

mare il pensiero in altro
;

e piu d' una volta gli tremo il petto al

dubbio che egli, con le sue avventataggini, non forse le avesse atli-

rato sopra qualche nuovo infortunio.



IL PATRIZIATO ROMANO

DI CARLOMAGNO 1

III.

// nuovo Patriziato del Re Carolingi.

Correva il Febbraio dell'anno 806, quando Carlomagno, gia da sei

anni Imperatore ,
radunali in Thionville a straordinaria assemblea

i Grandi e gli ottimali di Francia
, promulgo il suo Testamenlo

,
os-

sia la CartaZte divisions regnorum, nella quale a'suoi tre figli, Car-

lo, Pipino e Ludovico, assegnava gli Stati che, dopo la sua morte,

ciascun d'essi dovrebbe ereditare. In questa celebre Carta, che egli

fece giurare a lulti i suoi magnati, e poi mando in Roma al Pontefice

Leone III per averne 1' approvazione ; dopo aver distribuito ai tre figli

i Regni, e diligentemente provveduto a togliere fra essi ogni cagione

di guerra o litigio, Carlomagno soggiunge: Super omni autem iube-

mus atque praecipimus , ut ipsi tres fratres curam et defensionem

Ecclesiae sancti Petri simul suscipiant; sicut quondam ab avo nostro

Karolo et beatae memoriae genitore nostro Pippino rege, et a nobis

postea suscepta est t ut earn cum Deiadiutorio ab hostibus defende-

re nitantur
,

et iustitiam suam , quantum ad ipsos pertinet et ratio

1 Yedi questo volume pag. 22 e segg .
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postulaverit, habere faciant 1. Parole gravissime e degne di essere

dai politic! e dagli storici profondamenle meditate
; perocche esse

contengono il secreto, per dir cosi, delle fortune e delle grandezze

dei Carolingi.

E in verita, tra i Re di quesla dinastia<, munp fa Che meglio di

Carlomagno comprendesse e piu altamente senlisse la gran missio-

ne, a lei dalla Provvidenza specialmente affidala nel mondo cristiano;

la quale fu la prolezione e difesa lernporale della Chiesa Romana e

dei Pontefici da tulti i neraici
,

esterni ed interni
,
die in qualun-

que modo lie oppugaassero i sacrosanti dirilti e le giustizie. Ora

siccome, nel pensiero di Carlo
,

all' adempimento di questo sublime

incarico la stirpe di Pipino andava debitrice delle prosperity e gran-

dezze a cui fin qui era salita, e dalla fedele osservanza del medesimo

doveva promellersi ogni grandezza e prosperita futura
;

cosi
, bra-

mando Carlo che i suoi iigli intiera serbassero la splendida eredita

clie egli lor lascerebbe ,
e intiera la trasmettessero ai disceadenti ,

nulla ebbe maggiormente a cuore di raccomandar loro nel suo Te-

stamealo, die il patrocinio della Chiesa di S. Pietro: SUPER OMNI iu-

bemus ul curam el defensionem Ecclesiae S. Pelri suscipiant : ed a

\ieppiu eccitarveli, pose loro sottoccliio 1'esempio de'loro grandi an-

tenali, Carlo Marlello e Pipino, ed il suo proprio; affinche inlendes-

sero esser questo come un retaggio sacro di famiglia ,
il quale an-

clie per essi , qualora gelosamente il custodissero
,
sarebbe fecondo

di benedizioni, siccome era stato pegli autori della loro dinaslia e

grandezza. E ad csempio di Carlo
,
la medesima ingiunzione e col

medesimi termini fece poi Ludovico Pio a'suoi figli, allorche tra es-

si riparli i suoi Stati nella dieta di Nimega 2.

Ora in questo patrocinio appunto della Chiesa Romana
, avuto da

Carlomagno in si gran pregio ,
e riposto il nuovo Patriziato dei Ca-

1 Char to, de Divisions regnorum, cap. 15^ presso il BALUZIO, Capitular. I,

489; DUCHESXE, Hist. Franc. Scriptores, II, 88; BOUQUET, Recueil des histo-

riens des Gaules et de la France, V, 771
; PERTZ, Monum. Germ. Legum, I; etc.

2 Divisio Imperil, a. 830, cap. 11, presso il PERTZ, 1. cit.; il quale, rife-

rendola all' anno 830 e alia dieta di Nimega, corregge i precedent! Autori

che la riportaroao all' anno 835, o all' 837 e 838.
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rolingi ,
cioe qucl nuovo generc di dignity e di uflicio che

, solto il

nome di Palricius Romanorum, i Papi conferirono ai primi Prindpi

di quella stirpo ncl secolo VIII.

E primieramente diciamo nuovo questo Patriziato
; perchc quan-

tunque nel nome e in alcuni riguardi csso ritenga non poche sem-

bianze dell'anlica dignila patriziale, istituita, come narrammo, da Co-

stantino
,
nondimeno grand' errore sarebbe il credere che fosse con

questo una cosa medesima ,
e che Pipino e Carlo fossero Patrizii al

modo stesso che Sigismondo e Clodoveo
, ovvero Belisario e Stilico-

ne. Egli avvenne qui ,
come suole avvenire in lutle le allre umane

islituzioni, ed in quelle eziandio che si chiamano
, per enfasi, crea-

zioni : nelle qaali il nuovo ha sempre un addentellato coll' anlico, e

gli ordini novelli che vengono chiamati in essere dai bisogni e dalle

condizioni presenti, sempre mantengono qualche atlinenza cogli an-

tecedenli
,

i quali yanno in disuso. L'antico Patriziato imperiale

(che pur seguito a fiorire per parecchi secoli nell' Impero Bizanti-

no
) importava anch' esso nel suo concetto una specie di protezio-

ne e tutela , sia verso la persona dell' Imperalore ,
di cui il Palrizio

era riguardato come padre adottivo
,
sia verso lo Stato

,
nel cui go-

verno il Patrizio dovea col consiglio e coll'opera aiutare il Principe,

ed essergli quasi collega: ed oltre a do, secondo la forma rituale da

Doi soprallegaia ,
a lui veniva in modo speciale raccomandata la tu-

tela delle Chiese e del poveri. Anche nei Re stranieri e barbari
, ai

quali conferivasi il Patriziato, questo non era mai disgiunto dall'idea

di Patrocinio
; giacche lo scopo per cui solea conferirsi , e il princi-

pal dovere che imponeva al Re Patrizio, era appunto di aiutare e di-

fendere grinteressi dell'Impero e dell' Imperatore dai comuni nemi-

ci. Anzi risalendo eziandio al primitive Patriziato di Roma, islituito

da Romolo
, gli si vede ingenito il medesimo concetto

;
essendo che

ai Patrizii apparteneva ,
come singolare prerogaliva ,

oltrc la tutela

it governo dellaRepubblica,il palronato dei clienli plebei. La nuo-

va dignit^i dei Carolingi sib6 adunque dell' antica non solo il nome

e lo splendore, ma anohe 1'idea fondamentale ed il concetto generico

di patrocinio. Ma fuor di questo ,
ella fu veramente nuova

;
sia pel

nuovo e special soggelto ,
a cui la protezione palriziale venne appli-
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cata, il quale fu la Chiesa Romana; sia per la nuova aulorita da cui

venne creato il Patrizio, che fu non piu 1'Imperatore, ma il Papa; e

sia finalmente per le speciali attribuzioni di aulorila e potenza, onde

il nuovo Palriziato venne investilo.

Tutto cio apparira vie piu manifesto nello svolgere che andrem

facendo la questione ;
ma ci e parso di richiamare fin dal princi-

pio 1' attenzione dei lettori sopra questo punto , affine di preoccu-

pare nelle lor menti il falso concetto che per avventura ne poles-

sero pigliare o dal nome stesso o da allre apparent! somiglianze di

questo Patrizialo coll'antico. Tanto piu che da queste apparenze ap-

punto piu d' un Aulore
,
e fra essi il grande Annalista d' Italia

,
si

son lasciali trarre sovente a disconoscere la vera indole del Patrizia-

to dei Carolingi ,
estimandolo non per quel che, era in virtu de' suoi

proprii allributi ed ufficii
,
ma per quel che sarebbe dovuto essere

secondo il lipo anlico dell'Impero.

Ora a ben conoscere la sua indole, egli e da vedere innanzi trat-

to donde e in che niodo questo nuovo genere di Patriziato si origi-

nasse, e per quali gradi giungesse al pieno suo svolgimento. Impe-

rocche esso non fu gia creato
, per dir cosl

,
d' un sol gelto ;

ma al

contrario, come suole avvenire delle islituzioni, le quali rampollano

spontanee dai bisogni e dalle condizioni dei tempi, piuttosto che

dall'arbitrio dei Principi, ei venne spiegandosi a poco a poco, e per

gradazioni successive acquistando maturita e forza. Esso ebbe isuoi

principii in Carlo Martello
,
ma furono principii deboli ed oscuri

,

piuttosto a maniera di abbozzo o rudimento
,
che non di opera ben

disegnata e ferma : in Pipino il Palriziato apparve gia splendido e

possente : e in Carlomagno poi giunse al colmo della sua grandezza

ed efficacia, donde fece agevole e degno trapasso all' Impero.

Quanio a Carlo Martello, egli e cosa notissima e indubilata che
,

allorquando il Re de' Longobardi, Liutprando, ebbe rotto contro i Ro-

mani aperta guerra per insignorirsi di tutta Italia, e dopo aver deso-

late le terre dell' Esarcato, fu sceso nel 739 a stringere d'assedio la

stessa Roma; il Papa Gregorio III, non potendo ne dall' Imperatore

d' Oriente ne dall' Esarca di Ravenna promettersi niun aiuto, si vol-

se per soccorso al Principe dei Franchi
, Carlo Martello

,
allora gi

pervenuto al colmo di sua gloria e potenza ;
e gli mando in solenne



Dl CARLOMAGNO 297

ambasccria Anastasio Vescovo e Sergio prclc, con ricchi doni e col-

le chiavi della veneranda Confessione di S. Pietro
,

affinche lo pre-

gassero in nome suo c dei Romani di libcrarli dalla oppressione lon-

gobarda, pigliando sotto la sua protezione armata la Chiesa ela cit-

ta di Roma J
. Ed e parimenle certo che Carlo Martello non solo ac-

colse a grande onore i Legati ponlificii ed invio tosto a Roma una

splendida ambasceria, condolta da Grimone Abate di Corbia e Sige-

berto monaco di S. Dionigi, a recare al Papa Ic sue risposte con ma-

gnifici regali 2; ma ,
oltre a queste corlesie

,
realmente accetto ed

assunse il protetlorato di Roma contro i nemici che allora la infesla-

yano. Del che , quando allri argomenli mancassero
,
basterebbe a

farci sicurissimi la teslimonianza dello stesso Carlomagno in quello

memorande parole del suo Testamento, che abbiamo poc'anzi riferite.

Con ci6, yeramente abbiamo in Carlo Martello gli element! essen-

ziali di quel che poi fu il Palriziato Romano in Pipino ein Carloma-

gno. Ma in primo luogo rimane incerlo se anche a lui fosse allora

conferita espressamenle la dignita e ii litolo di Patrizio de' llomam;

giacche di questo non si ha altro argomenlo o iridizio che una cele-

bre, ma oscura frase, del Continuatore di Fredegario 3
: anzi il non

1 ANASTAs.in Gregorio 77/;CoMiN. FREDEGARII, P.3.*;Con. CAROL. Epist. I;

Annales Metenses; Annales Veteres Francorum, etc.

2 CONTIN. FREDEGARII, ivi ;
Annales Veteres, etc.

3 Dopo averdetto della Legazione, mandata da Gregorio III a Carlo Mar-

tello, il Continuatore soggiunge: Eo pacto patralo, ut a partibus Imperato-

ris recederet, et ROMAXUX COXSVLATUM praefato principi Carolo (Papa Gre-

gorius) sandret. Da quest' ultima frase Antonio Pagi deduce, essere stato a

Carlo Martello veramente conferito il Patriziato de' Romani, giacche consu-

latus e consul furono talora adoperati dagli scrittori invece di pdtriciatus e

patricius, siccome gia notammo, parlando del Patriziato di Clodoveo; e so-

stiene, contro il Ducange ed altri
,
che Carlo Martello, e noil Pipino, dee

chiamarsi il primo Patrizio de' Romani. Anzi vuole, che il Papa mandasse

al Martello, insicme colle chiavi della Confessione di S. Pietro, anche il ves-

sillo, come fu poi mandato nel 796 da S. Leone III a Carlomagno, per sim*

bolo appunto del Patriziato, cioe della difesa a lui affidata di Roma; argo-

mentandolo per analogia, poiche non se ne ha niuna espressa teslimonianza

negli autori (PAGI, in Crit. Baron, a. 740, num. 4-10, e a. 796, num. 5).

Ma, a dir vero, le argomentazioni del Pagi non ci sembrano qui gran

fatto salde. Ammettiamo bensi, che sotto il nome di consulatum possa inten-
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trovarsi mai attribuito a Carlo Martello quel titolo, ne dai Papi l, ne

dai Re suoi discendenti, ne tampoco dagli storici o annalisti antichi,

ci fa tenere per certo, che egli non venisse mai realmente insignito

di quella dignita. Inollre, benche non possa dubitarsi, avere Carlo

esercilato in qualche modo la sua protezione in favore deila Chiesa

dersi il Patriziato
;
ma dubitiamo assai, che quel consulatum non sia la vera

lezione del lesto. Altri codici infatti, invece di Romanum consulatum,\Qggo-

no Romano consulto
,
ed Aimoino, solito a copiare Fredegario e i suoi con-

thmatorl, tutta la frase allega sotto quest' altra forma: ac Romanum CONSUL-

TUM praefatus princeps Carolus sanciret. D' altra parte, il testo parallelo de-

gli Annales Metenses dice: Epistolam quoque DECEETO ROMANORUM PRINCIPUH

sibl (Carolo) praediclus praesul Gregorius miserat, quod sese populus Roma-

mis, relicta Imperatoris clomma'ione ad mam defensionem el invictam cle-

mcnliam commitlere voluisset; e quello degli Annales Yeleres Francorum, con

piccola varieta : Epistolam quoque et DECRETA RQJIANORUM PRINCIPUM praedictus

Papa Gregorius cum legatione etiam munera misi't. Quo pacto patralo, sese

populus Romanus, relicto Imperatore Graecorum et dominatiiJne., adpraedicti

Principis defensionem et invictam eius clementiam convertere cum voluissent,

etc. Ora da questi due testi, i quali ottlmamente illustrano e spiegano la

frase oscura , e forse guasta ,
del Continuatore di Fredegario , apparisce, la

vcra lezione di questo dover essere non Romanum consulatum
,
ma Roma-

num consul-turn
,
che e sinonimo esatto del decrelum Romanorum Principum

da essi mentovato. E tutti insomma si accordano in dire, che Papa Grego-

rio insieme colle sue Lettere mando a Carlo Martello una Lettera, o Decreto

o Senatusconsulto,, che vogiia chiamarsi, del principal! Romani, ofterentisi

con certi patti a riconoscere lui, scossala signoria imperiale, per loro Di-

fensore, e pregollo di accettare questi patti edi sancirecollasuaaccettazio-

ne la loro offerta. Posta la quale interpretazione, ognun vede non rimanere

piu niua sodo fondameuto alia sentenza del Pagi, e non potersi affermare^

salvo che sopra incerte congetture e analogic, che a Carlo Martello fosse

conferito espressamente il titolo di Patrizio de' Romani
,
come poi fu a Pi-

pino ed a' suoi figli.

1 Gregorio III, dopo il ricorso fatto nel 739 a Carlo Martello, due lettere

gli scrisse, che sono le prime del Codice Carolino
;
ed ambedue le intitola

senz' altro: Domno excellentissimo filio Carolo SUBREGVLO. Ora, se Carlo fosse

stato nominatamente insignito del Patriziato Romano, certo il Pontefice non

avrebbe lasciato, e specialmente in siffatte lettere che tutte sono in solleci-

tare i soccorsi promessi da Carlo
,
non avrebbe lasciato, dicianio, di ono-

raiio coll'espresso titolo di Patricius Romanorum> come poi sempre usarono



DI CARLOMAGNO 299

Romana, ed all'autorevole suo intervento sembri doversi allribuire

10 sciogliere che fcce Liutprando 1'assedio di Roma, secondo die al-

trove raccontammo 1
; egli c certo nondimcno che il suo spccorso

non fu ne si pronto, ne si eftlcace quale il Papa desiderava 2, c qua-

le poscia in somiglianli circostanze fu prestato da Pipino e da Carlo-

i Papl con Pipino e co'suoi figli dopo il 754. Quaiito poi a quel titolo di

Subregulus, che a qualche critico schizzinoso ha mosso il niffolo, possono

vedersi, nel Glossario del DUCANGE, parecchi esempii di tale appellazione,

data dai Franchi ai Maggiordomi dei Re Merovingi. In un' altra lettera di

Gregorio III, scritta a Bonifacio Arcivescovo ed Apostolo della Germania,,

11 29 Oltobre del 739, Carlo Martello e chiamato Princeps Francorum ( MAKSI,

Concilia, XII, 284). Qui pero non e da tacere, che in una Lettera scritta il

4 Dicembre del 725 al medesimo Bonifacio da Gregorio II, Carlo Martello e

veramente chiamato Patrizio. Ecco le parole del Papa: Porro pro episcopo

illo. . . . Carolo excellentissimo filio nostro PATRICIO, ut eum compescat sua-

dentes, paternis litleris scripsimus etc. (MANSI, ivi, 243
).

In qualche Codice

manca la voce patricio; ma nulla vieta 1'ammetterla per genuina. Ed ognuno

vede facilmente il titolo di Patrizio esser qui preso in significato diversis-

simo da quello che poi ebbe in Pipino e Carlomagno. La data medesima della

Lettera pontificia, anteriore non solo al celebre ricorso della S. Sede ai Fran-

chi, ma eziandio alle persecuzioni di Leone Isaurico ed alle ostilita dei Lon-

gobardi, che poi cagionarono quel ricorso; il chiamarsi qui Carlo Martello,

non gia Patrizio dei Romani, ma assolutamente Patrizio; e 1'uso .gia antico

presso i Franchi ii qucsto titolo nei primi personaggi dello Stato, siccome

abbiamo esposto nel primo Capitolo ; dimostrano che questo patriziato di

Carlo altro non era che un sinonimo del Maggiordomato. Del resto, lo stesso

Gregorio II nell'imica Lettera, che di lui ci e rimasta, a Carlo Martello, non

lo chiama con altro titolo che di Duca, intitolandola Domino glorioso folio

Carolo Duel.

1 Origini della Sovranita temporale dei Papij Parte I, Cap. IV.

2 Perci6 lagnavasi Gregorio III con dolce rimprovero, scrivendo a Carlo:

Nulla nobis apud te, excellentissime fili, refugium facientibus pervenit hacfemts

consolalio; sed, ut conspicimus, dum indultum a vobis eisdem regibus (Liut-

prando et Hilprando) est motiones fadendi, quod eorum falsa suggestio plus-

quamnostra veritas apud vos recepta est; et timemus, ne tibi respiciat ad

peccatum; quando nunc, ubi resident ipsi reges, adexprobrationem nostrum ita

proferunt verba, dicentes: Adveniat Carolus, apud quern refugium fecislis, et

exercita Francorum, et si valent, adiuvent vos et eruant de manu noslra. COD.

CAROL. Epist. I.
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magno. Aggiungasi che quel patto d'alleanza, del quale gli Annali-

sti Franchi sopra citati narrano essersi allora tratlato tra le due par-

ti, che cioe i Romani, abbandonata la dominazione dell' Iniperatore,

pigliassero per loro difensore Carlo, sembra essere stato piultosto un

disegno o una proposta, che non Lega ferma e conchiusa
;
che se la

Lega fu vcramente stipulata ,
ella fu cosa temporanea e durevole so-

lo quanlo 1'urgenza del bisogno che aveala ispirata ; cessato ii qua-

le, piu non ebbe altramenle effetto. Gregorio III ebbe allora il primo

concetto e fece il primo tentativo di quel gran mutamento politico,

che fu poi compiuto da Stefano II
;
ma i tempi ancor non erano ben

maturi : ed e cerlo che Roma e i Papi durarono, per altri quindici

anni, sudditi all
1

Impero; e che dopo la morte di Carlo Martello av-

venuta indi a due anni
,
a cui seguito poco stante quella di Grego-

rio III, il Pontefice Zaccaria nei nuovi moti di guerre ed invasion! ,

onde Liutprando e poi Rachis travagliarono 1' Italia romana
, prov-

\ide a comporli egli solo colla sua autorila
,
senza fare niun ricorso

ai Franchi.

Da tudo do si vede che in Carlo Martello il nuovo Palrizialo del

Carolingi ebbe veramenle i suoi inizii
;
ma non furono appunto che

inizii e quasi adombramenti di quel che dovea poi attuarsi e compier-

si ne' suoi successor!. Egli fu anche in questo il precursore de' suoi

figli ;
e siccome colle sue vitlorie e colla slraordinaria polenza che

acquisto presso i Franchi, prepare a Pipino il nome e grado regio,

quantunque ei medesimo non portasse mai allro tilolo che di Mag-

giordomo o di Principe de' Franchi, cosi gli spiano anche la via al

Patriziato Romano, col primo esempio che gli diede nell' assumere

il patrocinio della Chiesa Romana e nell' iniziare colla S. Sede quel-

le trattative, che doveano piu tardi riuscire ad un Patto di strettis-

sima e perpetua alleanza con tutta la sua dinastia.

E queslo gran Palto fu veramente conchiuso nell'anno 754 : anno

memorabile, da cui comincio per la Francia e per 1' Italia quel nuo-

vo ordine di relazioni politiche, il quale ebbe poi il suo coronamento

nella creazione dell'Impero. La necessita di salvare Roma dal dente

longobardo, la quale avea gia consigliato a Gregorio III di ricorre-

re a Carlo Marlello, era divenuta ora piu che mai stringente, pei
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miovi ed implacabili furori di Astolfo. D' altra parte 1' Imperalore

Copronimo, sempre gagliardo nel far guerra in Orienle alle sacre

immagini, moslravasi ognora piii dimentico dell' Italia : e dopo aver

lasciato die Aslolfo nel 751 cacciasse di Ravenna 1'ultimo degli Esar-

chi e s'impadronisse di lullo 1' Esarcalo, alle replicate istanze e Le-

gazioni, con cui il Papa Slefano II scongiuravalo di soccorrere Roma,

non rispose mai fuorche vane parole e, fosse impotenza o melensag-

gine, mai non mando niun efficace aiuto o provvedimento. Laonde

il Pontefice, a cui gia da piu anni 1' abbandono in cui era lasciata

dagli Augusti 1' Italia romana, e la necessila del ben pubblico, e il

voto unanime e la riverenza dei popoli avean posto in mano la soin-

ma deH'autorila politica, risolve di appigliarsi all'unico e oltimo par-

tito che rimanevagli di salute, ed era d'invocare il braccio del nuo-

yo Re dei Franchi, Pipino, Re insigne non meno per pieta cristiana

che per militare potenza, ed alia S. Sede legato da recenti benefizii;

stringendo con esso lui un patto speciale di alleanza, merce del quale

non solo ei provvedesse alle necessita presenti, ma assicurasse an-

che per 1'avvenire la Chiesa Romana e lo Stato da ogni pericolo.

Per tal fine, Stefano II recossi di persona in Fraucia
;
e fin dal

primo abboccamento che ebbe con Pipino al castello di Pontigone ,

nell'Epifania del 754, il trovo pronlissimo a'suoi voleri. Poi, convo-

cali neirAprile tutli i Grandi e Raroni del regno alia Dieta di Quiersy,

ivi fu solennemente deliberata
,
cum consensu et clamore omnium

,

T impresa della liberazione d' Italia, e al tempo stesso fu sancito da

ambe le parti il famoso Patto d' alleanza
,

in virtu di cui Pipino as-

sumeva la protezioue della Chiesa e dello Stato di Roma, e. promet-

tea che, riuscendo vincitore dei Longobardi, concederebbe e man-

terrebbe a S. Pietro e a tulli i Pontefici suoi Yicarii in perpetuo

i'inlero e assoluto dominio dell' Esarcato e di tulte le altre terre ri-

tolle ai Lougobardi, senz' altro richiederne in guiderdone fuorche

suffragi di preghiere per 1' anima e il titolo e la dignita di Palrizio

dei Romani 1. Indi, prima di scendere coll' esercilo in Italia, il di

1 II tenore di questo Patto leggesl, benche assai guasto e monco, nel ce-

lebre Frammento pubblicato dal FANTUZZI nei Monumenti Ravennati T. VI,
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28 Luglio, il Papa consecr6 e incorono di sua mano solennemente-

in S. Dionigi Pipino, Re del Franchi e Patrizio. dei Romani; col qual

titolo fu da indi innanzi sempre onorato dalla S. Sede e dai Romani.

In lal guisa venne inaugurate in Pipino il nuovo Patrizialo; ed affin-

che questa dignita, sebbene personale , perseverasse in perpetuo

nella sua stirpe, siccome in perpetuo durar dovea il patrocinio ar-

mato, che la regia stirpe di Francia eserciterebbe in favore della

Chiesa Romana, Stefano II
,
nel di stesso che a Pipino, diede ezian-

dio ai suoi due figli , Carlo e Carlomanno
,
e la regia consecrazione

e il Patriziato Romano l
. Anzi a rendere l

viepiu saldi i Yincoli del-

p. 264-267, e poi dal TROYA nel Cod. dipl. Longobardo ,
Num. DCLXXXI.

Altrove ne abbiamo parlato a lungo (Origini ecc. P. I, Capo YIII,) ; qui ci

basta ricordarne al lettore le formoleal nostro tema piii rilevanti. Pro PACTIO-

NIS FOEDERE, dice il Re Pipino, pollicimus et spondemus tibi bealissimo Petro...

et pro te huic almo Vicario tuo Stephano . . . elusque successoribus usque in

finem saeculi, per consensum et voluntatem omnium infrascriptorumAbbalum,

Ducum, Comitum Francorum, quod si Dominus Leus nosier . . . mctores nos

in gente et regno Longombardorum esse constituent, omnes Civitates atque

Ducata sen Castra etc. tibi tuisque Vicariis sub omni integritate aelernaliter

concedimus, nullam nobis nostrisque successoribus infra ipsas terminationes

potestatem reservatam, nisi solummodo ut orationibus et animae requiem pro-

fiteamur, et a Vobis populoque vestro PATRITH ROMANORVM vocemur. Nell'esor-

dio medesimo del Patto, Pipino assume il titolo, gia eoncedutogli, di Pdtri-

tius Romanorum; e nei seguenti capitoli, nominando il Patronatum defen-

sionemque nominis nostri, e 1' intervention tulelaque Patronalus nostri, . . .

ob tuilionem Sanctae Romanae Ecclesiae suorumque omnium, chiaramente

significa qual fosse 1' ufficio ch'egli assumeva^ sotto tilolo di Patrizio.

1 Ordinavit (Stephanus Papa) secundum morem maiorum unclione sacra

Pipinum pimimiim prindpem Francis in Regem et PATRICIUM ROMANORUM, et

filios eius duos felici succcssione Carolum et Carolomannum EODEM CORONAVIT

UONORE. Annales Metenses, a. TJk. Stepkanus autem Papa ipsum piissimum

prindpem Pipinum Regem Francorum ac PATRICIUM ROMANORUM oleo unctionit

perunxit secundum morem maiorum unctione sacra, filiosque eius duos felici

successions Carolum et Carolomannum EODEM CORONAVIT HONORE. Annales Vete-

res Francorum. Pippinus rex. . . . postea, per manus eiusdem Stephani pon-

tificis, die uno, in beatorum praedictorum martyrum Dionysii, Rustici, Eleu-

therii ecclesiat ubi et venwabilis vir Folradus wrchipresbyter et abbas esse

eognosciturt in Regem et PATRICIUM
,
unit cum praedictis filiis Carolo et Caro-
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1' alleanza stipulate tra la S. Sede e la dinastia di Pipino , il Papa

Stefano impose legge ai Franchi, sotto pena di scomuuica, chc per

1'avvenireniunRe dovessero maieleggere fuordella schiatta di Pipi-

no, siccome quella die da Dio era stata in ispecial rnodo esaltata, e dai

SS. Apostoli, per mezzo del Pontefiee loro Yicario, consacrala a per-

pelua difensione della Chiesa Romana 1.

E Pipino valorosamente adempie 1' allo ufficio, che la nuova di-

gnila avevagli imposlo. Poco dopo la sua coronazione, scese coll' e-

sercito in Italia, assedio Astolfo nella sua capitale, e ridottolo in

breve a implorar pace, 1'obbligo a giurare il Traltalo di Pavia, che

fu, almeno in parte, I'adempimento del Patto di Quiersy, e in virtu

di cui la S. Sede doveva ottenere indi innanzi il paciflco possesso

dell' Esarcalo. Poscia, avendo Astolfo rotla la fede, fino a stringere

Roma di nuovo assedio, Pipino, invocato dal Papa e dai Romani ,

discese un'altra volta nel 756 coll'esercilo in Lombardia, e liberata

novamente Roma, costrinse il Longobardo a giurare di nuovo ed a

recare efficacemente in esecuzione i patti del 754. Ne manco uegli

anni seguenli, finche ei visse, il buon Pipino, d'intervenire colla sua

autorita e co'suoi messi in Italia, ogniqualvolta i Papi lo invocarono,

soprattutto per la gran quistione delle giustizie di S. Pietro, le qua-

li dal rapace e perfido Desiderio ad ogni tratto venivano violate.

Nondimeno egli e da notare che
,

fuori delle due guerre contro

Astolfo, 1'intervento di Pipino in Italia, siccome Patrizio dei Romani,

lomanno, in nomine Sanctae Trinitatis unctus et benedictus est. Cosi 1'Anoni-

rao, scrittore di un Codice di S. Gregorio Turonense De gloria Confessorum;
II quale fioriva, vivente Pipino , ed e allegato dal MABILLON De Re diplom.
Lib. V, tab. XXII.

1 L'Aiionimo del Mabillon
, teste citato

, soggiunge che il Papa nel me-

desimo di nobUissimam . . . Bertradam, iam dicti florentissimi Regis coniu-

gem, regalibus indutam cycladibus, gratia septiformis Spiritus bencdixit; si-

mulque Francorum prindpes benedictione et Spiritus Sancti gratia confirma-

vit, et tali omnes interdictu et excommunicationis lege constrinxit, tit nun-

quam de alterius himbis regem in aevo praesumant eligere, sed ex ipsorum

quos et divina pielas exaltare dignata est, et sanctorum Apostoloruminterccs-

sionibits per manus Vicarii ipsorwm beatissimi Ponti/lcis confirmare et conse-

crare disposuit. i-iiAyt I
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fu a gran pezza meno efficace ed assiduo
,
che poi non fu quello di

Carlomagno. Nei qualtordici anni del suo Palriziato, Pipino mai non

venne a Roma 1
,
anzi neppure pose il piede al di qua di Pavia : e

quando ebbe intrapresa la priraa spedizione di Lombardia, tale fa

la fretta del suo ritorno in Francia, che Astolfo, giovatosene per non

eseguir nulla dei patti convenuti, costrinse poscia Pipino ad una

seconda guerra. Nel governo poi di Roma e delle province romane

mai non s'intromise ne punto ne poco, intiera lasclandone la cura

al Pontefice, e solo ai Roniani raccomandando di perseverare sem-

pre saldi e fedeli nella devozione ed ubbidienza al loro Principe e

Pontefice 2. E si astenne dall' intromeltervisi, anche allorquando

1 Tra le favole che ebbero voga nel medio evo, una fu la venuta di Re

Pipino a Roma. Benedetto di S. Andrea, monaco del Sosatte e barbarissimo

scrittore del secolo X, raccoltala dalle bocche del volgo,ne ingemmo la sua

Cronaca, e narr6 le onoranze fatte dal Papa Stefano e dai Romani a Pipi-

no, e 1'intervento del Re nella creazione di Papa Paolo, avvenuta in quei

giorni. Ma giova udire la narrazione dalla bocca medesima di Benedetto,

onco per avere tin bel saggio delle latine eleganze del secolo X. Eodem an-

no, dic'egli, Pipinus rex Roma pcrrcxit. Stephanus Papa et elus clero cun-

clisque a sacris ordinibus est concessus, et populo Romano in occursum regis-,

cum ymnis et laudibus ad ecclesiam sancti Peregrini advenerunt. Contempts

tus est Pipino populo Romano et ems acta, gaudebundus pervenit in ecclesia

apostolorum principi. Celebrataque eius sollempnitatem myssarum, quanta-

que largitus est elemosinarum pauperum et dona ecclesiarum, longum est enar-

rare. Permansit rex Pipinum mense unum in urbem Romam ; egrotareque ce-

pit domnus Stephanus papa, dolore cordis metusque Pipinus rex de nece apo-

stolicis, die eonstitutique obiit. Conventuque facto populi Romani, cum Pipi-

no rex de Paulo germani Stephani pape, ut cathedre apostolice praeesset.

Electus est a populo Romano clero, et Pipino rex, et populo Francorum, eh-

ctus est in sacratissimam sedem beati Petri. apostoli. Cunctaque elus cms

Romana et Tuscie finibus, et cuncta Pcntapolim, et Gottiarum monies in ee-

clesia beati Petri apostoli constituit. Gratias agentes Deo et apostolorum

principi, reversus est in Francia. Chronicon, num. 20, presso il PERTZ, M&-

num. Germ., SS. T. III.

2 Vedi COD. CARCL. Epist. XV, ediz. del Cenni. A proposito di questa

importantissima Letlera, indirizzata a Pipino dal Senato e Popolo Romano,

non possiamo tacerelo strano errore, che ci e avvenuto di leggere in uno

degli ullimi quaderni deH'Arc/imo Storico italiano di Firenze: 11 Romano-
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la neccssita del ben pubblico e il bisogno della S. Sede pareano ri-

chiedcrc piu che mai 1'intervento del Patrizio. Ciofu allamortedi

Papa Paolo I nel 767, quando Costantino, aiutato dalle armi del

Duca Totone suo fratello, s'inlruse a viva forza, benche tutlora lai-

co, nella Sede ponlificia, e la tenne sacrilegamente per oltre a un

anno, opprimendo colla tirannia e col terrore tutli i buoni. Pipino,

a cui T empio antipapa scrisse lettere piene di artificio e di menzo-

gne per cattivarselo, mantenne bensi verso di lui uno sdegnoso e

sprezzante contegno; ma non mostra che si adoperasse punto a ro-

ves ciarlo dal trono usurpato , ed a liberare la Chiesa e lo Stalo di

Roma dall' usurpatore ;
il quale se pure alfine fu abbaltuto dal valo-

roso Pr imicerio Cristoforo, cio fu in grazia del soccorso armato che

rumSenatus (vi si dice) che in uno colla generalita del Popolo firma una

lettera a Pipino il Breve, PROTESTANDO CGNTRO LA INGIUNZIOKE DI DOYERE UB-

BIDIRE AL PAPA, e chiaro non essere altro che la nobilta, gli ottimati di Ro-

ma ecc. (Nuova Serie T. XVI, Disp. l.
a
, p. 132). Ora, chiunquesifacciaa

leggere il testo della lettera, e intenda un po' di latino, vede che in essa i

Roman! non solo nonprotestano in niun modo contra la ingiunzione di dovere

iibbidire al Papa, ma anzi lodano grandemente e ringraziano Pipino di aver-

li ammoniti a perseverar fedeli e saldi nell'ubbidienzaal Pontefice, e lo as-

sicurano ch' eglino sono in quesla saldissimi. Ecco leloro parole: At vero

in ipsisvestris niellifluis apicibus nos SALVTARI PROYIDEKTIA vestraetadmonere

praecellenlia vestra studmt, firmos nos ac fideles deberc permanere erga

H. Petrum . .
,
et sanctam Dei Ecclesiam, et circa bealissimum ... a Deo de-

cretum dominion nostrum Paulum summum Pontificem et universalem Papam,

pro quo ovmno LAETATI SVMUS m TAM VESTRA PRVDBXTISSIMA ADXOXITIONE. E

poco dopo : Vere enim, domne Rex, profecto Spiritus Dei in vestro meUifluo

inhabitat corde et ideo TAM SALVTARI CONSILIO vestros bene cupientes admonere

studuistis. Nos quidem, praecellentissime Regum, FIRMI AC FIDELES SERVI san-

ctae Dei Ecclesiae} et praefati spiritalis Patris vestri, DOMNI JVOSTB/, PAULI

summi Pontificis et universalis Papae CONSISTIMUS., quia ipse noster est Pa-

ter et optimus Pastor etc. Potevano essi parlare piu chiaro
, per esprimere

appunto il rovescio di quel che loro fa dire il sig. Pietro Rotondi, nell'Ar-

chivio Storico? Lo spirito irreligioso ed antipapale, onde quasi tutti gli scrit-

tori <\e\\'Archivio si mostrano invasi
,
non ci fa meraviglia che sovente li

tragga a falsare la storia d' Italia, della quale pur si professano maestri; ma
essi dovrebbero guardarsi almeno dal non dare in cosi manifest! e solennl

scerpelloni.

Serie Y, vol. IX, fasc. 333. 20 23 Gennaro 1864.
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il Primicerio chiese ed ebbe, non gia dal Re dei Franchi e Patrizio

dei Roman!, ma dal Re dei Longobardi Desiderio e da Teodicio,

Duca longobardo di Spolelo.

Vero e che la guerra Aquitanica, a quei di piii che mai ardente,

non lasciava per avventura grand' agio a Pipino di provvedere ,
co-

me forse voleva ,
alle turbolenze di Roma

;
e negli anni innanzi le

altre spedizioni militari e le infinite cure che imponevagli la neces-

sila di assodare la nuova potenza della sua vasta monarchia di Fran-

cia, il rendeano men sollecito e capace di occuparsi gran fatlo delle

cose d' Italia. Ma ad ogni modo e certo che
,
anche solto questo ri-

spetto del Patriziato ,
se paragonansi tra loro Pipino e Carlomagno,

il padre e vinto di lunga mano dal figlio. Della qual differenza varie

sono le cagioni, e prima fra esse la maggiore capacila che senza dub-

bio era in Carlo, alquale la vastita della mente e quell'energia e ce-

lerila mirabile che metteva in ogni impresa, rendea facil cosa 1'at-

tcndere nel tempo stesso a molte imprese e svariate
,
e il portare in

ogni punto del suo Impero ,
e anche fuor d' esso, 1'efficacia del suo

Talore. Pipino inoltre sembra che non avesse penetrate per anco

iutta 1' importanza religiosa e politica del Patriziato de' Romani ,
co-

me poi ben moslro di comprenderla e sentirla Carlomagno : e forse

ancora dovette essere non lieve impedimenlo all' azione di Pipino il

trovarsi che facea tra Roma e Francia interposto il regno longobar-

do, domato bensi, ma lasciato in piecli dalle sue armi; laddove Car-

lomagno, impadronitosi egli medesimo nel 774 di tutta 1' Italia longo-

foarda, venne co'suoi Stati a toccare i termini di S. Pietro, cioe a con-

finare colle frontiere dello Stato pontificio, e quindi trovo piu agevole

i'esercitare sopra di questo la protezione richiesta dal suo Patriziato.

Del rimanente non e da dissimulare che anche Carlomagno, nei

primi anni del suo regno, fu Palrizio di titolo piultosto che di fatlo.

Imperocche, sebbene anche allora non mancasse talvolta di sostene-

re colla sua potenza 1' autorita del Pontefice , come fece in Ravenna

nel 771, dove a preghiera di Stefano III invio Ubaldo a cacciare

dalla Sede 1'intruso arcivescovo Michele, favorito dal Re Deside-

rio i
;
tuttavia fu lontano dal dimostrare per gl' interessi della Chie-

1 Yedi COD. CAROL. Epist. XCIV.
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sa Romana qucllo zclo, di cui negli anni seguenti diedc prove si

splendide. Anzi in quei lorbidi primordii del rcgno di Carlo vi fu tal

punto, in cui cgli, c con lui il Re Carlomanno suo fratello, creato

anch' esso fin dal 754 Patrizio dei Romani, par\
7ero disconoscere,

non diremo gia per mal talenlo, ma per inconsideratezza, quol dc-

bilo che la dignita del Pairiziato Romano loro imponeva. Vogliamo

dire di quel malaugurato parentado che i due Re fralelli, per consi-

glio della madre Rertrada, consentirono di slringere colla famiglia

del Re Desiderio, cioe colla dinastia di que' Principi che erano i phi

fieri e pericolosi nemici di Roma. Altrove abbiamo spiegato
1 COD

quali ragioni pole la buona Rertrada, e con lei polerono i due Re

figliuoli promettersi di conciliare insieme con tal parentela gl'inte-

ressi di Roma e della S. Sede a loro, siccome Patrizii, si stretta-

mente raecomandati, e cosi confidarsi di stringere la nuova alleanza

senza niun delrimento dell' anlico e sacrosaiite Palto, ch'essi e il lorn

padre aveano giurato ai Vicarii di S. Pietro. Ma le gagliardissime

rimostranze di Stefano III non tardarono asquarcjare il velo di quel-

l'errore, dimostrando loro il manifesto pericolo, in cui essi poneansi

con tale alleanza, di tradire i doveri del loro Patriziato e calpestare

i giuramenli falti a S. Pietro 2. Quindi Carlo, benche a grande ma-

lincuore di Rertrada, rimando a Pavia T infelice figlia di Desiderio;

e con cio mentre da un lato fu rolto ogni legame di amista col Re

longobardo, dairaltro vennero stretti piu saldamente i yincoli del-

1' alleanza con Roma, a cui i due Re di Francia mostravano cosi di

voler essere quinci innanzi fedelissimi. Frattanto la morle del Re

Carlomanno, avvenuta nel Dicembre del 771, spenseil mal seme

delle fraterne discordie, che gia intorbidavano il regno e la real fa-

miglia, con minaccia di piu gravi tempeste pel futuro
;
e reco m

dei Re Ltingobardi, VII (Civ. Catt. Serie V, vol. V, p. 389).

2 Nam et illud< scrivea il Papa ai due Re fratelli
, excellenlicim vestram

oportet inem.in.i8se> ita vos beato Petro et praefato vicario eiusvel eius succes-

soribus spopondisse, se amids nostris amicos esse et se inimicis inivnicos, sicut

et nos in eadem sponsione firmiter dignoscimiir permanere: et quomodo nunc

contra dnimas vestras agere contenditis, et cum nostris inimicis coniunctionem

facere vultis, dum ipsa periura Langobardorum gens semper Eccleslam Dei

expugnantes et hanc nostram Romanorum provindam invadentes, nostri esse

comprobantur inimici? etc. Coiv. OROL. Epist. L^v>\L ni .?AT-
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mano al solo Carlo il pacifico possesso di tutta la monarchia di Pi-

pino. Egli allora pote spiegare liberamente oggimai tutta la sua ope-

rosita e grandezza non solo come Re di Francia, ma ancora come

Patrizio di Roma; e n'ebbe tosto alia mano splendida occasione.

Imperocche nei primi mesi del 173 giunse alia sua Corte, in

Tbionville, il Legato Pietro , spedito da Papa Adriano, a pregarlo e

scoDgiurarlo ch'ei si degnasse, siccome Patrizio deiRomani, diaccor-

rere tosto in difesa di Roma e dello Stato di S. Pietro contro le armi

di Desiderio
; il quale ,

rotta fmalmente aperta guerra al Papa e in-

vase le province , altamente minacciava di volersi insignorire della

stessa Roma. Carlo , siccome vero fedele di S. Pietro, accetto vo-

lenteroso I'impresa, e calato in Italia, non si contento gia di domare

come eke si fosse Desiderio e costringerlo a rienlrare ne' suoi ter-

mini
;
ma risoluto di por la falce alle radici del male , non levo le

mani dall' impresa ,
fmche non ebbe annienlato il regno stesso dei

Longobardi, e recato in tal guisa a compimento il disegno della to-

tale liberazione dell'Italia dal dominio di quei Barba ri
; disegno che

gia era stato slabilito a Quiersy tra Stefano II e Pipino, ma poi era

rimasto imperfetto e sospeso per la pieta che il Papa e il Re, vinci-

tori in Pavia, ebbero verso Astolfo, eper lasperanza, da essi allora

nulrita, ma dimostrata poscia troppo fallace dall' esperienza , che i

Re longobardi potessero rinunziare alle ambiziose lor mire sopra

Roma, e mantenere con questa buon vicinato.

Men Ire poi Carlomagno stava a campo sotto Pavia ,
nella prima-

vera del 774, voile, giovandosi degli ozii del lungo assedio, celebra-

re in Roma la Pasqua ;
dove fra le molte cagioni che 1' attraevano ,

non ultima certamente fu quella di pigliarvi, per dir cosi, solenne e

nuovo possesso di quella dignila Palriziale ,
di cui gia da vent' anni

portava il titolo, e stava ora
,

colla spada brandita in difesa di Ro-

ma, adempiendo il piu grand'atto. Ed il Papa Adriano mirabilmen-

te rispose al pensiero di Carlo. Imperocche ,
oltre 1' averlo accolto

con tutte le onorificenze, gia consuete ad usarsi verso gli Esarchi o

Patrizii imperiali d' Italia 1
, e con altre eziandio maggiori , quali

1 Obviam illi eius Sanclilas dingens venerandas cruces, id est signa, sicut

mos est ad exarchum aut patricium suscipiendum, eum cum ingenti honore su-

scipi fecit. ANASTAS. in Hadriano lt num. 815.
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convenivansi a si gran Re e benefattore ; vplle con ispecial pompa e

dimoslrazione riconoscere in lui e confermare il Palriziato. Percio

ncl Lunedi di Pasqua, ponliflcando egli in S. Pietro alia presenza di

Carlo ,
lo fece salutare in mezzo alle sacre cerimonie come Re dei

Franchi e Patrizio dei Romani col solenne rito delle laudi o accla-

mazioni, accompagnate dagli augurii di vila e vittoria l. Questo

rilo solea pralicarsi coi Papi nella lor creazioue e in altre pompe

solenni, e cogl'Imperatori, specialmente quando riceveansi la prima

Tolta con pubblica pompa le Iwro immagini laureate
; quasi per atte-

stalo del riconoscere che luili faceano la loro nuova dignita e con-

fermarla. Pero non sappiamo che, prima d' ora
,
si fosse mai osser-

yato in Roma con niun Re e con niun Patrizio ;
anzi dal tenore stes-

so delle parole, in cui Anastasio nota che Adriano al Re e Patrizio

arlo laudes reddere fecit ,
sembra che fosse cosa al tutio insolita.

Quindi non e irragionevole il credere che il Papa, con queste novita

di onori e di acclamazioni a Carlo ,
volesse fare come una nuova e

piu solenne inaugurazione di quel Patrizialo ,
che a lui tuttor fan-

ciullo gia era slato conferito in Francia da Slefano II, e insieme di-

mostrare al mondo
,
non essere il Patriziato di Carlo da confondere

colla dignita dcgli altri Patrizii, solili a crearsi dagl' Imperatori, ma

avere in se una signiflcazione e un' imporlauza di gran lunga mag-

giore. Forse in quel medesimo di Adriauo cinse a Carlo il diadema

patriciatus ,
e gli altri ornamenti proprii di quella dignita , siccome

1 Secunda ferla ... in ecclesia beati Petri . . . Pontifex missarum sole-

mnia celebrans, Deo omnipotent et praefato Carolo excellentissimo Regi

Francorum et Patricia Romanorum laudes reddere fecit. ANASTAS. in Ha-

driano 1, num. 318. La formola di tali laudi$\ib ritrarsi facilmente daquel-

le che il MABILLON riferisce ne'suoi varii Ordines Romani
(
Museum Itallcum

T. II ), usate coi Papi e cogli Imperalori ; ma se ne ha forse piu esatto ri-

sconlro in quelle cheleggonsi nelle Litaniae Carolinae, pubblicate dal me-

desimo MABILLON
( Vet. Analect. T. II, p. 687), e che usavansi in Francia, ap-

punto con Carlo. Dopo le laudi al Papa Adriano, leggonsi quelle del Re in

questa forma: Exaudi Christe: Karolo exccllentissimo eta Deo coronalo,

magno et pacifico Rege Francorum et Langobardorum, ac Patricia Romano-

rum, vita et victoria. Salvator mundi, tu lo iuva, Sancte lohannis, tu lo iu-

va (vel alius Sanctus qualis volueris}. Seguono quindi quelle dei regii figli,

e di Fastrada Regina, il nome della quale determina 1'epoca, in cui furono

scritte quelle Litaniae, tra il 784 e il 794.
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sembra potersi inferire da alcune frasi deH'Anommo Salernitano $

e di Eginardo 2; ma ad ogni modo i certo
, che da quel di Car-

lomagno riguardossi come novamenle invesUto
(lei

Patrizialo del

Roman! ,
e comineio di questo una nuova epoca.

Infatli
,
mentre finora ne egli ,

ne Garlonianno., ne Pipino aveano

mai assunto negli Atli pubblici il titolo di Patricius Romanornm ,

benche questo titolo venisse loro, dal 754 in poi, costantemente at-

tribuito nelle lettere pontificie ;
dalla seconda meta del 771, Carlo-

magno in capo ai suoi diplomi e alle sue lettere comineio ad usara

insieme col titolo di Rex Lonyobardorum quello altresi di Patricius

Romanorum 3, e poscia lo adopero invariabilmenle fmo al termine

dell'anno 800, in cui fu creato Imperalore'4. Argomento manifesto

della nuova e speciale importanza che da Carlo veniva attribuila a

questa dignila, e insieme del nuoVo studio, con cui egli intendeva di

adempierne il sublime ufficio. Anzi, al Mabillon e sembralo che la

ragione appunto di cotesta novita nelle formole diplomatiche di Car-

lomagno, fosse 1'essere stata finqui Y appellazione di Patrizio
,
titolo

meramenle onorario, laddove da indi innanzi Carlo assunse anche la

realta del Palriziato, cioe, secondo che pare al dotto Autore, la Pre-

1 Chronicon, c. 26.

2 Vita Caroli M. n. 23.

3 11 primo diploma di Carlo, in cui troviamo il Patrichis Romanorum 7,

ha la data di Pavia e del 16 Luglio 774. In esso Carlo e Ildegarda fanno*

ricca donazione di possession'! regie in Lombardia, alia Ghiesa di S. Marti-

no di Tours, gran Patrono dei Franchi; e non e dubbio, che egli volesse com

cio altestare la sua gratitudine al Santo, offerendogli le pingui primizie del-

la recente conquista.

4 E pero da notare col MABILLON (De re diplom. Lib. II, c. 3), che nelle

date dei diplomi genuini non sono mai numerati gli anni del Patriziatp, ma
solo quelli del Regno Franco e del Longobardo. Vi e bensi una Epistola di

Adriano Papa a Berterio Vescovo di Yienna in Francia, segnata anno primo

Patricialus eius (Caroli); ma il PAGI giustamente noto
(
Grit. Baron, a 774r

n. 6) questa sottoscrizione essere apocrifa; e forse per cagion d'essa sol-

lanto il IAFFE giudico apocrifa tutta 1' Epistola, e la relego ne' suoi Rege-

sta RR. PP. fra le spurie : nel che ha fatto prova di poca critica. Ma del

lutlo apocrifo e un Privilegio di Adriano, che dicesi concesso a S. Martina

di Tours, ed e segnato: indictione nona, Carolo Romanorum Patricio.
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fellura di Roma c delle circostanti regioni 1. La quale sentenza,

benche poco esalta per piu d'un rispello, nel fondo tuttavia e veris-

sima. Lasciando stare colcsta attribuzione della Prefettura ,
di cui

disputeremo a suo luogo ; egli non e certamenle csalto il dire , che

prima del 774 il Palriziato Romano dei Re Carolingi non fosse che un

mero tilolo di onorificenza ; giacche dall'una parte e manifesto, che

si Pipino come Carlo grandi servigi aveano giaprestato prima d'ora

in difesa e vantaggio della Chiesa romana, e dall'allra non puo du-

trilarsi aver essi prestato quei servigi, in .virtu appunto di quel Patto

speciale d'alleanza che tra i Papi e i Re Franchi era stato stabilito

Del 754, e di quel solenne uflicio di Difensore che fin d' allora era

stato ad essi conferito col nome di Patrizio. Ma egli c per altro ve-

rissimo, che dal 774 in poi queslo ufficio
,
siccome fu da Carlo con

nuova solennila rivestito in Roma, cosi fu daluiquindi innanzi eser-

citato con assiduita ed efficacia maggiore di prima , per modo tale

clie pole sembrare ,
non essere stato quel di prima allro che un'ap-

parenza e un nome.

Alia medesima cagione voglionsi ascrivere, e in simil guisa in-

terpretare per ridurle al vero, le frasi di alcuni antichi scrittori, i

quali espressamente notarono, Carlomagno essere stato in questa

prima sua venuta a Roma, decoralo della dignila di Patrizio, come

se gia nol fosse. Cosi nel secolo XI, Ronizone Vescovo di Sutri scri-

Tea, che il polenlissimo Re Carlo, offerti a S. Pietro molli doni, e

promessa al Pontefice fedelta e riverenza ,
Patriciatus a Romanis

sublimatus honore, torno a Pavia, prese la cilia e il Re Desiderio
,

et ex illo did meruit Rex Francorum et Longobardorum et PATRI-

cius ROMANORUM 2. E forse ancora dalla slessa fonle trasse origi-

ne in parte, o acquisto piu facilmente credito, la celebre favola della

1 Id factum videtur ob earn causam , quod ante hunc annum Patridi ap-

pellatio honorarius dumtaxat titulus esset; deinceps vero rem ipsam praesta-

ret, hoc est praefecturam Urbis et circumiacentium regionum. Annal. Bened.

Lib. XXIV, n. 48. La stessa opiiiione fu tenuta da Pietro LALANDE (Supplem.

Condi, antiq. Galliae etc. presso il LABBE Condi. VIII, 556
) ,

da EVERARDO

OTTONE
(
Dissert, iur. publ. et priv. Dissert. I, c. 2 ), da GIACOMO GUJVTHER

(De offidis dom. August. Lib. II, c. 19) e da altri.

2 Lib. De vita Christiana
, presso il MAI, Spidleg. Rom. VI, 277.
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seconda venuta di Carlo a Roma in quel medesimo anno dopo la

presa di Para, e del Concilio Romano, in cui vuolsi che il Papa con-

cedesse a Carlo, col Patriziato, potesta amplissima sopra la Sede apo-

stolica e il diritto d' investilura in tulte le altre Sedi l. Questa fa-

vola, che, apparsa la prima volta nella Cronaca interpolata di Sige-

berto Gemblacense 2 e indi a poco inserita da Graziano nel suo De-

creto 3
,
fa ripetuta per piii secoli da si gran turba di storici e ca-

1 Posted (Karolus) redlens Papiam cepit, iternmque Romam rediit, syno-

dum constilmt cum Adriano Papa aliisque centum quinquaginta tribus religio-

sis episcopis et abbatibus, in quaAdrianus Papa cum universa Synodo dedit ei

ins eligcndi Pontiffcem et ordinandi Apostolicam Sedem, DIGNITATEM QVOQUE

PATRICIATUS. Insuper archiepiscopos et episcopos per singulas provincias ab eo

inveslituram acdpere diffinivit, et ut, nisi a Rege laudeiur ct intestialur epi-

scopus ,
a nemine consecreliir. Omnesque hide decreto rebelles anathematiza-

mtj et nisi resipiscerent, bona eorwi\,publicari. Cos! 1'ArcTARimi AQUICIISENSE

ad Chronicon SICEBERTI GEMBLACEISSIS , all' a. 773, secondo 1' accuratissima

edizione del BETHMA>\\, presso il PERTZ
(
Alonum. Germ. Script. T. VIII).

2 II BAROMO
( Annales, a. 774^ n. 10

)
ed altri attribuirono a Sigebcrto

stesso rinvenzione della favola, credendo averla egli fabbricata per favori-

re nella gran lite delle investiture
(
che a' suoi di, cioe sui principii del se-

colo XII, fervea vivissima) le parti dell'Imperalore Arrlgo V e degli scisma-

tici, di cui anche altrove si mostra partigiano. Ma il vero e, che nella Gro-

naca originale di Sigeberto die il Baronio non pote conoscere, non v' e sil-

laba di tal novella; bensi ella si trova inlera nelV Auctarium Aquicinense,

cioe neirAggiunta che alia Cronaca di Sigeberto fece il Monaco anonimo di

Anchin (presso Douay), donde passo in molti altri Codici e copialori della

celebre Cronaca. Laonde a cotesto Monaco, senza dubbio sclsmatlco, si dc-

ve tutta la colpa dell' impostura. Vedi il BETHMAISN, nella Prefazione al pre-

detlo Auctarium, e il PAGI in Grit. Baron, a. 774, n. 13. 11 PAGI nondimeno

(ivi, n.lo) sembra credere, col MABILLON
(
De re diplom. L. 3, c. 3, n. 16),

che ai tempi di Sigeberlo, la favola del Concilio Romano del 774, fosse gia

in voga in Italia; giacche la narra (ma senza dir nulla delle investiture) lo

scrittore del Chronicon Casauriensc, GIOVANNI DIBERABDO, il quale (dicon es-

si) termino la sua Cronaca alFa. 1082. Pero se il Pagi e il Mabillon avessero

potuto leggere questo Chronicon intero, quale fu pubblicato dal MURATOBI

(Rer. Ital. T. II, P. II) ,
avrebbero veduto che il suo Autore fiori sul fine

del secolo XII, e scrisse verso 1'a. 1182, cioe 70 anni appunto dopo lamor-

te di Sigeberto ; laond e dovette anch'egli attingere quelracconto dalla Cro-

naca interpolata di Sigeberto.

3 Pars I., Dist. 63, cap. 22. Gli eruditi sanno che Graziano non fu sem-

re felice e buon critico nella scelta delle fonti, donde attinse i suoi canoni.



DI C4RLOMAGNO 313

nonisti , pote vestire lanto piu facilmente qualche sembianza di ve-

rit&, in qmnlo die tulli quei sognali e incredibili diritli, attribuili a

Carlo, poteano rannodarsi in qualche modo alia dignitSt del Patri-

ziato, la quale in quell' anno gli fu veramente, non gia conferita per

la prima volta
,
ma rinnovata solennemcnte e confermala

;
e cosi

,

come avviene di quasi lutte le favole e menzogne storiche, un po' di

verity servi di ordito a tramarvi sopra tutta quella tela di bugie, che

ai parligiani dello scisma imperiale nel secolo XII piacque d'in-

ventare.

Pero ne Carlo, ne Adriano ,
in quella Pasqua del 774, si tennero

paghi a ravvivare il nome del Patriziato, ma, quel che piu importa-

va, si studiarono di raffermarne la sostanza , stringendo viepiu quei

\incoli che legavano alia S. Sede il Re Patrizio. Quindi a richiesta

del Ponlefice, Carlo co' suoi Grandi rinnov76 espressamente il primo

Patto, gia fermato da Pipino e dai Baroni Franchi con Stefano II nel-

la dieta di Quiersy, con mum giuramenti confermando in Roma,

sulla tomba del Principe degli Aposloli, la celebre Donazione del pa-

dre
;
e non gia quella solarnente che era stata effetluata dopo 1' ulti-

ma sconfitta di Astolfo in virtu del Trattato di Pavia
,
ma la prima,

assai piu ainpia, di cui Pipino in Quiersy avea falto solenne promes-

sa 1. Ollre a cio, egli e troppo nalurale il credere che negl' intimi

colloquii, tenuti dal Papa con Carlo durante quel suo primo soggior-

no in Roma ,
tra i gravissimi inleressi religiosi e politici di cui do-

vettero trattare, non ultimo luogo avesse il Palriziato e le sue attri-

buzioni
,

i doveri , i diritli e il modo di praticarli quinci innanzi con

piu efficace vantaggio della Chiesa e dello Stato di Roma, la cui pro-

sperila ed esaltazione stava in cima ai pensieri di ambedue. Del che

grand' argomento ci porge 1'amicissima coneordia, con cui a si nobi-

le scopo sempre cooperarono da indi innanzi per oltre a vent'anni

quelle due grandi anime di Adriano e Carlo.

Morto poi Adriano sul flne del 795, e succedutogli Leone III, il

primo pensiero del nuovo Pontefice fu di stringere col Patrizio le

medesime relazioni di amicizia che il predecessore ;
anzi nella so-

lenne Legazione che gli deslino, oltre ai consueti doni ed alle chia-

1 ANASTAS. in Hadriano I, n. 318, 319.
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vi della Confessione di S. Pietro, gli mando anche il Vessillo di Ro~

m#, siccome simbolo di quella specialissima protezione che a lui,

come Palrizio del Roman! e Difensore della Chiesa, veniva dal mio-

YO Pontefice novamente confidata; e pregollo d' inviare a Roma uno

de' suoi ottimati a ricevere dal popolo Romano i giuramenli di fe-

delta e soggezione 1. E Carlo tosto invio alia citla santa Angilber-

lo
,
abbale Centulense

,
con ricchissimi present! per S. Pietro , spo-

glie della recente vittoria Unnica 2, e con una lettera pel Papa;
nella quale dopo aver pianto con tenerissime parole la morte di

Adriano, Carlo gode di trovare in Leone un nuovo padre che lo

adotti per figlio e preghi ogni di sulla tomba di S. Pietro per lui e per
tuUo il suo regno ;

indi lo prega di conferire e slabilire con Angil-

berlo tulto cio, dic'egli, die voi giudicherete necessario per I'e-

sallazione di S. Chiesa e per la stabilita del vostro OEore e per la

fermezza del noslro Patriziato : imperocche, siccome io slrinsi Patio

col bealissimo predecessore di vostra santa Paternita , cosi desidero

di stabilire colla Beatitudine vostra la medesima inviolabile Lega di

fedelta e d'amore; per modo che dall' una parte la benedizione apo~

stolica di Voslra Sanlita, per dono della divina grazia invocata dalle

preci dei Santi, mi accompagni e seguili in ogni luogo, e dall'altra

la Sede santissima della Romana Chiesa , Iddio donanle
,

si trovi

per opera della noslra devozione sempre difesa. Nostro debito e, il

difendere, secondo il pietoso aiuto di Dio, in ogni luogo colle armi la

Chiesa santa di Cristo dagli assalti de' pagani e dalle devastazioni

degl' infedeli al di fuori, e al di dentro munirla col mantenerle ille-

sa la cognizione della fede cattolica
;
ed e ufficio voslro, Padre San-

tlssimo, elevando con Mose le mani a Dio, aiutarela nostra milizia,

affinche per intercession vostra, col favore e colla guida di Dio, il

popolo cristiano riporti sempre .vittoria in ogni parte sopra i nemici

1 Leo ponlificatum suscepit ,
et mox per legatos suos claves confessionis

sancti Petri ac vexillum Romanae urbis (altri codici leggono : Romanae aec-

clesiae] cum aliis muneribus Regi misit, rogavitque ut aliquem de suis optima*

tibus Romam,mitteret, qui populum Romanum ad suam fidem atque subiectio-

nemper sacramenta finnaret. EGINHARDI Annales a. 796.

2 Missus est adiioc Angilbertus , abbas monasterii S. Richarii, per quern

etiam tune ad sanctum Petrum magnam partem thesauri, quern Ericus duo?

Foroiuliensis, spoliata Llunorum regia quae Hringus vocabatur ,
eodem anno

Regi de Pannonia detuleratf misit. EGJN. Ivi.
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del suo santo nome, e il nome del Signer nostro Gesu Cristo venga

glorificato in lutto ilmondo 1. Stupende parole! lequali mentreci

rivelano tulla la picla e graudezza dell' animo veraraenle cristianis-

sirno di Carlo, ci spicgano al tempo stesso in liinpidi e precisi termi-

ni il vero ed essenziale concetto di quel Patio, che gia da quarant'an-

ni legava i Re Franchi colla S. Sede, e che rinnovalo ora tra Carlo

Leone sotto il nome gia antico di Palriziato, dovea fra breve assu-

anere un nome piu auguslo, quello cioe di Romano Impero.

In lal guisa il nuovo Patriziato dei Caroling! ,
che abbiam veduto

avere i suoi inizii, deboli pero ed oscuri, in Carlo Martello, e poi

alluarsi e grandeggiare in Pipino, giunse per ultimo al suo pieno e

massimo svolgimento in Carlomagno. II primoricorso di Gregorio III

a Carlo Martello ne!739
;
il Patto d'alleanza, stretto da Stefano II con

Pipino nel 754; e la solenne rinnovazione di quel Patto medesimo

fatta da Carlomagno con Adriano nel 774, e poi con Leone III nel

!I96, sono, per cosi dire, le epoche successive di quel Palriziato, e

I gradi per cui sali prima di giungere a quell' apice in cui trasfor-

mossi in Impero. Quindi e, che a studiare la vera indole del Palri-

ziato dei Re Franchi, sebbene debbansi aver soil' occhio anche le

prime sue fasi, 1'attenzione precipua nondimeno vuol essere volta al

tempo in cui massimamente fiori
,
cioe agli anni in cui Carlomagno

lo esercito sotto i pontifical! di Adriano I e di Leone III. E in quest!

anni appunto noi fermeremo il noslro studio.

1 Illique (Angilberto ) omnia iniunximus quae vel nobis voluntaria, vel

wobis necessaria esse mdebantur,ut ex collatione mutua conferatis vel quidquid
<ad exaltationem sanctae Dei Ecctesiae, vel ad stabilitatem honoris vestri, vel

PATRICIATUS NOSTRI firmitatem necessarium intelligeretis. Sicut enim eum bea-
.timmo praedecessore vestrae sanctae palernilatis PACTUM iniif sic cum beati-
iudlne vestra eiusdem fidei el charitatis INVIOLABILE FOEDUS statuere desidero;
qwtenus aposlolicae Sanctitati veslrae divina donante gratia, sanctorum ad-
vocata precibus, me ubique apostolica benediclio consequalur, et sanciissima
Momanae Ecclesiae sedes, Deo donanle, nostra semper devotione DEFENDATVR.
Nostrum est, secundum auxilium divinae pielatis, sanctam ubique Chrisli Ec-
clesiam ab incursu paganorum et ab infidelium devastation ARMIS DEFENDER^
foris, et intus catholicae fidei agnitione munire. Vestrum est, sanctissime Pa-
$er, elevatis ad Deum cum Moyse manibus, nostram adiuvare militiam, qua-
tenus vobis intercedentibus, Deo ductore et datore, populus Christianus super
inimicos sui sancti nominis ubique semper habeat victoriam, et nomen Domini
nostri lesu Chrisli toto clariftcetur in ofbe. C\ROLI MAGM Epistola ad Leo-
nem III, presso il MANSI, Concilia, XIII, 980.



LA PRESENTE OCCUPAZIONE

BELLA SICILIA ^

GIUDICATA DAL PARLAMENTO

Gli avvenimenti, che si succedono 1'uno all'altro con tanta rapi-

dita, fan parere che ora sia troppo tardi per intrattenersi della di-

scussione tenutasi nella Camera de' Depulati in Torino sopra il mo-

do, con cui sonosi raccolli in Sicilia i renitenti alia leva, e tradolli

in carcere alquante cenlinaia di malfattori. L' attenzione, che quelle

tornate burrascose della Camera dei Depulati destarono vivissima

in tutta 1' Europa, e sopraltutto nell' Italia, sembra ora distolta pel

conflitto teutodanese, pei qualtro Italian! ili a Parigi col proponimen-

to di assassinarvi 1'Imperatore, per le sedute del Corpo legislative

francese, e per la caduta dei due Ministeri di Spagna e del Belgio.

Chi volete che pensi piu ora alle animose interpellanze del D' On-

des Reggio, alle ingenue confession! de' Ministri piemontesi, e alle

veementi ripigliale dei Depulali della sinistra? Nessun Ministero fu

quindi rovesciato, nessuna legge ne venne modificata, nessun siste-

ma fu o cambiato o sol temperato; e dal corruccioso ripudio in fuori

deli'ufficlo di Deputato che alquanti rappresentanli fecero, nessun

falto sensibile ed esterno derivo finora da quei dibaltimenti. La pri-

ma commozione adunque che essi ingenerarono ando via via scc-

mando, e i fatti posteriori sopravvenuti sembrano acconcissimi per

cancellarne le ultime tracce che ancor ne rimanessero.

Cosi pare a prima vista, e cosi, ne siam certi, alcuni leltori avran-

no detto entro di se leggendo il titolo di questo articolo. Ma cosi non
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veramente. Poco importa se fino ad ora di pratiche conclusioni

non s' ebbero da quclle sedute, o se si ebbero non furono grandi, n

capaci di agitar troppo gli animi. Noi pensiamo che germi di fatti

gravi furono gittati allora dal Parlamento in un terreno disposlissi-

mo a riceverli, c che ora nascosti eniro le zolle attecchisconvi in

radici, pronte all'ora data di sbocciar fuori con gagliardia. Ma dove

anco si riuscisse a impedirne ogni germoglio, certo e che in quelle

interpellate vennero fuori verM che non si dimenticheranno mai

piu, e si annunziarono principii di governo, che non possono essere

messi in non cale da un popolo civile e crisliano. Ossia dunque per

gli effetti remoti che debbonsene altendere, ossia principalmente per

la conoscenza dei cardini, che ora coslituiscono il fondamento del

dominio piemontese nell'isola di Sicilia; le radunanze parlamentari

della prima decade di Decembre dello scorso anno sono e rimar-

ranno merilevoli dell'attenzione d'ogni mente, che voglia non guar-

dar solo gli avveninienti del mondo colla corporal vista degli occhi,

ma affisarli principalmenle coiracume dell' intelletto nelle idee che

li germinano, e nelle conseguenze che ne debbono derivare. Non

sara dunque fuor di luogo il porre ora sotto la considerazione de-

gl'Italiani quei fatti, non gia raccontandoli neiresterno succedimen-

to, ma esaminandoli nell'intimo loro significato ; poiche il primo e

troppo noto, ed il secondo non polra essere mai abbastanza consi-

derate.

La convivenza sociale si fonda tutta sopra due basi : la legittimi&

nell' origine, e la giuslizia nell' esercizio del polere. La priraa colle-

ga le volontti degli associati col dritto riconosciuto, la seconda con-

serva la colleganza. Tolta la prima, voi non avrele altra scelta
,
che

to la forza che violentemente costringa i membri riluttanti nella lo-

ro volonla. all' associazione, o la dissoluzione della societa. Alia qual

conseguenza conduce eziandio la mancanza di giustizia nell' esercizio

del potere, ancor piu legiUimo : poiche la ragion finale di qualsivoglia

associazione si e appunto il couseguire colle forze riunite dei molti la

promozione non che la tulela dei drilti e degV interessi proprii di cia-

scuno associato: e 1'ingiustizia lungi dal prorauovere distrugge i

diritti di qualsivoglia o materiale o morale proprieta. Questi non so-

no assiomi d' una parle polilica , piultosto che di un' altra : sono i
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principil professati da tutti, invoeati, difesi
; e la sorgente della di-

visione d' un pppolo in fazioni differentia in selte deve riconoscersi

appunto nel credersi alcuni
,
non gia singolari nella proclamazione

di quei principii, ma privilegiati nella loro sincera atluazione. Or

queslo e appunto cio che costituisce la grande importanza di quelie

Cempestose discussioni parlamentari : I'essersl cioe in un Parlamento

professato, e noi credianio che la prima volta al mondo, dacche Par-

Jamenti esislono, che il potere, il quale presentemente costringe

ntalia, e un potere illegittimo nella origine, ingiusto nell' esercizio,

che sono appunto le due condizioni le quali costituiscono la tiranni-

de. Priraa pero di addurre le pruove di questa nostra asserzione
, ci

e nccessario il fame comprendere , dall'esarae delle circostanze,

tulta T estensione ed il valore.

Ed in primo luogo e da por mente che quella duplice asserzione

non devesi arrecare all'audfitie improntitudine d'un qualche Depu-

tato, ma all'unanime aifermazione di tutto il Parlamento. Poiche essa

fu nella seconda sua parte ,
dell' ingiustizia cioe nell' esercizio del

potere, 1' anna colla quale la sinistra comincio la zuffa parlamenta-

re
,
chiamando in colpa i Minislri di aver leso, nella duplice ope-

razione del raccogliere i rilullanti alia leva, ed imprigionare I

malfatlori ,
tutti i dritti piu sacri dei cittadini : ne fu negata dalla

maggioranza parlamentare , che voto a favore dei Ministri
,

i cui

orator! non trovarono altro modo per iscusare il Ministero
,
che non

volcano dichiarar colpevole ,
se non che ammettendo ancor la pri-

ma. A chi diceva ai Ministri: Voi avete operato contro la legge;

-essi non opposero altra confutazione, da questa in fuori : Si, perche

<cid era necessario per tenere in freno un popolo, che non vuol sa-

perne di nostre leggi, e ci rinnega. Non fu altra differeuza tra i De-

putati in tal confessione, se non che quesla : i molti ligii al Ministe-

ro ammisero le due cose insieme ,
la illegittimita d' un potere che

diceano nato unicamente dal suffragio popolare, e la ingiustizia d'un

Governo, che vantavano come apportatore di civilta e di moralita: i

pochi avversi al Ministero, lo dicevano ingiusto nel reggere, ma non

illegiltimo nella origine. I primi aveano ragione nella logica dei fat-

4! : perche la necessita di sostenersi per via delle ingiustizie mette
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di sua natura capo nella coscienza d' esscrc un potere inlraso: i se-

cond! aveano anch' essi ragione in logica ,
ma nella logica della ri-

voluzione, che,non riconoscendo altra legiltimila fuor della propria,

le ingiustizie non puo ne vuole attribuirle se non die alia malignila

delle persone ,
che tengono nelle mani le redini del potere. Se que-

st' uniformita di confessione fa meraviglia in un Parlamento
, mag-

gior meraviglia dovra fare che col Parlamento consentano quei Mi-

nistri medesimi, che piu di lulli avendo autorita, piu di tutti hanno

dovere di non diparlirsi mai nelle parole , non che nei falli
,
dal ri-

spetto ad ogni legiltimita e ad ogni legalita. Ora i piu franchi nel

riconoscere nilegalita dei procedimenti governativi in Sicilia
,
e nel

darne per cagione la mala volonla dei Siciliani a rimanere unit! col

Piemonte
,
furono appunto i Ministri

,
i quali anzi furono i primi a

metier fuori quella mala ragione d' un peggior fatto. Oui dunque
abbiamo non una improvvida ialtanza -Jton cervello torbido, no una

leggerezza improvvisa d'un capo sVentato, ma un accordo unanime

dei due poteri che sono a capo dell* Italia, il legi&lativo e 1'eseculi-

vo. Quella confessione adunque non puo esser caduta in vano : essa

lia un valor grande, e feconda necessariamente dilutte quelle prati-

che conseguenze, che il buon senso d'un popolo riflettendo ne trarra.

Dopo le persone e da ponderare in secondo luogo la cosa. Dicem-

mo che forse la prima volta fu quella che da un Parlamento si udisse

la confessione esplicita della illegittimita ed ingiustizia del Governo,

di cui esso e parte si sostanziale. Molte volte i Parlamenti nelle lora

arringhe o nelle loro votazioni han confessato o T una cosa o 1' al-

tra : ma 1' han confessato solo innanzi a chi non pensava come loro,

e dovea per conseguenza ricavare quella confessione da principii

opposti e spesso lontraddittorii. Ma il Parlamento e il Minislero ita-

liano han sorpassato gli altri
, perche quella confessione V han falta

essi medesimi di loro boeca, e Than fatta secondando i proprii

principii, e al cospetto, diciamo cosi, della propria fazione. Per la pift

gran parte degl' Italiani, che grazie a Dio rimangono buoni callolici

come furon sempre, la legittimila del polere si concreta nel dirilto

storieo delle dinastie regnanli: e la gmslizia nell' amministrazione

non si restrigne alia mera osservanza delle leggi positive senza-ve-
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run rapporto alle leggi natural! ed eterne. Per essi adunque non

facea meslieri di veruna confessione di nessun Deputato per credere

illegittimo ed ingiusto il presente Governo della Sicilia. Ma sventu-

ralamente v' ha in Ilalia una parte ,
e bisogna pur convenirne che

non picciola, di persone, che unico criterio di legiltimita pongono nel

consenso universale dei popoli , unica norma di giuslizia nella mera

e nuda legalita. Per essi il Governo presenle e il solo legittimo, per-

che il dicono nato dal volo universale dei popoli, ed e il solo giusto,

perche non devia d'uualinea dal sentiero tracciato dalle leggi. I Mi-

nis tri e il Parlamento, ne sappiamo se v' abbia eccezione da farvisi,

appartengono tutli a questa parte appunto , che puo dirsi la donai-

nante auzi la gaudente ora in Ilalia. Or questa parte e precisaraente

quella che ha fatta la dichiarazione, di cui noi favelliamo, e 1'ha fatta

nel senso parlicolare del sislema politico che essa, piu che rappresen-

tare, introduce, sostiene e propugna in Italia. Essi hanno aramesso,

Impossibile cosa essere il contenersi in Sicilia fra i confini segnati dal-

la legge, perche la legalita ucciderebbe cola il Governo : essi hanno

confessalo, i Siciliani non essere stati volenterosi a disfarsi dai Bor-

boni, ne essere content! ora dei Piemontesi. In altre parole, quello ap-

punto che la fazione pieuioniese intende, nel suo gergo liberalesco,

sotto i vocaboli di legiltimita e di giustizia, questo essa medesiraa ha

dichiarato mancare al Governo, di cui essa s' e impadronila, e di cui

a sua posta dispone. Non sono adunque i clerical! , non sono i rea-

zionarii, non sono i codini, tutti nomi che odiosamente ha essa ap-

piccati alia parte, non niaggiore ma massima degl' Italiani, a lei con-

traria; non sono tutti codesti uomini, che noi diremmo buoni cristia-

ni ed onesti ciltadini, che unicamente dieno al presente Governo una

taccia si odiosa : a costoro si uniscono a pieno corf anche i liberlini

d' ogoi tinta e d' ogni nome
;
e formasi cosi quell' unanime consenso

di tutti gl' Italiani, che costituisce la condanna piu evidente di que-

sta rivoluzione che ora trionfa. Tutti adunque s' accordano in giudi-

care illegittimo ed ingiusto il presente Regno : con questo sol diva-

rio che gli onesti il dicon tale al cospetto del dirilto antico, e i li-

bertini vi aggiungono che esso e tale anche al cospetto del nuovo

diritto, da loro stessi inaugurate in Italia.
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Ma tempo e di porre in luce qucste confession!
,
le quali hanno un

si gran valore. Oui dobbiamo cilare testimonianze
,
e tra per lo so-

verchio numero che ve ne ha
,

e per la ripetizione frequenle dello

medesime parole , bisogna conlentarci d'una scella. Incominceremo

adunque da quelle, che risguardano 1'origine del dominio presenle del

Picmonte nella Sicilia. Qual e 1'argomento, col quale la rivoluzione

lenla di giuslificarlo? Eccolo nella sua niaggior nudita. II regnodei

Borboni era oppressione del popolo , non govcrno : quindi malcon-

lenlo generale nei Siciliani
,
e volonla ferma di disfarsene ad ogni

costo
, subito che potessero sotlrarsi alia forza militare che ve li co-

slrigneva. Preparalisi per molti anni in segrelo a quest' ultimo sfor-

zo, non appena Garibaldi coi suoi mille. tocco il suolo dell'isola,

quegl'isolani si levarono come un uomo solo, scacciarono i salelliti

della lirannide precedula, acclamarono unanimi Vittorio Emmanuele

loro Re e Signore, e si unirono desiosamente alia grande famiglia ita-

liana, che con quell'atto comincio a stabilirsi. Tutlo dunque siridu-

cc a due punli : detestazione della dinastia Boi bonica pel mal gover-

no dell' isola: generalita di suffragio pel nuovo Principe; due falti,

che a forza di ripelersi nelle aule parlamenlari ,
nelle note diploma-

liche e nelle colonne dei giornali ,
sono universalmente stati credu-

li dall' Europa ,
o almeno acceltali come punti di parlenza per la

discussione del diritlo, che il Piemonte possa vantare sopra il pos-

sesso di quell' isola. Or nessuno avrebbe mai creduto, che sarebbonsi

levati ad oppugnarli coloro medesimi
,
che sopra lulli hanno avuto

interesse a farli rilenere per veri. II mal governo d'uno Slato in che

cosa dimora? NeH'arbitrio dei governanli sostituito alia legge : nel-

1' impolenza o mala volonta di lutelare la vita e la soslanza dei cit-

ladini : nel prifafc i sudditi d'ogni giusta difesa innanzi a' tribunali :

vale a dire nel lasciare senza difesa o tutela i beni piu cari d'ogni

uomo, la sua liberta, la sua roba, il suo onore, la sua vita. Chi

voile sostiluirsi ai Borboni per dare alia Sicilia un governo miglior

del loro, dovea queidiritti sacrosanti d'ogni suddito tutelar meglio
che essi non feccro. Or odasi come i nuovi governanti in cio si com-

portassero. Quanto all'arbitrk) soslituito alia legge, ch' ela peggior

negazione della liberla civile
, diremo a lungo piu tardi. La tutela

Serie V, vol. IX, fasc. 333. 21 27 Gennaro 1864-
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della vita e dei beni ci occupi ora per prima cosa. Tutti sanno
, e

nel Parlamento stesso di Torino fu ripetuto , che sotto i Borboni po-

teasi percorrere tulla la Sicilia coll' oro in mano
, senza pericolo, di

sorta alcuna. Ma gli appena tre anni di regno piemontese a che staio

ridussero la sicurezza pubblica? II Crispi, principale operatore della

rivoluzione in Sicilia, cosi grida nel Parlamento : Parecchie volte

io sono venuto qui alia Camera
,
chiedendo al potere esecutivo che

yolesse fare il suo debito
,
onde quelle Province

, dopo tre anni in

cui il Governo regio e stato istituito, potesse godere i benefizii della

liberta e della sicurezza delle vile e dei beni 1. Ne era stato il so-

lo a chiedere tal cosa al Governo: insieme con liri, e uomo ugual-

mente che lui complice di quella rivoluzione, il sig. La Porta nel 17

Aprile 1863 cosi delineava il quadro delle condizioni della Sicilia :

La sicurezza pubblica in Sicilia e ridotta ad un' amara delusione :

migliaia di renitenti alia leva, migliaia di evasi dalle prigioni per-

corrono la campagna ,
e gia alcune bande si sono organizzate , che

spargono il terrore nei proprietarii ,
e die rubano ed assassinano ad

ogni momento. Nella provincia di Girgenti i proprietarii stanno rii-

chiusi in casa, nemmeno si altentano di uscire dalla cilia: e raro

che uno dei grandi proprielarii di quel circondario non abbia rice-

vuto i bigliettini di scrocco, e non lema di uscire dalla casa propria

per paura d' incorrere nella vendetta di coloro che hanno richieslo

una somma di denaro
,
e che'essi non si Irovarono in grado di pa-

gare : chi fu tassato per 100 chi per 200 migliaia di lire 2. ]\e si

creda che queste lugubri grida partan solo dalla smania di fare op-

posizione al Governo
,
che suole spesso nei Deputati della sinistra o

far vedere o far dire piu della verita. La Camera di Commercio di

Girgenti, in una petizione al Parlamento, cosi trattefgia lo stato del-

la sicurezza pubblica neir isola : Le leggi un di del Piemonte sono

fatali alia Sicilia. Quando manca alle leggi la bonla relaliva, esse so-

no una calamita, non un benefizio pel popolo Una grande mas-

sa di truppe ,
di carabinieri ,

di guardie nazionali
,
di militi a caval-

1 Atti del Parlamento : Seduta dei 10 Die. 1863, pag. 11 13.

2 Mi del Part. Seduta dei 7 Die. pag. 1108.
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lo e costretta vedere lo scempio della societa , senza che possa met-

tere un argine al torrente, che ne minaccia lo sfacelo.... Noi emi-

greremo con tulle le nostre famiglie, per trovare allrove quella pace

e quella tranquillila, cui siamo tanto ardentemente desiderosi di riac-

quistare; abbandoneremo fin da oggi le nostre campagne 1. Le

quali rimostranze non furono sole della Camera di Commercio di

Girgenli : ma conformi a molli allri municipii e collegi della Sici-

lia. Anzi gli ufficiali medesimi del Governo le rafforzavano coi loro

rapporli ;
sicche in quesla stessa discussione il medesimo general

Govone ,
che avendo in Sicilia ii comando supremo delle regie mi-

lizie, siede fra i Deputati nella Camera, cosi di sua propria bocca

attestava : Lo stato di alcune province siciliane
,

e soprattutto di

quella di Girgenli, era difatti gravissimo. Come io diceva in un rap-

porto al Minislro della Guerra ,
i citladini non polevano uscir dal

Comune, e spesso dalla loro abitazione. Mi ricordo di un ricco pro-

prietario ,
il quale per recarsi a Palermo dali' interno dell' isola si

faceva scortare da quaranta de' suoi cavalieri armali. Dai Comuni

pure dislanti da Palermo i citladini non potevano venire in cilia, se

non riunendosi in caravane armate. I ricatti nell' interno di alcuni

borghi e cilia si pagavano colla precisione di una cambiale per ti-

more di peggio 2. Ne lo slesso Ministro della Guerra rifugge, per

iscolpare le illegalila commesse per suo ordine
,
dal confermare uno

stato si deplorevole ,
e il fa colle seguenti parole : I cittadini non

potevano piu circolare per le loro occorenze
,
e non solo nen pote-

vano uscir fuori del Comune, ma non potevano scendere in piazza,

ne nella strada
,
se non col timore di essere uccisi d' un colpo di fu-

cile, per non aver volulo rispondere ad una lettera di ricalto 3.

II fatto adunque, che i beni e la vita dei Siciliani in questi tre anni

avean perdulo ogni tutela ed ogni sicurezza, e bene avverato : 1'at-

testano in pubblico Parlamenlo le pelizioni dei collegi civili, le ri-

mostranze dei municipii, le interpellate dei Deputali dell' opposi-

1 Atti del Parlamento : Seduta dei 5 Dicem. pag. 1097.

2 Ivi, pag. 1098.

3 Ivi, pag. 1093.
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zione, le difese medesime dei ministerial! e dei Ministri : non pu<>

dubitarsene. Ma questo fatto si deplorabile esisteva egli prima della

rivoluzione del 1860? Gli stessi Deputati han detto piu volte in Par-

lamento che no
; dunque almen per questo capo il Governo piemon-

tese non ha ragion di chiamarsi legittimo, se a dirsi tale esso ha

sempre posto innanzi il mal governo dei Borboni.

Ma insieme col danno della liberta, della sostanza e della vita,

pericola anche 1'onore dei Siciliani in forza delleleggi raedesime ap-

plicate alia Sicilia. Nella famosa legge Pica vengon create delle

Giunte con poleri di incarcerare
, esiliare, obbligare a domicilio

coatto : veri tribunal! straordinarii. Nell' esaminarsi Fopportunita di

prolungarne 1' applicazione, il deputato D'Ondes Reggio, proponeva

alia Camera vi si aggiugnessero le seguenti linee: La Giunta dovra

sentire gl'imputati, idifensori da loro scelti, ed i testimonn da loro

indicati. II Ministro guardasigilli rifmto di ammetterle. Fu vano il

ripigliarsi dal D'Ondes : Dunque volete solto il Governo d' uno Sta-

tuto introdurre tribunali non solo slraordinarii, ma mostruosi, per-

che mostruosi son quelli, iiei quali negasi la difesa all' irnpulato, al

calunniato, all' innocente. Fu vano 1' incalzarsi dal Brofferio, che

almeno cio si dovea accettare per pubblico pudore, affinche non si

dicesse che il Governo e il Parlamento di Torino 6 men liberale della

Convenzione di Francia, e dell'aHa Corte di Londra, i quali non che

proscrivere, affeltarono anzidi promuovere la difesa degl' incolpati :

men liberale doe d' un Robespierre e d'.un TCromwello 1. La legge

era stala fmo a quel di applicala all' isola di Sicilia senza quella re-

jslrizione al libito d' un tribunale, e sara applicata per lo avvenire,

E notisi singolar circostanza che e cotesta. II Ministero medesimo,

per bocca del Ministro della Guerra, dichiaro la piaga piu acerba

dell' isola essere le fazioni, le parti, le rivalita, le nimista esistenti

In ogni ancor piu picciolo Comune
;

eifetto dellc quali sono, a sua

confessione, vendette terribili ed esecrande. II debole non avra egli

dunque in mano una nuova arma per vendicarsi del suo nemico po-

tente, 1'arma della calunnia? E il Governo cosi non diviene egli lo.

1 Atti uff. Secluta del 12 Die. pag. 1425.
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strumento e il fomile di qucsti odii privati? Quale onesta piu illiba-

ta rimarra sicura
, esposta scnza difesa veruna alia merce d' una

spia, d'un denunzialore, d'un poliziolto?

Ecco dunque civilissimo governo dei Piemontesi prcferito con

ragione e con vantaggio al barbaro reggimenlo dei Borboni : ecco

magnifici frutti che i Sicilian! han colto dalla rivoluzione che fecero,

o che lasciaron fare. Essi son final mente
,

cio che fu si largamenle

promesso loro
,
che sarebbero : essi sono membri di gran corpo ,

banchettanti al con\1to delle nazioni
, possessor! di guarenligie, di

liberta, di progresso, ascesi all'altezza dei tempi, Hberi d'ogniop-

pressura, non piu vittime
,
ma parti di un Governo umanissimo.

Non dev' essere gran che per loro
,

se ad ottenere cosi sovrani e

nobili vantaggi la loro liberta passi in balia del militare, la loro fa-

ma stia alia discrezione di una Giunla, la loro roba sia rapinata da

predoni, la loro vita minacciata da assassini. Questi piccoli sacri-

ficii hanno vasto compenso in quei grandi beneficii otlenuti. Peccato

che quei beneficii si risolvano in parole e in vento !

L' altro fondamenlo, sopra cui il dirilto nuovo appoggia il domi-

nio del Re di Piemonte sopra la Sicilia, si e 1' unanimita del suffra-

giodi quei popoli, onde 1'acclamarono loro Ree Signore. Cosi han

detto fin qui e ripetuto all'Europa in ogni atto, in ogni libro, in ogni

giornale i fortunati atlori di cotesto rivolgimento. II vedere cio dis-

confessato da loro stessi non e piccolo beneficio del tempo ;
ne e da

lasciar cadere senza considerazione, come non sara senza effetto.

Scegliamo la lestimonianza d'un uomo, che ebbe gran parte nella ri-

voltura, o direm meglio nel conquisto della Sicilia : che fu cola col

Garibaldi, e vi comando le milizie della insurrezione col grado di Ge-

nerale, ed ora eDeputato, e parlainnanzi al Parlamentoe al cospet-

to del mondo. Questi e Bixio
;

il quale cosi francamente parlo :

La liberta della Sicilia non e opera della sola Sicilia, e opera del-

T Italia. Credete a me, vi dico la verila. Se le province d' Italia non

avessero mandato alia Sicilia gli elementi che le hanno mandate, la

Sicilia non sarebbe libera ,
e noi non saremmo qui a parlare ,

sa-

remmo stali strozzati 1. N& voile solo asserire, ma voile provare :

1 Atti uff. pag. 1185.
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e pero dopo di a\7er riferito come da Marsala giugnessero i mille a

Palermo ,
come abbandonala quella citta dai Borbonici ,

si facesse

invito ai Siciliani di accorrere sotto le bandiere del Garibaldi per

iscacdare da Messina le milme di Re Francesco, prosegue a indi-

care gli effetti di questa chiamata alle armi. Udiamo le sue parole

medesime 1
: Da lutte le parli d' Italia erano accorsi combat-

tenti. lo ho tenuto un -giornale di quella campagna : non 1'hoqui

per cilarvene alcuni brani, ma ricordo benissimo la cifra delle for-

ze che avevamo. Eravamo circa quindici mila uomini : sei mila

erano Veneti, ... cinque mila circa erano Lombard!, ... mille circa

erano Toscani, e Iremila circa erano Siciliani. Le cifre che io qui

ricordo le ho sentite enumerarc di bocca del Generate, e posso rite-

nerle come precise. Mi si dira che discorrendo di questi fatti, ven-

gono fuori cose dolorose a sapersi. Ma il mondo e com'e, ed impor-

ta sempre conoscere il noslro paese. Alia quale confessione, spa-

ventato il Pelruccelli sclamo: G'e 1'Europa dielro. E volea dire

in quesle podiissime parole. Vedete : 1' Europa crede che la rivolu-

zione di Sicilia Than falta i Siciliani, e non gia i Veneli, i Lombar-

di, i Toscani: 1' Europa crede che nel momenlo del suffragio uni-

versale, nel momento dell' entusiasmo atlestato da lulti i giornali

nostri amici e fautori, nel momento delle vittorie riportale dalla ri-

bellione sopra 1'esercilo dei Borboni, nel momenlo che quest' eserci-

to ritraevasi da ogni lato innanzi al solo nome di Garibaldi
;

i Sici-

liani, iuvitati a prendere le armi per compiere un riscalto tanlo da

loro desiderato, e a prenderle colla certezza di facile viltoria, ac-

corressero volenterosi sotlo il vessillo trionfante d' un uomo, il-cui

solo nome affascinava la molliludine. Tutlo questo ha creduto fin qui

T Europa : e voi ora venite a dirle che tutto si ridusse a soli tre-

mila Siciliani il contingente, die un' isola di due milioni e mezzo di

abitauli offri all' esercito della rivoluzione ? E qual piu evidenle di-

niostrazione potevate recare in mezzo, se aveste voluto mostrare che

la Sicilia era avversa, non che aliena a quel mulamento? Per carita

tacele, percliQ v' e T Europa dietro. Mail Bixio, per una ragione

1 Atti-uff pag. 1138.
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di Icalla, che noi prcgiamo non tanlo per 1' utile die ne proviene alia

causa per noi propugnata, quanto perche e piu stimabile la schieltez-

za imprudente che 1'ipocrisia calcolala, confermo, non disdisse 1'as-

serto, e poco dopo soggiunse, per difendere la parte moderata che ha

tenuto con varia allernaliva il potere in Torino : lo chiedo a tulti

voi cosa poteva accadere se il Governo centrale ci fosse slato avyer-

so? Se Garibaldi non era, se 1' italianismo di tutta la giovenlu della

Lombardia e delle allre parti d' Italia che era esaltata dalla guer-

ra del 1859, e quel complesso di fatti, per i quali la gioventu ac-

corse? Cosa poteva accadere? Lo avea detto un momento innanzi :

Nella fatta ipotesi saremmo stati evidentemente baltuli
,
e i Ire mila

sarebbero morti 1
. Cio vuol dire la rivoluzione in Sicilia

, abbando-

nata a se stessa, sarebbe slata spenla infallibilmente per una sola ca-

gione, cioe pgr mancanza di sostegno dalla parle dei Siciliani. Ecco

adunque alia pruova, non gia dell'urna ,
nella quale si possono ac-

cumulare in tanli modi lenebrosi o almeno incerti i bolleUini del

S\ e del No, ma alia pruova piu concludente dei fatti, eccp il valo-

re di quel suffragio universale
,
che il Piemonte invoca a proprio so-

stegno !

Ma pongasi anche da banda la teslimonianza
, superiore ad ogni

eccezione, del Bixio, e atteniamoci ad un falto, atleslalo nel Parla-

mento non da un Deputato solo, ma da tutti. Essi convengono che i

Siciliani sono al sommo del malcontenlo sotto il presenle reggimen-

to. Per do che abbiamo detto fin qui, natural cosa e che chi ha per-

duto ogni sicurezza nei dritti piu sacri e piu amati
, prenda in odio

chi fu la cagione di cotal perdila. Ma in un tempo e in un paese,

quando e dove un Principe prende a difendere popoli soggelli ad

allro Re, perche fino al suo orecchio ne giunsero le grida di dolore,

vere o false non imporla ;
e necessario che si sappia come i suoi Mi-

nistri ascoltino quesle grida partenti da suddili proprii ,
e cui

, per

commiserazione di quelle grida appunto ,
soltrassero alia legiltima

altrui signoria. Voi non siete piu rispeltati ed amali in Sicilia 2;

f.p^. 1138.

2 Atti uff. Seduta dei 10 Die. pag. 1143.
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conchiude da una lunga enumerazione di falti il Bertani ,
che tutti

sanno quanta parle avesse alia commozione siciliana. Signori, grida

il Mordini ai Deputali, non credete coloro, che per fini proprii hanno

interesse d ingannarvi. Voi non siete amati in Sicilia 1. Perfino lo

slesso Cordova, cut nessuno puo dare taccia d' esagerazione e d'im-

portunita, dopo d'aver detlo d'alcuni Siciliani, che, ad ottener giu-

stizia pei loro richiami, aspeltavano uri altra rivoluzione, soggiunse

con piu misurale, ma non meno chiare parole : Signori, quando le

popolazioni non si trovano soddisfatte di un ordine di cose , resta

sempre un gerrne di movimenti, che possono produrre gravi pe-

ricoli 2.

Ne ai Deputati parvc sufficiente la sola attestazione della loro pa-

rola; vollero dimostrare quel malcontento alia luce di fatti splendidi,

notissimi, innegabili. II malcontento si dimostra in^modo specia-

lissimo nel dinegarsi che fanno i different! ordini di cittadini dai

concorrere ai pesi pubblici, dal cooperare all' azione governativa,

e nel dolersi e lamentarsi d'ogni cosa. Ecco dunque il Ministro della

Guerra dichiarare che i Siciliani sotlraggonsi alia legge della coscri-

zione militare con si grande frequenza, che in due anni e mezzo con-

tavansi sopra i ruoli dei renilenli al di la di diciannove mila Sici-

liani ,
e sopra quelli dei disertori dalle file dell' esercito presso a

seimila 3. Ecco il General Govone, capo comandanle delle forze mi-

litari in Sicilia, assicurare, che nessuri impiegato siciliano
,
nessun

ciltadino, altrimenli che costrettovi dalla forza, voile concorrere al-

1' operazione del rintracciare i nascondigli dei renitenti e disertori,

anzi neppur porgersi a dare indizii e mezzi da imprigionare i pub-

blici malfaltori 4. Ecco il Ministro dell' Istruzione pubblica asseve-

rare che il clero in Sicilia, lungi dal cooperare all'azione governativa,

le oppone ostacolo, sperando mutazioni nel nuovo Slato italiano 5.

Ecco altri dichiarare esservi in Sicilia Sindaci che protestano con-

tro la condotta del Governo 6
;

altri dolersi esservi in Sicilia impo-

1 Atti uff. Seduta degli 8 Die. pag. 1119.

2 Atti uff. Seduta dei 9 Die. pag. 1130.

3 Atti uff. pag. 1093. - i Ivi, pag. 1098. - 5 Ivi
, pag. 1101. 6 Ivi,

pag. 1145.
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sle arretrale e perfln rifiutate ; altri lamcntare 1' impotenza delle

leggi, la mutolezza degli ufficiali; altri perfino porre in vista le ag-

gressioni numerose e le uccisioni frequenti sopra i reali carabinieri,

che piu d' ogni altro impiegato del Governo importa al popolo stes-

so di rispettare e di far rispeltare 1. Sembraci impossibile di trova-

re indizii o dimostrazioni del malcontento di un popolo piu gravi e

piu manifest! di questi, che i Deputati e i Ministri raedesimi ci han

porli della Sicilia.

Or dunque conchiudendo diremo : Quale fosse stata Tunanirnila del

suffragio popolare in Sicilia, ce T ha fatta conoscere con dimoslra-

zione di fatti inelultabili il Gen. Bixio. Ma posla anche quella una-

nimit sul principio della rivoltura, e certo che essa e svanila troppo

presto, per cangiarsi in universale avversione. Se danque anche fos-

se stato vero che il Piemonte fa chiamato nella Sicilia dall* accordo

dei Siciliani ;*sarebbe vero che ora dovrebbe ritirarsene, perche

quell' invilo s' e cangiato in ripulsa, e 1'accordo nella ripulsa e ben

piu vero, e ben piu universale, per confusione raedesima degli uo-

mini della rivoluzione, che non fu neH'invito. Or qual'e la risposta

che a tal ragionamento oppone il Governo? Eccola compendiata per

bocca del Deputato Bcrtani efficacemente e lealmente, come il Mini-

stero c i suoi ligii Deputati la dettero nel Parlamento : Se il ran-

core locale e cresciuto, non importa : bisogna continuare nella re-

pressione. Bisogna quindi crescere la forza, la forza sempre, e so-

lamente la forza 2. Se non che 1'onorevole Bertani si mostra molto

ingenuo, allorche soggiugne. Quando io nel 1863 sento in questa

Camera apologizzare la forza, io mi domando : qual' e dunque la ra-

gione d'essefe di questo Governo? Perche la forza sola, daparte del

Governo, ha da essere subenlrata alia fiducia, alia concordia, all'en-

tusiasmo dei popoli? Questo perche e naturalissimo : la forza del

dritto e la sola che leghi gli animi, e reggasi senz'armi, perche

e difesa dall'amore e dal rispelto degli uomini, che amore e rispet-

to non possono conceder mai che al giusto, al relto, all'oneslo. II

lAtliuff. pag. 1093.

2Ivi,pag. 1145.
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diritto della forza, il solo diritlo che compete ai nuo\i padroni della

Sicilia, costringe e lega materialmente i corpi non gli animi dei Si-

cilian!: e per poco ch'esso si rallenti o si rattepidisca, quei corpi dis-

legansi , seguendo 1' impulso nalurale dei cuori e delle menti. La

ragion d' essere illegittima genera un modo d' essere violento.

I Piemontesi in Sicilia non hanno, neppure secondo i principii del

nuovo dritto rivoluzionario, veruna legittima ragione d'esislenza; ce

i'han confessato al cospetto dell' Europa ii Parlamento e il Gabinetio

italiano. Essi medesimi ci ban di piu confessato che il loro modo

d'essere e la violenza. Queste confessioni dobbiam qui ora riunire,

perche proviamo la seconda parte della nostra asserzione. Compendie-

remo il piu cbe ci sara possibiie, poiche nel Parlamento ilaliano tutti

s'accordarono sopra questo punto : i Deputati dell'opposizione furon

d'accordo coi ministeriali; il Parlamento fa d'accordo col Ministero;

ncssuno opiuo diversamenle. Tutta 1'interpellanza del deputato D'On-

des Reggio fu di queslo lenore ,
e i fatti numerosi die allego ,

mo-

stravano il procedimento illcgale ienutosi nell' isola per raccogliervi

i renilenti alia leva e i malfaltori : e qualche cosa piu dei fatti ille-

gali, i fatti crudeli. Orideche, supponendo che i Ministri negassero

o Tesistenza, o 1'illegalita di quei fatti, egli conchiuse dimandando

contro il Ministero un' mchiesta parlamenlare 1. II deputato la Porta

ha piu agevole compilo: il Minislro della Guerra e il Gen. Govone,

rispondendo all' interpellanza del D' Ondes
,

confessarono con non

prcvcduta franchezza le illegalila comraesse, e sol tentarono di scu-

sarle, dicendo i Sicilian! meritarle perche rozzi e barbari
,
e il van-

taggio avutosene giustificarle. Ouindi lulto il discorso di lui va a mo-

strar loro non esser valida quella scusa : nessun buon risultamento

giuslificar mai la malvagila dei mezzi adoperativi, e calunniarsi i

Siciliani quando si dipingono per uomini barbari e capaci d' essere

governati soltanto dalla severila mililare
,
senza freno ne ritegno di

leggi : perloche, compendiando cio che lungamente avea dimostrato,

cosl conchiude il suo lungo discorso : Signori , in una Camera le-

gislaliva la sentenza non puo essere dubbia contro un Minislro costi-

1 Atti uff. Seduta del 5 Die. pag. 1089-91.
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luzionale ,
che ha \iolato lo Statute. Non e quistionc delle province

siciliane. . . e queslione della liberta e dell'unitanazionale. II vostro

voto deve dire all' Italia e all' Europa ,
se un Ministro puo impune-

merite violare la legge, se in Italia regna lo Statute oppure 1' arbi-

trio 1. Al che fece eco il Bruno, quando, riepilogando la prima parte

del suo discorso, cosi si espresse : lo credo che la Camera fara giu-

stizia. Fedele alia mia promessa non sono disceso a particolarila, slo

nella sfera dei principii. Un falto illegale sussiste : il Ministero ap-

plico alia Sicilia leggi eccezionali, senza autorizzazioni preventive del

potere legislative. . . ! A termini dello Statute esso ha violate la leg-

ge. E quistione di principii 2. Al che consuona quante dissero il

Mordini 3, il Crispi 4, il Bertani 3, conformi tutti non solo nell'at-

testare I'infrazione palese della legge, ma eziandio nello sfolgorarla

vivamente con parole piene di nobile e giustissimo sdegno.

Ma che i Deputati dell'opposizione cio asserissero nen dee far me-

raviglia : meraviglia fara che il Ministero stesso fosse costrelto a

riconpscerlo per vero, e maggior meraviglia ancora che, irivece di

chiederne sentenza assolutoria, o, come il dicono in Inghilterra, un

bill d' indennita, ne dimandasse pura e semplice approvazione. Ii

Ministro per la Guerra fu il primo a non negare l'illegalil& degli atti,

e ad accoppiarsi pienamente al principale esecutore degli ordini suoi

in Sicilia, il Gen. Govone, il quale cosi schiettamente parlo alia Ca-

mera : Se la Camera lien conto solamente delle misure prese, sen-

za badare aU'eccezionalila delle circostanze che resero le misure ne-

cessarie, dovrebbe condannarmi : ma se per contro giudica dei ri-

1 Atli uff. Seduta dei 7 Die. pag. 1105.

2Ivi,pag. 1106.

3 lo non intendo che trattandosi di mandare ad esecuzione una legge, si

usirio modi illegali ed arbitrarii ; questo e che impugno io, questo e che impu-

gniamo noi dell'opposizione in questa Camera. ATTI IJFF. Tornala degli 8 Di-

cembre, pag. 1118.

4 L'inutilita.deirinchiesta e molto evidente. I Ministri hanno confessato;

i Ministri e I'onorevole Govone,che fu loro compagno in questa discussione, non

hanno negato che in varii luoghi della Sicilia fu posto le slato d'assedio. ATTI

UFF. Tornata dei 10 Die. pag. 1140.

5 Yedi i varii trattl da noi cltati preced entemente.
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sultati ottenuti, senza badare alia seventh delle misure die eccezio-

nali circostanze imposero, dovrebbe altamente approvarmi 1 . II

qual concetto piu brevemente venne cosi espresso dal Ministro del-

1
?

Istruzione pubblica : lo credo che si debba piuttosto lodare che

biasimare il Governo, per a\7er avuto ricorso alle misure prese, an-

che passando sopra a qualche rigorosa formalita delta legge 2.

Alle quali opinioni pose corona il Presidente del Ministero alia fine

delta discussione, dichiarando con piu studiate, ma non meno chiare

parole : Se a taluno, geloso di scrupolosa legalita, potesse per av-

yentura parere che in alcuni atti il rigor della legge non sia stato os-

servato, questi pensi alle condizioni, nelle quali si trovava la Sicilia,

pensi agl' inlendimenti onesti che aveva il Governo, pensi ai risullali

che si sono ottenuli, e ponendo la mano sulla coscienza credo che ci

dara il voto favorevole 3. Abbiam dunque uria singolare condizione

di giudizio. Gli avversarii del Ministero 1'accusano d' aver violate le

leggi, e di averle violate nella parle che costituisce ilvanto piuesal-

tato del Governo costituzionale, il rispetto legate alia liberta dei citta-

dini
;

il Ministero lungi dal rigettare 1'accusa, la conferma, ammetten-

do esso stesso I'illegalita dei falti, e solo scusandosi colle buone inten-

ziorii che avea, coi buoni risultali che ha otlenuli. II Parlamenlo che

e giudice in cosi grave liligio che fara?Se approva, addio divisioni di

poteri, addio governo della legge, addio Costituzionc. I cittadini so-

no alia balia d' un Ministro, che trovera sempre una necessita vera o

apparente, millantera sempre rettissime intenzioni, potra il piu delle

volte mostrare gli oltimi frutti dei suoi pessimi arbitrii. Arbitrio per

arbifrio, e sempre preferibile quello di un Re per la grazia di Dio, a

quello d'un Minislro pel favore d' un parlito. Eppure il Parlamento

di Torino
,
Y unico \1ndice e tutore della Cosliluzione e della liberta

del neonato Regno d'ltalia, non solo approva con immensa maggio-

ranza, ma approva con piena scienza della aolpa dei Ministri
,
anzi

esponendola e celebrandola con tinle vive; e fin maravigliandosi

1 Atti uff. Torn, dei 5 Die. pag. 1100.

2 Atti uff. Torn, del 6 Die. pag. 1101.

3 Atti uff. Torn, dei 10 Die. pag. 1147.
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che possa allri muovcr dubbio sopra di do, e suggerire di altrimen-

li operare 1.

Quel voto ha sal\
7
ato il Ministero, ma ha disfalta moralmente 1'u-

nita del Regno. Esso significa, che il Parlamenlo fa della Sicilia un

paese nemico dell' Italia
,
e dell' Ilalia una violenta occupatrice della

Sicilia. Quel voto ha salvato il Ministero ,
ma ha dislrutta moral-

mente la Costiluzione. Esso significa che non v'e divisione di poleri,

non v' e tutela di Parlamenli ,
non v' e forza di Statuti ancor libera-

lissimi, che sieno sufficienli a garantire i popoli dagli arbitrii, quan-

do piu non si possa fare assegnamento sopra la cosclenza e I'onesla

naturale degl' individui. Quel voto ha salvato il Minislero, ma ha

Hraggiata la liberta dei ciltadini. Esso significa che il presente Go-

verno non pu6 governare, che sol colla forza e collo stato d'assedio.

Quel voto ha fmalmente salvato ii Ministero , ma abbassata moral-

mente la parte moderata che 1' ha formato. Yiolenze di modi
,
abuso

di leggi ,
arbitrio di comando non son piu i privilegi ,

attribuiti a

torto o a dritlo ai partiti eslremi
;
non son piu cotesti i soli a grida-

re che il fine giustifica i rnezzi
;
non son piu cotesti i soli a passare

sopra ogni risguardo ;
non son piu colesli i soli ad affidare alia spa-

da ogni ragione. Tal e il giudizio che di quel voto dee darsi da ogni

uomo onesto e riflessivo ,
tal e il giudizio che in effelto fu dato da

lutta la stampa indipendente d' Italia e forestiera.

Per noi non e la cosa che ci fa meraviglia, ma e la forma. Un Go-

verno che s' impone colla forza non puo reggere che sol colla forza :

c noi non abbiam mai creduto un solo istante all' unanimita di suf-

fragi popolari , al concorso degl' Italiani
,

alia volonta del popolo di

mutar dinaslia, e d' unirsi al Piemonte. Noi abbiam sempre veduto

nell' occupazione della Sicilia una violenza fatta al popolo per via di

grandi intrighi e di grandi sforzi, stranieri all' isola. Ma che gli

autori medesimi di quel rovescio dovessero venire a rivelarci dalla

tribuna parlamentare , che le gloriose geste del sessanta non furono

1 Leggi il discorso del dep. Bertolami nella Adunanza degli 8 Dicembre

(Atti uff. pag. 1121) e quello del dep. Boncompagni nella seduta dei 10 Die.

{Atti uff. pag. 1146).
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che menzogne, che non vi fu rivoluzione, non vi fu coraggio, non vi

fu entusiasmo 1
;
che essi dovessero confessare la necessita

,
in cui

si son trovati , dopo di aver sostituito la forza al diritto nell' origine

del loro potere, di sostituire 1' arbitrio e lo stato d' assedio alia le-

galita neir esercizio di quel potere ; questo dovea sembrarci impos-

sibile
,
e dopo avvenuto doveasi con tutta 1' ampiezza registrare ad

ammaestramento futuro degl' Italiani.

Noi non abbiamo neppur menlovati cerli orribili fatli svelatisi

nel Parlamento. Le torture sofferte dal sordomuto di Palermo, le

arsioni di Petralia
, 1'acqua tolta per lunghe ore alle intere cilta, le

madri incinte tratte in prigione, e cento altri orrori di simil genere,

svelati in Parlamento ,
e indarno scusati

,
indarno giustificati , ci

avrebbero porto campo vastissimo a confermare con si lacrimevoli

casi molte verita da noi altre volte asserite. Non abbiam parlato dei

modi ingiuriosi ,
onde i Deputati fecero uso nel Parlamento

,
dan-

do speltacolo miserabile di se medesimi all' Italia, che era consueta

a mirare nei suoi legislatori ,
non le passion! bollenti di mal educati

giovinastri ,
ma la gravita e il senno d' uomini prudenti e savissi-

mi. Non abbiam parlato delle ire municipal! ,
colle quali i Deputati

d' una provincia si sono scagliali contra i Deputali dell' altra ; anzi

1' una provincia venne sotlo T altra denigrala ed abbassata, dando

cosi un saggio di quell' unita di affetti e d' intendimenti, che sono il

fondamento precipuo dell' unita di regno e di nazione. Tutte queste

e molte altre cose abbiam trascurate, sebbene gravissime e tutte fe-

conde di ancor piu gravi conseguenze ; perche abbiam preferito di

confermare ancora una volta
,

colla non preveduta confessione dei

medesimi liberal! d' Italia, quale sia il dritto che essi invocano, qua-

le la liberta che essi promettono , quale la giustizia che essi ammi-

nislrano, e come lutte queste grand! loro teoriche e promesse si ri-

solvano sempre nella forza
,
come dritto di chi governa, e nella op-

pressura, come retaggio di chi si lascia da colesti liberal! governare.

1 Parole del Diritto nel Num. 342 del giorao 12 Dicembre.
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Letters ^'FRANCESCO PETRARCA: Delle cose familiari libri ventiquat-

tro; Lettere varie libro unico , ora la prima volta raccolte, vol-

garizzate e dichiarate con note ,
da GIUSEPPE FRACASSETTI. Vo-

lume prime in ottavo di pagg. 576 Firenze, Felice Le Mon-

nier 1863.

E ben dovere che ai nostri lettori facciamo nolo il bel regalo ,

che ha falto all' Italia il chiarissimo sig. Avvocato Giuseppe Fracas-

setti col lavoro sopra aununzialo. E uri vero rep-alo noi lo ripuiia-

mo di quelli che sono usi di fare gli uomini di senno e di cuore; i

quali mentre ti vogliono co' loro present! far chi?ro il loro amore ,

studiano pure ad esserti grandemente giovevoli. E cosi senza meno

ha adoperato 1' egregio. sig. Fracasselti net raccogliere , volgarizza-

re e dichiarare con note i ventiquattro libri delle lettere famigliari

e jl libro delle lettere varie di Francesco Petrarca: e cio o si ris-

^uardi il .suo lavoro nel concetto e intendimenlo generale ,
o si con-

sideri nella triplice parte ond' esso particolarmenle si compone.

II nome di Francesco Petrarca suona caro ed enorato meritamente

ad ogni animo ilaliano
; e non e chi non abbia in amore ed alta esti-

mazione quel raro e gentile ingegno. Egli che non fu solo poeta soa-

vissimo
,
ma sincero e pio cattolico , vero amatore del retto ordina-

menlo civile nella sua patria, caldo e soliecito ristoratore e promo-
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tore de' buoni studii in Italia, grande filosofo e nobilissimo scritlore,

ha lasciato nelle maggiori sue opere un lesoro di yera sapienza cri-

stiana, civile e letleraria. Ma siccome quelle opere sono dettate in

lingua latina ,
e con isiile che sebbene

,
fatta ragione del tempo in

che il Petrarca scriveva, dir si debba meraviglioso, pure uon e sem-

prc eleganle ne tale che t'inviti aleggere; queirallissima, sapienza,

che il Petrarca ha versato ne' suoi scritli latini e particolarmenle

nelle lettere., rimane un tesoro presso che sepollo e di poca utilila:

e molti sono, specialmente tra giovani studiosi di belle letlere
,
che

del Petrarca non conoscono phi in la del suo celebratissimo Can-

zoniere, c appena appena da un qualcho compendio di storia lette-

raria haimo appreso come altre opere abbia scrilto il gentile Poeta

di Laura. Ora il ch. Fracasselli con lodevolissimo consiglio apre

quel tesoro che si contiene nella maggior parle delle lettere del Pe-

trarca
,
e lo prescnta con lingua e stile che possa alleitare ancbe i

piii schifi, e ne fa copia a lutti e in modo speciale a'giovani che se

ne possono fornire a dovizia e la mente ed il cuore.

Cerlo non puo aprirsi il volume deU'Epistolario pctrarchesco, sen-

za che li cadano soltocchio dove massime di cristiana religione es-

poste con edificante piela, dove altissime sentenze di filosofia mora-

le, quando storici o racconti o riscontri utilissimi
, quando precetti

e indirizzi per gii studii dclle lettere, e quando ammaestramenti sa-

pientissimi intorno agli ufficii della vita o civile o domestica : e tut-

to detto con una candidezza e soavita the innamora
,
e ben ti rivcla

il bell'animo del Petrarca, che a tulta fidanza si apre co' suoi fami-

gliari. Se i confini di una Rivista non fossero troppo angusti, di buoa

grado vorremmo recare in mezzo alcuni tralti delle lettere del Pe-

trarca
,
affine di melterne desiderio ed amore in chi per avventura

non le conoscesse, e di mostrare col fallo come-lo studio di esse sia

da raccomandarsi caldamente a'giovani italiani, che ne trarranno un

salutevole vantaggio condito del dolce di un soave dilello. Ma ci ter-

remo paghi a dire: prendete in mano la traduzione dell' Epistolario

falta dal ch. Fracassetti
, leggete non piu che la prima o seconda

letlera del libro primo ,
e siamo certi che non avrele a tenervi in-

-gamiali dalle nostre parole : e vedrete pure quanta lode si meriti 1 j
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lustre tradullore per averle divulgalo in Italia, in questi giorni anzl

tutto, in cui i libri die vengono alia luce , dove non sono scrilti con

pravo intendimenlo di pervertire ogni sano principio di religione c

di buon costume
,
cerlo sono il piu frascherie di romanzi e inezie

grandemente dannose a'buoni e sodi studii. Ne e da lemere che ne!-

le letlere il Petrarca parli del suo accesissimo affetlo per Laura
,

e

disfo'gando liberamente cogli amid il suo cuore scriva in modo. da

ammollire e snervare 1'animo de'giovani leltori. Da tale pericolo

( piu grave di quelio che molti pure si pensano) non e certo libera

la lettura delle sue poesie : ma nelle lettere ei precede con tale ri-

serbo, che del suo amore non da piu che un cenno in due o tre sol-

tanto; e moslra veramente di sentire vergogna di se medesimo, cosi

che nella letlera a Giacomo Colonna, Vescovo di Lombez (lib. II, let.

9
) , pur confessando che i

1 suo amore era vero , lo chiama frenesia

(furor); e comprova la sentenza di quei nobilissimi versi del primo

sonelto :

E del mio vaneggiar vergogna e^4 frutto,

E '1 pentirsi, e '1 conoscer chiaramente

Che quanto place al mondo e breve sogno.

Ora intornoa questo lesoro pelrarchesco ha il sig. Fracassetti po-

sle le sue cure con tanlo amore, che piu o meglio ci sembra non poler-

si desiderare. Non ridiremo cio che si spetta alia diligenza con che

ha raccolte le lettere, che formano i ventiquattro libri delle familiari

e 1'unico delle varie, essendosene gia fatto parola nella seconda bi-

b'iografia del TO!. V della Serie IV, pag. 608, della Civilta CattoKca.

Senza perdonare ne a fotica ne a spese ne a molestia di niuna sorta,

con accuratissime ricerche fatte nei codici delle piu copiose biblio-

teche d' Italia e in quella di Parigi, ha potuto aggiungere ben cento

e ventotto lettere del tutto inedite a quelle tra le familiari che pri-

ma erano divulgate ;
e alle varie

, trentacinque ,
anzi trentanove ,

avendone,- dopo pubblicato il testo latino, scoperte altre quattro. Per

tal modo 1' edizione del sig. Fracassetti comprende trecento quaran-

tasetle leltere familiari
,
e sessantanove varie ; e pu6 risguardarsi

come edizione compiuta. Alia diligenza nel raccogliere e succeduta

Serie Y, vol. IX, fasc. 333. 22 27 Gennaro 1864.
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1'altra nel distribuire, secondo 1'ordine del tempo in cui furono scrit-

te, le familiari; il eke non potendo fare nelle varie, ha nel disporle

seguito 1'ordine alfabetico, secondo la parola iniziale di ciascuna let-

tera
;
nella quale opera ha il Fracassetti con sollecito studio data

ragione dell'avere recato ad altro anno alcune lettere, che nelle edi-

zioni anteriori erano poste sotto un anno determinato
(
Yedi p. e. I,

4. II, 1 e 4. Ill, 5. IV, 2. VII, 3 ecc.
) ;

e moslrato a chi vera-

mente sieno scritle
,
rettificando le intitolazioni malamenle apposte

ad alcune (Vedi p. e. Ill, 7, 10 e 14. IV, 15 e 16 ecc.). E in cio

egli ha dato prova di cosi accurata e severa critica
,
ed ha confor-

tato la sua sentenza con argomenti cosi sodi presi dalla storia
,
dal-

la cronologia, dalla condizione e dali' indole di quelli a cui sono di-

rette le vprie epistole ,
che il lavoro del Fracasseli puo per cio solo

considerarsi come un otlimo esemplare del retlo uso della crilica.

A questa lode del Fracassetti si vuole aggiungere 1' allra che si

merita amplissima per le note storiche di svariatissima maniera,

onde ha corredato e nobilitato il suo lavoro. Viene prima la prefa-

zione
;
nella quale da principio con brevi ma savie parole discorre

dell' indole delle leltere petrarchesche ;
della slima in che erano te-

mile, pure vivente il Petrarca, cosi che i piu chiari uomini dell' eta

sua avidamente ne facevano raccolta
;
e delle differenli classi in che

le distribui lo stesso Petrarca. Poscia fa chiaro, contro \' opinione di

alcuni letlerati, come non si sia fin ora rilrovata alcuna lettera del

Petrarca scritta in italiano, e come non si debbano lenere per au-

tenliche quelle pubblicate o dal Foscolo ne' suoi Saggi sul Petrarca,

o da altri. E delle edizioni dell'Epistolario pelrarchesco ti mette in-

nanzi un' esatta nota con opportune dichiarazioni
;
e sagacemenle fa

vedere doversi considerare come prima edizione quella del 1492

fatta in Venezia, rion essendo\i prove bastevoli per ammettere 1'edi-

zione del 1484, senza indicazione di luogo, che il Maittaire rie' suoi

Annali tipografici, ed altri dopo lui citano come la prima ;
e da una

probabile ragione del trovarsi nelle edizioni de' secoli XV e XVI solo

otto libri delle lettere famigliari, e dell'essere rimaste inedite fmo

a' di nostri quasi tutte le allre. Par la quindi secondo suo costume ac-

curatamenle dell' opera posta da varii letterati, si ne' tempi piu Ion-
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lani come ne'piu vicini a noi, inlorno all'Epistolario. E venendo a

dire del suo lavoro, novera i codici da' quali ha tralto leltere inedi-

te, o di cui si e giovato per risconlri e miglioramenti fatti sulle an-

liche edizioni : e moslra in qual modo chi n' abbia voglia possa con

quelle mettere a confronto 1' edizione da lui procurata. Dopo di che

ragiona assai diffusamente e sapientemente del valore delle lettere

del Petrarca
,
e melle in chiaro i pregi e le utilita grandissime che

dalla lezione delle medesime si posson ritrarre, non solamente a van-

taggio privato del lettore, ma si ancora per la conoscenza della

vita del Petrarca e della storia de' tempi ne' quali egli visse. E qui

porgendoglisi il destro mostra la bell'indole del suo Autore, e quan-

to egli avesse Tanimo gentile, affettuoso, pio, e la menle erudita ed

informata ad ogni maniera di buoni studii : e tocca di alcuni parti-

^colari della vita di lui con molto dilelto de' leggitori. Nel che fare

prende eziandio a purgare il Pelrarca da alcune villane accuse mos-

segli conlro, specialmente dal Foscolo e dall'Emiliani Giudici. Ma in

questo ci sia permesso dire, che, a nostro giudizio, ha speso parole

piu di quello, che portasse il pregio dell' opera : se non e forse che

egli abbia avuto timore, che non debba fare inganno a' meno esperti

1'ombra del nome del Foscolo cd eziandio del Giudici. Che del resto

quelli che giudicano col retto senso loro proprio, e non si lasciano con-

durre ciecamenle dall'opinione altrui, ben sanno che lesentenze del

Foscolo non sono oracoli, sebbene proferite coH'affettata gravita di chi

siede sul tripode: le lezioni poi del Giudici non erra, a parer nostro,

chi le dica dettate, piu che secondo le regole della storia e della crili-

ca, con intendimento che qui non vogliamo esaminare, e con un vano

apparato di paroloni da tenere a bocca aperta i novellini, come quelle

gigantesche figure che i nuvoloni d' estate ti rappresentano alcuna

volta per 1' acre, raggruppandosi a caso disordinatamente. Pur non-

dimeno le parole del Fracassetli serviranno di sicura norma a' let-

tori piu giovani, e varranno a tenerli in guardia contro 1'opiniono

di scrittori simili al Foscolo ed al Giudici.

Alia prefazione fa seguilo Y Indice delle lettere famigliari e delle

varie secondo 1'ordine della presenle edizione, cogli argomenti delle

lettere e i sommarii delle note; e 1' indice dei nomi di tutli coloro,
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cui il PeJrarca scrisse letlere in prosa ed in versi : e questo secondo

indice si stende a lutte le leltere peirarchesche : Familiari, Senili,

Sine Titulo, Poetiche e Varie. Quindi viene la Cronologia compa-
rala sulla vita di Francesco Petrarca, accompagnata dal suo indice.

Ora noi non possiamo trovare parole da lodare bastantemente que-
slo egregio lavpro del sig. Fracasselti. Noi abbiamo neila nostra

vila lelleraria studiato con amore la storia del secolo decimoquarto
cosi glorioso per la letteratura italiana, e con affetto peculiare ab-

biamo indagato cio che si spelta al Petrarca
;
e due anni or sono

nella nostra dimora in Avignone per ammaestrarvi nelle belle let-

tere alcuni giovani religiosi italiani cola riparatisi dalla civile pro-

cella che iufuriava nella nostra penisola, con migliore opportunita

indollivi dalla stessa natura del luogo, abbiamo ricercato alquanto^

piu sotlilmenle i fatli della vila di quell' illuslre Italiano, che cola

condusse buona parle de' suoi giorni, non sappiamo se dire gloriosi

o svenlurali. Pur nondimeno noi abbiamo ritrovalo la cronologia del

Fracasselti tale, che non dubitiamo di chiamarla ammirabile, e di

proporla francamente per modello a chi voglia fare di somiglianti

lavori. E bramerenimo veramente che essa venisse stampata da se,

coll' aggiunta di quelle dichiarazioni che il ch. Autore solo accenna

al margine, rimandando alle leltere e alle note sparse nell' Epistola-

rio : e sarebbe opera da giovarsene assai i cultori della storia di

quei tempi non mai abbastanza studiati.

E simile a se medesimo si mostra il valoroso Fracassetti nelle

note che appose copiosissime alia lettera ai Posteri
, premessa a

lulte le familiari
,
colle quali dichiaro i punti principal* della vita del

suo Aulore, inserendovi per cio un albero genealogico compitissimo

della famiglia del Petrarca : e in quelle altre detlate con piu so-

briela, ma non minore dottrina e crilica, colle quali ha accompagna-

to pressoche ogni lettera del lungo Epislolario. E con utilita pari al

dilelto di chi studia
, egli o illustra o conferma o discopre nova-

mente quando uno
, quando un allro punto di storia appartenente al

Petrarca o ad alcuno dei tanti, co' quali il Petrarca tenne corrispon-

denza : e solo a cagione d'esempio ricorderemo qui le illustrazioni

del ch. Commentatore o intorno ai viaggi in Francia e in Germania
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I
, 4) , e in Roma (II, 12) fatti dal Petrarca ;

o intorno al suo amo-

re per Laura (II, 9); o intorno a Giovanni Cardinal Colonna, e

Giacomo Colonna Vescovo diLombez, e all'amicizia del Pelrarca

con essi (1 , 4) ;
o iutorno a Roberto d'Angio re di Napoli (IV, 3) ;

o inlorno alle potenli famiglie di Parma, i Rossi e i Signori di Co-

reggio (
IV

,
9

)
. Ne ha tralasciato pure di correggere o spiegare al-

cune maniere del suo Autore ,
che potrebbero muovere ammirazione

od anche scandalo
;
come in parlicolare ha adoperato per alcune pa-

role irriverenli ed oltraggiose (cosi come suonano) rispelto a Bene-

detto XII Pontefice (IV, 13). II che se non ha sempre fatto quando

pure sembrava che la cosa lo richiedesse ,
come dove il Pelrar-

ca narra con forti ed acerbe parole della persecuzione mossa dal

Pontefice Bonifacio VIII a Stefano Colonna (II, 3); riputiamo che

Tabbia riserbato ad altro e forse piu acconcio luogo: e certo nella

prefazione ei promette di parlare de' sentimenli religiosi del Pe-

trarca nelle note alle lettere V, 13. VI, 1. XVI, 4; e di esporre

nella nota alia leltera V ,
13 quanto dir si possa a giustificazione del

suo Autore, per cio che ha scritto con poca riverenza di alcuno dei

Romani Ponlefici. Ora nelle sue note sempre lo vedi accurate e se-

vero nella storia
, forte e stringente nella critica

,
ricco e vario nel-

1'erudizione, urbano e gentile jiei modi che adopera, eziandio nel di-

partirsi dalle senlenze altrui e nel confutarle dove faccia d'uopo.

Chi consideri, tutte le lettere essere ben quattrocento e sedici, e sap-

pia come pressoche a tulte abbia il Fracassetti unito qualche nota,

intendera lungo e faticoso lavoro che egli ha dovulo per cio impren-

dere : chi poi prenda in mano il libro anche una sola volta, e qua e

la getti gli occhi sopra alcuna di quelle note, vedra come non e pun-
to esagerato il detto da noi in commendazione delle medesime.

Vero e che qui non abbiamo sottocchio se non che il primo volu-

me : ma la dottrina e la dihgenza mostrata in questo dal Fracassetti ci

stanno mallevadrici , che a si bel principio corrispondera pienamen-
le il restante dell* opera. Or chiunque consideri di quanta importanza

e necessita sia lo studio della storia del secolo decimoquarto ; e fac-

cia ragione come, a ben conoscere 1' indole e diremo lutta la fazione

di un secolo
, null' altra cosa forse tanto giovi, quanto 1' Epistolario
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di un uomo cristiano e pio , amante della sua patria , lelteralo, filo-

sofo, ben esperto dei costumi e dell' ordinamenlo della societa civile

e religiosa de' suoi tempi, adoperato in ufficii di grande rilievo, ono-

rato pure dell' amicizia e della familiarita di que' nobilissimi perso-

naggi eke o per una o per altra maniera moderavano la cosa pub-
blica

,
in una parola di uomo grande ;

e tale fu il Petrarca : ben

intendera quale e quanto servigio presti ckiunque, fornito delle doll

e dei mezzi a tale uopo richiesti, pubblicbi 1' Epistolario di quell' uo-

mo
,
e con diligente studio tragga in luce tutte quelle lettere cbe

finora giacevano cbiuse negli archivii delle biblioteche
,
e le corredl

e spiegbi con quelle note, eke piu ckiara ed agevole rendano 1' intel-

ligenza della storia. Un tal servigio ba reso all' Italia il Fracasselti,

servigio grandissimo, se pure si fosse ristrelto a far di pubblica ra-

gione le cento sessantasette leltere indicate
,
ma cbe tanto maggior

pregio acquista dalle illustrazioni
,

ond' egli ka impreziosito il suo

lavoro.

Resta a dire qualcke parola della versione delle leltere e della

stile in essa tenulo dal ck. scritlore. Ed ei medeslmo dando ragione

(Prefaz. pay. 50} del metodo da lui seguito nel voigarizzamento ,.

cosiappunto scrive: Solo diro cbe mi studiai di serbare alle let-

tere del Petrarca il loro carattere
,
ne intesi a correggere quello cbe

conosco esservi sovenle di difettoso, o a foggiarlo in forma cbe me-

glio si convenisse allo stile famigliare. lo tenni sempre la traduzio-

ne dover essere come un rilralto. E tale ci pare il volgarizzamen-

to dell'egregio tradullore. Noi abbiamo letta altentamente la versione

delle lettere del primo volume
,
e messala a riscontro del testo la-

tino
,
abbiamo veduto che il Fracassetli ha fedelmente e con lode

attenuta la sua promessa di presentarci un ritratto dello stile del

Pelrarca : ed abbiamo aramirato 1' abilita ,
con eke ka renduto ita-

liano il deltato non sempre facile di quello scrittore ,
si eke conser-

vando tutlo il fare proprio di lui
,
ka nello slesso tempo voltato per

modo, eke in leggendolo tu lo giudicki scritlore originate, non volga-

rizzatore. Ne si sono da lui saltale le difficolta eke nel tradurre gli

attraversavano il cammino
;
come a buona ragione egli nola aver

fatto alcuni tradultori
,
e non pure il De Sade

(
in cui il fatto si vuo-
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Ic altribuire anzi a difetto della lingua fraucese ,
che a colpa di

lui) ,
ma allri eziandio; esso anzi con singolare deslrezza c felicita

le ha tulle superale. Chi sia pralico del Iradurre secondo il melodo

proposlosi dal Fracassetli (il qual metodo ben conveniamo con lui

essere il solo , che possa propriamenle merilaro il lilolo di Iradut-

tore a chi volla nella sua lingua un altro scrillore
) ;

e anzi lullo

chi ben conosca lo slile del Pelrarca
;

ed abbia , come abbiamo

tentalo noi
, qualche volta falto prova di renderne ilaliana alcuna

delle lante opere laline ,
non polra non lodare graudemente il Fra-

casselti e direm pure ammirarlo. Non vogliamo negare che alcuna

volta lo slile ci e sembralo alquanlo men facile, ne sempre limpi-

dissimo , soprallutto per alcune Irasposizioni o inversion! che di

leggeri si polevano evilare
,

senza punlo scemare la gravila del

dellalo : ed eziandio che ci siixmo qua e la imbaltuli in alcune pa-

role e locuzioni
,
che non si hanno per abbaslanza casligale e pro-

prie della nostra bellissima lingua, o si debbono considerare come

disusate ,
ne tali che merilino di essere richiamale in vita. Ma sino

a
1

fanciulli sanno a memoria quel non ego paucis offendar maculis

nbi plum nitent; e qui non e il caso del plura, ma del pene omnia,

e quelle sono piultoslo nei, che macchie. LVessere poi lo slile a quan-

do a quando men chiaro o men fluido, si vuole forse atlribuire al sol-

lecito studio del Fracasselti di presenlare un rilratto in lulto rispon-

dente al suo originale.

Ora, raccogliendo in breve le cose qui stesamente di^hiarale , di-

ciamo che 1' intendimento di pubblicare tradollele lellere famigliari

e vane del Pelrarca
,
e aprire cosi per intero quel tesoro che rima-

neva chiuso alia maggior parte de' leltori specialmenle giovani, e

inlendimento bello
,
nobile e degno di un uomo che veramente ama

la sua religione , la sua patria e i buoni sludii. La maniera poi con

che il ch. Fracasselti ha condollo ad effetlo il suo intendimenlo , o

si risguardi 1'opera del raccogliere e ordinare le letlere, o quella

dell' illustrarle colle svarialissime note e dichiarazioni appostevi , o

quella del vollarle in ilaliano con una fedele ed eleganle traduzione,

e tale che ben risponde al disegno dell'egregio scriltore , soddisfa

ai desiderii de' letterati, ed acquista al Fracassetti una lode cospicua,

che non verra meno nei fasti dell' italiana lelteratura.
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ADRIANI MARCELLQ Le vite parallcle di Plutarco volgarizzate da Marcello

Adrian! il giovane ;
tratte da un Codice aulografo inedito della Corsiniana,

riscontrate col tcsto greco ed annotate da Francesco Cerroti Biblioteca-

rio Corslniano, e da Giuseppe Cugnoni scrlttore della Yaticana ;
Vol. IV.

Firenze, Felice Le Monnier 1863. Un vol. in 8. di pay. olo.

ANONIMO Almanacco del Campagnuoli perl'anno bisestile 1864, utile ai

proprietarii ed ai coltivatori. Anno I. Modena,lip. dell' 1mm. Concezione

1863. Un opusc. in 12. di pag. 62.

Brevi Cenui sulle sante case di Loreto e di Milano. Terza cdizionc
,
col-

raggiunta del Panegirico per la prima volta recitato in Milano, e da molt!

desiderate sulla Traslazione della S. Casa. Milano 1864,, presso Serafino

Maiocchij libraio. Un opusc. in 16." di pag. 32.

Net Convento* Spudale dei Fatcbcnefratelli in sicro di porgcrc alia pieta del Milancsi un nuovo

Milano s'e costrulta una copia fedelissima della mezzo di fomentarc la loro devo/ione filiale a

S. a Casa di Lorelo
,

la quale ha oltcnuto da sua Maria SS. a Madre nostra. In qucslo libretto T' c

Santita Ic medesime indulgenze cho quesla. Una la storia compendiosa del miracoloso trasporto

tal costruzione, fat la con diligenza somma, de- della casa di Nazaret a Loreto, la relazione della

Tesi alle oblazioni dei pii religiosi medesimi, od copia faltasenc in Milano , e un pancgirico del

alle ofTerte di varie persons private e deli'inclilo rev. sig. Giardini.

Ordine Gerosolimitano
;

e 1'u suggerita dal pen-

Brevi memorie di Monsignor Giovanni Sottovia, con un suo discorso in

confutazione delle dottrine del Professore Giovanni Nepomuceno Nuytz.

Roma 1863, dalla lip. diS. Guerra, piazza dell'Oratorio di S. Marcello 50.

Un opusc. in 8. di pag. 29.

L'na gran perdita ha fatto Roma il di 20 Luglio gegno e di lelterc che facevano di questo Prelato

dello scorso anno 1863 con la morte di Monsig. un ornamento del clero romano. Come saggio del

Cior. Sottovia, segretario dclle Lettere latine della suo yalore nelle materie teologiche e canoniche,

S. di N. S. PP. Pio IX. Quesla memoria ne dice si e aggiunto il discorso, con cui egli nell'Acca-

brcTcmcnte i meriti che ebbe con la Chiesa , le demia di Religione Caltolica confute il Professore

Tirlii ecclesiastichc e i pregi non comuni d' in- Nuytz, condannato gia per le sue false dottrine.
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ANONIMO CaleidoscopiO , ovvero miscbianza di varic cose dileltevoli ed

istrutlive , opportune al tempi present! , Strenna per V anno 1864. Anno

quarto. Torino, per Giadnto Marietti tipografo-libraio. Un vol. in 8.'

piccolo di pay. 256.

Cinquantadue mesi cl' esilio delle ducali truppe Estcnsi, da Giugno 1859 a

Settembre 1863. Venezia, lipografia Emiliana 1864. Un vol. in 8. di

pag. 96.

A pochi csercili nel mondo sta bene il motto 1859, siuo al loro scioglimento nel 1863. Chi

fidelitate et conslantia in adversis, che 1'Autore legge queste pagine, corredatc d'ogni desiderabile

<li questo volumelto appropria giustamente al- documenlo in confermazione del falti che espon-

1'esercilo Eslcnsc, dellc cui Ticende per cinquan- gono, non puo a mcno di sclamaro terminando :

ladue mesi d'esilio inlesse un breve racconto. Qui Tutto e perduto, per la bandiera Estense, fuorche

c narrata la vera istoria delle brave schiere del 1' onore !

Duca di Modena, dalla ritirata loro oltre Po nel

Collana di Vile dei Santi - Vita di S. Michele de' Santi trinitario scalzo ,

aggiuntavi la vita di S. Gio. Nepomuceuo Martire. Un vol. - Vita di S. Gio-

vanna Francesca Fremiot de Ghautal. Vol. 3. - Vita di S. Simeone Stilita,

scritta in Siriaco dal Sacierdote Cosma con aggiunte e note. Vol. 2. Mon-

za 1862 e 1863, lip. deli' Istiluto dei Paolini, in S. pice, di pag. 120, 24,

198, 168, 191, 160, e 192.

Corso d'istruzione religiosa ad uso delle Classi Ginnasiali Superior!, testo

adottato nell'I. R. Ginnasio di Udine, nel Seminaiio patriarcale della Sa-

lute in Venezia, nel Ginnasio di Ragusa, nei Seminarii di Geneda e Porto-

gruaro ed in altri istiluti. Seconda edizione. Trieste, tip. del Lloyd Aust.

1863. Un vol. in 8.' di pag. 380.

Abbiamo gia date le dovute lodi a queslo ch'esso e adottato qual lesto di scuola nel Semi-

Corso d'islruzione religiosa , nei noslri fascicoli nario palriarcale di Venezia, in quelli di Ceneda

281 e 302. Annunziandone ora la seconda edi- e di Portogruaro ed in allri isliluti di educazion*

/ioue, ci baslera, per ogni encomio, il fiir sapere del Regno Lombardo-Yencto.

Gigli e Rose. Almanacco del Giardinetto di Maria, per I'anno 1864. Anno I.

#o%n1863, tip. all' insegna di Dante, via Malcontenti 1797. Un vol.

in 8.' pice, di pag. 127.

11 Cattolico della Svizzera italiana. Almanacco popolare per I'anno bisestiU

1864, redatto e pubblicato per cun> della Sezione cantonale Ticinese del-

1'associazione Svizzera di Pio IX. Anno terzo. Lugano, tip. Traversa e

Degiorgi. Un vol. in 8. pice, dipacj. 156.
- 11 Fiorellino. Strenna pel 1864. Napoli, stab. tip. del Servio Tullio 1863.

Un opusc. in 8.* pice, di pag. 31.

La buona Strenna pel 1864. Anno III. Appendice alia Collezione di Leltu-

re amene ed oneste. Anno 5.' Disp. 6.
ft

Modena, tip. dell' Immacolala Con-

. cezione 1863. Un opusc. in 8.' di pag. 62.

La Goda. Almanacco nato fatto pel 1864, che contiene un po' di tutto e

molte allre cose serie da ridere, come pure un' Istruzione sulle corri-

spondenze e sui vaglia postali, le tavole di ragguaglio fra la moneta Ita-

liana e la Romana, e viceversa. Bologna, tipi Mareggiani all' insegna di

Dante, via Malcontenli 1797, 1863. Un vol. in 8.' pice, di pag. 64.

La Corona della Verginita. Firenze, tip. di Luigi Manuelli 1863. Un opusc.
in 8. di pag. 38.

Buon libretto ,
dettato con bella gemplicita e bo i sessi , ch V imparera a pregiare scmpre

degoo di correre per le maul della giorenlud 'am- meglio il liore deU'ianoceftDit erginale.
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ANONIMO La Voce di Maria Madre del Buon Consiglio al cuore del giova-
netto : ad uso specialmente dei Seminarii e delle pie Case di educazione.

Firenze, tip. di Luigi Manueili 1864. Un vol. in 32. dipag. 88.

Librettino pio , giudizioso , garbato. Oflre per che vivono in seno alle proprie famiglie. E un

ogni giorno un Consiglio breve e adattato spe- de' piu bei doni che possano i padri di famiglia
cialmente all'uopo della giovenlu. Puo convenire c gli educalori fare a' loro iigliuoli e allievi.

benissimo anche ai giovinelti e alle giovinette

Lunario del popolo, per 1' anno bisestile 1864, con Sestine. Anno quarto.

Livorno, tip. A. B. ZecchinilWi. Un opusc. in 8. dipag. 52.
- Novena del santo Natale di Nostro Signer Gesii Gristo in diciotto brevi

discorsi a meditazioni e varie pregbiere. Operetta novissima, ntile ad ogni
classe di persone, raccomandata specialmente al clero. Seconda edizione

riveduta e corretta. Pralo, lip. Guasti 1863. Unvol. in 8. pice, dipag. 131.
- Pia associazione ad onore del Santlssimo Cuore di Gesii, venerate da 35

persone, coll'aggiunta della Coroncina al medesirao Divin Cuore. Modena,

tip. dell'Immacolata Concezione 1863. Un vol. in 8. pice, dipag. 80.

Piccolo manuale clell'Apostolato della preghiera. Associazione arricchita

di molte indulgenze dalla Santita di Pio IX, approvata damolti Vescovi,
ed aggregata all' Unione del S. Cuore, eretta nella chiesa della Pace in Ro-
ma. Prima versione italiana sulla 4.

a edizione francese. Modena, lip. del-

I' Immacolata 1863. Un vol. in 8. pice, dipag. 96.

Quaresimale del CONTEMPORA>TEO dinanzi la Corte di Torino, 40 conferenze

religiose, politiche, morali. Firenze 1863, lip. Yirgiliana. Un vol. in 12.

di pag. 640.

In forma di sermoni francamente indirizzati alia ricscono ad un trcmendo processo della odierna

Maesta del Re di Sardegna, si dicono qui dentro, riyoluzione italiana.

con grandc efficacia, di grandi verita, le quali

Strenna delle Piccole letture Cattoliche per 1'anno 1864. Bologna, dire-

zione delle Pice. Lett. Catt. via Largo, S. Giorgio 777, 1863. Un opusc.

in 8. pice, di pag. 38.

Da questa sua Strenna propria, toffliamo occa- costiluita e la soslengono a coslo ancora di gravi

sione di raccomandare vivamente 1' Opera delle sacriflzii ,
e delle molestie d'un flsco duramente

Piccole Letture Cattoliche, entrata gia nel suo angariatore. Ogni mese pubblica uno o piii opu-

IV anno. Ella e una delle piu popolari d' Italia scoli di pagg. 32 in 1G. II prezzo dell'ussocia-

e delle piu fruttuose eziandio, ed onora grande- zione e di una lira all'anno : alia Direzione via

mente lo zelo dei caltolici Bologncsi chel'hanno Larga S. Giorgio Til. Bologna.

Sulla vita di Gesii di Ernesto Renan, alia cattolica popolazione di Padova.

Alcuni studenti cattolici di questa I. R. Universita. Padova, tip. del Se-

minario imper. 1863. Un opusc. in 4. di pag. 16.

Quest' opuscolo, che e lavoro di giovani, oltre traduttore, contiene un carme a gloria di Cristo

una fervida protesta a maniera d' appello alia Dio, e un sonetlo a onore della Vergine Maria, Ma-

popolazione, contro le barbariclie bestemmie del dre di esso Dio. Bell' alto dei generosi student!

Kenan, volte in barbaro italiano da piu barbaro di Padova !

Uffizio di Maria Immacolata. Modena, tip. dell' Imm. Concezione 1863. Un

opusc. in 8. pice, di pag. 23.

Un presente alle giovani cristiane. Bertinoro, lipi G. C. Capelli. Un vol.

in 12. di pag. 274. Si vende presso la direz. delle Letture Cattoliche per

I' obolo di S. Pietro, cent. 75.

E una raccolta di brevi e sustanziosi docu- quale una donna appena c che riesca degna di

menti per formare lo spirito delle donzelle cri- qualche stirna.

stiane e innamorarle della piela ; yirtu senza la
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ATANASIO (P.) DI S. GIUSEPPE Giorno di ritiro in preparazione alia morte,

dedicate alle Religiose Carmelitane scalze dal P. Atanasio di S. Giuseppe
dellostesso Ordine. Roma, presso Giuseppe GentHi via Torsanguigna n. 11

e 12. Un opusc. in 8. dipag. 46.

ATTI ALESSANDRO I primi XXI Vescovo della Chiesa Ripana. Cenni storici

del sacerdote Prof. Alessandro Atti. Ripatransone, tip. di Corrado e Guido

Jaffei 1856. Un vol. in 8. pice, di pag. 198.

- Poesie del Sac. Prof. Alessandro Atti, Rettore del Seminario di Segni, so-

cio di varie accademie ecc. Velletri, per Angela Sartori e Co?w/>.1856. Un
vol. in 8.' pice, di pag. 295.

AVRILLON L'anuo sanlificato, ossia Sentiment! sopra Tamor di Dio,ricavati

dal C-intico deiCantici per tutti i giorni dell' anno dal Rev. Padre Avrillon

dei Minimi, tradotto per la primavolta daGiuseppina Pellico. Torino, tip.

diGiulio Speirani e figli 1863. Un vol.in 8. pice, di pag. 431.

Molta uuzione , copia grande di oltimi docu- d'affetti e soave temperanza in ogni cosa, souo i

meati di spirito , grande semplicila di stile e pregi di quest'opera.

BACCI GIACOMO Vita di S. Filippo Neri, compendiata dal P. Giacomo Racci.

Ricordi ed avvisi del Santo, ed un triduo in onore del medesimo. Firen-

ze, Eredi Grazzini, S. Maria in Campo 1863. Un vol. in 16. di pag. 202.

Egli e un bel volumetlo , polilamente scritto, in succo 1' ampiezza d' una vita piu lungamente

gustosissimo a leggere, e che scusa molto bene csposla.

BERENGO IOHANNES Patrum etDoctorum latinae Ecclesiae bibliotheca cum
notis a lohanne Berengo Metropolitanae D. Marci Basilicae residential'!

Cauonico, sacrae theologiae et iuris canonici doctore etc. etc. nonnullis-

que ex Veneto Glero presbyteris simul collatis curis disposita et concin-

nata. Vcnetiis,excudebat losephus Grimaldo, magno aureo numismate artibus

promovendis donatus, 1863. Fasc. //, 111 e 1M in 4." da pag. 66 a 255. 31.

BERTEtl AGOSTINO Divota novena in preparazione alia festa dell' Immaco-
lata Concezione di Maria Santissima, proposta alle anime pie dal T. Ago-
stino Berteu, Sacerdote torinese. Torino 1863, coi tipi'di Pietro di G. Ma-

rielti, piazza B. V. degli Angeli n. 2. Un vol. in 8. pice, di pag. 95.

BERTONI ERCOIE Orazione panegirica in onore di S. Stanislao Kostka delta

nella Chiesa del Yen. Monastero di S. Simone di Palermo, il 16 Novembre

1863, dal Sacerdote ErcoleBertone. Palermo, tip. di Filippo Barravecchia

discesa S. Francesco 1863. Un opusc. in 8." dipag. 16.

BIFFO ANDREA Geiino di attualita, con opportuni riflessi relativi alle mede-
sime e alia nostra era novella. Todi, Novembre 1863. Unvol. in 8. pice,
di pag. 89.

'

BORGOGNINI ADOLFO Del sesto Cerchio dell' Inferno dantesco. Studio di

Adolfo Borgognini. Bologna, lipografia all' Insegna di Dante 1863. Un
volumetto in 16. di pag. 40.

Chi si togliesse a guida gl'interpreti per divi- ayviso dal quinto nel settimo. E che Dante ayes-

sare i Cerchi dell' Inferno dantesco
,
'mm si po- se inteso di far veramente nove Cerchi non si

trebbe, per cio che dire il chiaro Autore di queslo puo mettere in dubbio, se non fosse altro, per-

opuscolo, cosi facilnicnlc raccapezzare nel trarre il che giunto al penultimo si fa dire dal Conte Guido
uovero de' medesimi. Perocche mentre dall' un da Montefeltro che quello c 1'ottavo (Inf. XXVII,
canto li dicono tulli ad una voce che i Cerchi v. 125 segg.).Tultavia incominciando anumerare
sono nove

; dall'altro, nel hel meglio ti scambia- dal Limbo , che e quello che Dante stesso no-
510 le carte in mano, Irabalzandoti cosi senz' altro mina primo Cerchio, e seguilando giu giu insino
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air-ultimo de' traditori, non si trovano piu di otto:

perciocche il scpolcreto degli Erelici, dote inco-

mincia la Citta, di Dite , non puo costituire un

quasi per conformarsi al decreto della Diyina Giu-

stizia che condanna quella gentaglia alia noncu-

ranza e al disprezzo ; e pero chiama primo il

Cerchio per se ,
yolendo le ragioni topograflche Cerchio del Limbo. Dall' altro lato facendo quel

stabilite dal Poeta, che stia nel medesiii.o piano luogo parte di tutta la distribuzione dell' Inferno

della Palude Stige, cioe nel quinto. Ora due Tie non puo non calcolarlo secondo la ragione ma-

propone 1'Autore di risolTere la quistione: 1'una teriale; e cosi i Cerchi sono nove. A questa spie-

piu sbrigaliya che e di supporre una inayyer-

tenza nel Pocla (e si sa che anche i somnii pati-

scono IP. loro distrazioni) ;
1' altra piu onorerole a

Dante, e per conseguenza piu accellabile, che e di

tener conto di quel luogo in che sono condannati

i Poltroni. E, che si possa, non y' ha dubbio
;

come si puo benissimo dire primo gradino della

seala quello che si conlinua con tutto il piano

della sala : ed anzi si deye. In questa ipolesi Dante,

per la ragion, diciam cosi, formale, non lo reputa,

BUGNIOT II Sacramento della Penitenza spiegato ai fanciulli dall'Abate Bu-

gniot, opera tradottala prima volta dal francese dalla M.R. Suor Rosa

Felice Mayer, Religiosa nell' insigne Collegio del SS. Sacramento di Fo-

gnano. Imola, tipogr. d'Ignazio Galeati e figlio 1863. Un vol. in 8." di

pag, X, 172.

gazione, come piu ragioneyole, noi rolentieri ci

alteniamo
;
benche tuttavia non ci sappiamo ab-

bastanza persuadere, come Dante nello stesso pro-

cesso si sia TOluto tenere alia ragione formale

insino al quinto Cerchio, ed alia materiale dal

settimo in poi. Questa e la sostanza dell'opuscolo

scritto con molta grazia e yiyacita. Le altre cose

die Ti sono delle per incidente non si accordano

tulle colla nostra maniera di pensare.

La qualila della traduttrice ,
e la qualita del

personaggio a cui la yersione e dedicata, che c

1'esimio Monsig. Folicaldi Vescovo di Faenza
,

sono una guarentigia della bonta di queslo libro.

il quale e molto opportune per istruire la gio-

yenlu d'ambo i sessi nella pratica della confcs-

sione, c per metterle in allo concetto queslo SA~

cramento salulare.

CANINI F. -- II libro dell' adolescenza, compilato da F. Ganiui. Roma, nella

stamperia delle incisioni zilografiche, passeggiata nuova di Ripelta n. 21,

2." piano 1863. In 4. dapag. 121 a 152.

Piu volte abbiamo annunziato quest'opera, che

si pubblica a dispense, in pro de' teneri gioya-

netti, i quali usano alle scuole. Dei molti qua-

derni venuti alia luce sin qui (ed oggimai epiii

di un anno che e cominciata la pubblicazione )

non possiamo dire che bene : sceltezza di materie

tutte acconce alia istruzione della gioTentu ;
ya-

rieta di cose atle a destare colla loro yaghezza il

desiderio dell' imparare ;
document! moral! op-

porlunamente innestati a formare il cuore; sa-

luteyoli indirizzi a mantenere il timore di Dio e

crescere nelle Tirtii cristiane
;
ed ogni cosa porta

con istile facile e piano, ma pur colto ed elegante.

I quali pregi son tali che, come c'inducono a con-

gratularci . col benemerito Aulore , cosi ci fanno

facoltti di raccomandare il libro agl'islitutori della

gioventii , che ne yogliano far uso per formare

i loro allieTi, specialmente quelli che, non avendo

agio di fare un lungo corso di studii
,
hanno bi-

sogno di avere nella loro istituzione elemenlare

un compendio delle cose piu utili a sapcre.

CANTAGALLI GIOACCHINO Della vita di san Maglorio Monaco Benedeltino,

singolar patrono delle Religiose Camaldolesi in Faenza, che nel nome di

lui s'intitolano. Memoria del parroco Gioacchino Cantagalli faentino,

prof, di Teologia dogmatica nel patrio Seminario. /mo /a, tip. d' Jgnazio

Galeati e figlio 1863. Un opusc. in 8. di pag. JX7///-58.

Scritta con molto buona lingua ,
con unzione , ischiarire yarii punti oscuri, e mellerli nella luce

con crilica sagace ,
e con la erudizione conye- richiesta per una istoria. Questo e un libro clie

niente e questa yita. La bella prefazione che le tornera non meno accelto agli eruditi che dolcc

ya innanzi da ragione dei lunghi studii che il ai cullori della piela.

ch. sig. D. Canlagalli ha doyuto imprendere per

CAPPELLETTI GIUSEPPE Le Chiese d'ltalia dalla loro origine sino ai giorni

nostri, opera di Giuseppe Gappelletti prete veneziano. Venezia, dalprivif.

slabil. nasionale di G. Antonelli ed. 1863. Fasc. 297, 298 e 299 in 4. da

pag. 441 a 559.
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CASONI GIAMBATTISTA II Belgio e la Germania, impression! e memorie del-

1'avvocato Giambattista Casoni. Bologna, direz. delle Piccolo LettureCat-

toliche 1863. Un opusc. in 12/ di pag. 136.

Questo nuoro frutto della pcnna tanto fecon- Y'appone ancora per inlero il discorso da se re-

da del ch. sig. ATT. Casoni, 6 pregeTOle non cilato in quell'adunanza, e applaudilo per la fran-

meno per la nobilta dci concelli e del sentimcn- chezza delle parole, caldozza degli afTetti e Terita

ti, tutti flore di pieta caltolica, die per la Tariela delle cose che ragiono. Insomma questo bel li-

e amenita delle malerie che Ti discorrc. Le con- brelto sara gratissimo a lutli quelli che, aTendo

dizioni, specialmentc religiose, del Bclgioe della un cuore simile a quello dell'Autore, lo legge-
Gennania Ti sono dipintc a pennellate ricise o ranno per ediflcarsi. Esso poi, con pio e dolce

non fantastiche : giacchc, com'cgli aTTerte ,
si c pensiero, lo ha dedicate alia caret memoria della

aiutato dei lunri forniligli da Talenli uomini da sua Maria, che nel quarto anno appcna di sun

lui consultati ne' suoi Tiaggi. Narra brcTemenle vita void in paradiso.

del Congresso dei Cattolici tenutosi a Malines, e

CASSINI FRANCESCO Lezioni evangeliche sulle principal'! festivita dell'aimo

coll'esposizione della vita e dei miracoli di N. S. Gesii Cristo, per cura e

divozione del padre Francesco Cassini da Perinaldo, minore riformato.

Genova, tip. del R. S. de'Sordo-nwli 1863. Un vol. in 8. pice, di pa0599.
Libro opportunissimo c questo nei giorni ho- del SalTatore e qui narrata e spiegata chiaramente,

stri , nei quali ia setta dei flgliuoli di Satana scmplicemente , dottamenle in cinquantadue le-

falsiflca e beslemmia la vita di Gesu, per logliere zioni, che non eccedono la capacita Tolgare , e

dal cuore dei popoli la fede alia sua diTinita e che quindi sono proporzionate a tutti gli ordini

1'amore alia sua carita salviQcante. Tulta la Tita di persone.

CAYAZZONI PEDERZINI ANDREA Del piii facile e piii acconcio ordinamento

della istruzione elementare agraria dei contadini nel Regno d' Italia. Me-
moria del Dottore Andrea Gavazzoni Pederzini Modenese, premiata dal

Congresso dell'Associazione agraria italiana in Modena 1863. Torino 1863,

tipografia lettcraria piazza S. Carlo, n. 10. Un opusc. in 8.' di pag. 7.

CERULli PASQUALE Elogio funebre deU'Eminentissimo Cardinale Giuseppe
Cosenza Arcivescovo di Capua, detto nel Duomo della stessa citta da Pa-

squale Cerulli, canonico della Cattedrale nel 1. Aprile 1863, giorno dei

suoi solenni funeral! . Napoli, tip. di Andrea Festa, strada S. Giovanni a

Carbonaran. 104, 1863. Un opusc. in 4." di pag. 40.

CHANTREL G. Storia popolare dei Papi, opera di G. Chantrel, 2.
a edizione

volgarizzata da A. Sommazzi. Volume VI, I Papi e il Monotelismo.

Vol. VII, S. Leone III e la Sovranita pontificia, in 16. di pag. 240, 252.

Modena, tip. dell'lmm. Concezione 1863. Roma, G. Bendvenga, via pie di

marmo. Venezia, G. B. Merlo, campo S. Apollinare.

Questa preziosa rarcoltina, benissimo stampala famiglie, per istrenne o per altro dono fesliro ,

e che comprendera 24 Tolumetli, progredisce as- che sara quesla graziosa collezioncina in sedi-

sai alacremente. Noi piu TOlte 1'abbiamo racco- cesimo
, quando sia compiuta ! Tutti gli errori

mandata, e di nuovo la vogliamo raccomandata odierni contro il Papalo e la Chiesa Ti troTeranno

al lettori, siccome opera che sla molto bene nelle un anlidoto al pari sano che dileltevole
; giacchc

famiglie, nei luoghi d'educazione d'ambo i sessi, se T' e opera che Teramenle abbia misto 1' ulile

nelle biblioleche popolari e in mano d'ogni sorta col dolce ella e questa dessa : buona lingua, bei

di persone. Oh il bel rcgalo da farsi e il caro tipi, bel sesto, belle e sante cose, Yarieta, dot-

premio da proporsi nelle scuolo cristiane o nelle trina, e in tutto breTita e temperanza

CIROT DE LA VILLE Imitazione del sacro Cuore di Gesu Cristo per V Abate
Cirot de la Ville, canonico onorario, professore alia facolta teologica di

Bordeaux ecc. Prima versione italiana per Adele Cantalupo. Napoli,stab.

tip. di Fr. Saverio Tornese, vico S. Gregorio Armeno n. 12, 1862. Un vol.

in 8.* pice, dipag. XIX, 263.



350 BLBL10GRAFIA

D'ACHILLE ALESSANDRO Alia Santita di N. S. Pio Papa IX, gloriosamete

regnante ,
nella faustissima e anniversaria solennita della Cattedra di san

Pietro. Canzone del Sacerdote Alessandro D' Achille, Mansionario della

Bas. Yat. Roma, tipografia Menicanli 1864. Un fasc. in 4.'

Tulto il tenore e lo stile di questa Canzone liana
;

e ci fa desiderare frutti ancor maggiori di

mostraoo nel suo autore un ingegno capace e cosl buone disposizioni.

uno studio dei migliori maestri della poesia ita-

D. A. D. C. G. Element! grammatical! di lingua italiana per le giovanette,
del sacerdote D. A. D. C. G. Torino 1863, tip. Pietro di G. Marietti

piazza B. V. degli Angeli n. 2. Un vol. in 8." pice, di pag. 90.

D'AMICO PASQUALE II Paradiso aperlo a tutti, ossia motivi, mezzi ed aiuti

per imprendere e seguitare il cammino della divozjone, a fine di giungere

speditamente alia santita e sicuramente salvarsi. Operetta del canonico

cavese Pasquale d'Amico. Napoli, pe'tipi di Saverio Giordano, vico-San-

severo aS. Domenico Maggiore n. IS e 16, 1863. Un vol. in 8. dipag. 456.

D'ANTIMORE TEOFILO Piccoli ritratti delle gran signore, presi all' uscire

dalla messa di mezzogiorno da Teofilo D' Antimore, filosofo moralista.

Traduzione dal francese. Firenze, tip. di Luigi Manuelli 1863. Un opusc.

in 12. dipag. 40.

Questo e uu lepido libretto che celiando dice ralteri sono tanto naturali, che a leggerli la mente

delle grandi veriUi, e dipinge al vivo, castiga- corre a pensare- ve' la e dessa la tale o la

tamente mordendoli, alquanli caratteri di donne lal' altra ch' io conobbi ! Peccato pero che la cor-

vane , mondane , leggiere , fumose
;

i quali ca- rezione dcllo stile siavi negletta !

D'AVINO VINCENZO Enciclopedia dell'ecclesiastico, compilata dall'abate Vin-

cenzo d' A vino. Edizione seconda riveduta, aumentata e in parte rifusa.

Torino, Pietro di Giacinto Marietti tipoqrafo-editore, piazza B. V. degli

Angeli, Dispensa 5.
a
e 6.

a in 4. da pag. 257 a 384.

DON PETRONIO Strenna bolognese per 1'anno 1864. Anno terzo. Bologna,

presso la direzione delle Piccole Letture Cattoliche, via Largo, di san Gior-

gio n. 777. Un opusc. in 8. di pag. 63,, prezzo cent. 20.

F. F. L'omnibus. Strenna morale, letteraria e scientifica, per 1'anno 1864.

Anno primo. Edizione seconda accresciuta dopo la Bolognese. Venezia,

tipografia Emiliana 1863. Un vol. in 8." pice, di pag. 127.

FIORAVANTI A. P. Flosculi ex imitatione Christi collect! ab A. P. Fiora-

vanti, professorein minor! Seminario Adiacensi. Lugduni, apud I. B. Pe-

lagaud SS. DO. Papae Bibliotypograpkum, via Mercatoria 48, 1861. Un
vol. in 24. dipag. 84.

Bel tipo di esercizii scolastici e questo che of- e quello di Ovidio
;

e cosi conveniva , dovendo

fre il chiaro professore Fioravanti, probabilmenle servire di avviamenlo ai giovanetli ,
i quali a

composto da lui nell'aUo dell' insegnare, e certa- quell' autore si devono primamente condui're ,

mente a quest' uopo di dimostrare ai giovani come il piu facile e copioso di tutli e non meno

alunni, come agevolmente si possa in soggetti elegante degli altri. Vogliamo pero notare che e

sacri e religiosi imitare le eleganze de' Classici. cosa a gran pezza malagevole congiugnere insieme

Sono varii document! di sapienza cristiana, scelti questi pregi ;
sicche niuno si dovra maravigliare

dall' aureo libro della Imitazione di Crislo ,
i se nei Fioretti alcuna volta s'incontrera in qual-

quali pero ha intitolati Fioretti, ed esposli con che rnodo di dire o men nobile o men castigate,

bei versi elegiaci. Lo stile, dal quale ritraggono,

FIORI MARIANI pubblicazione mensile. Fasc. 1. Della divozione a Maria Ver-

gine per G. Melandri d. C. d. G. Bologna presso la direz. del Giornale II

Giardinetto di Maria, 1863.

Questo divoto e compendioso traltatello , che culto alia divina Madre di G. Cristo, bestemmiata

viene tanto opportuno per ravvivare la fede e il sacrilegamente dai corrompitori della fede in Ha-
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lia, e il prime flore die pubbliea questa raccolta lil)rctto di due o trc fogli in 16. I prezzi per

periodica, fondalu in Bologna col nasccre di que- Roma e loStalo ponlificio sono di J>ai. 24 per un

si' anno Noi nc raccomandianio caldamenle la anno c 14 per un semestre. Pel rimancntc d'Halia

diffusione. 1 Fiori Mariani escono il sabalo die an. 1. 1. 20, sem. cen. 70. Per 1'Austria, Svizzera

precede il primo giorno d'ogni nieso, e formano un e Francia an. 1. 2, sem. I. 1. 10.

FORNACIARI RAFFAELLO Narrazioni scelte dalle storie di Erodoto d'Alicar-

nasso, illustrate con note italiane e discorso preliminare da Raffaello For-

naciari, prof, di Lettere greche nel liceo di Pistoia. Prato, lip. Aldina
1863. Un vol. in 8.' pice, dipag. XXXIV-113.

FRANCO G. GIUSEPPE La Beniamina, racconto contemporaneo de! P. G.

Giuseppe Franco d. C. d. G. Seconda edizione con iraportanti giunte e
correzioni dell'Autore. Un vol. in 12. di pag. 243. Modem, tip. dell' Im-
macolata 1863. Roma, Giov. Bendvenya, ma pie dimarmo. Venezia, Gio.

Bait. Merlo, campo S. Apollinare.

A queslo racconto, noto gia ai letlori della

Civilta Cattolica che lo guslarono stampato nci

suoi quaderni, l'Autore premette 1'avvertenza che

segue: Ho poco da dirti e non aTrei nulla, se

i leggitori della prima edizione non mi avcssero

fornita qualche materiadi prefazione. Mi doman-

daronq essi , e piu volte , se questo racconto e

flnzione o storia. Rispondo : Storia adorna di Qn-

zione. Le note che Ti aggiungo renderanno piu

chiara e particolareggiata la risposla. Quanto alia

composizione, holla riordiaata, accresciuta, cor-

retta. . . . Ti avverto che dove ti ayverrai in

Toci o modi non registrati ne' dizionarii classic],

puoi far ragione che cotali modi appartengono
alia lingua parlata d'Halia e specialmente al TO!-

gare toscano : anzi
( se non m' inganno )

tulti o

quasi tutti sono gia nobilitati dalle scritture dei

moderni, che miglior fama si godono di purgato

scrivere. . . Ad ogni modo, io non iscrissi per am-

maestramento di castigata favella, che non sarei

da tanto; si bene per oflerirli esempii di nobili

virtu. Se questo desidera il tuo cuore, leggi e

vivi felice.

Con questa occasione raccomandiamo ai patlri

di famiglia e ai direllori di Istituti d'educazionc,

d'ambi i sessi, la Collezione di Letlure amene ed

oneslc, di cui fa parte la Beniamina. Opcre buone,

svariale, bene stampate, accomodate non solo alia

gioventii, ma a qualsiasi amatore di letture ulili

e piacevoli. Comodissima e 1' associazionc d' un

anno intero : basta inyiare un vaglia postale di

fr. 5' alia Tipografia dell' Immacolata, Modena ;

e si ricevono sei volumetti
, oltre ad un gran-

dissimo numero di altri libretti, buoni a leggere

e a diffondere. II tutto franco di posta. Noi bra-

meremmo che ogni famiglia cristiana vi foss

ascritla.

Per le Associazioni in Roma, ricapilo al libraio

Gio. Sencivenga, via Pie diMarmo ; per Venezia,

al libraio Gio. B. Merlo, campo S. Apollinare.

FRASCARA SAC. RAFFAELE DOMENICO. Vedi GUENOT.

F. V. C. Breve corso di spiritual! esercizii ai giovani scolari in apparecchio
alia santa .Pasqua. Velletri, tip. Sartori e comp. 1863. Un vol. in 8. di

pag. 104. Si vende in Roma presso Antonio Bertoni, via del Caravita

N. 172.

GIAMBULLARI BERNARDO La vita di S. Zanobi scritta da'piii antichi quattro
diversi autori e in rima da Bernardo Giambullari, si aggiunge la vita di

S. Antonino. Firenze, tip. Baracchi, borgo Santa Croce n. 5, 1863. Un
vol. in 4. di pag. XXVIH-48. L.

La poca fede che ha la Critica nolle antiche

Biografic di S. Zenobi , Vescovo florentino, ha

indolto gli editori di questo libro, a raccogliere

in un solo volume le principal!, sicche il letloro

col confronto di tutte esse sia in condizione dl

poter isceverare le notizie piu vere o piu proba-

liili dalle false o esagorate. Quella che sembra

piii veritiera e la descritta da Lorenzo Arcive-

scovo di Amalfl ,
che tiene in questo volume il

quarto luogo, ed e riprodotla nel suo originale

latino : la piu pregevole per purila di linguaggio

c la volgarizzata da Biagio Monaco nel Trecento,

congiuntamente alle vile di Crescenzo ed Eugc-

nio ;
e tiene in questa edizione il secondo luogo.

Gli editori pero menlre per una parle si sono

rural i di supplire il vuoto dcll'edizione del Manni

con un codice Laurenziano ,
che e non piccolo

merito, dall' ultra si sono falto lecito di recare ,

com'essi dicono, frasi e cose uelle Vite dei Santi

Eugenio e Crescenzo; di che uiuno potra loro

far lode.
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G. 0. Memorie di N. Signora di Yicovaro, dal 20 Luglio a tutto 1' 8 Dicem-
bre 1863, raccolte e descritte da G. 0. sacerdote Senese. Bologna, dire-

zione del Periodico il Giardinetto di Maria. Roma, direzione del Giornale

Z'Osservatore Romano 1864. Vn vol. in H.di pag.HQ, al prezzo di cent.

60, o bai. 12.

Qucsto grazioso Tolumelto contiene in com- giona ancora sayiamente sul miracolo dell'apri-

pcndio un come diario di quanta e occorso di mento dcgli occhi, il quale puo ben essere posto

notcYOlc, di pio e di devoto nel Sanluario della in ischerno dagli empii , ma negato e provato
B. V. di YicoTaro, nei primi cinque mcsidache falso non mai. E stato poi gentil pensiero del

1' Immaginc prodigiosa ha cominciato a manife- zelantc Direttore del bolognese giornale II Giar-

starsi con segni straordinarii. L' Autore poi non dine t to di Maria, di pubblicarc il prescnte libric-

Solo narra le grazie copiosamente impetrale da cino inleslandoio : Vn piccolo dono al Pontep.ce e

chi ricorse con fedc a questo Santuario, ma ra- Re Pio IX nell'Epifania 1864.

GRAZIOS1 PAOLO Paneglrico dell' Iramacolato Concepimento di Maria San-

tissima, recitalo da Paolo Graziosi, pretedell'Oratorio. Milano 1863, pres-
so il libraio Serafino Maiocchi, via dei Profumieri n. 3219. Un opusc. in

8. di pag. 32.

Qucsto Panegirico e dall' Aulore dedicate a dalosi
,

si separarono dai loro pastori per finirc

Monsig. Fclicissimo Salvini, Arcivescovo di Ca- col diTidersi dal centre loro della caltolica unita,

merino, anchc pcrclie (dice i'Aulore) in questi e necessario piii die mai di stringers! attorno al

tempi, nei quali nella bella Italia, taluni saccr- proprio VCSCOTO, per comunicarc, lui mediantc,

doli, die per essere podii non soat mcno scan- col Pastorc dei Paslori.

GUENOT C. II Crociato di Tortona, episodic delsecolo XII per 1'abb. C. Gue-
not. Yersione del sac. Raffaele Domenico Frascara, pubblicato nel periodi-
co settimanale La Liguria. Genova, ufjizw del Periodico LaLiguria, salita

S. Caterina n. 10, 1863. Un vol. inS.' di pag. 150.

L'epoca gloriosa e crisliana dellc crociate, die 1'altro. Delia Francia, oflercndole un gagliardo cd

tliede il tema all' immorlale epopea del Tasso
,

erudilo racconlo slorico die spaventando istruisce.

apre largliissimo campo a clu Ti yoglia pur cer- PeU'llalia, alludendo in esso allc guerre dei noslri

care cpisodii per romanzi di buon gcnere ,
da Comuni conlro le esorbitanze dell'Impero. 11 R. D.

opporre alia colluvie di quelli empii e luridi die Fragcara die lo ha volto in garbato italiano, per

la miscrcdenza difTonde in Francia e in Italia con ornarne 1'otlimo periodico la Liguria, ha quindi

ugual pregiudizio della reritiv, della fcde
,

dclle fatlo opera lodevole, ristampandolo tullo raccolto

lettercc del costume. Cio ha fatto il sig. (Juenot, in un Tolumelto, che raccomanderemmo ancht

ciie col suo Crocialo di Tortona ha saputo rcn- piii yolentieri, se 1' intreccio dei fatli fosse me-

dersi non men benemerilo dell' un pacse che del- no spietalo.

GUERM JOSE BASILIO Fatti accaduti nel Messico in seguito deH'iotervento

francese, in risposta agli stimatissimi signori Editori dell' Osservatore Ro-
mano. Roma, lip. Menicanti 1863. Un opusc. in S. di pag. 23.

Tullo queslo laroro dal signer Guerra ha per di conquitla. Noi crediamo die poche sieno 1

iscopo di mostrare, che all' impresa della Francia controrcrsie, le quali sieno capaci di una si fa-

nel Messico non conriene punlo la denominaziooe die composizione com'e questa.

HUGUET Novena a san Giuseppe ed associazione del cullo perpetuo a suo

onore, del R. P. Huguet, tradotta dal francese dalla damigella Giuseppina
Pellico. Terza edizione con aggiunte e correzioni. Torino 1863, coi lipi

di Pietro-di G. Marictti, piazza B. V. dcgli Angeli, n. 2. Unvol.in 8.'

pice, di pag. 96.

IACOLETTII IOSEPHI De Aloisio Yecchiottio Commentarhim losephi lacolet-

tii e Scholiis Piis. Urbini 1863, apud losephum Eondini. Un opusc. in 8.*

di pag. 32.

Cosi la maleria di questo brere Commenlario, re lo fanno piu che mediocremente dilelteyole a

come la forma che gli ha dato il chiaro scritto- leggere a chiunque si piace de' lodyoli esempii
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<li virtuosi ciltadini rapili dalla morlc
,

c svrba

qualche amore alia clcganza e venusta del lati-

no linguaggio. Essonnrra, compendiata in poco,

la vita di un valcntissimo professoro di Musica,

signer Luigi Vecchiotti
, di Castelclementino

,
il

quale , non gia per guadagno, ma sol per ispi-

rito di pieta cristiana avea dedicate lutlo se

a coltivarc la musica per onore di Dio e decoro

tie' sacri tempii. E die altro da qucsto non fosse

il suo inlendimento lo dimoslro da giovinc ,

quando , falto lodevolissimo sperimento del suo

valore in opera di componimenti tealrali, in que-

sta citta di Roma, benche da tulli applaudilo ,

TOlle uscire da quell' arringo ,
si pcricoloso per

1'anima, appena Ti avea messo il piede. Datosi

ISTRUZIONE PASTORALE sopra il Socramento del Matrimonio, i Yescovi delle

Marche. Sinigaglia, lip. Pattonico e Pieroni 1863. Un opusc. in 4." di pa-

gine 30.

Solto il di 15 Agoslo 1863, sacro all'Assunzione cramento del Matrimonio, in cui si dimostra : 1*

di Maria SSma in cielo, ben 23 Pastori del greg- la natura del raatrimonio sacramento, 2 i diritti

ge cristiano nelle Marche, di cui tre Cardinal!, esclusivi che ha la Chiesa sopra il mcdesimo, 3

tredici Ira Arcivescovi e Vescovi, selte Vicarii 1'assurdita del malrimonio cosi delto civile, 4

poi tullo al genere sacro, non solo si mantenno

e crebbe ogni di moglio la fama di arlista ec-

cellente
; ma, quello chc c piu, le aggiunse pregio

inflnito coll'esercizio costanle delle virtu cristianc,

fra lo splendore delle quali chiuse la vita ,
rin-

francato dc' supremi sus.sidii dclla noslra santa

Kcligione. Come la madre appena nato lo dcdica

alia S3. Vergine di Loreto, cost mcrilo di spen-
dcre il piii e il meglio della sua vita in onore

di Lei , creato maestro di sacre armonie nclla

Basilica Laurctana, nclla quale ,
a significazione

della sua filiale pieta verso la stessa clemenlissi i a

Madre , desidero di csscr sepolto, e voile legati

a Lei per testamento tutt'i suoi scritti musicali.

General! o Capitolari, sottoscrissero una opporlu-

nissima e soda istruzione pastorale sopra il Sa-

le sue funcste conscguenze.

KLEUTGEN IOSEPH Xrs dicendi priscorum pollssimum praeceptis et cxem-

plis illustrata a losepho Kleutgen Societatis lesu. Editio Tertia. Romae ,

typis Civilltatis Catholicae anno 1863. Un vol. in 8.' piccolo dipagine

XVI, 365.

Sono moltissimi i libri d'istituzioni reltoriche
;

c tuttavia in tanta copia non se n' e flnora trovato

uno, che sapessc pienamente contentarc gl'isti-

tutori mal soddisfalti, non meno delle antiche che

delle moderne trattazioni. Noi non possiamo au-

gurarc a queste del Kleutgen la ventura di essere

universalmente accette
;
ma do per una ragione

che torna in onore e coslituisce un bel pregio del

suo lavoro. Esso e scrilto in latino, e in latino

colto ed elegante, benchc pur facile c piano. Or

quanle sono quelle scuole, nelle quali il latino c

base dell'insegnamento? Ma dove ancora si man-

tenesse quesla lodevole costumanza, il libro del

Kleutgen sarebbe tutto all' uopo , siccome quello

che colla maggiore brevita congiugne la pienezza

delle malerie, e colla sicurezza delle teoriche at-

linte dalle fonti piu autorevoli, unisce il lumo

degli esempii piii opportuni e piii scelti. Del ri-

manente meglio che le noslre parole vale a com-

mendarlo 1' esempio del Collegio Romano , nel

quale, a preferenza di qualunque altro, e stato

scelto per formare i giovani ncll' eloquenza.

LASSERRE ENRICO II Vangelo secondo Renan, per Enrico Lasserre. Tradu-

zione dal francese. Prato, lip. di Ranieri Guasti 1863. Un opusc. in 8.

pice, di pay. 77.

LIBERATORS MATTEO D. C. D. G. Opuscoli varii di Matteo Liberatore D. C.

J). G. I. del Matrimonio II. Gonfutazione di una enciclica di Antimo

III. Roma e il Mondo IV. Dialoghi filosofici V. Commedie filoso-

fiche. Roma, coi lipi della Civilta Cattolica 1863. Un vol. in 8. gr. di

pagg. 608.

Questi opuscoli ,
che corrispondono a cinque

forme diverse, ond'c capacc la prosa, conlengono

argomenti adatlissimi ai tempi che corrono. Im-

perocche il primo svolgendo in maniera concisa

ma plena tulta la materia del malrimonio cri-

mero contralto civile. II secondo riprova i pre-

giudizii della Chiesa greco-scismatica contro la

Chiesa latina, e metle in luce il Primato di giu-

risdizione spiriluale conceduto da Cristo al Ro-
mano Pontcfice. 11 lerzo difende la sovranila

stiano, mostra 1' assurdita di volerlo ridurre a temporale de' Papi dalle calunnie e dai soflsnii

Serie V, vol. IX, fasc. 333. 23 30 Gennaro 1864.
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de'liberali moderni. II quarto confuta il panteismo fllo togicoe nclla forza de' ragionamenti, discote

tedesco
,

il falso progresso ,
1' empia teorica del le dottrine degli Onlotogi , de' Razionalisti , de'

suicidio e del duello, e sosliene contro il Becca- Socialist! e de' Tradizionalisli odierni. A molte

ria e il Bentham il diritto della societa d'inflig- classi di persone puo riuscire utile la lettura di

gere pena capitale ai rei di altissimo misfatto. questo libro.

L' ultimo, solto forma lepida ma severissima nel

LIBERATORE MATTEO D. C. D. G. Commedie filosofiche di Matteo Liberatore

d.C. d.G. l.
a L'Autocrazia dell'Erite. 2.

a
ll RazionaHsmoneH'ordinepralico.

Roma, col tipi della Civilta Cattolica 1863. Un vol. in 8.#r. dipagg. 176.

Sono, stampate a parte, le due Commedie contenute nel volume precedente degli Opuscoli.

MANUZZI GIUSEPPE Vocabolario della lingua italiana gia compilato dagli

accademici della Grusca ed ora novamente correlto ed accresciuto dai

cav. Abate Giuseppe Manuzzi. Seconda edizione riveduta e notabilmente

ampliala dal Compilatore. Firenze, nella stamperia del Vocabolario e dei

tesli di lingua 1803. Dupensd 43 e 44 in 4. da pog. 103 a 198 del vol.HL
I molti c giustissimi elogi die il ch. Abate do cho ne abbiamo altre volte detto in sincera

Manuzzi vien ricevendo, per questa sua scconda commcndazione. Quanto prima speriamo di po-
edizionc del Vocabolario, da quanti hanno fior di terne ragionare dislesamente. Con 1' ultima di

affetto alia bella nostra lingua, e il merito evi- queste dispense il Yocabolario c arrivato sino

dente dell' opera che non tcme qualsivoglia pa- alia voce mutatore.

ragone ,
d dispensano dall' aggiunger di piu a

MAR1NONI GIUSEPPE Discorso sull'opera pia della propagazione della fede,

recitato dal sacerclote Giuseppe Marinoni
,
Direttore delSeminario delle

estere mlssionl, il 2 Dicembre 1863, nella chiesa del S. Sepolcro in Milano

celebrandovisi solennemente la festa di san Francesco Saverio, Palrono

dell' opera. Milano, tipografia c libreria arcivescovile, Ditla Boniardi-Po-

gliani di Ermenegildo Besozzi 1863. Un opusc. in 4. di pag. 20.

MAYER SUOR ROSA FELICE. Vedi BUGNIOT.

MELANDRI GIUSEPPPE D. C. D. G. Yedi FIOR! MARIANI.
- La divlna Materuita di Maria Santissima dichiarata nel Concilio Efesino.,

narrazioiie storica di Giuseppe Melandri d. G. d. G. Un opusc. in 16. di

pag. 31. Bologna, Direzione delle Piccole Lelture Cattoliche 1863.

Acconcissimo e questo libretto ai noslri giorni, die 6 1'eiscr Madre di Dio. Questa tcnera narra-

nci quali 1'aposlata Renan, soslenuto dagli sere- zione, esposta con istile semplice, non solo confor-

denii della rivoluzione, ha osato bestemmiare n^l ta la fede illuminando lo spirito con 1' erudizione,

suo romanzo il pregio massimo di Maria Yergine, ma appaga il cuore con 1' affetto che niuove.

MEMORIE per la storia de'nostri tempi dalCongresso di Parigi nel 18S6 aipri-
mi giorni del 1863.

II valoroso direllore dell' Unita Caltolica , il cissimo, doe di Lire dieci ogni dodici quaderni.

Teologo Margolti, segue a pubhlicare in quaderni Ogni sei quaderni sara dato un indice alfabetic*

queste important! Memorie. Essendo cull' anno delle materie. Le scritture del ch. Margotti si

1863 terminata la prima Scrie, ora si e comin- raccomantlano da se : si che noi crediamo che ci

iata la seconda. 1 fascicoli usciranno regolarmente basli il solo annunziarle.

ogni mese : il prezzo continuera ad essere modi-

MONDOVI' (DI) VESCOVO II decreto Pisanelli sul R. Placito, esamioato al lume

della verita,opuscolo del Yesc. di Mondovi, facente seguito aquello sul-

rorigine e le vicende del R. Exequatur. Torino, tip. deir Orat. di S. Fran-

cesco di Sales 1803. Un opusc. in 8. dipag.Sl.
Lo raccomandiarno a chi brama conoscere la tralla. 11 nome dell' illnstre Prelato Autorc scusa

verita sia in genere, o come dicono in tesi, sia ogni altro elogio.

in ispecie, o neiripotcsi particolare di cui vi si

(II resto nel seguenle quaderuo )
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I.

COSE ITALIANS.

STATT PONTIFICII 1. Consecrazione del Cardinale Arcivescovo di Bologna
2. Offerte di Genovesi al Santo Padre 3. Solenne omaggio di Catto-

lici a Sua Santita 4. Articolo del Ciornale di Roma sopra le oblazioni

raccolte da' Giornali , ed il Denaro di San Pietro ; prodotto della se-

conda Lottcria di offerte cattoiiche 5. Liberazione deU'Arcivescovo

d'Urbino 6. Zelo apostolico e lettera pastorale deU'Arcivescovo di

Spoleto 7. Limosine al Santuario di Loreto 8. Tridui di espia-
zione ed in onore della Divinita di Gesu Cristo 9. Favole intorno al

sig. di Montalembert
,
rifmtate dall' Osservatore Romano 10. Avver-

tenza circa i fatti accaduti a Gastel Gandolfo il 25 Dicembre 1863.

1. La Domenica seconda dopo 1'Epifania, 17 Gennaio, la Santita di

Nostro Signore discese nella Patriarcale Basilica Vaticana, e conferi la

episcopate consagrazione all'Emo Cardinale Filippo Maria Guidi, dell'Or-

dme dei Frati Predicatori, da Sua Santita preconizzato alia sede arcive-

scovile di Bologna, nel Concistoro tenuto alii 21 Decembre del passato
anno 1863. Al sacro rito, minutamente descritto nel Giornale di Roma
del 18, assistette S. A. R. 1' Infanta di Portogallp, ed una mpltitudine

grandissiraa di popolo; e principalmente accorsevi una eletta di cospicui

personaggi napoletani e bolognesi : i primi perche, dopo compiuta la con-

sagrazione, si promulgo il Decreto che suggellava Teroismo d'una loro con-

cittadina, venendo
approvati

i miracoli per la Canonizzazione della B. Ma-
ria Francesca delle cinque Piaghe; i secondi perche im loro concittadino,

elevato dalla Santita di Nostro Signore alia romana porpora, veniva dato

ad Arciyescovo della citta, che, dopo la dominante, e la piu cospicua dei

pontificii dominii, e perche la Santita Sua voile, con la degnazione di

conferirgli la consagrazione , aggiunto un attestalp
alia benigna conside-

razione e al personaggio eletto e alia Cattedra cui avealo sublimate.

2. Nel benemerito giornale genovese lo Stendardo Cattolico erasi an-

nunziato il proposito di alcuni di quei pii cittadini
,
che per via di una

straordinaria offerta di Denaro di S. Pietro, tanto almeno da uguagliare
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il prezzo di 100 copie d' un empio libello, si testificasse la loro fede e de-

vozione, e si protestasse contro 1'atroce guerra fatta a Gesu Cristo ed al

suo Yicario. Nel giro di due mesi le offerte, non che pareggiassero la

somma di 100, toccarono il valore di 1800 esemplari del mentoyato li-

hello. Allora furpno deputati il Rev. David Anselmo Gazzo e due illustri

patrizii genovesi il Marchese Manfredp da Passano ed il Marchese Paris

Maria Salvage, per deporre a' piedi di Sua Santita i 10,786 franchi cosi

raccolti, accompagnandoli con un bellissimo indirizzo riferito ne\Y Osser-

vatore Romano del 18 Gennaio. Noi siamo certi che i
pii Genovesi, leg-

gendo nello Stendardo Cattolico del 23 la descrizione delF udienza data

dal Santo Padre a codesta ueputazione, e le parole di soavissimo affetto

con cui e accetto 1'offerta, e ricordo le glprie
ed i meriti di Genova, e

benedisse a que' suoi diletti figliuoli, essi avranno in cio solo trovato

largo corapenso alia proyata loro devozione, degna d' essere imitata da

quante spno le citla italiane, in cui i settarii nemici di Dio e di santa

Ghiesa piu si arrovellano a danno della religione e della vera civilta.

3. Un'altra piu solenne raanifestazione di fede, di amore e di devozione

fu data al Santo Padre, nel giorno della Gattedra di S. Pielro, 18 Gen-

naio, dal (iore de' nobili personaggi cattolici d'ogni nazione, che presen-
temenle si trovano in Roma. Erano circa 200 : inglesi, francesi, belgi,

portoghesi, polacchi, tedeschi, spagnuoli, russi, americani, oltre agli

italiani ;
i quali, mossi dal March, d' Almeida, e sotto la presidenza di

Lord Campden, aveauo implorato, dice il Giornale di Roma del 19,

1'pnore
di presentarsi al Santo Padre per umiliare al suo trono !a espres-

sione dei sentiment!, ond' essi ed i loro connazionali sono animati, gia
tante volte ed in mille guise signiOcati ;

sentiment! che nelle condizioni

attuali stimarono buono' di ripetere ancora una volla, nel fare a Lui aperti

gii augurii per 1'anno novello. E Sua Santita, benignamente condiscen-

dendp, asceso al trono nella grande sala del Concistoro, sent) leggere
1' Indirizzo, che le significazioni di amore, di ossequio, di venerazione

conteneva; e rispqse con'arqorevoli e commoventi parole. Dppo di che,

impartita 1'apostolica benedizione, ammisc tutti al bacio del piede.

Questo commoyente Indirizzo, che la ristrettezza dello spazio non ci

perraette di trascrivere, fu letfco dal sig. Mercier de Lacomhe, e riferito

testualmente nella Correspondance de Rome n. 284; ed acquista anche-

maggiore importanza dalla qualita de' personaggi, che con la loro pre-
senza se ne appropriarono i sentimenti

;
i nomi di molti de' quali sono

recati dalla citata Correspondance. Cip che non puo descriversi, ma ap-

pena iinmaginarsi, fu la espressipne di pieta e d'amore, che appariva nei

volti, negli atti e nelle lagrime di questa eletta adunanza, all'iidire le pa-
role forti ed amoreyolissime, con cui rispose il Santo Padre; le quali,

colte a volo, e riferite in gran parte di memoria
,

si leggono nello Sten-

dardo Cattolico del 23 Gennaio, a cui furono scritte da chi le avea stu-

diosamente raccolte e
scplpite

nel suo cuore. Anche 1'ottimo giornale
/' Osservatore Cattolico di Milano, N. 17, ha sopra questo fatto una

hella
,

esatta e particolareggiata corrispondenza da Roma
,

in cui si re-

cano i nomi dei piu cospicui personaggi che
yi parteciparono ,

1' indi-

rizzo letto al Santo Padre, ed i concetti con cui rispose
Sua Santita.

4. Alia Santita di Nostro Signore soup pervenuti, dice il Giornale di

Roma del 20 Gennaio, i denari, che per YObolo di S. Pietro ha raccolti il

Giornale ['Unita Cattolica, nei primi due mesidi sua esistenza. La somma
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ascende ad ottantunmila cento venticinqiie franchi
; che, nell'epoca sopra

indicata, gli yennero mandati dalle diverse parti d' Italia
,
come oblazioni

mosse da quei sentimenti, chc a tutti e dato di leggere nelle lisle dal Giorna-

lemedesimo, secondo suo costume, periodicamente pubblicate. Dalle quali
mettesi in chiaro quanto soda pieta ed efficace deyozione al Padre de'fe-

deli regni in ogni ceto e condizione degli oblatori in questa nostra peni-

sola, che dai settarii
pjolitici

e
religipsi

si vorrebbe far credere avversa a

quanto ne costituisce il niassimo ed invidiato decoro. E per fermo i po-
steri ricorderanno con ammirazione i nomi di tanti generosi , perpetuati
dalla stampa e in quel diario della Unitd Cattolica, e in quelli dell' Ar-

monia, dello Stendardo Cattolico, del cessato Eco, della Gazzetta di Ve-

nezia, e di altri molti italici giornali; i quali tutti, mentre combattono co-

raggiosamente 1'errore ed il vizio, e sono tra i campioni del conculcato

diritto, si prestano ancora a raccogliere e ad annunziare gli aiuti, chc al-

ia Santa Sede si mandano per giovarla in qualche niodo nelle distrette

da cui e gravata: e benediranno alia carita evangelica, che, in un secolo

di egoismo, seppe prendere, fra mille contrast!
,
un cosi luminoso ed e-

roico sviluppo.
II Sommo Ponteh'ce da questi egregii fatti coglie del continuo motivi

di consolazione
,
che lo ristorano delle afflizioni graTissime prodotte al

paterno suo cuore dalle opere dei raalvagi, e dagli scritti largamente og-

gi dalla empieta per ovunque disseminati. E ~vede ancora con giubilo cbe
i cattolici suoi iigli ,

oltre al pensiero che si prendono di lui e di questa
Santa Apostolica Sede

, promiiovono efficacemenle per la Italia altre col-

lette, o ad innalzare tempi! a Dio inonore di Maria Immacolata e dei San-

ti, o ad aiutare le vergini del Signqre, lasciate languire nella inedia, o a
tributare testimonianze di yenerazione alia imperturbabile serenita dei

veggenti del santuario
,
fatti segno all' odio e alia prepotenza dei nemici

della Chiesa.

A tanti motiyi di consolazione yenuti dall'Italia, il Santo Padre gode
aggiungerne altri del continuo che per ogni parte deH'orbe gli derivano
dai figli della Chiesa Cattolica, Apostolica, Romana. I quali, raddoppian-
do di zelo all'aspetto dello imperversare della iniquita, ogni mezzo ado-

prano a promuovere la dilatazione della vera Fede, e questa provano con
Je opere del culto, con le opere dellar carita, e la difendono con la dot-

trina esposta in ogni fatta pubblicazioni. E sperimenta piacere, perche
questi non dimentichino le angustie del Pastore universale e del!a Chie-
sa Madre emaestra di tutte le altre; e generosi mandino soccorsi die ai

suoi bisogni continui in qualche modo sopperiscanp. E difatti dall' ultima

volta, e fu il 13 Agosto 1863, n. 182, che annunziammo in questo Gior-

nale la somma, alia quale iino allora saliva YObolo di S. Pietro, per que-
sta carita mondiale si e essa accresciuta di altri scudi rpmani seicentomi-

la, pari a fr. 3,125,780; si che 1 intero ne ascende a sei milioni e scicen-

to mila scudi romani, pari a fr. 35,483,580.
Ne in questa somma si debbono comprendere gli Oggetti preziosi ,

che pure, a titolo di Offerte per \0bolo di S. Pietro, si maniaano, e che da

ogni parte non cessano di arrivare. Come in una cassetta ne hanno man-
dati i detti compilatori della Unitd Cattolica

,
insieme al denaro che da

principio
abbiam notato. Doni provenienti anch'essi dall' Italia: ai quali

i meaesimi compilatori hanno, per rassegnarsi pure alia Santita ua
7

aggiunto un esemplare, nobilmente legato, dell'Opuscolo per essi pubbli-
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eato, che contiene la Raccolta delle iscrizioni su i fasti del glorioso suo

Pontificate ,
dettate latinamente dalla penna elegantissima del Professo-

re Vallauri.

II Santo Padre, dinanzi a tanle testimonianze di affetto, di deyo-
zione e di sacrificio che vede nei tigli suoi, alza al cielo le mani per rin-

graziare Iddio, Padre delle misericordie, che fra immense tnbolazioni gli

porge motive di tanta consolazipne,
e dal cielo chiama sopra gli oblato-

ri, i raccoglitori e i promotori di tante o'pere huone la ricompensa eter-

aa, pegno della quale e la benedizione apostolica, che ad essi con effu-

sione di cuore impartisce.
La Commissione per la Lotteria di offerte cattoliche ebbe

1'pnore
di es-

sere ricevuta in udienza dal Santo Padre, il giorno 13 Gennaio, e di de-

positare nelle venerate sue mani sc. 14,229.12.5, decimoterzo ed ultimo

versamento del prodotto della Lotteria
;
e presentargli al tempo stesso il

rendiconto della medesima. Dal quale si ricava, che i prodotti della se-

conda Lotteria di offerte cattoliche essendo ascesi a sc. 228,912.26, e te

spese a sc. 8,683.13.5 ,
il prodotto netto della medesima e stato di

sc. 220,229.12.5.
5. Nel precedente quaderno abbiam detto della inqualificabile sevizia

adoperata dal Governo ristauratore dell'ordine morale contro 1'egregio
Arcivescovo d' Urbino, Mons. Angeloni, sul solo fondamento d'una ma-
nifesta calunnia; cioe ch'egli avesse, nell'esercizio dal pastorale ministe-

ro, predicando al popolo, fatto oltraggio al Re, alle leggi ,
all'ordine

pubblico, eccitando a ribellione i suoi uditori; e cio diceasi fatto in luo-

go dov'egli non pose mai piede, ne potea esercitare ufficio episcopale,

perche posto fuori di sua Diocesi. Quando un giornalista stampa cose ve-

ramente e chiaramente sediziose, il Fisco tutt'al piu sequestra il
gipr-

le ed intima il processo; pel quale d'ordinario, se trattisi di liberali o

mazziniani
,

si riesce ad una piena assoluzione e proclamazione d' inno-

cenza; ma non si precede a carcerazione del giornalista; e se alcuna

Tolta cio fu fatto, alte grida si levarono d'ogni parte da' liberali, come
contro a tirannide senza pari. Co'Vescovi non si osserva tanta temperan-
za. Una calunnia basta a dar motivo di carcerazione, come armme per
I'ArcivescoYO d'Urbino.

Pur tinalmente 1'evidenza de' fatli costrinse qnesta yoltail Fisco a ces-

sare dalla sua pertinacia in unaflagrante ingiustizia. I1 12 di Gennaio,
dice T Unita Cattolica n. 67

, dopo cinquanlacinque giorni di carcere

preventive), I'eccellentissimo Monsignor Alessandro Angeloni, Arcivesco-

YO di Urbino, veniva posto in liberta, essendo stato dichiarato daila Se-

zione di accusa del tribunale di Ancona: non farsi
luogp

a procedimento
contro di lui. E gia la terza volta che la ferocia rivoluzionaria s'avyenta
contro Monsignor Angeloni, ne esamina le parole, ne cerca gli atti

,
ne

studia le intenzioni
;
ma poi e obbligata a conchiudere ch'egli e innocen-

te: innocente in faccia agli uomini
,
ericco di meriti davanti a Dio. Che

segnalato trionfo ! Tutto si fe'
per riuscire alia condanna dell'Arcivesco-

yo di Urbino
;
furono esaminati cento e piu testimoni

;
si spesero miglia-

ia e migliaia di lire per
1' istruzione del processo ;

il famoso giudiee Del

Santo nulla lascio d' intentato per tenere in mano la sua preda ;
ma

tuttp
fu inutile, 1' innocenza del grande Prelato apparye luminosissima ,

e si

dovette rimettere in liberta. L'archidiocesi di Urbino e in festa, e n' ha ben

ragione. Festeggiando il trionfo di Monsignor Angeloni, festeggia quello
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della religrone c della liberta, il trionfo del suo Padre e del suo bene-

fattorc. Viva Monsignor Angeloni I Noi pure ci uniamo di cupre coi dip-
cesani di Urbino nel mandare (fuesto grido, perche la causa di quell'Arci-

yescovo era quella del Cattolicismo e del nostro Santo Padre Pio IX.

6. Vorremmo poter dare eguarmente liela novella di liberazione del

venerando Arcivescovo di Spoletp ;
ma pur troppo non e cosi. E sembra

quasi che Dio permetta a' settarii 1'incrudelire con si diuturno carcere

contro questo zelantissirao Pastore, appunto per ricavarne frutti piu puri
e piu splendidi di virtu apostolica. Difatto Mons. Arnaldi si e raliermato

in salute, e spende cosi fruttuosameute le forze e il tempo della sua pri-

gionia, che, prescindendo dall'iniquita dei nemici di santa Chiesa, in che

sta tutta la ragione di tal trattamento, ben puo dirsi una
benedizipne di

Dio. Ottenne alia perfine, sui primi giorni del Settembre, 1'infaticabile Ar-

civescovo facolta di potersi occupare a vantaggio spirituale dei 700 tra

reclusi e carcerati, che vivono sotto il medesimo tetto con lui nella rocca

di Spoleto ; e di predicare la parola di Dio a cotal moltitudine, i piu dei

quali viveano prima da bestie, e non sapeano quasi oggimai che si fosse

la religione. 11 peccato, gli scandali
,

le bestemmie erano il loro pane
quotidiano; mai non si sentivano que' miseri parlarsi dell' altra vita e
delle cose dell'anima, di che erano al tutto abbandonati. Or Dio benedisse

allo zelo di Mons. Arnaldi. Dal Settembre alia solennita del S. Natale pre-
dico ogni giorno agli uni ed agli altri, diede due mute di SS. Esercizii, ed
ebbe la consplazione

di veder tutti quegl'infelici accostarsi ai Sacramen-

ti, e riconciliati con Dio. Vi ridesto ladevozipne alia SS. Vergine, intro-

diisse rn tutti \ cameroni 1' usanza di recitare in comune le preghierequo-
tidiane ed il SS. Rosario

;
e tutti vollero essere segnati d'un simbolo di

fede e pieta, portando 1'abitinp
od una medaglia della Vergine Immaco-

lata, nella cui festa ben 400 di essi accostaronsi alia mensa eucaristica.

Sia lodato Iddio che inortificat et vivificat. Noi sappiaino che la consola-

zione del santo pastore e percio al suo colmo.

Ne solamente di viva voce, a chi puo accostarglisi ,
ma ancora per

iscritto
,
in quanto gli e consentito da' rigori fiscali

,
si studia Mons. Ar-

naldi di
trasfpndere

ne' suoi dilelti diocesani quello spirito di fede e di

earita, per cui egli si tiene unito a Gesu Cristo. E se ne ha splendido ar-

gomento in una fervida lettera pastorale, che egli ebbe facolta di stam-

pare, per invitarli a solenni atti di espiazione e riparazione verso il Re-

dentore, oltraggiato dall'empia penna d' un francese
;

il eui nome non
merrterebbe d' essere mentovatp per verun titolo, se Tenprrnezza delle

bestemmie da lui scritte non gli avesse acquistata la celebrita de' piu fa-

mosi scellerati. Noi siamo certi che tale invito deiramalo pastore, uscen-
do dalla rocca di Spoleto, avra penetrate moltissimi cuori, che saranno
stati cosi raccesi di cristiana earita.

7. E certo, per quantunque si adoprino i settarii nelle usurpate pro-
vince della Chiesa, a pervertire il costome e spegnere la fede ne' popoli,
se assai v' e da piangere per qoel che ottengono in molti, qualche con-

forto non manca a tanto rammarico, vedendo che altri si
rattempranp, si

rassodano, si recano a gloria di professarsi , piu alto che mai
, cattolici e

fedeli a santa Chiesa. Ma eziandio a tacere di guel che si fa pubblicamen-
te di bene, che non e poco, si ha un beH'indizio della vivacita delle anti-

che tradizioni di pieta in que' popoli in un fatto, che e narrate da Loreto
alia Correspondence de Rome del 16 Gennaio. Alii 31 Dicembre passato
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si fece la usata apertura (benche non con 1' antica solennita) delle casse

delle limosine lasciatevi da'fedeli nel secondo semestre del 1863; e yi si

trovarono sc. 5,093,33 ,
ossia franchi 27,249. Nissuno a Loreto si ricor-

da che mai per lo passato le limosine eccedessero un
spttosopra

i 2 o 3

mila scudi. Onde si vede che la fede puo ben essere cola costretta a -ve-

lars!
, per iscansare la persecuzione, ma non e morta.

8. Questo apparisce anche piu chiaramente dalla frequenza e dal fer-

vore con cui i fedeli accorrono, in quasi tutte le citta d' Italia, ai Tridui

di
riparazipne,

in attestato di fede alia divinita di Gesii Cristo
;

di che i

diarii quotidiani riferiscono splendide descrizioni. Noi, non potendo dire

di tutte queste pie funzioni, ci dobbiamo contentare, per manco di spazio,
d'accennare il magnilico spettacolo che s' ebbe in Roma, nella chiesa di

santa Maria sopra Minerva, dei PP. Predicatori, nei giorni 22, 23 e 24;

quando la maravigliosa luminaria, la parola dei sacri oratori, la divozio-

ne del popolo, e 1' entusiasmo della preghiera commosse ogni cuore. II

somigliante erasi veduto in altrettale Triduo celebrate ,
a cura e spese

dei PP. Barnabiti, nella loro chiesa di S. Carlo a' Catinari, nei giorni

15, 16 e 17, chiudendosi appunto nella festa del SS. Nome di Gesu. E la

pieta romana diede altresi bella dimqstrazione del suo fervore in S. An-
drea della Yalle ,

dove , celebrandosi il consueto ottavario dell' Epifania,

per cura della pia Societa delle Missioni, istituita dal Yen. Pallotta, nel

terzo giorno, predicandosi da un zelante P. Cappuccino contro le bestem-

mie dell' esecrando libello francese, il popolo che empiva il vasto tern-

pio, dice il Giornale di Roma del 22 Gennaio, resto si commosso, che con

moto spontaneo ed universale, non senza lagrime e ad alta voce, per tre

"volte si udi ripeterc: Benedetto Gesu Cristo vero Dio e vero uomo. Dicen-

do poi il predicatore le parole, con cui S. Pietro, illustrate da lume su-

perno, confesso essere Gesu Cristo F aspettato Messia, il vero Figlio di

Dio: Tu es Christus films Dei mm; anche queste parole furono da molti

con fervore ripetute, sicche il sacro oratore, commosso anch'egli somma-

mente, stando sul lior della predica, crede maggior guadagno il troncar-

la, lasciando il popolo in quella divota commozione.
9. Per mettere a nulla certe ciance, che qualche diario libertino man-

do attorno con una certa maligna compiacenza, e che poterono far gabbo
a qualche sempliciano, crediamo di non dover preterire sotto silenzio un
breve articolo inserito nell' Osservatore Romano del 9 Gennaio: Va pel

giornali una pretesa corrispondenza romana
,
in cui si dice, che il signor

conte di Montalembertabbia fatto un indirizzo al S. Padre, supplicandolo,
nell

1

interesse della religione, ad abbracciare i principii da esso procla-
mati nel congresso di Malines

,
e che Monsignor Dupanloup siasi recato

a Roma espressamente per patrocinare questa causa. Nessun vero catto-

lico, e tanto meno il celebre oratore francese, ardirebbe mai d' insegnare
al Sommo Pontefice, con quali principii siano da tutelarsi gl'interessi del-

la Religione; e d' altra parte e troppo noto, che la Santa Sede non accet-

terebbe mai
teprie , le cui conseguenze potessero trovarsi in opposizione

colle sue dottrine e colle sue tradizioni. Dopo cio e superfluo 1' aggiu-

gnere, che in tutto questo cicaleccio di giornali non vi 6 nulla di vero.

In quanto poi all' illustre Vescovo d' Orleans, uoi annunziammo, tin dal-

1' arrivo, la yera e nota cagione della sua venuta in Roma, che fu quella
di ristabilirsi in salute .
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10. Nello slesso giornale n. 6 leggesi pure la seguente avyertenza: La
France pubblica, nel suo numero del 6 corrente, una corrispondenza di

Roma, intorno ai dolorosi fatti accaduti tra Albano e Castel Gandolfo ,

nella sera del 25 Dicembre scorso. Le nostre informazioni ci permettono
di dichiarare questa yersione totalmente inesatta . Yal quanto dire, to-

talmente falsa.

Questa avvertenza e di non poco momento. Imperocche non solo la

France, ma principalmente i giornali che fan mercato di calunnie e d'im-

posture, a servigio del Piemonte ed a strazio del Governo pontificio,
come la Patrie, il De'bats, YInde'pendance Beige, e simili

,
narrarono per

hocca dc' loro corrispondenti un cumulo di falsila enormi intorno a quei
fatti. Sinche le inquisizioni giudiziarie, che si fecero dalle autorita fran-

cesi e
pontijicie,

non avranno pubblicato cio che fu messo in sodo intorno

a quelli, noi crediamo doverci astenere dal riferirli. Ma ben possiamo fin

d' ora affermare che , salvo forse in qualche circostanza di poco o niun

momento, chi vupl indagare lealmente la verita, almeno per riscontri,

non dee lasciare di cercarla nell' Osservatore Romano nei num. 4 e 12 ;

epiu ampiamente nel Monde del 31 Dicembre 1863 e del 2, 10 e 12
Gennaio

; ovyerp nel Journal de Bru.relles del 1, 6 e 10 Gennaio ; ovvero

nel Memorial diplomatique del 10 Gennaio. Imperocche le cose ,
come

furono esposte da questi diarii, non poterono essere negate da yenmo ;

e la France, che si prpvo ad impugnare il Monde per un punto accesso-

rio, fu costretta a disdirsi per autorevole dichiarazione della persona
tratta da lei in iscena.

GRIN DUCATO DI TOSCANA 1. Protestazione di S. A. I. e R. il Gran Duca Fcr-

dinandq IV contro larndita del beni del Demanlo, della Chiesa e dei

pubblici Istiluti 2. Furto pubblico e dilapidazione di privata proprieta.

1. Venne pubblicata nella Gazzetta ufficiale di Vienna, pel
Memorial

diplomatique, ed in
mpltissimi diarii si t'rancesi e si italiani, la seguente

protestazione di S. A. il Gran Duca di Toscana, Ferdinando IV, contro

gli attentati
ladrpneschi di quella mano di settarii, che, per yia di tradi-

menti e di perfidie, s' impossessarono della Toscana, e ne dilapidano le

proprieta pubbliche e private.
La Provvidenza nei suoi disegni imprescrutabili non Ci ha concesso

ancora di tornare in mezzo ai
Npstri

diletti Toscani. Nella espettativa
del giorno, in cui questo ardentissimo voto del Nostro cuore sara esau-

dito, e confortati dall' intima convinzione che non puo essere ormai lon-

tano
,
Noi seguimmo frattanto con dolorosa sollecitudine 1' andamento

delle condizioni tristissime, che il Governo sardo ha fatte al paese, oye
nascemmo e di cui siamo il Sovrano legittimo. E Ci attristammo ogni

qualvolta gli interessi toscani soffrivano un detrimento ,
e piu largo si

faceva il campo su cui saremo chiamati a compiere T opera Nostra ri-

paratrice.

Dppo aver calpestato quei diritti di autonomia, che le tradizioni ,
le

abitudini, le glorie patrie consigliavano a serbare intatti, e che i
piii

so-

lenni Trattati sanciscono, il Governo usurpatore attenta successivamente
con mano fedifraga a tutto cio, che da quelrautonpmia deriyava,

e su cui

il benessere dei Nostri popoli troyo per lunga serie di anni le sue fonda-

menta ed i mezzi al suo progressive sviluppo.
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Travolta essa pure pel
vortice spaventoso, che e per ingoiare gli

ultimi rest! delle risorse tinanziarie italiane
,

la Toscana vede pra
i suoi

beni messi in vendita, e cio che la paterna ammioistrazione dei legittinii

Principi seppe conservare con cura gelosa, per npn aumentare le pubbli-
che gravezze , va a divenire adesso pasto insufficiente alle esigenze fa-

meliche di un deficit senza confine.

Mpltiplici e ripetute dpmande Ci pervengpno, ondeNoi solennemente

protestiamo contro tale misura. Le precedent! proteste del Nostro A ugu-
sto Genitore e Nostre Ci dispensavano dal ripeterle nei casi speciali ;

giacche per esse si dichiaravano irriti e nulli tutti gli atti del Goyerno

usurpatore in Toscana.

Cio nondimeno, mentre Ci riferiamo a quelle proteste e le mantenia-
mo nella raassima

Iprp
latitudine

;
vista pero la gravita della cosa, e per

far novamente certi i Toscani, che la voce del loro Sovrano
legittimp

risponde serapre ai bisogni del paese e ne difende instancabilmente i

sacrosanti diritti
, non abbiamo esitato un rnomentp a protestare deno-

minativamente, siccome protestiamo nel modp il piu solenne
,
contro le

alienazioni o contrattazioni di quahinque specie, che dal Governo usuf-

patore possano effetluarsi, di beni-fondi dello Stato in Toscana, dichia-

rando che non saremo per riconoscerle
,
e diffidando chiunque averse in

animo di concorrervi.

poiche yi
sono purtroppo fondati motiyi di temere, che, sotto 1' ira-

pero di necessita sempre rinascenti, altre misure dello stesso genere pos-
sano esser prese dal Governo illegittimo ;

cosi noicrediamo opportune di

protestare (in d' ora denominativamente
,
ed in modo non meno solenne,

contro la alienazione e 1'esportazione degli oggetti che formano parte dei

Musei e delle Biblioteche del Gran Ducato, e contro le alienazioni o con-

trattazioni che, sotto qualsivoglia forma e coll' apparenza di qualsivoglia

compenso, potesserp
esser fatte dal Governo illegittimo, dei beni-fondi

appartenenti alle Chicse, alle Corporazioni religiose, ai Pii Stabilimenti

e agli Istituti di pubblica beneficenza, in dispregio del diritto di proprie-
ta e dell' alto scopo religioso o umanitario, a cui le rendifce di quei beni

sono destinate. Lindau
,

li diciassette Decembre mille ottocento sessan-

tatre. FERDINANDO .

La Nazione di Firenze, del 5 Gennaio, a nome de' padroni , alia man-

giatoia de' quali essa partecipa con tutta 1'ingordigia de'giudei e de'rin-

.negali, invoco contro questa protestazione il nuovo diritto inaugurato pel
1859, e

sorrettp
dalle armi vittoriose di Magenta e Solferino, il diritto cioe

del fatto compiuto; e scrisse per ischerno : queste solenni dichiarazioni

hanno avuto il torto di giungere, quando gia le vendite erano cominciate.

2. Noi non ci ripromettiamo per certo, che i settarii impadronilisi del

Piemonte, come di quasi tutto il
restp

d' Italia, facciano qualche capitale
dei richiami del Gran Duca

;
anzi teniamo per fermo che essi non esite-

ranno punto a dilapidare, per un terzo del loro valore, i beni di cui si
^trat-

ta, come si usa fare dai ladri-per trar
profittp

del bottino doyutp all'one-

sta loro industria Ed in pensar cosi non andiamo solo per via di conget-

ture, ma sopra buon fondamento di fatti, non avendo tin qui veduto, che

alcuno dei mentovati ladri abbia potuto dimostrar falso cio, che leggevasi
nel Firenze del 2 Gennaio, il quale impunemente stampo quanto segue:

Siamo proprio alia vigilia del fallimento I I padroni, legittimi onq
non importa, bevuta una bella pozione d'elleboro, o una bella fiala di
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acqua di Lete, mctton mano alia mobilia de' loro palazzi ;d'una parte ne
fanno tanti lotti a cosi vil prezzo, che parrebhe proprio che si trattasse di

roba rubnta; di un'altra parte, come sarebbe lucerne e altri utensiii di

bassa risma, ne caricano tanti barrocci e la spacciano, eome ferravec-

chie, sul S. Lorenzo. Cosi e accaduto alia mobilia del palazzo della Cro-

cetta
,

il quale da residenza reale passa a uso di uffizio della direzione

generate del demanio.... E la mobilia del palazzo della Crocetta ,
come di

tutti gli altri palazzi e delle case reali
,
era ed e proprieta priyata del prin-

cipe Leopoldo II. Ora il mettere le mani in quel di altrui, ciascun sa con

che nonie si chiama; e il cay. prof. aw. presidente Puccioni I' ha inse-

gnato a tutti per lunghi anni, dalla Cattedra di istituzioni criminali, cpn-
cessagli temporibus illis dal Governo di Leopoldo II, al quale si vien

manomettendo la roba.

Anche il magnifico opificio dei lavori in pietre dure si dice, che sia

stato spogliato di non pochi oggetti d'antichita, i quah non son neppur
passati nel museo nazionale o del medio evo, che deve aprirsi nel palaz-
zo pretorio. Vuolsi all'incontro, che gli oggetti abbian fatto un giro assai

piu lungo; tanto da non
trpvar piu la via di tornar a casa. Anche la Gal-

Jeria delle pietre dure e, piu ancora della mobilia del palazzo della Gro-

cetta, proprieta privata di Leopoldo II; giacche non si tratta di lista ci-

vile, ma a oggetti comprati da lui ,
a denaro contante del suo scrigno

particolare. Tempo fa quella bupna lana del fluoncompagni si becco dal

Governo di Bettiao Ricasoli, a
titplo

di buori andata, e a pretesto di buon

servito, una bella tavola a mosaico; e per quante Pasque sien passate,
non gli e venuto scrupolo di restituzione. Ora si seguita del medesimo

passo, quasi che anche la galleria delle pietre dure sia un podere da sfrut-

tare, avutp in legato dal padrone legittimo. Se si va di questo passo, an-

che il David di Michelangelo, anche il Giulio II di Raifaello, anche la

Torre di Giotto, diventano pasto demaniale ed ingredienti della grande
marmitta governativa .

SYIZZERA ITALLVNA. (Nostra corrispondenza } 1. Adunanze della Societa sviz-

zera dl*Pto /.*- 2, Societa degli student! 3. II tiro federale alia ca-

rabina volto a servigio della demagogia 4. Approvazione del trattato

di Torino, sopra i beni della mensa vescovile di Como.

1 . Non sara discaro a' lettori della Civilta Cattolica 1'avere qui un cen-

no d'alcuni precipui avvenimenti, onde si puo inferire lo stato presente
della Syizzera italiana, e che hanno stretta relazione colle cose toccate

nell' ultima corrispondenza inserita nel vol. VII, pag. 371-75.
Nel giorno 18 a Agosto del passato anno 1863 raccoglievasiin Lugano

la sezione Ticinese della Societa svizzera, denominata da Pio IX, sotto

la presidenza dell'Aw. Consigliere'Angelo Taddei
;

il quale aperse le se-

dute con un fervido e ben apprppriato ragionamento ; dopp di che si en-

tro subito nella disamina di yarie quistioni, tutte conformiallo spiritoed
allo scopo di questa Societa, indirizzata a vantaggiare gl'interessi eattoli-

ci e dit'enderli dall'oppressione de' radicali. Dei circa 500 Ticinesi che
sono ascritti a questa Societa, convennero in Lugano oltre a 60

; che gli
altri per varie ragioni ,

e principalmente per le
cpndizioni politiche in cui

versa questo paese, ne furono
impediti.

Si
traltp

con molta sodezza, ira

gli altri
, 1'argomento cosi grave della liberta d' insegnamento, tanto ne-
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cessaria per porre qualche argine al rovinoso sistema istituito e mante-
nuto da'prevalenti radical!. Quindi si deputarono due socii, che dpvesse-
ro rappresentare la sezione ticinese all' assemblea generate ,

e si elesse

il Comitato dirigente pel 1864.

Nei giorni 26 e 27 dello stesso mese si tenne poi ad Einsielden la

mentovata assemblea generate della Societa di Pio IX, alia quale inter-

vennero piu di 300 eletti suoi membri, che rappresentavano tuttele 120
sezioni di tal Societa nella Svizzera. I! luogo alquanto rimoto, e posto
ftior di mano, impedi che il concorso de' socii fosse maggiore ;

ma per

compenso si ebbe che i presenti fossero in gran parte perspnaggi scelti

e di non mediocre influenza, ed alcuni di essi anche illustri in Europa
per celebrita storica o scientifica, come 1'IIurter, I'Andlaw, presidente
della Societa alemanna di Pio IX

, ed il Moy professore di diritto nel-

rUniyersita d' Innspruk ed uno dei piu riputati giuristi alemanni.

Prima di tulto si assistette alia santa Messa ed ai divini uffizii in suf-

fragio dei defunti della Societa, che in quest' anno furono da 130
; poi si

passo nella gran sala delle scuole comunali
, molto bene adorna di ghir-

lande ,
arazzi

,
emblemi federali e pontificii ,

con epigrafi allusive alia

circostanza. II Presidente Conte Scherer parlo ,
come sempre egli suo-

le, con semplici ma savie parole, dando cpnto del Congresso caltolico

di Malines , ragionando delle condizioni religiose in che versano i yarn
Stati d' Europa , sponendo 1'importanza di sempre piu stringersi in ac-

cordo di fratelli, per conseguire il trionfo del Cattolicismo, che e lo scppo
ultinio della Societa

;
e riprometteadosi dalla protezipne della Yergine

d'Einsielden quegli incremenli, che sono il desiderio di tutti i socii. Efu
inyero consolantissimp spettacolo quello che offerivasi da tal riunione di

personaggi cospicui, i quali si salutayano con quel : Sia lodato Gesii Cri-

sto sempre sia lodato, che e una protestazione di fede e d'amore con-

trapposta all'empieta moderna ed ai conati delle sette. E cosi, com' erasi

cominciata, nel dplce nome di Gesu, si fini questa adunanza, in cui si

trattarono gli affari della Societa, e si fermo il da fare nell'anno yegnente.
2. E pur bene che sappiasi,non piccolo giovamento ricavarsi da un'al-

tra Societa costituita nella Syizzera da oltre a 23 anni
,
ed appellata

degli Studenti
;
lo spirito e lo scppo della quale si compendia nel mot-

to
spciale: virtu, scienza, amimta.Essa noyera gia piu dl 600 membri,

tutti gipvani studenti cattolici
;

i quali, pieni ancor essi di buona volonta

e devotissimi all'apostolica Sede romana, tennero 1'annuale loro radu-

nanza, nei giorni 14 e 15 dello scorso Settembre in Sarnen, nell'Unter-

wald. II ch. Ab. Mermillod indirizzo loro una feryida lettera, con cui,

lodato altamente il santo proposito pel quale adunayansi
,

li esorto ad es-

sere memori che 1'avyenire sta nelle mani della gioyentu,
e ad

inspirar-
si negli esempii del B. Nicolo di Flue, per armarsi di coraggio cristiano,

rassop'arsi
nel convincimento

religipso , confortarsi al pienp adempimen-
to dei doveri verso Dio e la patria ,

sotto la materna direzione della

Ghiesa.

3. Le annuali raunate de' carabinieri svizzeri
,
da tutti gli Stati della

Confederazione elvetica, in un luogo prefisso, per ivi dar saggio della

loro perizia nel maneggio di quell'arma, che e la carabina, si appropria-
ta alia difesa di queste montagne e di queste valli ,

erano effettp
d' una

istituzione assai lodevole, che giovava a stringere in unipne di fratel-

lanza i popoli de' diversi Cantoni
,
ed a manteneryi] lo spirito militare.
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Ma dacche la demagogia pose sua sede in Isvizzera
,
ed i radicali si re-

carono in mano la soinma delle cose
,
anche i convegni pel tiro federate

della carabina divennero opera settaria
,

e congiunture propizie per te-

nervi i comizii de' demagoghi d' Europa. Se n'ebbe chiara prova nel Lu-

glio del 1863 a Chaux-de-Fonds, dove s'avvicendarono ad arringare,
con frenetiche parole, i piu avventati fra i setlarii svizzeri

,
tedeschi ed

italiani
,
ed il Garibaldi ed il Mazzini vi riscossero gli onori d'una specie

di presidenza titplare.
Non e dtfopo aggiungere altro

, perche si capisca
che il tema dei discorsi volgeya costantemente a sfogo delle smanie infer-

nali, onde costoro sonqagitati
contro Roma papale, contro il Governo dei

preti, contro la tirannia del caUolitismo, di cui si bandiva necessario lo

sterminio. E cosi si parve chiaro cio, che da pezza gia sapevasi ,
cioe

che la Svizzera, sotto la dominazione de'radicali, diyenta il cpvo della ri-

voluzione europea ,
e qui si formanp i disegni ,

si divisano i mezzi
,

si

organizzano le spedizioni di venturieri
, e si appresta la caduta dei troni

e la guerra contro la religione, con la certezza di trovar poi nella
Syiz-

zera un asilo sicuro, pel caso che gli eventi non rispondano ai conati di

questi facinorosi.

4. Andarono deluse le speranze de'
cattplici

ed anche dei non cattolici

ma onesti uomini del Ticino, quanto alia risoluzione sopra il trattato col

Governo di Torino
,
intorno al riparto dei beni della mensa yescovile di

Como, e la separazione del Ticino da quella Diocesi ^. Nella assemblea

federale in Berna fu posta in dibattimento, alii 28 del passato Luglio, que-
sta grave quistione, data prima alia disamina di una Coramissione. I piu
di questa , capitanati dal tristo Hungherballer di S. Gallo

,
uno dei cam-

pipni della separazione, e tutto radicale, volleroche il rapporto si con-

<jhiudesse con queste parole : La maggioranza della Commissipne, d'ac-

cordo col Governo del Ticino, opina che la progettata convenzione pos-
sa ritenersi (sic) favorevole alia Svizzera , e quindi le si debba accordare

Ja ratifica deirassemblca federale. La minoranza, rappresentata dal cat-

tolico Segesser di Lucerna, proponeva: Che non si deve entrare in di-

scussione, tinche la convenzione non abbia ottenuta la formale ratifica

delle corapetenti autorita cautonali del Ticino e dei Grigioni. La mino-
ranza faceva questa prpposta, partendo

dal principio, che un trattato che

riguardava gli interessi parziali di un Cantone, doveva essere rettificato

dal
rispettiyo

Governo
;
e poscia potevasi conceder anco dai poteri della

onfederazione la loro ratifica
; questp era ragionar logico. Ad onta di

una si chiara proposta, quale fu il risultato? II sig. Hungherbuller co-

si disse in un lun^o discorso
,
con cui difese il suo rapporto: Sarebbe

stato a desiderarsi che anco sui beni della mensa arcivescovile di Milanp
si fosse fatto un riparto piu equo e giusto; ma non fu possibile, e si

doyette star contenti a ripeter una quota, propprzionalmente la migliore,
dei beni della mensa diComo. II clero ambrosiano essendosi richiaraato

contro questo rovinoso trattato, soggiunse: Aver ragione il clero nel suo

riclamo
,
ma siccome questa rimostranza non e diretta a migliorare la

convenzione
,
ma per avversare la riparazione (

bello 1 si vuol giudica-
re anco delle intenzioni) , percio non dpyersi tener calcolo di questo ri-

chiamo. Chi non resta stordito a simili ragionamenti in un consesso

di una nazione? Egli e quanto dire: Yoi avete ragione ;
ma siccome

4 Civ. Catt. Serie V, rol. VII, pag 374.
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la yostra ragione non torna a conto a noi
, la si deve scartare ! Quasi

che non sia piii una la giustizia ,
come la verita. JDopo questo famosa

discorso , modello di logica radicale , senza punto considerare le sode

ragioni dette in contrario dal chiarissirao sig. Segesser, la convenzione

malaugurata fu approyata da 62
yoti

contro 13. Cosi la separazione del

Ticino dalle Diocesi di Como e di Milano puossi considerare come un
fatto compiuto.

STATI SARDI 1. Parole di \7

ittorip
Emmanuele nel ricevimento pel Capo d'an-

no 2. Bando del Garibaldi ; disegrii del partito d'azione 3. Gircola-
re del Ministro per gli affari interni ai Pretetti, contro i Garibaldini
4. Legge per la repressione del brigantaggio 5. Yiolenze crudeli del
Prefetto di Milano, sig. Villamarina, contro Mons. Caccia 6. Morte del

prete Avignone 7. Richiami del clero e de' cattolici in difesa di Mons.
Caccia, che viene liberate 8. Scoprimento deli'arca e delle reliquie di
5. Ambrogio, descritto \\z\YOsservatore Cattolico.

1. Furono ricevute a udienza da Vittorio Emmanuele II, il di 1 Gen-

naio, le deputazioni del Senate e della Camera
,
che doyeano presentar-

gli i consueti augurii pel Capo d'anno. II telegrafo fu sollecito di annun-
ziare a tutla Europa, che il iigliuolo di Carlo Alberto, accettando quegli

augurii , rispose con qualche cosa di piu positive ;
cioe raccomandando

al Senate di spicciar presto e sancire i disegni di legge pei moltiplici e

gravi balzelli, renduti necessarii onde sopperire ai bisogni dell'erario; te-

nendo per fermo, che i popoli farebbero con tripudio e generosita i sagri-
fizii richiesti dalle condizioni della patria. Ai Deputati poi espresse il suo

rammarico, che il 1863 non avesse creato congiunture propizie, per coni-

piere la redenzione d' Italia, ossia per impossessarsi di Roma e di Vene-
zia. Ma ne li consolo con accennare, che il 1864 presentavasi sotto mi-

gliori auspicii, attese le complicazioni europee, le quali pero bisognava

aspetlare che fossero meglio detiuite; e conchiuse che in ogni evento
il paese potrebhe fare assegnamento sopra di lui

,
com' egli ayea tut-

ta la fiducia nel concorso del paese. Questi proposili rispondono egre-

giarnente ai voti del Ministero e della Camera di Torino
;
resta a vedere

se Dio, innanzi a cui tutti gl'Imperatori e Re, e tutte le Camere sona
un bruscolo di polvere, yorra lasciarli eseguire. Noi speriamo che no.

2. Per yerita, guardando ai procedimenti delle grandi Potenze, sareb-

be opera perduta il venirdivinando queilo che esse yoglian fare. Da gran
pezza la diplomazia sostitui 1' ulile al giusto; ed al rispetto dei trattati

yenne surrogata la le^ittimila della forza prepotente. Cio posto, non sa-

rebbe da meravigliare se il 1864 dovesse rassomigliare al 1859, od
al 1848, secondo che avessero il soprayvento queste o quelle fazioni,

che in quasi tutta Europa si vengono disputando la spmma delle cose.

Certo e che i Mazziniani, pur coll'intento di asseguire il medesimo scopo

propostosi da Vittorio Emmanuele II, di redimere /' Italia intera, sul co-

minciare di quest'anno ripigliarono con piu ardore chemai i loro maneg-
gi. II Garibaldi istitui un Comitato centrale unitario, nomino supi rap-

presenlanti , ufficiali e tesorieri
; deputo, come suo alter ego, il cittadino

Benedetto Cairoli
;
e da Caprera mando pubblicare sul Diritto di Torino,

del 18 Gennaio 1864, un bando, con cui incito gl'Italiani a riordinarsi

intorno a quell' unico centre (il Comitato) ,
e riconoscere la sua autorita,

ed a ritenere per mie le istruzioni che da esso Comitato, o da' suoi dele-
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gati, saranno impartitc. II foglio del Viritto, che
pubblico q

do, fn, in vero, sequestrato ;
ma con tanta benignita che 1'ebb

[uesto ban-

>ero quanti
vollero; e

certp pervenne anche a noi. Pare che il disegno della demo-
crazia fosse gia cominciatp ad attuare, e gioya dire, almeno -iu modo
di conghiettura, quale egli si fosse, e quale si rappresenta

da mplti.
E da sapere che appunto di que' giorni ,

in cui il Garibaldi pigliava

pubblicamente le redini del Governo della democrazia italiana ,
si sco-

privano in Francia e si carcerayanp in Parigi quattro sicarii italiani, due
dei quali decorati della medaglia di Marsala

,
stati percio nelle tile dei

campioni eletti del Garibaldi. Questi sicarii aveano in loro potere otto

bpmbe fulminanti, quattro pugnali avvelenati , pistole a rivoltelle , e si-

mili arnesi
;
e non dubitarono di confessare che essi doveano assassinare

Napoleone III. Non sappiamo se questo fosse disegno da effettuarsi,

come nel 1858 si lento dall' Orsini, dal Pieri e lor
consprti ; oyvero solo

uno spauracchio , per muovere qualcuno a cpmpiexe il cominciato nel

1859. Fatto sta, che la corrisppndenza delle circostauze fra 1'attentato,

che meditavasi di fare in Parigi, ed il moyimento garibaldesco in Italia,

non potrebbe essere piu spiccata. Scoppiata la splleyazione qui o cola,
dovea il Governo di Torino o muovere coi mazziniani contro Yenezia, p
combatterli

;
nell' uno e nell

v

altro caso la democrazia avrebbe trovato il

suo vantaggio. Ma la Polizia francese scovo i sicarii
,
ed il Governo di

Torino fu costretto a rientrare, per ora
,

nella via che condusse il Pal-

lavicinp ad Asprpmonte ed il Garibaldi mezzo storpiato alia Caprera.
3. Difatto il Ministro sopra gli affari interni , sig. Peruzzi ,

veduta la

mala parata in Parigi, dovette spedire, alii 21 Gennaio, una Circolare ai

Prefetti
,
che ya stampata in quasi tutti i giornali ,

con cui prese
ad in-

culcare che si vigilassero i moti del partito ffazione, per impedire un
ritorno a' dolorosi fatti del 1862; prescrivendo di combattere con tutti i

mezzi legali e con 1'autorita giudiziaria codesti
cpnati, perche il Mini-

stero non lasciera usurpare a veruno 1'autorita (d'indirizzare la cosa pub-
blica), ed e fermamente deciso di prevenire o reprimere ogni tentativo di

tal genere. Difatto al Diritto fu
intentatp, pel bando del Garibaldi ,

un

processo ,
con imputazione di tentativo di abbattere 1' autorita del Re e

delle leggi. E piu altri diarii garibaldeschi, o mazziniani puri ,
furono

egualmenti sequestrati. 1 fatti chiariranno se queste siano lustre da gab-
bare i gonzi, come quandp il Cavour mandava 1' armata navale ad inse-

guire e combattere il Garibaldi per impedirgli lo sbarco in Sicilia
;
ovve-

ro se siano effetto di leale esecuzione degli ordini ricevuti dal padrone di

Parigi, come nel 1862, quando al Garibaldi si diede la lezione di Aspro-
monte.

4. II Parlamento si
riapri,

e de'suoi lavori parleremo di proposito nel

seguente quaderno. Qui ci basti accennare, che la legge per la repressione
del brigantaggio , che dovea aver effetto solo tino al 31 Dicembre 1863

,

fu^mantenuta, con insensibili
modifjcazioni,

fino a tutto 1' Aprile 1861
;
e

cio fu decretato, malgrado una fortissima opposizione di Deputati napoli-
tani e siciliani, da 150 contro 46 voti, essendo 196 quelli che diedero il

suffragio.
5. Ma per lo meno puo dirsi che contro i brigand si bandisce una leg-

ge, e non si commette tutto all' arbitrio de' Prefetti. Cos! non accade ri-

spetto a'Vescovi, pei quali
non si ha yerun riguardo. Chi vuol avere mi-

nuta e vera notizia delle vessazioni tiranniche adoperate dal Prefetto di
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Milano, sig. Di Yillamarina ', contro Monsig. Caccia, Vicario capitolare,
di quella tribolata diocesi , vegga o YArmonia

, o YOsservatore Cattolico

di Milano
;
e ne fremera di sdegno. Tomato 1'egregio Yescovo a Monza,

capi la grandezza del
pericplo corso, iron tanto dalla sua persona, quanta

dalla Diocesi, qualora il Pisanelli 1'avesse carcerato
,
a quel modo e COB

quel dirittp
che si usa verso il Card. Arcivescovp di Fermo. Fu dunque

sollecito di provyedere a simile occorrenza, nominando suo Pro- Vicario

un ottimo ecclesiastico
, degnissirao di tal carica

, Mons. Pertusati. A.Y-

Tertasi che questa scelta era stata in qualche modo convenuta in Torino
tra Monsignor Caccia ed il Pisanelli ,

come ricavasi da una lettera del

deputato Boggio ,
riferita neli'ffmfd Cattolica, num. 72. La consorte-

ria de' preti scismatici ne ando in furore, e sommosse un branco di raar-

niaglia a fare una dimostrazione contro il Vicario ePro-Vicario, coi soliti

abbasso e morte. La
pplizia

lascio fare: poi il Villamarina scrisse a Tori-

no che que' due Prelati turbavano 1' ordine pubblico. II Pisanelli rispose

sequestrando 1' assegno dovuto dalla mensa vescovile al Vicario ed'alla

Curia.

Questo non bastava alia combriccola scismatica
;
ed un deputato Bel-

lazzi tolse 1' incarico di muovere interpellanza nella Camera al Pisanelli
,

contro Mons. Caccia. II Ministro se ne sbrigo dicendp, che la causa gia
stava

discutendpsi in Consiglip di Stato; ma, percontinuare nella politica
di Pilato, fu scritto al Villamarina che all' uopo, per motiTO d'ordine pub-
blico, dovesse mandare Mons. Caccia a Torino. II ViDamariha non sel fe-

ce dire due voile, e mando intimare aH'ottimo Prelato la partenza per co-

la, entro 48 ore
,
ad audiendum verbum

, come risulta dai document! ri-

leriti ne\YUnita Cattolica del 15 Gennaio. Mons. Caccia scrisse a Torino
Len due volte, per dare ragione del non poter ottemperare a qiieli'ordine,
si per mantenere i suoi diritti, e si per cagione di sanita.il Prefetto man-
do gendarmi per condurlo via di forza; ma non poterono perche il Prela-

to era non poco infermo. Allora furono posti gendarmi alia porta della

sua stanza c fu vietato Taccesso ad ognuno, eziandio de' suoi streiti con-

giunti, salvo un infermiere, il quale si frugava ad ogni volta che doveasi

accostare all' infermo.

G. Cotali indegnita erano effetto delle pratiche d'un branco di pessirai

preti, che da lungo tempo si travagliano a gittare la scisma nella Dio-

cesi
,
ad abbattere la disciplina ecclesiastica e calpestare tutte le ragioni

della Gerarchia e dei sacri Canoni. Larabbia di costoro contro Monsignor
Caccia li trasse a fargli una guerra implacabile ,

massime dacche, per
istretto debito di coscienza, egli ricuso di dare 1'istituzione canonica a tre

preti, che il Pisanelli
, appunto un anno fa, avea nominato

canpnici , ed
a' quali fece pagare le rendite del benetizio, di cui non erano investiti.

Di quest! tre infelici
,
uno

,
il piu cospicuo ,

il prete Giovanni Battista

Avignone, gia ricompensato de' suoi
seryigi

al Gpverno con la carica di

Subeconomo pei beni ecclesiastici
,
mori quasi di subito nella notte dal

IS al 16 Gennaio
;
ed eccp quello che ne dice 1' Unitd Cattolica del 1^:

La Lombardia chiama il defunto Y antesignano del clero liberalc
;

la

Perseveranza nota, che era uno de tre Canonici nominati ultimamente

\ Costui e quel medesimo che serfi di mezzano al Cayour per pattejjgiare
con la Francia

i soccorsi alia rivoluzione italiana del ^859; ed era rappresentante del Piemonte a ISapoIi >

quamlo vi si ordiva la trama per isbalzare dal trono, comprandone Ministri e piu Generali f

il Re delle Due Sicilie, Francesco II.
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dal Re nella metropolitana milanese; la Gazzetta di Milano prcvede il

sogghigno della reazione, liberata inaspettataraente da im temuto avver-

sarip
. Oh conie sono poco conosciuti i cattolici 1 Essi combattono i

vivi,non sogghignano sui morti. L' Unitd Cattolica non ride, ma piange
sulla tomba dell' Avignone, e piange tanto piii se e yerp il racconto del

Carroccio (16 di Gennaio) ,
che cioe 1' Avignone richiesto dal confes-

sore nel momento di rendere 1'anima a Dio, se nulla avesse a dolersi di

scritti deltati odottrine professate Nulla, rispose; io credo d'aver tutto

fattp
a tine di bene. L' Avignone mori d'una cancrena inteslinale. I

suoi funeral! ebbero luogo il 18. La salma venne trasportata alle 9 1./2 del

inattino alia chiesa di S. Babila, e di la il funebre convoglio s' avvio al

cimitero di san Gregorio. II Carroccio del 17 annunziava, che i funerali

sarebbero stati onorati dalla presenza del Prefetto Villamarina , del Sin-

daco Berretta, ed anche daH'intervcnto della Guardia Nazionale e d'una

rappresentanza deU'emigrazione yeneta con bandiera.

La combriccola scismalica si sarebbe yergognata di scorgere il dito di

Dio in
queslp sparire subitaneo dell'Avignone dalla scena dei torbidi per

essa suscitati
; anzi colse 1'occasione de' funerali per eccitare nuova di-

mostrazione contro la Curia, coi soliti abbasso. Tutto questo s' intende

ageyolmenle da chi sappia quello che un corrispondente dell' Armonia

(n. 16) le scrisse da Milano: Era 1'Ayignone autore del Conriliatore ,

e promotore della Societa ecclesiastica ,
che il Santo Padre condanno

pubblicamente ;
era 1' antesigaano ,

il maestro ,
1'oracolo del Clero lom-

nardoribelle alia Santa Sede: titoli tutti questi sufficient! al Villamarina

per nominarlo Canonico del Duomo
,
ed al Superiore dipcesano per ricu-

sarlo. Gli altri due che con lui erano stati cosi intrusi
,
e si pigliarono

rendite ecclesiastiche di beneticii non ottenuti, sfidando le censure cano-

niche
, sono i preti D. Airoldi, e D. Lega; che teneyano i lembi della

coltre funebre dell' Avignone , quando ne fu portato il cadavere al se-

polcro.
7. Intanto il trattamento indegno inflitto a Monsi^nor Caccia avea

eccitato lo sdegno di quante sono le persone dabbene in Milano. Alcuni
illustri personaggi furono dal Villamarina , per indurlo a mitigare quei

rigpri , e permettere almeno 1'accesso del Confessore presso 1' infermo ;

ed il nobile Prefetto rispose con ischerno: che Monsignor Caccia era cosi

santo da non bisognarne. Ma alia perfine cedette
,
e permise che solo al-

cuni de' piu intimi congiunti, designati di persona ,
ed un prete, purche

Don fosse 1' ordinario Confessore
, polessero visitare 1' infermo. Veduta

1' inutilita di tali ufficii
,

altri personaggi andarono a Torino
, per richia-

marsi di tali violenze
,

vili e brutte quanlo illegali e crudcli, contro un
Patiizio milanese. Questo valse a qualche effetto. I Gendarmi furono
tolti via dalla porta della camera

,
e Monsignor Caccia ebbe avviso che

per ora non avrebbe altre molestie cotali. Con cio furono , se non paghi
al tutto, almeno consolati i voti della massima parte del Clero e del po-

pplp
di Milano

;
i cui sentimenli ben si fecerp manifesti da cio, ohe Y U-

nitd Cattolica avea gia raccolto di cola ,
alii 20 Gennaio , non meno di

L. 3,479.66 per fame omaggio d'una croce pettorale all'egregio Monsi-

gnor Vicario.

8. Un' altra anche piii lieta e consolante novita pei cattolici Milanesi
ayvenne nel giorno 14 di Gennaio

,
e fu la scoperta delle sacre reliquie

Serie V, vol. IX, fasc. 333. 24 30 Gennaro 1864.



370 CRONACA

di S. Ambrogio, e dei SS. Martiri Gervasp e Protaso, che si trovarono

precisamente nell'arca preziosa di porfido, in cui le collocava, nell'anno

836, Angilherto II, Vescovo di quella diocesi
;
anzi fa rinyenuto persino

1'avello primitive, in cui S. Ambrogio avea riposte le reliquie dei santi

Martiri ,
e 1' altro in cui poscia fu deposto il

sacrp suo corpp neli' Aprile
dell' anno 397. Siccome ci proponiamo di dare intorno a cio piii ampia
notizia, con miglior agio , per ora ci basti invitare caldamente i nostri

lettori a prpcacciarsene precisa contezza nelle belle scritture del ch. Dot-
tore Biraghi e di Monsig. Proposto della Basilica Ambrosiana, inserite nel

piu volte commendato Osservatore Caltolico del 19 e del 21 Gennaio.

Molte altre e gravissime cose avremmo qui a soggiungere quanto agli
Stati sardi

;
ma la mancanza di spazio ,

e la promessa fatta di compiere
la narrazione de' fatti d'America, ce lo vieta nel presente quaderno. Del
resto i nostri lettori non iscapiteranno punto coll' aspettare lino al ventu-
ro

;
che le cose saranno cosi meglio accertate. Per altra parte e chiaro,

che il Governo di Torino e la rivoluzione italiana fanno il precipuo loro

assegnamento sopra 1' indirizzo, che riceveranno la politica e la diploma-
zia, in Francia dallo spin' to liberale che vi soflia

,
ed in Germania dalla

democrazia e dai litigi tra le grandi e le minori Potenze , e dal conflitto

con la Danimarca. Delle quali rilevantissime quistioni, per non istrozzarle

qui in pochi cenni, diremo distesamente nel prossimo quaderno, quello
che troveremo posto in sodo.

II.

COSE STRANIERE.

AMERICA SETTENTRIONALE (Stati Uniti. Falti predpui del 1863). 1. Condizioni

delle parti belligeranti 2. Bando del Lincoln contro i Confederati

3. Sono reietle le nuove proposte di conciliazione fatte dalla Francia

4. Risoluzionl del Gongresso di Washington contro ogni ingerenza stra-

niera 5. Congresso <ie' Confederati a Richmond
; messaggio del Presi-

dente Davis 6.1 Federal! muovono per la terza volta contro Rxhmoncl;
loro dis fatta a Chancellorsville, e ritirata 7. Morte dello Stoneval 3dik-

son 8. Fatti d'arme nel Tennessee; attacchi de'Federali contro Yiks-

bourg e Porto Hudson 9. Rotte de' Confederati nel Mississipi ;
dislruzio-

ne d-'lla capitale cli questo Staio 10. Assedio e resa di Viksbourg e di

Porto Hudson 11. Quarta invasione de' Confederati nel Maryland edin

Pensilvania; battaglia sotto Gettyshourg 12. Carne militari ordinate

dal Lincoln
; sollevamento contro'i Negri a New-York 13. Pratiche di

conciliazione avviate dal Davis, e reiette dal Lincoln 14. Circolare del

Seward
sppra le cose della guerra; sospensione dell' Habeas Corpus

15. I Russi festeggiati a New -York 16, Si raccende la guerra nel Ten-

nessee; battaglie di Chattanooga 17. Assedio di Charleston 18. I

Confederati si ritirano nella Virginia 19. Lettere del Santo Padre] e

del Presidente Davis circa im componimento di pace.

1. La Confederazione degli Stati repubblicani dell' America settentrio-

nale, prescindendo dalle presenti loro
qivisioni politiche, stendeasi, al co-

minciare del 1863, in ampiezza non minore di 132, 630 miglia geografi-
che quadrate, e comprendeva in tutto 35 Stati e 7 territorii, con una po-

polazione totale di oltre a 31,445,000 abitanti. Erano rimasti fedeli, o
tornati all'Unione sotto il Governo di Washington, 24 Stati e 7 territorii,
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con una popolazione di oltre a 22, 676, 668 abitanti; de'quali circa

21,353,850 crano bianchi, 335,236 di colore ma liberi
,
e 432,650

schiavi. Per allra parte la nuova Confederazione, posta sotto il Governo
di Richmond, contava soli 11 Stati, con una popolazionedi soli 9, 103, 350
abitanti incirca

; de'quali 5,449,463 bianchi : 132,760 di colore ma
liberi, e 3,521, 120 schiavi. Con decreto del 31 Diceuibre 1862 il Lin-

coln avea divisa in due la Virginia, erigendp in Stato a parte 1'occidenta-

]e, ricondotta all' Unione, con 321, 650 liberi e 13, 271 schiavi
;
rimanen-

doai Confederati la parte orientale con 783, 800 liberi e 477, 594 schiavi.

Quanto alle tinanze il totale delle entrate per gli Slati federali calcola-

\asi, dal l.'Luglio 1862 a tutto Giugno 1863, in 511,646,259 dollari;

ed il totale delle spese presumevasi di almeno 988,558,777 dollari; e

pero ne risultava un deficit di 476,912,517 dollari. Per lo stesso iuter-

yallo di tempo dal 1863 al 1864, le entrate non si supponeano dover

giungere che a 2-23, 025, 000 dollari, e le spese toccavano per conlrario

845,413,183 dollari, con un nuovp deficit di 622,388,183 dollari. A com-

piere il quadro di questa beatitudine basta acceunare che
,
come risulta

dalla sposizione fatta dal Segretario del tesoro di Washington, il debito

pubblico giungeva alia somma spropositata di 1, 122,297, 403 dollari.

Egli e agevole conghietturare, che le iinanze de' Confederati sonp in

istato relativamente piu disastroso, doveudo con assai minori mezzi oc-

correre a bisogni uguali. Dilatto, alii 31 Decembrel862, il Segretario del

tesoro di Richmond confesso, che le entrate, compresa la tassa di guerra e

la somma degli imprestiti e delle riscossioni d'ogni natura, giungevano a

460, 395, 698 dollari; e solo per la guerra se n'erano spesi 341,011,754,

eper la marina 20, 559,283. Laonde mancavano piu di 357, 929, 229

dollari, per sopperire al bisogno tino al Giugno 1863. Dopo d'allora le

spese divennero anche piu enormi, tanto che sul tinire dell'anno il debito

pubblico eccedeya i mille milioni
,
cioe pareggiava quasi quello del Go-

yerno di Washington.
Quanto all'esercito de' Federali, il Ministro per la Guerra dimostro, nel

Dicembre del 1862, che quello componeasi di circa 800,000 uomini, la

meta de'quali a un dipresso erano truppe regolari, il resto volontarii. La
marina militare e costituita ora da circa 530 navi

;
delle quali 320 a ya-

pore con 1853 cannpni : un centinaio a yela, con 1415 cannoni : inoltre

54 vascelli corazzati d'acciaio, con 261 cannone. I marinai si contano fi-

no a 40,000. I Confederati, con iscarsissima marina militare, ridotta a

poche barche cannoniere ed a circa una decina di nayi scorridore, che
danno la caccia ai legni mercantili del nemico

; perduti o stretti da rigo-

rpso blocco quasi tutti i porti, ora suppliscono col valore e con 1'ostina-

zione alia pochezza del numero delle milizie di terra, che certo non giun-

gono alia meta di quellede' Federali.

2. Nella primavera del 1861 il Presidente Lincoln si riprometteva, ed
annunziava altamente al Congresso , che la ribeilione degli Stati meri-

dionali sarebbe domata in tre mesi. Or quanto la sbagliasse in tal computo
si dovette coufessare da lui medesimo, quando nel giorno l.di Gennaio
del 1863

, attenendo la parola data nel bando del precedente Settem-

hre ^, ne pubblico un altro, con cui attuare i provvedimenti allora indi-

cati. Dichiaro pertanto essere in condizione di ribelli gli Stati seguenti :

\ Civ. Calt. Scrie V, tol. IX, p. 2S5.
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1'Arkansas, il Texas, la Luigiana ,
eccetto una dpzzina di parrocchie iyi

designate e la citta di Nuova Orleans, il Mississipi, 1' Alabama, la Flori-

da, la Georgia, le due Caroline e la Virginia, eccettuati i 48 contadi che,
tornati all' Unione, furono eretti in Stato a parte sotto nome di Virginia
occidentale. II Tennessee ne ando immune

, perche occupato allora in

gran parte dalle armi federali
,
benche la guerra vi si coiitinuasse poi

tutto 1'anno seguente. Quindi aggiunse:0rdino e dichiaro, che tutte le

persone, tenutecomescAeaui in codesti Stati, debbano essere libere,a co-

minciare da quest'oggi; e che il Governo esecutivo degii StatiUniti, com-

prese le autorita militari e navali
,
riconoscano e proteggano per cpnse-

guenza la liberta delie mentovate persone. Ingiungo al!a
popolazipne,

cosi dichiarata libera,d'astenersi da ogni viplenza, se non nel caso di le-

gittimadifesa, e le raccomandp di accettare il lavorp che le sara oflerto,

mediante un discrete salario. Dichiaro inoltre e bandisco, che codeste per-
sone

,
se troyansi in condizioni convenient!, saranno ammesse a militare

negli eserciti degli Stati Uniti
,
a presidio delle fortezze, a guardia d' o-

gni postura, come ancora a servire sulle navi da guerra d'ogni qualita.
osi decreto il Lincoln

,
coll' assenso del Congresso ;

ma nel fatto incon-

tro poi somma difficolta ad incorporare i negri nell'esercito, perche i fie-

ri repubblicani bianchi, con tutta la ppmpa di sviscerata filantropia e sma-
nia di riabilitare ed incivilire i negri, ne rifuggono con prrpre

il consor-

zio e li ributtano come cani arrabbiati. Di fatto molti ufficiali tolsero con-

gedo, anziche ammettere nelle tile de'proprii reggirnenti i liberati negri;
e quando questi furono formati in battaglioni a parte, fa d' uopo di gran-
de energia de'Generali, per impedire che non fossero presi a fucilate dai

battaglioni di bianchi o dagli sdegnosi cittadini.

3. Pochi giorni dopo pubblicato questo bando, aili 9 Gennaio, 1'impe-
ratore Napoieone III, niente scoraggito pel diniego deU'Iogbilterra e della

Russia di offerire, d'accordo con la Fraricia, una amichevole mediazione

tra le parti belligeranti della Confederaziorie americana, fece scrivere dal

Drouyn de Lhuys un dispaccio al suo rappresentante in Washington, per

indicargli come dovesse tentare la prova presso il Presidente Lincoln,
afiine d'indurlo a pratiche di conciliazione. Da questo documento, pubbli-
cato poi nel Moniteur del 28 Gennaio, risulta che la Francia

,
commossa

dallo strazio e dai danni che risentivano gli Stati Uniti per una guerra, che

non accennava punto a vicino termine, non potea persuadersi che il Ga-
binetto di Washington yolesse opporre un ostinato ritiuto d' ogni altro

mezzo di componimento ,
che quello della forza delle armi. Percio il Go-

verno imperiale ,
dimostrato in prima che le offerte di mediazione, per

parte di Potenze neutrali, non possono punto offendere la dignita dei bel-

ligeranti , consigliaya che o si stipulasse una tregua ,
ovvero almeno in

territorio neutrale si discutessero i motivi di dissidio, da Gommissarii

deputati da ambe le parti, sostituendo cosi ad una lotta crudele e fratri

cida la pacata disamina dei diritti e degli aggravii scambievoli.

L'ambasciadore francese fece a potere per secondare queste intenzipni

dell'Imperatore; ma il Gabinetto di Washington fu inflessibile, ed il sig.

Seward, sotto il di 6 Febbraio, rispose con un dispaccio , pubblicato poi
nel Moniteur del !. Marzo; nel quale la forma cortese del frasario diplo-
ma

ticp appena basta a yelare alquanto la ruyidezza del no assoluto e pe-
rentorio

, con cui si respinge ogni strauiera ingerenza, ancorche amicne-
volissima

;
tanto che i) Debats del 28 Febbraio ,

trascrivendo dal Times
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questo documento, non troya parola da mitigare il senso spiacevole pro-

yato per la lettura di si altiera risposta.
4. Per giunta alladerrata, eper togliere a chicchessia la

yoglia
di mai

piu provarsi a yeruna ingerenza nelle cose degli Stati Uniti, il sig. Se-

ward, Segretario di Stato, spedi a tutti i rappresentanti americani pres-
so le Polenze straniere un esemplare di certc risoluzioni sancite dal Con-

gresso, con prdine di darne lettura, od anche copia ai rispettivi Ministri

per gli affari esterni. Questo documento, chc il Moniteur non fu
puntp

soiled to di pubblicare, e che puo vedersi ncl Journal historique ct litte-

raire di Liegi (Tom. XXX, p. 4-6), ricordato il riciso ritiuto del Presi-

dente alle proposte di Napoleone III, e dichiarato che qualsiasi cotale in-

frammettersi di esterni potrebbe dare impacci al Governo, e che percio si

vuol provyedere che in avvenire sia guarentita la perfetta indipendenza

degli Stati Uniti, fin dalla molestia di consimili ufficii, reca quattro sec-

che ed altiere risoluzioni del Congresso. Con la prima si chiarisce il di-

vario che corre fra una mediazione per quistioni internazionali, e quella
che spetterebbe uno scompiglio domestico, anche quandp questo, per in-

diretto, riescea turbare il commercio e 1'industria d'altri Stati. La priraa
si puo ammettere talvolta

;
la seconda si defmisce irragionevole ed im-

possibile ad accettarsi
sqtto

verun pretesto. Con la seconda si dimostra

che gli ufficii di conciliazione fatti da Potenza straniera, nel casp presente,
riescono ad incoraggire una ribellione, e favorire la fondazione d' una
nuova Potenza, mantenitrice della schiavitu; laondeil Congresso e co-

strctto a riguardare ogni ulteriore tentative siffatto come un atto male-

volo, contro di cui si leva con tutta la forza. Per la terza risoluzione

si rinfaccia alle Potenze europee d'aver sorretta in piu modi la rihellione,

i Capi della quale si vantano delle promesse percio fatte loro: e cosirica-

de sopra quelle gran parte della colpa pel sangue versato, e pei danni on-

de sono desolate le citta e le campagne, con tanla rovina del commercio
e dell'industria. Da ultimo nella quarta risoluzione, con iiere parole, pi-

gliando a testimonio il cielo per la giustizia della propria causa, il Con-

gresso intima all'Europa la determinazione
incrpllabile

di cpntinuare
la

guerra yigorosamente, secondp i principii d'umanita ammessi negli Stati

cristiani, tinche la ribellione sia al tutto prostrata e vinta.

5. II lunedi 12 Gennaio, riaprendo il Congresso a Richmond, il Presi-

dente de'Conf'ederati, Jefferson Davis, ayea parlato con non minore risolu-

tezza, benche con mostre di seutito desiderio della pace. Nel sup discpr-

sp,
di cui leggesi nel Debats del 2 Febbraio un'ampia analisi, egli dichia-

ro che la Confederazione vuole si la pace, ma insieme con I'intera e piena
sua indipendenza sovrana : e per ottener questa e pronta a durar nella

lotta ed a consummarequalunque sacrifizio. Si dolse anch'egli delle Po-

tenze europee ;
ma perche, dichiarandosi neutrali, si ricusarpuo a ricono-

scere la Confederazione, almeno come parte belligerante. Poi si distese a
Darrare delle atrocita commesse da certi capi de'Federali, come dal Mac
Neill, il quale fece fucilare sette pacifici cittadini, per rappresaglia del non
essersi piii trovato in verun luogo uno de' supi ufficiali ,

della cui vita

egli rese mallevadori quei sette innocentissimi, che nulla non poteano
saperne. Aggiunse che, attesp

il bando del 1.' Gennaio, pubblicato dal

Lincoln rispetto agli schiayi ,
il Congresso della Confederazione dovreb-

be decretare, che gli ufticiali federah fatti
prigionieri

di guerra si trattas-

sero, a termini di legge, come provocatori di una sollevazione servile.
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Entro poscia a discorrere delle finanze e della guerra, mostrando cbe

quelle per la generosita del cittadini basterebbero all'uopo, e questa pro-
cedeva con varia yicenda e con grande onore

;
ma che bisognava che

tutti fossero soldati all' uopo, rimaneudo nelle citta quel solo numero di

uomiui, che si richiedessero per la sicurezza pubblica. II che fa intende-

re con quanto sforzo la guerra si continuasse da'Con federative con quanta
sincerita il Davis conchiudesse inyocando la pace.

6. Ma la pace si rimase nel desiderio, e la guerra ripiglio a divampare
piu crudele che mai. 11 seguire a passo a passo tutte le mosse de'varii e-

serciti, il divisare per singola le zuffe, le vittorie e le ritirate, il porre in

BOta tutte le citta prese, le fortezze diroccate e le innumerevoli vittime

del ferro e del fuoco, sarebbe cosa che, svolta compiutamente, richiede-

rebbe qualche volume; e ridotta alia scarsa misura di queste poche pa-

gine, che ci sono concedute di spazio, rluscirebbe a nulla piu che un' ar-

ruffata nomenclatura. Ci terremo paghi pertanto a dire dei precipui fatti

dei grandi eserciti che, dai luoghi ove per lo piiicombatterono, si possono
denominare del Potomac ossia della Virginia ,

del Tennessee e del Mis-

sissipi ; poi dell' assedio di Charleston; nei quali capi si assomma tutta

la condotta di questa guerra spaventosa e micidialissima.

Dopo la battaglia di Frederiksbourg, da noi mentovata nel precedente
quaderno ( pag. 255), un grave malcontento erasi manifestato yerso il

Presiderite Lincoln, che era accagionato d'aver spinto contro sua voglia ii

Burnside a quella infausta impresa; ed
inpltre

si mormoraya assai, anzi

dal Senato stesso davasi un voto di stiducia contro il Seward, Segretario
di Stato, e contro il Chase, Ministro per le Finanze; ondequesti diedero

le loro dimissioni, che il Lincoln ritiuto di accettare. Questi mali umori

pero si dissiparono presto, e fu pubblicato il rapporto del Generale Burn-
side al Comandante supremo llalleck (Debats 8 Gennaio); dal quale vi-

sultava, che il Lincoln non gli avea fatlo veruna premura di procedere a

quell' attacco, e che il solo Burnside se ne chiamava mallevadore. Le

truppe intanto presero alloggiamenti da inverno
,
ma in modo da poter

ad ogni istante ricevere 1'assalto del nemico; ed attesero a rifornirsi del-

Foccorrcnte per tornare alia riscossa. Ne'cantieri si layoro
altresi a tutta

lena per costruire navi corazzate, delle quali In prima. cioe il Monitor, che

ayea si yalidamente contrastato al Merrimac
,

s' affondo miseramente,
yinta da una tiera tempesta che la sorprese, durante il tragitto dal forte

Monroe, onde parti il 29 Dicembre, verso il Capo Hatteras. Trabalzata

in tutti i sensi dalle onde, la carcassa non pole regere allo squasso della

pesante armatura, e si apri da piii lati
;
sicche 1'acqua la venne in poche

ore ricolmando; e la nave, salve soltanto le persone, calo nell' abisso. E
questo fece capire la necessita di far simili navi o tutte di ferro, o con

doppia incastellatura, cioe di legno e di ferro
,
come si riconobbe anche

in Europa, onde poter reggere al cozzo delle tempeste.
Nel corso del Gennaio le armi de' Federali aveano riportato,

come di-

remo appresso, non ispregevoli vantaggi nella Carolina settentrionale,

nel Tennessee e nell' Arkansas, e percio tratte verso quelle parti le forze

de' Confederati
;
di che il Burnside credette giunto il momento d' una ri-

yincita per 1'esercito della Virginia, accarnpato sul Potomac ;
e con un

bando del 20 Gennaio I'avviso di tenersi pronto a muovere contro il ne-

mico, a cui riprometteasi di recare un colpo mortale e decisivo. Ma il

nemico vegliava, gli apparecchi non erano compiuti, 1' inverno incrude-
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Jivji, e fa d' uopo indugiare poi fin verso la meta d' Aprile. Pero si cre-

deltc, chc il ritentare T impresa contro Richmond sotto un Generate, a

cui gia altra volta essa era riuscita infelicemente, potrebbe attutirc 1' im-

peto e scemare la fiducia de'soldati
; percio il Burnside fu levato da qnel

comando, e mandate poi con un corpo d'esercito nel Tennessee, dove
vedremo piu tardi, il suo concorso essere stato opportune*. All'esercito del

Potomac lu dato per capo supremo il Generate Hooker, il quale dalla tine

del Gennaio a mezzo Aprile contenne i suoi in atto di pura difesa, pas-
sandosi questo tempo d' ambe le parti con alquante scorrerie e scaramuc-

ce, col pigliarsi a \icenda i carriaggi e le munizioni, ed in avvisaglie di

cavalleria. Alii 10 di questo mese il Lincoln in persona voile passare a

rassegna 1'esercito, il quale poi, alii 27, comincio a passare da piu parti
il Ilapahannok. II disegno era di gittarsi con un grosso di cavalleria ver-

so la sinistra de' Confederati, girar loro attorno, piombare loro alle spal-

le, fagliare i ponti e le ferrovie per impedire loro ogni probabilita di aiuti

da Richmond o di ritirata verso cola
; quindi dalla destra e di fronte at-

taccarli e costringerli a hattaglia. Percio il federate Stoneman con una
divisione di cavalleria passo irRapahannok al disopra di Frederiksbourg,
e giraado largo, riusci a compiere perfettamente quella prima parte del

disegno. II suo.collega Sedgwick varco il fiume in faccia a Frederik-

sbourg; e, trovandola poco guarnita, se ne impadroni. II Comandante

supremo Hooker allo stesso tempo passo anch' egli il fiume col grosso

dell'esercito, e si accampo presso Chancellorsville , aspettando die lo

Stoneman ed il Sedgwick, compiute le parti loro assegnate, quello alle

spa lie e questo sull'ala destra del nemico, potessero, ad un punlo con lui,

rovesciarglisi sopra in giornata campale.
Ma questi calcoli andaron falliti; imperocche T Hoocker fu, la sera del

2 Maggio, gagliardamente assalito egli stesso dal confederate) Lee, ed eb-

bemolto che fare per ributtarne 1'attacco. Ladomane sirappicco labatta-

.glia, con vantaggio, da'Confederati; ed al tempo stesso il Sedgwick, men-
Ire marciava da Frederiksbourg verso Chancellorsville, perinvestire 1'ala

destra del nemico e dar di spalla all' Hooker, incontro il confederate Long-
street che, con truppe fresche, gli abbarro il passo, 1'assali con gran fu-

ria, e lo costrinse a dar volta addietro. Anzi, investito in Frederiksbourg
stessa, il Sedgwick alii 4 fu costretto di abbandonarla e ripassare il Ra-

pahannok. Lo Stoneman avea fatto molto bene le parti sue, ma non avea

potuto renderne avvisato in tempo 1' Hooker
;

il quale non ricevendo no-
velle da questo lato , ricevendole infelici da quella di Frederiksbourg, e
sentendosi alle spalle il Rapahannok che gontiava a dismisura per una

piena repentina , temette prudentemente di doversi trovare egli stesso

nelle condizioni, in cui avea disegnato di porre il nemico
;
e percio la se-

ra del 5 dovette ripassare il fiume, e tornare cola d' ond' era partito.

Questa infruttuosa spedizione costo a' Federali la morte di parecchi lo-

rp valenti Generali, ela perdita di piii che 15,000 uomini tra morti e fe-

riti, oltre a 4, oOO prigionieri, e lo smacco d'una ritirata. Ma anche i Con-

federati, per tener testa a si grande sforzo del nemico, patirono perdite
crudeli di morti e feriti e prigionieri, oltre ai danni delle vie ferrate e dei

ponti distrutti tra Frederiksbourg e Richmond.
7. Ma gravissimo e sentito da tutti i Confederati fu il danno che poi

gV incolse
, pochi di appresso , per la morte del terribile loro Stoneval

Jakson, il cui valore avea sopra modo contribuito ai vantaggi ottenuti
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a Chancellorsville. Fu detto, ed ando sui giornali, che, nel furore di qucl-
]a battaglia, egli riportasse piu ferite, alle quali dovette poi soccombere.
Ma il vero si e ch' egli peri di mano de' suoi medesimi soldati ,

che pur
gli erano oltre ogni credere

deyoti. Egli , per assicurarsi d'ogni sorpre-
sa del nemico, avea dato ordine che le scolte, poste a vedette sugli
estremi confini del

campo, dovessero far fuoco addosso a qualunque ve-
dessero passare piu in la. Per isventura si dimentico di aver cosi ordi-

nato
;
e con im drappellelto dei suoi ufficiali use! dal campo ,

e cornin-

cio a girarvi attorno, si per esplorare se il nemico fosse in procinto di

qualche attacco, e si per assicurarsi della vigilanza de'suoi. E questi fu-

rono anche troppo vigilanti ; che
, impediti dall' acre gia quasi scuro e

dalla nebbia,non poterono discernerequali si fossero i cavalieri che passa-
vano loro davanti a mezzo tiro di moschetto

; pero, supponendo non poter

quelli essere se non iscorrirlori nemici, li tolsero di mira e ne abbattero-

no piu d' uno. Lo Stoneval Jakson ebbe fracassato un braccio, e 1' ampu-
tazione fu seguita da febbre si ardente

,
che alii 10 Maggio egli si rnori

tra
I'liniyersale compianto dell' esercito, lasciando dissennati per dolore

gli autori involontarii di tanta sventura.

^

8. Piu prosperamente pei Federali volsero le cose della guerra nel

Tennessee e sul Mississipi. Sullo scorcio del passato Dicembre i ConCe-
derati s'erano impadroniti d' HoSly-Spring sul Mississipi ,

e fattovi botti-

no irmnensp; poi, tagliate le comunicazioni fra il Tennessee centrale e le

posizioni di Columbia e Cairo, minacciavano di sequestrare il federale

Grant dalle citta di Corinth e Jakson ;
il che avrebbelo posto in trista

condizione, massime quaiora anche il suo collega Rosenkrantz avesse

dovuto cedere allo sforzo de' Confederati. II Grant pertanto ebbe a bat-

tere in ritirata per ricongiungersi coi corpi staccati che eran poco lonta-

ni
;
ma

, com'ebbe cio fatto, tnrno a marciare verso il nemico, ed alii 30

del Dicembre gli eserciti si adrontarono a Murfreesboro nel Tennessee.
II combattimento fu sommaraente sanguinoso e duro due intiere giornate,
rimanendo incerta la vittoria. I Federali comandati dal Rosenkrantz pati-
rono grande uccisione, tanto che quattro loro reggimenti furono piu che

dimczzati, rimanenclone morti quasi tutti gli ufficiali, e feriti tre Gene-
ral!. Ma anche i Confederati, sotto il comando di Braxton-Rragg, sofTriro-

no tali perdite, che fu loro forza sgomberare tre giorni dopo da Murfrees-

boro, benche da prima essi potessero vantarsi della vittoria, per aver oc-

cupato quasi tutto il campo nemico, presi 26 cannoni e fatte piu miglia-
ia di prigionieri. La ritirnta del Braxton-Bragg lascio aperto il passo al

Grant per muovere all' attacco di Vicksbourg sul Mississipi ;
al che egli

s'accinse con una spedizione di navisul fiume, e contruppe di terra; laon-

de alcominciare del Febbraio egli gia avea percio raccolti circa 80,000
uomini. Tuttavia non si potea inveslire pienamente quella fortissima piaz-

za, senza aver libero il corso nel Mississipi ;
e piu volte

,
con

nayi
co-

razzate, voile si tentasse di superare la resistenza delle batterie de' Con-

federati
;
ma lutti gli sforzi tornarono vani, e spesso con gravissimi

dan-

ni degli assalitori.

e

I Confederati tenean fermo
,
non solo per la robustezza delle muni-

zioni ond'eransi circondati, ma eziandio pei soccorsi che riceveano ogno-
ra dallo Stato del Mississipi ,

con -la cui capitale Jakson comunicavano

per via ferrata, ed eziandio dal Texas e dalla Luigiana. Imperocche a

poca distanza da Baton-Rouge essi aveano fortificato in guisa formidabi-
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le la
piazza

di Porto Hudson, in modo da intcrcettare al tutto il valico

a' Federali, che volessero quinci risalire il Mississipi ;
il quale cosi resta-

va immune da ogni insulto di questi, per tutto il tratto da Porto Hudson
a Viksbourg ;

a nulla avendo gipvato
cerLc scorrerie del federale Banks

fino a Natchez, per impossessarsi almeno della ripa destra. Onde superare

questi ostacoli il Grant concept e comincio ad effettuare al tempo stesso

tre disegni. II primo era indirizzalo a risalire pel Mississipi, ed assaltare

vigorosamente per acqua c per terra il Porto Hudson; e qucsto fu com-
messo al Banks, chc vi si condusse con quanto pote di forze, e mentre

da terra alii 14 Marzo bombardava a furore la fbrtezza
,
fecc tentare 11

passo del (iume da cannoniere e uavi corazzate dell'amniiraglio Farragut.
Ma 1'assalto fu respinto vittoriosamente da' Confederati , che presero an-

che qualche nave e ne ailbndarono parecchie ;
onde il Banks dovette ri-

tirarsi. II secondo disegno era di sfo'rzare il passo delle batterie, scenden-

do pel fiume da Memphis verso Viksbourg ;
ed a questo si cimentq piu

volte 1'ammiraglio federate Porter, che cagiono in verita gravi danni alle

navi cannoniere de' Confederati, riuscendo una yolta a spingersi fin sotto

i baluardi della fortezza
;
ma dovette ognora ritirarsi per non rimanere

sfracellato dagli enormi
prpietti

de' difensori. II terzo disegno piu vasto

fu di far passare le navi dietro Viksbourg riducendo a canale il corso di

due fiumi, che vanno in sensp inverse. Ed ecco in che modo.
A poca distanza da Memphis, scendendo verso Viksbourg, s'incontra-

no sulla sponda sinistra del Mississipi certe acquc morte o paludi basse,
die si scaricano nel fiume, ed hanno nome di lago della Luna

; quinci si

puo eritrare con navi piatte nel tiume Coldwater che, scorrendo dal sud
al nord, insenso contrario del Mississipi, si vienea confondere conquella
laguna. Risalendo il Coldwater, si puo giungere al fiume Yazoo, che
scende dal nord al sud, largo e profondo, e viene a sboccare nel Missis-

sipi sotto Viksbourg. Ora il Grant si propose di alibndare un canale na-

Tigabile nelle lagune della Luna, allargarein esse il passo delto di Yazoo,
farvi passare le navi, e cosi giungere al Mississipi sotto Viksbourg, senza

doyer superare 1' ostacolo delle batterie de'Coritederati. E ne diede 1' in-

caricp
al commodoro Porter. Questo ebbe a costare travagli immensi,

ma riusci in buona parte, in quanto si poterono cosi tragittare cannoniere
corazzate in luoghi, che il nemico credeva inaccessibili, e prendergli poi
o distruggergli una intiera flottiglia.

Si spesero in questi apparecchi etentativi il Febbraio, il Marzo e VA-
prile. Al cominciare del Maggio si mosse il Grant con tutto

lp
sforzo del

suo esercito del Tennessee; batte successivamente nei giorni 4 e 11 le

truppe con cui gli si
affaccip

il nemico; e, scontitto il general Pemberton,
lo costrinse a chiudersi in Viksbourg, contro di cui nei giorni 18 e 19 si

tentarpno due fieri assalti pel (iume
; questi pero riuscirono, come i pre-

cedenti, a gravi danni, ma senza risultati decisivi. E qui comiucio 1' asse-
dio propriamente del to di Viksbourg.

9. Teneasi presso Jakson, capitale del Mississipi, il Generale Johnstone
con buon nerbo di Confederati. II Grant, pertagliare i soccorsi da questa
parte a Viksbourg, marcio a quella volta, disfece alcune brigate che gli si

attraversarono, piombo sopra Jakson, e la fece bombardare per tutto il

giorno 13 Maggio per modo, che i Confederati ne dovettero sgomberare,
anche perche non erano innumero da tener testa a tanto esercito. La cit-

ta rimase molto guasta dalle bombe, ed il Grant pose il colino alia deso-
lazione facendo incendiare quel che ne rimaneva in piede.
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10. Rimasto spedito da ogni impaccio da questa parte, il Grant co-

mincio a stringere Viksbourg coaopere d'assedio, ed a batterne in brec-

cia i baluardi, ed alii 22 Maggio yi spinse il fiore de'suoi aH'assalto. Ma
questo riusci loro sfortunatissimo, perche i difensori aveano talmente gre-
mito di artiglierie le parti esposte a pericolo, che gli assalitori caddero a

migliaia, e dovettero rientrare nelle loro trincere. E simile risultato eb-

be un altro assalto, dato il 27 dal Banks a Porto Hudson
,
dove 1' eletta

delle truppe federali perdette non meno di 4,000 uomfni. Alii 31 Mag-
gio ii Grant

,
contidandosi nell' effetto di molte mine preparate a grande

stento, ricomincio il bombardamento contro Viksbourg, e torno all'assal-

to, con successo ancor piu infelice, tanta fu la strage de'suoi, costretti a

dar volta piu che di fretta. Allora il Grant rinunzio agli assalti, e si con-

tento di stringere col blocco la piazza, in modo da intercettare ogni cpn-
voglio di viveri

;
e cosi venne a capo del suo intento. Alii 4 di Luglio ,

estenuati dalla fame e dalle faliche, i 25,000 uomini che, sotto il coman-
do del Pemberton, aveano opposta si gagliarda difesa

,
dovettero darsi

yinti e prigionieri di guerra, senza condizione; e la domane i Confedera-

ti del Johnstone toccarono, sopraffatti dal numerp, unanuovarotta, percui

perdettero altri 2,000 prigionieri, oltre i morti ed i feriti nella battaglia
sostenuta contro il federale Sherman, presso il flume Bic-B!ack.

A questa sciagura tenne
dietrp un'altra, che era facile a prevedere do-

po la caduta di Viksbourg ;
cio fu la resa di Porto Hudson

,
che

, stretto

da tutte le parti ,
non avendo piii a sperare soccorso, dovette aprire le

porte a'Federali, onde i 7,000 suoi difensori si rimaserp anch'essi prigio-
nieri di guerra. II bottino dei vincitori fu copioso assai. Imperocche solo

a Porto Hudson trovarono 35 cannoni dicampagna, 25 grossi pezzi

d'assedio, e 10,000 fucili
; eppiire questa fortezza era un nonnulla ri-

spetto a Viksbourg, dove i Confederati avean raccolto il piu ed il meglio
deile armi e delle munizioni. Con cio questi ebbero perduto in pochi gior-
ni 32,000 uomini, e, quel che era eziandio piu disastroso, tutto intiero il

corso del basso Mississipi, dominato dall' un capo all' altro dalle armi fe-

derali; onde rimasero cosi staccati affatto dal centro della Gonfederazione

gli Stati della Luigiana e del Texas. Ma per giunta rimanevano spediti a

niiove imprese, ed a stringere la cerchia contro Richmond
, gli eserciti

del Banks e del Grant, occapati tin qui nelle penose opere degli assedii.

Tuttavolta queste conquiste ebbero a costare caro assai a' viltoriosi
;

i

quali vi speserp tesori intiniti per armare le navi, aprircanalie trincere e

farvi le munizioni
;
e perdettero in questa gtierra sottosopra

un 70, 000

uomini tra morti, feriti ed inabilitati, per le febbri e malattie, a qualunque
servizio militare. Con cio ebbe termine la guerra sul Mississipi, quanto a

grandi mosse d'eserciti ,
a battaglie ed assedii. Ma numerose schiere di

querriqlieri confederati continuarono ad int'estarne le sponde, e renderne
" 1*1 *i*i 'r^ii'i I

incommpdo il commercio ed il passo a' Federali
,
che ancora al presente

non vi si tengono sicuri.

Ora e da tornare ai fatti compiutisi nella Virginia tra gli eserciti del

Lee pe' Confederati, e dell' Hooker pe' Federali.

11 Le
yittorie

di quel genere, che la riportata a Chancellorsville dal

Confederati, soglipno giovare piu a rialzare gli spiriti de' vincitori

che ad abbattere il vinto, essendo pressoche uguali i danni
^dell'una

e dell'altro per la mutua strage. E cosi avvenne di fatto che 1' Hooker,

postosi a campo in posture ben munite, pote stidare il nemico a tentare

la prova d' inseguirlo ;
e questo non si avventuro a nuovo cimento

,
sen-
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za aver prima e dato ristoro agli stanchi soldati , e messi in sicuro i fe-

riti, e raccoite nuove cerne, e rifornito di vettovaglie e raunizioni 1'cser-

cito. In questo si passo poco piu d'un niese. Incominciato il Giugno, i

Confederati, non tanto per isperanza di poter occupare Washington,
quanlo per trarre a quella yolta

le truppe federali , ond' erano oppressi
nel Tennessee e sul JMississipi, si risolvettero di effettuare una quarta

in-

vasione del Maryland e della Pensilvania. Quell' eletta di ottinii soldati,

che gia soleano esserc condotti a quasi certa vittoria dal compianto Sto-

neval Jakson, t'urono, sotto il comando d'un suo emolo in valore, il Ge-
nerale Ewell, spinti innanzi pei prinii ;

e difatto alii 13 presero d'assalto

la citta di Winchester nella Virginia orientale, gia tornata in potere dei

Federali, e con grande uccisione di questi e con copioso bottino inizia-

rono 1' invasione, respingendo il nemico fin presso ad Harper's-Ferry.
II grosso del loro esercito, nei due giorni seguenti, sotto il comando del

Lee, marcio diviso in piu corpi ,
ed alii 14 prese Perrysville e Martins-

bourg nella stessa Virginia, e s' irapadroni alii 15 d' Hagerstown nel Ma-

ryland, raentre occupava piu a settentrione le due citta di Greencastle e

Chambersbourg in Pensilvania. L'esercito dell' Hooker doyette percio di

fretta battere in rilirata, non senza gravi perdite, e raccogliersi per la

lerza volta al sicuro dietro alle ripe del Bull's Run
;
dove parea dover

succedere nn nuovo macellp.
Lo sgomento de' Federali fu grande assai. II Lincoln prdino

subito una
cerna di 120,000 uomini di milizia da trarsi dagli Stati di Pensilvania e

Nuova-York; ma altro e ordinare, altro ottenere. Che il Governatore di

Pensilvania trovavasi troppo alle strette, e, per tener testa al nemico, sol-

lecitava egli medesimo qualche aiuto dallo Statp di Jersey. Intanlp
il Lee

non perdette tempo, e, valicato con tutti i suoi il Potomac, lasciando a

dit'endere il passo del fiurne a Williamsport, e lo sbocco della Shenan-

doah, un forte nerbo di cavalleria, mosse verso Centreville. Crebbe per-
tanto lo scompiglio nel Maryland, dove si cpminciarono a scavar fosse e

plantar steccati intorno a Baltimore, come gia si stava facendo con gran
tutnulto ad Harrisbourg in Pensilvania. Era troppo scemata in tutti la fi-

ducia neir Hooker, ne era prudenza ch' egli continuasse a tenere il co-

mando dell' esercito del Potomac; di che fatto accorto, rassegno sponta-
neamente questa carica, che fu data al Generale Meade: il quale, alii 30
di Giugno, passo con tutto il grosso delle sue truppe alia riva sinistra del

Potomac e di fretta corse verso Gettysbourg , per tenervi testa all' inva-
sione del Lee, e fare schermo a Washington e Baltimore, che versavano
in qualche pericolo.

La mattina del 3 Luglio, un corpo di Federali, condotto dal Reynolds,
penetro a

Gettysbourg,
e ne usci dal la parte opposta ;

dove non tardo a
scontrarsi nell avanguardia de' Confederati che, in ordinanza di bat-

taglia , marciavano sotto il comando del Generale Hill. S' ingaggio
subito il combattimento, e sulle prime la sorte arrise propizia a' Federa-

li; ma sopraggiunto in aiato del nemico il Generale Ewell con 25,000
prodi, i Federali, colti tra due fuochi, sofYerserp perdite gravissime,
cadendo morto lo

stessp Reynolds, e perdendo la citta di Gettysbourg. La
lotta si continuo tutto il giorno, con yaria vicenda, entrando in zuffa

dall'una e dall' altra parte le grosse division!, di mano in mano che giun-
gevano sul campo. Ma finalmente i Federali, tenendosi fermi nelle loro

posture, stancarono il nemico, che cesso dagli assalti, e la notte seguen-
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te si volse in ritirata -verso la Virginia. Una piena del Potomac fece spe-
rare a' Federali che romperebbesi il

ppnte
di battelli, sopra cui era pas-

sato, nel suo venire, il Lee; e che cosi, tagliato fuora dalla vallata della

Shenandoah, potrebbe essere circondato e preso con tutti i suoi.Ma que-
sti calcoli andarono falliti. Che il ponte a Williarasport stette saldo, ed
il Generate Imboden, che lo difendeva con la sua cavalleria, pel Lee,
ributto con grande strage una diyisione federaie che oso provarsi ad as-

salirlo. Quindi la ritirata del Lee fu lenta e sicura, e fiacco assai 1'inse-

guimento del Meade, essendo ambe le parti assai malconce dalla batta-

glia di Gettysbourg, che costo sottosopra 25,000 uomini ai Federali, e

quasi 30,000 ai Confederati. Orribile ecatombe umana, che riusci al

tutto inutile, quanto allo intento di decidere con colpi risoluti le sorti di

tanta guerra. Imperocche i due eserciti poco altro operarono fmo al Di-

cembre, dandosi lo scacco 1' uno all' altro; ma intanto i Confederati eb-

bero agio di farsi largo approvvigionamento di derrate e vettovaglie
nella valle della Shenandoah, non senza grave iattura de' Federali.

12. L'ardita invasione del Lee avea costretto il Lincoln a bandire una
coscrizione militare, valendosi della facolta datagli percio dal Senato,

con risoluzione del 19 Febbraio precedente; cosi che tutti gli uomini

validi, dai 20 ai 43 anni, o indigeni o natwalizzati, dovessero correre

la sorte della milizia per tre interi anni; come per tre anni avea il Con-

gresso dato al Presidente la facolta di dar patenti a corsari contro i n-
belli. 11 Lincoln pertanto orclino si compiessero le cerne a Nuova-York,
dove il malcontento, che gia fermentava (perche tal coscrizione si crede-

va indirizzata ad allontanare gli elettori di parte democratica, avversa
alia fazione repubblicana cui appartiene il Presidente), scoppio in aperta
sollevazione. Alii 14 Luglio si scateno molta plebe, condotta da donne

furibonde, ed armata di quanto le capito alle mani
,
chiamando i negri

in colpa di questo tributo di sangue, che doveasi pagare nella guer-
ra per la loro emancipazione ;

e quanti di questi miseri s' imbatterono

in quella turba furente, tanti furono o impesi a' fanali delle vie, od ac-

coppati con inazze, o sbranati col coltello. Per giunta fu messo il fuoco

all' arsenale, furono malconci i policeman che volcano frenare quelle vio-

lenze, ed arsero rnolte ricchissime case, ed un quartiere quasi intero. Fu

d'uopo che accprressero truppe in fretta, per mettere
pstacolo

al sac-

cheggio ed all'incendio, in che la plebe gavazzava bestialmente; ed in

piu luoghi s'ebbero a puntare le artiglierie contro i tumultuanti. La par-

ticolareggiata descrizione di queste scene selvaggie, recata nel Debats del

30 Luglio, fa scorgere un altro lato, tin qui poco conosciuto, delle beati-

tudini recate dalla sfrenata liberta di quella tanto ammirata repubblica.
Lasciati passare alquanti giorni, affinche dessero giu quei bollori, ap-

pena mitigati dalla presenza di numerosa milizia, il Lincoln mando si

proseguissero le cerne a
sprte per 1' imposto numero di soldati. II Gover-

natore di New-York gli scrisse, protestandosi contrario, e dimpstrandogli,

questo modo di procedere essere al tutto ripugnanteallo spirito dellaCo-

stituzione. Ma it Lincoln non piego, e mostrandosi pronto all' uso della

forza, quando fosse d' uopo, venne a capo di far compiere le volute cer-

ne. II Municipio di New-York, per mitigare Tesasperazione popolare, de-

creto che T erario municipale concorresse con 3,000,000 di dollari a pa-

gar volpntarii, per surrogare i cittadini poveri ma colpiti dalla sorte, ed

impediti altrimenti dal militare.
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13. In questo mezzo i Confederati, che yedeano gia perduto tntlo il

corso del Mississipi, riuscita a vuoto la spedizione del Lee nel Maryland
ed in Pensilvania, e stretta di fiero assedio la diletta Charleston, come
diremo a suo luogo, pensarono di avyiare qualche pratica di conciliazio-

De. Percio il sig. Stephens, Segretario di Stato de'Confederati, scese pel
James-River sopra una cannoniera; e, pervenuto alle vedette federal!,

chiese di potersi con essa condurre fino a Washington , per rimettere in

proprie man! del Prcsidente Lincoln un messaggio del Jefferson Davis.

Tenutosi sopra cio consiglio di Gahinetto
,

la domanda fu reietta
,
dicen-

do che lo Stephens in quella forma non sarebbe ammesso, ma potrebbe
valersi delle ordinaric maniere di comunicazioni, per consegnare codesto

dispaccio. La cosa non piacque al Davis, e le pratiche d' accordo, cosi

avyiate, non proccdettero piu oltre; anzi molto si esasperarono gli odii

reciproci ; poiche i Federal! si rifiutarono allo scambio degli uffiziali pri-

gionieri ,
ed i Confederati minacciarono d' impiccare gli uificiali bianchi,

che cadessero in loro potere, se li trovassero a comandare i soldati negri.
Alia quale minaccia fu risposto con trarre a sorte 10 ufficiali confederati

di vario grado, dal Generale al Sottotenente
,
che si tennero come mat-

levadori pel primo Federale che yenisse ucciso cosi da' nemici. Ma la Dio
merce quelle rappresaglie non ebbero effetto.

14. Gioyandosi dell' effetto della recente vittoria di Gettysbourg, e
deH'abbattimento in che si credeano caduti i Confederati, il Gabinetto di

Washington mando a tutti i Consoli degli Stati Unit! in Europa una Cir-

colare del Seward, Segretario di Stato, in cui si esponeano le present!
condizioni della guerra.Da questo documento, dato il 12Agostp eriferilo

nel Debats del 5 e del 30 Settembre, ricavasi che, se una vittoria decisiva

non s'era ancora ottenuta, perche le battaglie eransi sempre combattute
a forze quasi eguali, e perche si dovea tutelare ognora gelosamente la

Capitale, per lo meno i Federali avean riportato immensi vantaggi. Tolte

200,000 miglia quadrate di terreno al nemico negli Stall occidentali ;

sterminato un buon terzo degli eserciti dei ribellj, e ridottili a non saper
dove troyare i 70,000 uomini chiesti dal Davis con nuoyo bando di co-

scrizione; le milizie federal! in numero triplice, agguerrite, provvedute
largamente d'ogni cosa, ben pagate ;

il territorio ribelle diviso in due dal

Mississipi ; ridptti
a soggezione i qiifittro quinti del Tennessee, i due ter-

zi della Virginia, tutte le coste e gli stretti della Carolina settentrionale ;

tornati al dovere la meta dello slato di Mississipi e della Luigiana, bup-
na parte dell' Alabama, tutto il lido della Georgia e della Carolina men-
dionale, e grandissimo tratto delle cosle della Florida. Inoltrc discipli-
nati militarmente 22,000 negri, che gia appartenevano all'esercito; gia
innoltrata la formazione di 50 reggimenti, di 1000 uomini 1'uno, pure di

negri ;
dei quali 62,000 erano gia incaricati de' trasporti e de' lavori per

gli accampanienti.
Laonde tutto dava fondala speranza, che poco indu-

gierebbe il termine bramato di si deplorabile guerra, e che 1' Unione tor-

nerebbe a yigorire piu gagliarda che mai.

Tuttavia non e inverosimile, che in questo celebrare i proprii trionfi

entrasse piu iattanza che sicurta: imperocche, sotto il 15 di Settembre, fu

bandito dal Lincoln, firraato dal Seward, un decreto che sospendea ilpri-

yilegio faWHabeas Corpus in tutti gli affari spettanti aeli eserciti di ter-

ra e di mare, per cagione di salute pubblica, affine di potersi meglio
guardare dalle spie, dai tradilori, da! prigionieri di guerra, da! disertori
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e dai ricalcitranti alia coscrizione. II qua! decreto, che leggesi nel Debate
del 3 Ottobre, offese profondamente gli animi indomiti di que' repubbli-
cani

;
tuttavia fu creduto indispensabile, per cessare i pericoli ancora

sovrastanti, e percio sopportato con pazienza.
15. Sopraggiunse poi a New-York una distrazione, la quale, avesse o no

fondamento in qualche trattato segnato di alleanza fra i Gabinetti di Pie-

troburgo e di Washington, certo valse a diffonderne la persuasione, e

percio a crescere la fiducia de'Federali sia di poter domare i loro nemi-

ci, sia ancora di veder repressa ogni velleita francese od inglese quanto
al parteggiare pe'Confederati. La distrazione venne da una armata na-

yale russa, che calo le ancore a New-York, e
yi

fu accolta con tripudio
ed entusiasmo grande. II Governo, il Municipio, il popolo andarono a

gara in carezzare questi ospiti, con banchetti, feste da ballo, rappresen-
tazioni teatrali ed ovazioni d'ogni falta. Tanto che in Europa si credette

oggimai stipulata 1'alleanza fra 1'aulocrazia russa e la democrazia ameri-

cana
;

il che per certo bastava a scoraggire chiunque disegnasse di YO-
lersi ancora impacciare per un componimento tra i guerreggianti, o per
riconoscere ed aiutare la nuova Confederazione.

16. 1 rovesci sofTerti dai Confederati nel Mississipi non avean tolto

Joro punto nulla dell'indomita risoluzione di difendersi fino all' estremo.

Percio scelto buon nerbo di milizia dair Alabama e dalla Georgia, e rin-

forzato con esse I' esercito del Braxton-Bragg, questi rientro nel Tennes-

see orieritale, ed a mezzo Agosto occupo la citta di Chattanooga con 25
mila uomini, mentre il Jonhston, poco distante, da Brandon con altrettanti

minacciava altri punti importanti. I Federali s'affrettarono d'accorrere

alia difesa, parte sotto il Generate Rosenkrantz che comandaya 1' esercito

del Cumberland, e parte sotto il comando del Burnside, marciando il pri-
nio dirittamente per la Georgia verso Chattanooga ,

ed il secondo verso

Knoxville, dove quests entro il 7 o 1'8 del Settembre. Alii 17 1' esercito

del Rosenkrantz, passato il Tennessee, s'avvicino a Chattanooga, d'onde
i Confederati si ritirarono per iscegliere campo di battaglia piii propizio
ai loro disegni ;

ed alii 19, quando il Rosenkrantz fu giunto tra Rossyille
e Lafayette, gli furono sopra con tale impeto, che due delle sue Division!

n' andarono rotte e sbaragliate, benche il grosso dell' esercito rnantenesse

le sue ordinanze. Alii 20 si ricomincio d'ambe le parti la battaglia, che

fini con la disfatta del Rosenkrantz; il quale vi perdette 10,000 soldati,

quattro Generali morti, tre altri feriti, e piu di 50 cannoni
;
laonde egli

si ritiro a Chattanooga e vi si chiuse con forti trincere. II Burnside da

Knoxville tento di aprirsi il passo fra i Confederati, e raggiungere il suo

collega; rna fu respinto. Tuttavoltail Braxton-Bragg, per difetto di mu-
nizioni

,
non pote rinnovare subito gli assalti , e cosi perdette piu tardi

il frutto della ottenuta vittoria. Imperocche cio diede tempo a' Federali

di manclar rinforzi al Rosenkrantz ed al Burnside; i quali intanto si ten-

nero sulle difese.

Questo disastro fu sentito cosi yivamente a Washington ,
che

,
biso-

gnando una vittima espiatoria, fu immolato il Rosenkrantz, a cui fu tolto

il comando, dato a mezzo Ottobre al Grant. In questo frattempo il Long-
street fu tratto dall' esercito confederate, che sotto il Lee campeggiava
nella Virginia orientale, dopo la ritirata da Gettysbourg, e mandato con
forte nerbo di truppe scelte a soccorrere il Braxton-Bragg ;

e lo raggiunse
sulla tine d' Ottobre, quando 1' Hooker, con nuove division! federali, ac-
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correva da parte sua a rinforzare il Grant. A mezzo il Novembre, i Con-

federati fecero un supremo sforzq ; e, rimanendo gran parte di essi in-

nanzi a Chattanooga per tenere in iscacco il Grant, marciarono con le

migliori truppe, guidate dal Longstreet, contro il Burnside, ed in quattro

giornate di continue batlaglie, dal 14 al 19 Novembre, lo disfecero, lo

costrinsero a chiudersi entro il recinto di Knoxville, e ve lo cinsero d'as-

sedio. I Federali, comandati dal Grant, se ne yendicarono, sotto Chatta-

nooga, alii 25 dallo stesso mese, battendo i Confederati
, cuiuccisero cir-

ca 5,000 soldati, fecero 7,000 prigioni, e tolsero piu bandiere e 60 can-

noni, come apparisce da'rapporti ufficiali, reeitati nel Debats del 13 Di-

cembre
;
di che questi furono costretti a precipitosa ritirata, ed il Long-

street, non piu assicurato alle spalle, non pote venire a capo di superare
il Burnside in Knoxville, e nei primi giorni del Dicembre dovette anche

egli ritirarsi. II Braxton-Bragg, in pena della suadisfatta, perdette il co-

mando dell'esercito. II rigore della stagione costrinse ppi 1'unae 1'altra

parte a desistere dalle offese, pigliando ambedue i quartieri d'inverno.

17. Con cio i Confederati troyaronsi
di nuovo espulsi da tutto il Ten-

nessee orientale , e le condizioni dei belligeranti come in Virginia, cosi

negli Stati occidental tornarono ad essere presso a poco le medesime che
nel Dicembre del precedente anno, salva la differenza avvenuta sul Mis-

sissipi per la resa di Yiksbourg e di pprto
Hudson. Uno degli intenti piu

Tagheggiati da' Federali, cio6 la conquista di Charleston, ando tuttavia lo-

ro fallita, dopo inauditi sforzi, prpseguiti
in tutto quest'anno, per ottener-

lo. Alii 31 Gennaio una squadra di forti cannoniere de'Confederati usci da-

gli intimi recessi di quel porto , e scagliandosi contro la squadra di due

1'regate ed undici cannoniere federal! che vi stavano al blocco
, parte ne

affondarono, parte presero, e tutte le altre costrinsero alia fuga. Sicche il

Beauregard ,
che comandava quella piazza , invito i Consoli stranieri ad

assicurarsi di persona ,
che il blocco era tolto

;
ma duro poco tal letizia ;

che la sera stessa una piu forte squadra federale torno ad occupare il pas-
so. II di 1. di Aprile una spedizipne nayale parti da Port-Royal ,

si ap-
posto airimboccatura del porto di Charleston, e alii 7 comincio a tempe-
stare con grandissima furia di bombe il forte Stimter, che fu il primo so-

pra cui syentolasse la bandiera de' Separatisti ,
e da cui parti la prima

scintilla di tutto queslo incendio di guerra. I Federali adoperarono pel

bombardamentp npve Monitor (ossia navi rivestite di ferro, e armate di

enormi cannoni,cuisi accomuno il nome della prima cosiffatta, da noi al-

trove mentovata), menlre le truppe da sbarco, gia calate nella penisola ,

si apprestayano all'assalto. Ma questo non si pote effetluare; iniperocche
dai forti di Charleston fu

rispostp
con tanta giustezza e rapidita di tiro ,

che le nayi federali, sofferte gravissime ayarie, doyettero ritirarsi, ed una
di esse fu presa ed affondata. Laonde fu d'uopo smettere 1'impresa e tor-

nare a Port-Royal ,
lasciandoyi solo le forze necessarie per mantenere il

blocco. Ma tornarono alia proya due mesi appresso.
II Lincoln ordino che

s'apprestasserp nuoye batterie corazzate, e si tor-

nasse agli assalti, quanto bastasse a yincere ogni resistenza. II Jefferson

Davis da parte sua giuro, che non mai Charleston cadrebbe in potere de-

gli assahtori, se non quando fosse ridotta in un monte di macerie inform!.

II Beauregard ,
che T avea in guardia ,

mantenne fin qui tal giuramento.
Chiusi con fortissimi steccati i canali e gli sbocchi del porto, la duro im-

payido da mezza la state fino a tutto il Dicembre, sotto ripetuti bombar-
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damenti di piu giorni continui, pel quali furono stritolati si, ma non occu-

pati, tre del varii forti che difendono da mare quella piazza, per cura sua

diyenuta inespugnabile. I Federal!
,
veduto il forte Sumter sfranato e tut-

to in rovine, osaronp un di andarvi all'assalto; ma i Confederati, che ivi

presso teneansi appiattati , loro furono sopra con tal furore
,
che piii di

2,000 degli assalitpri
vi lasciarpno la vita. Tuttavolta, essendo distrutte

le difese di alcuni isolotti, in cui non era piu possibile a' Confederati tro-

var riparp contro il tempestare degli enprmi proietti da 100 e da 120
,

il

nemico vi si pole stabilire
,
e quinci dirizzare batterie contro la citta

;

d'onde il Beauregard fece partire le donne, i vecchi ed i fanciulli, per non
aver impaccio alia resistenza, die dura tuttavia con danni smisurati del-

1' una e dell' altra parte.
18. Sullo scorcio dell' Ottobre

, quando i successi della guerra nel

Tennessee orientale, da noi mentovati piu sopra, traevano cola il fiore

dellc forze d' ainbe le parti, il Generate Lee che, dopo la battaglia di

Gettysbourg, erasi lentamente ricondotto ai contini della Virginia, fa at-

taccato dal Meade con gran vigpre e ne soffri considerevoli perdite ;

laonde, non potendo ingaggiarsi in tali congiunture contro un esercito

tanto prevalentc, ripasso il Rapahannok in buon
prdine, per mettere in

sicuro Richmond. Il Meade non abuso della vittoria, e pago d' aver ri-

condotto, con inseguimento gagliardo ma cauto, il nemico
entrp gli an-

tichi contini, nel Dicembre fece prendere alle sue truppe i quartieri d'in-

verno. E da questo lato la guerra dovette sbstare e cangiarsi in tregua
tacitamente consentita da ainbe le parti, la quale indi a poco die luogo a

nuove offese.

19. Chiuderemo questo, oggimai trpppp lungo, epilogo pel 1863, con
accennare agli ufficii di pastorale carita, interposti dal Vicario di Gesii

Cristo, Papa Pio IX, onde mitigare que' furpri bellicosi, e tentare le vie

della pace. Nel Monde, del 23 Novembre, si legge la traduzione d
1

uua
fervida lettera agSi Arcivescovi di New-York e della Nuova Orleans

esortandoli ad adpperare
tutta 1' edicacia del loro zelo in mostrare a' loro

popoli, nellacarita cristiana e nella
pratica

della vera religiqne,
il solo

presidio veramente utile della felicita pubblica; in seclare gli animi irri-

tati, e farli capaci degli orrendi mali di cosiffatte guerre e discordie, e

dei yantaggi che si ricoglierebbero da una sincera e scainbievole ri-

conciliazioiie. Nello stessp giornale il Monde, del 1." di Gennaio, sono

riferiti due altri document'! important! in tal materia. II primo e un osse-

quiosissimo indirizzo di Jefferson Davis, Presidente della Confederazione

meridionale, sotto il 23 Settembre, alia Santita di Papa Pio IX; pel qua-
le si protesta bramosissimo di veder tiniti gli orrori di quella guerra,
con sensi al

tuttp
confonni a quelli espressi dal Santo Padre, dichiaran-

do di non voler il male de' suoi neraici, ne agpgnare a rapir loro i beni,

ma soltanto respingere 1' iniquo assaltp
di chi non cessa di versare il

sangue de' popoli, e devastarne la patria, affine di manometterne le leg-

gi, le istituzioni, i diritti e lo stesso
liberp

esercizio della propria reli-

gione. II secondo e la risposta, fatta al Davis dal Santo Padre, alii 13 del

Dicembre, prendendo ad esprtarlo ardentemente di considerate
i danni

della guerra, ed ascoltare ispirazioni di pace, ed avviare efficaci pratiche

per conseguirla. I quali tre documenti, come da molti altri giornali fran-

cesi ed italiani, cosi furono riferiti per disteso dall' Ossrevatore Romano
dell' 8 Gennaio 1864.



IL CONGRESSO DEI DOTTI CATTOLICI

IN MONACO DI BA.VIERA

E LE SCIENZE SACRE

I. Diversita tra questo ed un altro Congresso : convenienza

di trattarne : Discorso del Dott. di Dollinger.

Tra i molli capi , pel quali il soprascritto Congresso alemanno si

c differenziato dall'altro, tenulo qualche mcse prima a Malines, que-

sto ci pare precipuo, cbe dove il secondo voile essere semplicemen-

le cattolico o di Catlolici, il primo si e ristretlo ai dotti Caltolici del-

la Germania. Una tale circostanza naluralmente dovea di niolto farlo

scemare di numero a rispelto dell'altro; tantoche, essendosi in quel-

lo del Belgio noverate ollre a qualtro mila persone ,
tulte piu o me-

no ragguardevoli , questo di Baviera ne raccolse appena oltantaqual-

tro. Ma questa circoslanza medesima ne dovea rendere gli atti piu

rilevanli per le scienze
,
e piu degni della considerazione dei dotti.

Tuttavolta non conviene dissimulare, che sifMta onorevole qualita

di dolli
,
se da un lalo conferiva a quell' Assenablea una speciale di-

gnita ed una maggiore rilevanza scientifica alle sue discussioni
, po-

tea dall' altro schiudere la via a giudizii ,
a teoriche

,
ad aspirazioni

molto disputabili ed anche pericolose. Quando cio fosse avvenulo, e

certo che allri dotli rion pure della stessa Lamagna, ma eziandio del-

le altre nazioni, avrebbero il diritto di chiamarle ad esame, edi qua-

lificarle per quello che furono , giudicando eziandio se ed in qual

grado furono conforrai alle inclinazioni, alle praliche e forse ancora

. Serb Y, vol. 1JL, fate. 334. 25 4 Febbraro 1864.
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alle dottrine della Cbiesa cattolica. Noi non intendiamo cio fare a

risguardo di tutte le cose disputate in quel Congresso ;
anzi

, gene-

ralmente parlando, ci compiacciamo ad affermare die, avendone

lelti *gli Atti 1
,
novellamente yenuti alia luce

,
ci siamo imbattuti

in molte e splendide considerazioni speculative ,
ed in parecchi con-

sigli pratici ,
divisati con grande sapienza, e eke attuati realmente

potrebbero tornare a segnalata ulilila ed a non minore decoro di

quella nobilissima contrada. Ma pagato queslo doveroso tributo at

molto di bene che e negli Alii, non possiamo dissimulare, e ci pesa

il dirlo
,
che parecchie cose in essi ci paiono non leggermente ri-

prensibili; e presto cliremo per quali motivi ci siamo deliberali di

traltarne. Solo osserveremo come, a trattarne con maggiore franchez-

za, c' ispira molta sicurla il non aver Irovalo alcun Vescovo nel cata-

logo degl' intervenuli a quell' Adunanza
,
alia quale forse i Pastori

della Chiesa non vollero partecipare , appunto perche non paresse,

dalla loro presenza essersi aggiunta qualche autorita all' Adunanza

stessa. Di fatto troviamo appunto , queslo motive essersi recalo da

qualche Vescovo nella lettera
, onde con umanissime parole scusa-

vasi d' intervenirvi.

Noi certamente non vogliamo meltere a conto del Congresso 1'in-

degno libello 2 (e non merita altro nome) contro la sacra Congre-

gazione dell' Indice
,

il quale veramenle non fu letto , ma venne

distribuito a stampa a lutti gli astanti
;

tuttavia e indubitato, die

il piu grave e piu prolisso discorso 3 ivi pronunziato non fu tale,

che rispondesse alia illustre rinomanza dell'uomo insigne ,
che pro-

1 Verhandlungen cler Yersammlung katholischer Gelehrlen in Miinchen

vom 28. September bis 1. Oktober 1863. Regensburg, Druck und Verlag

von Georg Joseph Manz 18G3.

2 Die rom'ische Indexcongregation und ihr Wirken. Historiscb-kritische

Betrachtungen 7Air Aufklarung des gebildeten Publikums. Miinchen 1863.

Verlag der J. J. Lentner'schen Buchhandlung.

3 Rede liber Vergangenheit und Gegenwart der katholischen Theologie.

Viscorso sopratt passato ed il presmte della Tcologia cattolica. Con queslo

tltolo I'Autore pubblico per le stampe il suo lavoro, avvertendo in una Nota,

che questo usciva alia luce piu ampio di quello che, per istrettezza di tem-

po, era stato pronunziato. Di qui, per onore di quell' Adunanza, possiama

supporre che le cose piii ardile non vi siano state pronunziate.
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nunziollo ;
e noi nel leggerlo abbiamo dovuto tristaraenle tornare col

pensiero a cio che era avvcnulo in Malines, dove pure un discorso,

in diversa materia, avea velato di qualche nebbia una bella e cara

riputazione. Come fu nalurale che in quesla piii vasla adunanza per

la massima parte di Frances! se non di patria , certo di lingua e di

origine, il pensiero
%

si portasse a cose pratiche, quali sono le liberta

civili, in quanlo si altengono agl' interessi della Cliiesa; cosl fu natu-

rale, che in una delta di professori tedeschi, gente singolarmente in-

chinevole alle speculazioni scientifiche, si dovesse traltare di scienze

sacre ed in peculiar modo di Teologia. Ma nell' uno e nell' allro caso

fu lamentevole, che in luogo di combattere i comuni nemici , da al-

cuno s' investissero i fratelli , forse per isperanza di guadagnare

quelli col biasimo versato sopra di quesli, senza badare alia inanila

di somiglianli conciliazioni , che, fatte a dispendio della verita e del-

la giustizia, non potrebbero raai avere consistenza e durevolezza. II

nobile oratore francese, quasi campione delle pretese Liberia moder-

ne
,
combalte con quanto ebbe di vigore la scuola cattolica alia ro-

mana
(
cosi per attenuare il proprio ardimento chiamano

, con non

nuovo arlifizio, la schiettamenle cattolica) ,
la quale quelle, conside-

rate per loro medesime, universalmente condanna; e 1'egregio doltor

Dollinger, fattosi anch'esso campione della Liberta delle scienze sa-

cre, ne colse occasione a stremare di pregio ,
e , quasi che non ci

venne detto , a denigrare la Teologia scolastica
, e per conseguenza

quella Filosofia che con essa e lanto strettamente congiunla, che po-

trebbe parere a lei identificata. Egli non dubita di affermare, come

conchiusione di tutto il suo discorso
,
che II vecchio edifizio fab-

bricato dalla Scolaslica e divenuto ruinoso
;
che non vi si puo oc-

correre con riparazioni, ma vi si deve con un nuovo edifizio: per-
ciocche quel primo in nessuna sua parte pud soddisfare ai bisogni

dei viventi 1.

I lettori della Civilta Cattolica non possono ignorare quali siano

i nostri pensieri ,e le nostre inclinazioni intorno ad un tale particola-

1 Das alte von der Scholastik gezimmerte Wohnhaus 1st baufallig ge-

word'en, und ihm kanu nicht mehrdurch Reparaturen, sondern nur darch

einen Neubau geholfen werden ,
denn es will in keinem seiner

Theile mehr den Anforderungen der Lebenden geniigen.^.56.
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re. Noi crediamo che 1' edifizio della Teologia e Filosofia scolasticcs

slia in piedi saldo ed intero, come fu nei passati tempi, senza che i

secoli, ed il nostro meno di qualunque altro, siano bastati a crollar-

ne alcuna parte sustanziale, quanlunque nessuno vieti e nulla impe-

disca, che vi si possano fare degli adornamenti, e se Yolete ancora

delle giunle , come lanli e tanle gli se ne fecero* nel secolo sestode-

cimo. Che se da ollre ad un paio di secoli le scienze se ne sono ve-

nute a mano a mano slontanando, fino a quel quasi totale abbandono y

che parve compiuto negli inizii di queslo, la poverla e l'abbiettezza r

in che esse caddero, e i danni, che ne vennero al mondo,per 1'inli-

mo nesso che lega all'ordine delle idee quello dei fatli, hanno avuto

tal forza sulle menti, che moltissimi dotli in Italia, in Francia, nella

Spagna e nella medesima Germania, si son consigliali, da due o Ire

luslri, di riparare di nuovo in quel maestoso edifizio, che diede cos?

arnica e nobile ospitalila ai nostri padd credent!. Or si consider! se

la Civilta Caltolica, la quale, secondo la sua piccola facolla, si sta

adoperando, da tanlo tempo e con tanlo amore, per agevolare quel

desideralo rilorno, non si dovra commuovere al sentirsi dinunziare

che tutlo e dislrutto, senza alcuna spcranza neppure di rislorazione f

Prima di acconciarci ad una siffatta sentenza, abbiamo ben dirillo di

esaminarne i litoli; sopraltulto che I'Aulore medesimo aggiunge, che

questo nuovo edifizio (da sostituirsi all'antico) non e ancora pronto,

quantunque le pieire a do siano pienamente yia radunate, e molle

mani si muomno alacremente a lavorarvi 1. Noi per abitare abbia-

rno uopo non di sassi, ma di casa; e quando pure fosse gia compiu-

ta ,
ce ne diffideremmo non poco, se la vedessimo di troppo recente

costruzione. Pensale ora che vorra essere, quando neppure si e co-

minciala ad edificare ! ed in Lamagna !

E pure quando si fosse solamente trattalo di esercitare quel di-

ritto ,
noi forse ce ne saremmo rimasli

, veduto massimamente che

pochi assai in Italia avrebbero avuta qualche contezza di quel Di-

scorso. Ma ^vi e di piu : il signor Dollinger, senza neppur sospettarlo r

1 Dieses neue Gebaude 1st aber noch nicht ferlig, wenn auch Bausteine

dazu in Fulle vorhanden sind, und viele Hande sich bereits emsig riihren.



E LE SC1ENZE SACRE 389

ha moslrato, non colle parole che dicono lull' altro, ma colla qualila

dcllc sue asserzioni e colle nccessarie conseguenze che se ne deriva-

no, ha moslraio, diciamo, che al presente non vi e altra maniera pos-

sibilc di vera ristorazione scienlifica, che il ritorno appunlo a quella

Scolastica, \erso la quale egli si moslra cosi severo e, dobbiamo ag-

giungere ancora, cosi ingiusto. Cio parra incredibile in un uomo

cosi dotto e meritamcnte cosi riputato; ma noi non guardiamo al-

1'uomo, guardiamo allo scritto; e queslo, inleso bene pel verso suo,

non puo riuscire ad allra conchiusione, che alia indicata pocanzi da

noi. Cosi e
,
ed il Jcllore ne saii giudice. che si guardino le con-

siderazioni che egli reca in mezzo, o che i vieti pregiudizii e le esa-

gerate pretensioni ed inclinazioni nazionali, a cui ha dovuto cedere

per recarle, e sempre vero che il Discorso sopra il passalo ed il

presente della Teoloyia cattolica, e un' apologia, e un encomio della

Scolaslica
,
fatlole da chi meno avrebbe voluto

;
e pero noi abbiamo

desiderate che non passasse all' Italia ignota uria cosi splendida con-

fermazione dclle nostre dollrine.

Noi non disconosciamo i meriti insigni che il dottor Dollinger ha

acquistato colla storia ecclesiastica
,
e molto meno rechiamo in dub-

bio la purezza della sua orlodossia
;

anzi riconosciamo molto volen-

tieri, che in questo medesimo discorso si scontrano tralli non brevi,

i quali ci paiono non pure innocui, ma sapienti e nobilissimi, come,

per figura di esempio ,
la dove dichiara la maniera

,
onde nel Teo-

logo cattolico la libcrta non e punlo menomata dalla sua suggezione

alia Ghiesa, e si compone anzi ottimamente con quella
l

. Ma per cio

che concerne le varie vicende della scienza teologica , appena e

mai che egli rechi un giudizio degli uomini e delle cose, il quale

non sia da torle opinioni magagnalo ;
e noi non vediamo perche

dovrebbe essere disdetto a noi il giudicare anche severamente le

opinioni di uno scritlore, che giudica tutto e tutti non pure con

severita
,
ma con acerbezza ed ingiustizia. Certo egli non esila di

asserire, che dalle opere dommatiche piu famose e tenule per clas-

siche
, per esempio ,

dalla Somma di S. Tommaso sarebbe agevo-

le raccogliere una serie di proposizioni , le quali spinle e svolte

1 Pag. 56-58.
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con severa logica fino alle loro ultime conseguenze ,
menerebbero

ad errori perniciosi 1. E perche dunque non potremmo noi mo-

strare come nelle proposizioni cli un professore tedesco
, quanto vo-

lete riputato, senza bisogno di molto spingerle o svolgerle, si con-

tengono errori, dei quali lasceremo ai letlori il giudicare se e quanto

siano perniciosi? Che se gli errori di Origene, riconosciuli da tulta

I'anlichila cristiana, in sentcnza del Dollinger 2, non bastarono ad

offuscarne i merili allissimi e la palernita scientifica; noi possiamo

confidarci
,
die i merili di lui non siano per avere alcuno scapito

dalle nostre misurale osservazioni
,

alle quali cerlamente non presu-

miamo di altribuire autorita maggiore di quella, che ne puo compe-
tere a privati scriltori.

II. Cid che sia, secondo questo Autore, la scienza teologica,

e quanto valga la sua autorita nella Chiesa.

Chiunque di cio che pwpriamenle e la Teologia si volesse formare

un concetto da quello ,
che ne dice il dolt. Dollinger sul primo en-

Irare nel suo soggetlo ,
oltre ad averlo stranamente imperfetto e

confuso
,
sarebbe condolto ad altribuire alia scienza sacra una im-

porlanza ,
e direrao piultoslo un' aulorila

,
la quale essa sicuramente

non puo averc. Oueslo secondo punto poi, che si conliene, come in

germe ,
nel primo ,

e da lui piu esplicitamente ribadito in varii altri

luoghi del suo Discorso. Ed ecco come egli lo esordisce :

La coscienza (o consapevolezza) scientifica, che la Chiesa pos-

siede cli se medesima
,
del suo passato , presente e fuluro

,
del

complcsso delle sue dottrine, del suo ordinamenlo e delle sue

norme cli vita, cio chiamiamo noi Teologia 3. E disse molto bene

1 Es ware leicht, aus den beriihmtesten, fiir klasslsch erachteten dog-

matischen Werken, z. B. aus der Summa des heiligen Thomas, eine Reihe

von Satzen auszuheberi, welche, mil strenger Logik bis in ihre letzten

Consequenzen verfolgtund ausgebildet ,
zu verderblichen Irrthiimern

fiihren wurden. Pag. 58.

2 Pag. 26.

3 Das wissenschaftliche Bewusstsein, welches die Kirche von sich selbst,

von Hirer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, von ihrem Lehrgehalte,

ihrer OrdnungundihreiiLebensnormen besitzt das nennen wir Theologie.

Pag. 23.
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che cosi la chiama egli ; perciocche noi non sappiamo veramenle

quale mai Ira i Teologi catlolici si avvisasse chiamarla a quella ma-

niera: sopraliulto per I'aggiungere cho si fa a quclle queslc altre pre-

dse parole : Che la Chiesa sia slata al mondo lungamente innanzi

alia Teologia e senza di lei ,
siccorae Y uomo die vive lungamcnle

prima che giunga al conoscimento di se stesso, do si capisce

da so mcdesimo -L

Ora ehe intende egli in questo luogo per Chiesa? L' insegnante

forse
,
o vogliamo dire II Corpo del Pastori con alia testa il supremo

Ponlefice, die da Cristo hanno ricevuto 1' uffizio d'istruire e di reg-

gere il suo gregge ? Ma questi non fanno Teologia da scuola : questi

propongono dommi
, insegaano morale

,
secondo 1'avuta tradizione ,

ed all
1

uopo li raffermano
,

li dichiarano
,

li svolgono ,
e soprattullo

proscrivono gli error! contrarii a quelli, secondo che lo Spirito Santo

supernalmente loro 1' indella. Ha inteso forse significare la Chiesa

discente, o vogliamo dire I'universalila dei fedeli? Ma questi , presi

nella loro universalita, ne fanno, ne possono fare Teologia ;
ed a loro si

addice la semplicita del credere, non 1'acume del disputare. Quando

dunque si fosse voluto esprimere la cosa con vera semplitila scien-

tifica
,
senza lasciarsi discorrere a frasi altisonanti, che, per parere

peregrinamente sublimi
,
riescono ad essere nebulose ed inesalte ,

si sarebbe delto che nella Chiesa la piena intelligenza dei dommi,

anche razionale
,
vi fu sempre eziandio quando non vi era Teologia

scolastica, e non verra mai meno , quando pure questa .venisse, per

impossibile ,
a mancare del tutto. E negli Atti dei Concilii

,
nelle

Opere patristiche ,
nelle Scrilture medesime , esempligrazia nellc

Epistole di S. Paolo
,
nessuno neghera essere molte e sublimissime

disquisizioni intorno al domma ed alia morale.

Che se in un dato tempo di queste disquisizioni stesse
, per \irtu

dell' ingegno ,
si giungesse a formare un corpo od una sintesi piu o

meno \asta , composta e disciplinata, secondo le norme di una vera

scienza, questa sarebbe Teologia. Per tal modo essa, presciudendo

1 Dass die Kirche lange ver der Theologie und ohne dieselbe existirte,

wie dcr Mensch lange schon lebt, ehe er es zu einem Wissen von sich

seW)st bringt ____ das versleht sich von selbst. Pag. 25.
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dalla Fede che vi entra come soggetto, sara cosa veramenle naturale

e da connumerarsi ai natural! presidii ,
onde Iddio voile circondata la

sua Chiesa viatrice: qaantunque sicuramente sia il piu nobile e il

piu prezioso tra tutli. Ma appiinto perche eun naturale presidio, vi

sara e non vi sara nella Chiesa
,
si avra rigoglioso o languido, ampio

o ristretto, secondo le disposizioni della Provvidenza, pel buono an-

damerito di quella ;
ed altresi secondo la cooperazione piu o meno

alacre delle sue creature. Ma in ogni caso
,
la Chiesa per se mede-

sima
,
assolutamenle parlando ,

non ne ha bisogno pel suo essere e

pel suo operare. Quando la cosa si fosse esposta a questo modo, non

si avrebbe quella mara^7

iglia, e per poco non dicemmo quello scan-

dolo, di che ad ogni orecchio crisliano deve riuscire Tascoltare, che

la Chiesa nei primi secoli non ebbe coscienza di se medesima; lad-

dove anzi nei primi secoli appunto fu falto per avventura il piu e

il meglio in opera di definizioni dommatiche
,
di prescrizioni rnorali,

di ordinamenli disciplinari e di quant' altro si attiene alia sua vita

interna ed eslerna. il che apparisce tanto piu notevole
,
chi osservi

la difficoHa degli inizii
,
in cui tutto era nuovo

,
e la lotta che si do-

vette sostenerc col Paganesimo, che faceva i supremi sforzi per non

finire
,

e colla Eresia entrante fresca in una pugna ,
che non dovra

forse giommai finire.

Yero e che quella parola, della Chiesa che, per manco di Teolo-

gia, non ha coscienza di se medesima, puo parere alquanto rammor-

bidila dall' aggettivo appostovi di scientifica (
wissenschaftliche Be-

wusstsein) ;
ma e vero altresi, che essa e resa piu dura dal paragone

aggiuntole dell'uomo
,
che passa alcuni anni, prirna di acquistare

coscienza di se medesimo. Perciocche da questo potrebbe altri esse-

re indotto a credere, che la Chiesa passasse alcuni secoli nello

stato d'infanzia, quando per converse nessuno puo ignorare, che es-

sa non ebbe infanzia
,

o piuttosto aveala avula
,

e lunghissima di

quattro migliaia di anni
,

in altro stato
; ma nei suo vero e nuovo

essere fu costituila perfetta , qual'e al presents ,
e sara fmo alia fine

dei secoli, come fu costituito perfetto e senza infanzia il primo noslro

parente nei terrestre Paradiso. Quantunque do non vieti che come

le facolla nelF uomo adulto, cosi i principii nella Chiesa possano ri-

cevere nuori svolgimenti col trarne le conseguenze ,
di cui sono fe-
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condi. Che se si considera come, benche fossero preceduli period!

splendidissimi di sacra dottrina nei Padri e nci Dottori
,
nondimeno

una scienza propriamenle detla, ed in ogni sua parle costituita e com-

piula, *quale si ebbe dalla Scuola, non fu nella Chiesa, prinaa del seco-

lo lerzodecimo
,
come lo stesso Autore riconosce ed afferma 1, s'in-

tendera stranissimo paradosso, che e cotesto dell'essere stata la Chie-

sa
, per dodici interi secoli ,

senza la coscienza
,

e sia pure scienti-

fica di se medesima.

Dal non aver saputo ben defmire cio che e la Teologia, e per con-

seguenza cio die sono i Teologi nella Chiesa, o piultosto dall'avere

malamenle confuso 1' una e gli altri colla Chiesa slessa, il dott. Dol-

linger e venuto ad atlribuire alia prima ed ai sccondi una impor-

tanza ed un'autorita al tutto nuova
;
e che non mediocremente ritrae

quel regno delta pubblica opinione, alia quale, nella polilica libera-

lesca, tulto e lutti si debbono inchinare. La Teologia (scrive egli)

e quella, la quale, nelle cose religiose ed ecclesiastiche, conferi-

scel'essere e la forza a quella relta e sana pubblica opinione,

innanzi alia quale tutti alia line s' inchinano, eziandio i Capi della

Chiesa ed i depositarii dell'aulorita. Per somiglianza colla pro-

fezia, la quale, nel tempo degli Ebrei, stava accanto all'ordinario

sacerdozio , nella Chiesa altresi si Irova una poiesta straordinaria

accanlo alle potesta ordinarie
;
e quella e la pubblica opinione.

Per mezzo di questa la scienza teologica esercita il potere, che le

compete, ed al quale nulla e che alia lunga resista. II Teologo

pertanlo giudica e dirige i fenomeni (vuol dire gli avvenimenti)

nella Chiesa secondo le idee, laddove la moltitudine deslilula di

pensieri precede a royescio 2
. Di qui non fa maraviglia che egli

1 Pag. 29.

2 Die Theologie ist es, welche der rechten, gesunden offenllichen Mei-

nung in religiosen imcl kirchlichen Dingen Dasein und Kraft verleiht, der

Meinung, vor der zuletzt alle sich beugen, auch die Ha'upter der Kirche

und die Tra'ger der Gewalt. Aehullch dem Prophetenthume in der hebrai-

scben Zeit, das neben dem geordneten Piiestertlmme stand, gibt es auch

in derKirche eine ausserordentlicbe Gewalt neben den ordentlicben Gewal-

ten, und diess ist die offentliche Meinung. Durcb sie iibt die theologische

Wissenschaft die ihr gebiibrende Macht, welcher in der Lange nichts wi-

dersteht. Der Theologe nauilicb beurtbeilt und richtet die Erscheinungen
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noveri la Teologia come itna delle ire colonne, sopra le quali riposa

la Chiesa, e moslri approvare la distribuzione, che di quelle diceasi

da chicchessia essere stata fatta ai varii popoli ;
in quanto il Papato

fu conferito agl'Italiani, rimperio agli Alemanni, e la scienzu teo-

logica ai Francesi 1, i quali nel medio evo ne ebbero come 1'emporio

nella loro Universila di Parigi. Delia quale innanzi avea asserito, do

solo essersi potuto allora insegnare nella Chiesa, che im avea ot-

tenuto riconoscimento, o almeno tolleranza 2.

Ora egli basta il semplice- senso cattolico, per intendere di tratto

tutta la sconvenienza
( per non dir peggio )

di questi concetti
,
ehe

csporrebbero la Cliiesa a diventare quello che sono diventale le so-

ciela civili, da ch si sono abbandonate alia balia della tanlo incer-

ta e voltabile pubblica opinione. II paragone tratto dalla profezia

presso gli Ebrei dimoslra precisamente il conlrario di cio che vor-

rebbe 1'Autore, essendo manifesto che nell'antico Patto i Profeti erano

ispirali, non era ispirato il Sacerdozio, laddove nel nuovoe supernal-

mente assistito il Sacerdozio, non sono assistili i Teologi. Come dun-

que quesli a\ranno polesla (Gevalt) non meno di quello ,
anzi mag-

giore di quello, in quanto il Sacerdozio si dovra inchinare innanzi ai

Teologi , quando avessero dato 1' essere e la forza ad una pubblica

opinione? E pure qucsto e quel che pretende 1'Autore ! Anche i Capi
della Chiesa (auch die Haupler der Kirche) sipiegano (sich beugen)

innanzi alia pubblica opinione cosliluita e legittimata dai Teologi.

Or chi avea udito mai a parlare di qucsta nuova specie di Gerarchia?

Noi certamente non troviamo menzionali questi slraordinarii fonli di

autorila (i Teologi e 1'opinione pubblica} da nessuno dei Concilii Ecu-

menici, i quali tutti non diedero allra ragione di cio che deiinivano,

In der Kirche nach den Ideen, wahrend der gedankenlose Haufe umgekehrt

verfa'hrt. Pag. 47.

1 Die Pariser Schu'e aber war in den Augen der damaligen Welt

cine der drei grossen und imentbehrlichen Institiitionen der Christenbeit,

cine der drei Siiulen, auf welchen die Kirche ruhte. Gott hat das

Papstthum den Italienern, das Kaiserthum den Deutschen, das Sludiuni

den Franzosen gegeben, sagte man. Pag. 31.

2 Nur das
,
was dort Anerkennung oder doch Duldung sich erwarb ,

dtirfte in der Kirche gelehrt werden. Pag. 30.
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sc non il visum esl Spirilw Sancto et nobis, fin dal primo, che si ce-

lebro dagli Apostoli in Gerusalemme. Con cio non si ncga che nei

tempi posteriori ,
ed in via ordioaria ,

i Capi della Chiesa abbiano

grandemente dcferito al consiglio dei Teologi ,
facendo insienae con

essi quella magna conquisitio, che pure, a manicra di naturale appa-

recchio
,

fu fatto nel Concilio degli Apostoli. Ma chi oserebbe per

queslo altribuirc ai Teologi un vero potere ? e piu ancora chi far di-

pendere il vero potere della Chiesa dalla pubblica opinione?

Da un' altra parle se fmo al secolo XIII non vi fu una Teologia

propriamenle delta ;
se forse non vi fa nel XVIII

;
se al preseate, al

dire del Dollinger, ncppur vi e, si consideri qual costrutto possa ave-

re quel concetto delle Ire colonne
,

il quale ha anche il torto di pa-

reggiare al Papato, istituzione soprannaturale, essenziale alia Chie-

sa e da lei inseparable , 1' Impero e la Teologia ! il quale e la qua-

le, nella loro condizione di naturali presidii, vi possono essere e non

essere, senza che la Chiesa, dal trovarsi assisa sopra una sola colon-

na, corra alcun rischio di ruinare. Se dite che la scienza e, come gia

fu T Impero ,
un braccio che riceve vita dall' anima e direzione dal

Capo della Chiesa
,
voi direte verissimo ; ed in queslo senso 1' Uni-

versita di Parigi ,
nei tempi di mezzo

, ne fu la piu compiula e piu

poderosa espressione. Ma tanlo e lungi che da quella si pigliasse nella

Chiesa le norme del credere e dell' operare (cosa ehe 1'A. non avra

voluto dire , ma che cerlo si dice dalle sue parole) ,
che anzi essa,

islituita dai Ponteiici romani
,
fu perpetuamente direlta e sopravve-

gliata da loro, che spesso, a riordinarla, vi mandarono Legati; tanto

che quella in alcuni casi fu correlta
, giudicata, condannala ancora

dalla Sede Apostolica. Ne pero rechiamo in dubbio il capitale gran-

dissimo
,
che la Chiesa fece sempre della scienza teologica, quando

Iddio le form quel naluralc strumento ; neppure si negajio le cure

sollecite e molliplici, che essa pose nel forbirlo, nell' ampliarlo , nel

rinvigorirlo, e quinci a poco il leltore ne avra un saggio nelle parole

di un grande Pontefice. Ma appunto perche si tratta di un nalurale

strumento
,
non gli puo competere il potere di formare o dirigere la

credenza e la morale cristiana. Di qui o che a consigliare la CMesa

sia stata una Facolla teologica deH'anlica Sorbona, o
;

che siano i

Consulted di una nuova Congrcgazione romana, in ultima conchiu-
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sione non sono i Capi della Chiesa , clie s' inchinano alia opinione

pubblica, formala e legiltimata dai Teologi, ma e ropinione del Teo-

logi die insieme alia pubblica s' inchina
,
o certo si deve inchinare

agl' insegnamenti dei Capi della Chiesa. Senza cio , la Fede non sa-

rebbe sopraunaturale, e non potrebbe giammai essere una.

III. Stabilimento della scienza teologica nel secolo XIII:

suoi fondamenti aristotelici : sua universalita.

Ma che che sia del concetto
,

clie il dott. Bellinger si e forma lo

della Teologia e deli' autorita o potesla che le altribuisce nella Chie-

sa, al nostro intenlo rileva assai piu 1'esaminare in qual tempo e per

qual modo egli trovi la prima volta formata e costiluita una seieriza

teologica nella Chiesa stessa. Egli pertanlo, avendo falta in un paio di

pagine 1 una rassegna molto rapida dei sacri studii e degli uomini

che yariamente vi fiorirono, dal secondo fino al duodecimo secolo, da

Clemente Alessandrino fino a S. Anselmo, scrive appunto cosi :

Col secolo decimosecondo, con Anselmo, cominciail grandioso

incesso di svolgimenlo della nuova Teologia; la quale, essendosi

proposlo fmi piu alii
,
ne procura con sempre erescenle vigore

1' atluazione. Allora
,

in maniera piu risolula e piu vasta che non

mai nel passato, fu proposlo il problema di recare a convincimen-

to intelletlivo cio che era per Fede lenulo ed abbracciato colla

volonta
;

di fare che il credere s' innalzasse all' intendere
,

e di

comporre la pienezza delle verila rivelate nel complesso di un si-

ft sterna bene articolato
,
ed organicamenle comprensivo. La Teolo-

gia aveva in Alessandria cominciato coll' accoppiare la Filosofia

alia dottrina della Chiesa
;
dal medesimo accoppiamento della Fi-

losofia, quesla volta aristotelica
,

ai dommi della Chiesa ,
venne

fuori quella Teologia ,
che da allora domino nel seguente medio

evo fino al secolo sestodecimo 2
. , . Da un' altra parte allora una

1 Pagg. 26-28.

2 Mit dem zwolften Jahrhunderte, mit Anselm, beginnt der grossar-

tlge Entwicklungsgang der neueren Theologie, welche sich hohere Ziele

setzt, und mit stets wachseuder Energie nach der Yerwirklichung strebt.

In ernsterer und umfassenderer Weise, als friiher jemals, stellte man sich
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< delle piu gravi discipline, la morale, per la priraa volta fu innalzata

da S. Tommaso con una specie di creazione alia dignila. di scienza,

quand'anche egli cio facesse sopra fondamenti aristolelici l.

Quali siano i difetti e le colpe, che 1'Aulore rimprovera a quel-

la Teologia , diremo piu inrranzi. Per ora si osservi con diligen-

za, siccome egli in tutta la lunghezza degli undici secoli, che pre-

cedettero quel grande avvenimento, e dei sette che lo seguitaro-

BO, non trova nulla, affallo nulla di somigliante; tanto che quello

dee dirsi essere restato fatto unico ,
solitario

,
senz'alcun altro ri-

scontro nella storiadeirumano pensiero e della Chiesa. l\
7

e gia, vede-

te , che nei tempi precedenti , e sopratlutto nei primi cinque secoli

dell'era cristiana non si accumulassero immensi tesori di sacra dot-

frina negli scritti ammirabili dei Padri e dei Dotlori
,
che ora inter-

pretandole Scrjtture, ora combattendo il Gentilesimo, quando esor-

tando a vita virtuosa i Fedeli
, quando propugnando il domma con-

tro la eresia
,
aveano per avventura detto e disputato quanto di piu

nobile si potea dire e disputare intorno agl' insegnamenli teoretici e

pratici della rivelazione. Tuttavolta scienza propriamente delta, co-

me la intendiamo al presente ,
cioe lutta composta ed organata in

un gran corpo di dottrine armonicamente coordinate
,
non era an-

cora formata e costituita nella Chiesa ^uantunque , in mille anni
,

fecondissimi di sanlita e di sapere ,
se ne fossero raccolti i copio-

sissimi e preziosi elementi. Ora appunto all' opera stupenda di for-

die Aufgabe, das im Glauben Angeeignete und mit dem Willen Ergriffene

nun auch zum iiberzeugenden Yerstandnisse zu bringen, das credere auf

die Stufe des intelligere zu erheben, und die Fiille von Glaubenssatzen in

den Zusammenhang eines wohlgegliederten, organisch zusammenhangen-
den Systems zu bringen. Mit der Yerbindung von Philosophic und Kir-

chenlehre hatte die Theologie in Alexandrien begonnen ;
aus der Yerbin-

dung von Philosophic , dieses Mai aristotelischer Philosophic mit den Do-

gmen der Kirche ist auch wieder diejenige Theologie hervorgegangen ,

welche fortan das ganze spatere Mittelalter bis in's sechzehnte Jahrhundert

hinein beherrschte. Pagg. 29
,
30.

1 Andrerseits aber wurde auch jetzt erst cine der wichtigsten Discipli-

nen, die Sittenlehre, durch Thomas mit schopferischer Kraft, wennauch

auf arislotelischer Grundlage ,
zum Range einer Wissenschaft erhoben.

Pag. 30.
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marla e costituirla con quelli, fu da Dio mandafo quell' angelo di

santila e d'ingegno, che fu Tommaso d' Aquino ; il quale in forse

venti anni della non lunga sua vita compi 1'opera , iniziala gi& con

felici auspicii da S. Anselmo d'Aosla e da Pietro Lombardo. In som-

naa le pietre erano in quel tempo veramente tutte pronte ad innalza-

re il maraviglioso edifizio
,

senza che vi mancassero operai degni

dell' opera ;
talmente che fu una realta allora ci6, che oggi e una mo-

desta fantasia del buon Dollinger, il quale s'immagina ingenuamente

che nella sua Lamagna siano gia raccolti i materiali, per innalzarne

nn nuovo non meno, anzi piu grandioso edifizio
;
e quando si venisse

al fatto
,
siamo persuasi che anche al presente si troverebbero cola

operai degni della loro materia.

Ne dovrebbe commuoverci , se pure sonasse spregio ,
il modo

onde 1' Autore, menzionando la scienza morale, creata pure da san

Tommaso, lascia cadere un quand' anche
(
\venn auch

)
fosse appog-

giata sopra fondamenti aristotelici 1. Noi anzi aggiungiamo che,

eziandio le speculazioni intorno ai dommi, per la parte razionale che

nccessariamente vi dovea essere intrecciata
,
non ebbero altro fon-

dainento
,
che la filosoiia aristotelica

,
corretta nei rarissimi punti ,

in cui al lume della Fede era stata trovata fallace. Ma che si avreb-

be egli a ridire sopra di clo?Se la ragione dovea essere introdotta a

metlere mano al grandioso edifizio
,
chi vi potea essere chiamato piu

meritamenle di colui
,
che dieci secoli si accordarono a chiamare il

Filosofo per antonomasia? Le cui dot trine nei capi sustanziali
, per

quel connubio , onde nella scienza teologica furono con vincolo non

disnodevole innestate al domma ed alia morale rivelata
,

ricevettero

una certa maniera di consecrazione crisliana, della quale gli scherni

degli imperiti non le potranno destituire al presente piu di quello, che

polessero per lo passato ingegni non vulgari postisi ben da senno a

combatterla. Ed il Dollinger ,
che oslenla tanta contezza delle con-

dizioni inlelletluali della patria sua
,
non dovrebbe certamente igno-

rare
,
come molli eletti ingegni alemanni 2, stanchi e fastidili dalle

1 Pag. 30.

2 Bastera per tutti ricordare i grand! lavori del Trendelenburg, e del

degno suo discepolo, il Brentano, singolarmente neiriiltimo suoscritto:

Yon der mannigfachen Bedeutung des Seienden nacli Aristo-
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infinite variazioni di figmerili raostruosi, cbe vollero cbiamarsi filo-

sofia, si sono novellamcnte volti allo studio dello Stagidta, anlico,

rifugio dei forti intelletti
,
die amauo lo forti speculazioni c ne sono

capaci.

Ma soprattutto e degno di considerazione, come, costituita appena

la grande scienza leologica, e recata alia piu eccelsa sua altezza nel

secolo terzodecimo ,
tosto essa acquistp quel caraltere di universa-

lita, che noa le potea mancare nella sua qualita di cosa veramenle

caltolica. Di cio abbiamo lestimonio il medesimo doltor Dollinger,

il quale ecco in quali termini lo afferma: Quando la Teologia sco-

lastica
,
nel secolo decimoterzo , ebbe raggiunta la maggiore sua

allezza, allora essa acquislo, a somiglianza della Chiesa, un carat-

tere sovrannazionale. I principal! popoli di Europa, con concorde e

potente sforzo di spirito, davano mano al compimento di questo gi-

gantesco edifizio deil'umano pensiero e deli'umana speculazione.

Ansehno , Tommaso ,
Bonavenlura

, Egidio Colonna
,
erano ita-

Hani; Alessandro di Ales e Duns Scoto, inglesi ; Alberto, tedesco ;

i due Yittorini, Abelardo, Guglielmo di Auvergne, Durando, fran-

cesi. Parigi era il grande emporio e.il lavoratorio della scienza

teologica e filosofica 1
. Al che se si aggiunga Tunita del lin-

guaggio, cbe per tutto era quello deJJa Cbiesa, cioe il latino, e

1'unita del metodo, cbe altresi per tulto era quello streltamente

della Scuola
,

s' inteudera di leggieri slupendo e salutare strumen-

to
,
che dovea essere quella scienza

,
di quali increment! e di

teles; cioe Delia molliplice significazione dell' Essere, secondo Arislolele.

Di questo si fa un accurato esame nel primo quademo del Theologische

Quartalschrift di Tubinga, per quest' anno 1864.

1 Als die scholastische Theologie, im dreizehnten Jahrhundert, auf

ihrer Hohe stand, da hatte sie gleich der Kirche einen iibernationalen Cha-

rakter; es waren alle europiiischeiiHauptnationen, welche in eintriichtiger,

gewaltiger Geistesanstrenguug dieses riesenhafte Gebiiude des menschli-

ohen Denkens und Forschens auffuhrlen. Anselm, Thomas, Bonaven-

tura, Aegidius Colonna waren Italiener, Alexander von Hales und

Duns Scotus Englander, Albert ein Deutscher, die Victoriner, Abii-

lard, Wilhelm von Auvergne, Durand waren Franzosen. Paris war

<las grosse Emporium und die Werkstatte theologischen und philoso-

phischen Wissens. Pag. 30.
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quanto maggior forza capace. Noi toccheremo piu innanzi dello sca-

.dere alquanto che essa fece nei due secoli, che seguitarono al XIII ;

del riievarsi piu vigorosa e piu ampia nel XVI, e del novello debi-

Jitamento che pati dallaseconda mela del XYI1 fino agl'inizii del no-

stro, quando parve al tutto obliata, seguendo in do gli avvicenda-

menli inseparabili delle umane cose, le quali appena e mai che du-

rino lungamente nella medesima condizione. Per ora preghiamo il

lettore di osservare, come
,
in tulto il tempo che ci separa dal pri-

mo slabilimento di quella grande scienza cristiana, vi furono bensi

alti e bassi
;
vi furono periodi di floridezza e di languore; periodo,

se volete, di ecclissi quasi lotale, che parve morte ed era dimen-

ticanza; ma scienza propriamente nuova, nel senso gia piu volte da

noi dichiarato
,

e diversa dalla Scolastica, non vi fu giammai nella

Chiesa nei sette secoli che seguirono il duodecimo, come non vi era

slata negli undici che lo precessero. Fatto nella presente maleria so-

pra qualunque altro notevolissimo, il quale e stato presupposto e ta-

citamenle ammesso in lullo il discorso, che sliamo esaminando; ma
falto nondimeno, che rende tanlo piu riprensibili le acerbe ed ingiu-

sle censure, che si scagliano contro una scienza teologica, la quale

solo non puo dirsi la piu splendida, che fosse nella Chiesa
, perche

fu sempre e per tutto la sola* che fosse nella Chiesa.

IV. Oni si cerca se ed in qual misura sia vero che la Scolastica

mancasse di studii biblici e distoria.

Benche in questo Discorso si scontrino molto frequentemente asser-

zioni sprezzanti, ed altamente ingiuriose agli anlichi Filosofi e Teologi

scolaslici, noi ci conlenteremo per ora di recarne qui un solo brano,

ed e quello, nel quale ci pare che 1'Autore riesce a dire qualdie cosa

di positive e che merit! una risposta. E si noti che esso parla qui non

di quei tempi, in cui per notissime circostanze alcuni professori di

quelle discipline aveano fatlo o scadere
, od anche deviare in parle

la scienza. Egli parla della scienza per se medesima, e considerata

nella slagione piu rigogliosa del suo primo fiorimento. Ora udite

come ei ne scrive: La Scolastica non pote in alcun modo superare

Tumcita dell'aspetto del punto ove si era collocata. Per la maniera
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analilica del suo procedimcnlo, essa non si Irovo in grado di co-

sliluire un edifizio scienlifico, armonico, c di fatlo rispondenle al-

la intiraa ricchezza dellc salulari verila rivelale. Ma quel che so-

ft prallutto ebbe influsso decisive sui lavori dclla Scolaslica, fu che il

doppio lato della Teoiogia, 1'escgclicobiblico e lo storico, erasi ar-

relrato ed offuscalo. A quel tempo si difellava generalmente della

capacila delle disquisizioni storiche e delle riproduzioni ;
e non si

avevano alia mano i due prerequisite a quelle ,
le conoscenze lin-

guisliche e la critica slorica. Si viveva allora nel solo presente; si

concepiva e si conosceva solamente cio che era compiulo, non cio

che stava sul compiersi ,
non si conoscevano le leggi che preseg-

gono allo svolgimento slorico ,
eziandio in opera di religione. La

Teologia era, per un modo di dire, monocula: aveva 1'occhio della

speculazione, le mancava quello della storia 1.

II dottor Dollinger ci dara quinci a poco la molto lieta nolizia, che,

nel tempo presenle ,
i Tedeschi sono destinati ad essere i maestri in

Diyinila di tutte le altre nazioni, come gia sono divenuli di storia e di

filosofia, recandone per indizio la naturale disposizione che essi ban-

no ad imparare le lingue delle altre nazioni 2. Ma noi so polessimo

dare un consiglio a persona di tanta dottrma, gli yorremmo sugge-

rire di lasciare stare colesli paragoni e preferimenli nazionali; e po-

1 Freilich vermochte die Scholaslik die Einseitigkeit ihres Standpunktes

nicht zu uberwinden. Bei ihrer analytischen Yerfahrungsweise war sie nicht

im Stande, ein harmonisches, dem innern Reichlhume der geoffenbarten

Heilswahrheiten wirklich entsprechendes Lehrgebaude zu schaffen. Vor allem

aber war es von entscheidendem Einflusse auf die Leistungen der Scholastik,

dass die gesammte biblischexegelische und historische Seite der Theologie

zuriickgetreten und verdunklet war. Jenem Zeitalter fehlte uberhaupt die

Fahigkeit des historischen Forschens undReproducirens; schon die beiden

Vorbedingungen hiezu, liriguistische Kenntnisse und die historische Kritik,

waren nicht vorhanden. Man lebte nur in der Gegenwart, man begriff und

kannte nur das Fertige, nicht das Werdende, nicht die auch fur das reli-

giose Gebiet giiltigen Gesetze der geschi chilichen Entwicklung. Die Theo-

logie war so zu sagen einaugig ; sie besass das speculative, sie entbehrte

das historische Auge. Pay. 30.

2 I luoghi dove si trovano queste asserzioni saranno recall piu innanzi.

Serb V, vol. IX, fasc. 334. 26 4 Febbraro 1864.
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tremmo confertare il nostro consiglio dalla fresca sperienza piglia

tane in noi medesimi, in quanto ricordiamo che le presenti calamita,

onde T Italia e diventata il ludibrio delle sette e la favola delle na-

zioni, furono inaugurate con un Primalo morale e civile
, conferito

agl' Italiani da un uomo nominatissimo allora
, ma che oggi sarebbe

dimeriticato, se il Bellinger stesso non avesse scoperto, che quegli,

col Ventura e col Rosmini, furono i soli scienziati, di cui la moderna

Italia si possa onorare. Di cio diremo appresso ; per ora lasciando

alia sua prudenza il propalare phi o meno quel Primato scientifico

del T^ete/wyosserveremo, come T indizio, che egli ne prende dalla

loro capacita d' imparare le lingue degli altri popoli, non ci pare

molto concludente; e certo sarebbe assai piu, se si potesse dire, che

gli altri popoli hanno una particolare capacita ed una universale in-

clinaziorie ad imparare il Tedesco
;
nel qual modo e fuor di dubbio,

che quel Primato si avverrebbe di ragione non ai Tedeschi, ma ai

Francesi. Nel resto, noi potremmo domandare, .che i nostri fuluri

maestri, per renders! piu inlelligibili agli altri popoli loro scolari,

facessero di acconciarsi un poco ,
eziandio nel loro proprio linguag-

gio, a concepire e parlare alia nostra maniera. Ma se essi al loro

modo di concepire che, come il loro cielo, non e sempre lucidissi-

mo, ed all' indole un po' contorta del loro idioma, per tanti altri ca-

pi pregevolissimo, seguitano ad aggiungere uno sciupinio di parole

Yuote e di accozzamenti arbilrarii, quasi per rendere, in vero studio,

oscuri dei pensieri, che per loro medesimi sono semplicissimi, vezzo

di recente invenzione e non atlinto dai loro classici
; se, diciamo, se-

guitano a questa maniera, si assicurino che di quell' universale ma-

gistero teutonico non si potra fare mai nulla, ed appena ne restera

altro, che il merito della m odestia insigne di chi ne ha concepilo il

voto, e ne ha fatto il prognostico.

Queste cose abbiamo voluto notare a modo di digressione, perche

II lettore non si spaventasse della mezza pagina soprascrilta, la quale

gli potrebbe parere gravida di non si sa che' grand! cose, e la quale

nondimeno, voltata non in parole, come gia facemmo il piu chiara-

mente che ci fosse possibile, ma in sentenze italiane, colla nostra an-

tica semplicita, non dice altro che questo: La Teologia scolastica, es-

sendosi circoscritta alia specolazione intorno al domma
,
trasando
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d'inviyorirla di studii Ublici e storici, senza curarsi gran fallo del-

la lingua greca c delle orientals , che servono ai primi , e della co-

si delta critica , riputata al presente presidio indispensabile dei se-

condi. Se si fosse parlato in questi termini
,
la cosa vi sarebbe pa-

ruta, com' e veramente, vecchissima e vulgarissima ;
laddove essa,

ravvoltolata in quei ghirigori di formole sfumate e diparoloni sesqui-

pedali, vi piglia 1'aria di una nuova e formidabile obbiezione, alia qua-

le miracolo sara, se si possa dare una risposla che satisfaccia. Ma noi

che non miriamo a parere di dir cose pellegrine, ma le vogliamo dir

vere e piu di tutto desideriamo che le siano facilmente capite, ezian-

dio da coloro che ne Teologi ,
ne scienziati non sono

,
non abbiamo

alcuna difllcolla di dare vecchie risposte ad obbiezioni vecchie.

Diciamo pertanto primamente che, come 1'istesso Aulore avea af-

fermato piu innanzi, alia fine del XII ed al principio del XIII secolo,

non si voile costituire altro
,
che una grande scienza speculation in-

torno al domma ed alia morale cristiana; e questo fu fatto coll'innal-

zamenlo di quell'edifizio, che egli medesimo ha chiamato gigantesco?

per opera dei sommi e santi uomini
,
che vi concorsero, tra i quali

non si capisce per che ragione egli abbia voluto noverare Abelar-

do. Ora a quell' intento sovrabastavano le do\7 izie accumulate nei

secoli anteriori dai Padri e dai Dottori della Chiesa; e noi, a costrui-

re in un tutto armonico di scienza quegli sparsi elemenli, non yedia-

mo qual bisogno si potesse avere delle lingue oriental! o della pre-

tesa critica della storia. Avendo dunque Teffetto con tanta perfezione

risposto all'intendimenlb degli operanti ed al fine dell'opera, il muo-

vere rimprovero alia Somma di S. Tommaso
,
che non \1 si trova

1' esegesi biblica ed il criticismo storico
,
non e piu ragionevole del

rimprovero, che si facesse ad un trattato di Malematica pura, il man-

care delle applicazioni all'Astronomia od all' Idraulica. Da un' allra

parte, se nel disegno dei primi maestri quell'innesto per cio che con-

cerne il domma
, sarebbe stato importuno ; per cio che riguarda la

morale sarebbe riuscito impossible : e quando sarafabbricata la nuo-

va scienza toologica in Alemagna, una delie prime curiosita, che noi

ci Torremo cavare, sara il conoscere come avran falto quei magni
dottoria trattare de actibus humanis colla critica storica ,

e de con-

scientia colla linguistica. E nondimeno il Doilinger 7 appunto pel
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manco di quegli element!
,
dichiara perenloriamente finila la Teolo-

gia scolaslica, senza speranza neppure di ristorazione. Anzi coll'as-

serire impossibile il ravvivarla in nessuna delle sue parti (in keinem.

seiner Theile) , dichiara espressamente, che egli in quel suo decrelo

inappellabile ravvolge ancora la morale
,

la quale pure liene in

S. Tommaso meglio che una meta della Somma
,

n' e forse la parte

piu originale, ed e senza forse la piu compiula di quel massimo del

lavori, che sia mai uscito da umano intelletlo.

Ma e egli poi vero che gli studii biblici e gli storici furono tra-

sandali dagli Scolaslici? Forse cio si potra dire in parte dei posterio-

ri
;
e notantemente per la seconda meta del secolo quartodecimo e

pel seguente: il che e confessato da Melchior Cano, il quale aggiun-

ge : quod sine lacrymis dicere nequeo. Si noti nondimeno come in quel

tempo la Scolastica medesima era scaduta, e non occorreva nessuna

speciale cagione, per la quale gl' intelletti si dovessero volgere con

istraordinaria alacrita agli studii storici e biblici, come occorse poco

appresso. Ma o che si parli universalmente, o che sia parola in par-

ticolar guisa dei primi maestri, 1'asserzione e falsissima; ed appena

sara uopo dire una parola dei primi. Supposto che i grand! istitutori

della scienza non si proponessero gia di dimostrare il domma per

farlo credere, e di seguirne lo svolgimento da esso avuto nella

successione dei tempi ;
ma sivveramente si proposero di specolare

intorno al domma creduto, per penelrarne possibilmente le intime

ragioni, e scoprirne le attinenze moltiplici e svariate
,
che esso ha

coi principii razionali e con tutti i pronunziali della naturale filoso-

fia
; supposto, diciamo, do, le disquisizioni storiche non \i poteano

entrare che in piccolissima misura e molto indiretlamente
,
in pecu-

liar guisa per la parte morale. A questa maniera ve ne fu in quel

tempo quanto bastava
;
e noi non crediamo esservi stato caso

,
che

gli Scolastici fossero nel loro incesso specolativo dal manco di storia

impediti e molto meno deviati.

Altrimenti va la cosa per la Bibbia da essi studiatissima, benche

con intendimenlo alquanto diverso dal moderno ;
ed il Lombardo sul-

le Epistole di S. Paolo, e i due Vittorini, ed Ugo da S. Charo, ed il

Lirano, e Dionisio Cartusiano, ed il Tostato coi suoi ventisette tomi

in foglio, sono tali lavori biblici, che non temono il paragone dei
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sccoli segucnli. Quantunque, a smentire 1'asseizione, che ogni scien-

za delta Scrittura era svanita, baslcrebbcro i Comment! di S. Tom-

inaso, dei quali 1' insigne merito e riconosciulo dagli stessi Protc-

stanli alemanni, per non dire dei dolli Catlolici, cbe li lennero sempre

in altissimo pregio: e bastera Ira questi nominare il gi& collega del

doltor Dollinger ,
il professore Allioli. Cbe se in quei lavori non si

fa grande sfoggio di linguistica e di esegetica alia moderna, cio ser-

\irebbe per dimostrare, che, per avere piena e profonda intelligenza

della Bibbia , quei presidii per loro medesimi utilissimi ,
come col*

proprio esempio moslro S. Girolamo ,
non sono lanlo necessarii

,

quanlo si crede da alcuni
;
e forse nel modo, onde da molli sono stati

esagerati in Alemagna, non sono per niente necessarii a quei fine ul-

timo, pel quale da Dio fu alia Chiesa data la Scrittura. E quello fu,

perche fosse ediiicazione e salute delle anime, non balocco di umanisti

e di grammatici permalosi ,
i quali ,

avendo perdula 1' intelligenza

dello spirito die n'e il midollo, si consumano vanamente allorno al

materiale involucro della corleccia, come farebbero altorno ad un' ode

di Pindaro, o ad un periodo di Erodoto o di Demostene.

Non vorremmo lasciare questo soggctto, senza aggiungere un cen-

no intorno al capitale grandissimo, in che fu in ogni tempo lenuta

nella Chiesa la Scienza scolastica, appunto perche, essendo come ii

distillate razionale di cio che fu insegnato dalle Scritlure ,
dai Con-

cilii, dai Ponteflci e dai Padri e Doltori della Chiesa, e il mezzo piu

efficace per penelrare con sicurezza in quei grandi monumenti della

Scienza cristiana. Ma le Iroppe allre cose
,
che ci restano a notare

nel discorso che esaminiamo , e le quali a stento potremo compren-

dere in un altro articolo
,

ci obbligano ad appcna loccarne di volo

nello scorcio del presenle. Nondimeno eziandio questo poco bastera

per far sentire tutta 1' imprudenza , per non dire 1' alterigia ,
che ci

vuole per isfatare superbamenle una scienza
,

alia quale la sacro-

santa Sinodo tridentina rese un omaggio ,
che non avea esempio

nelle memorie ecclesiastiche
, quando voile che

,
nel bel mezzo del

suo augusto consesso , fosse a piedi del Crocifisso collocala
,
accan-

to alia sacra Scrittura , la Somma di S. Tommaso. Ma si ascolti

come della Scolastica parlo forse il piu grande Pontefice dei tempi
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modern!, qual fu Sisto V, nella Bolla, onde dickiaro Dottore della

Chiesa S. Bonaventura. Dopo averla chiamata Scientia salularis,

quae ab uberrimis Dwinarum litterarum, sanctorum Pontificum ,

sanctorum Patrum, et Conciliorum fontibus dimanat , passa a par-

lare della guerra bandita a quella da ogni maniera di eretici, e sog-

giunge : Praesertim cum haereticorum insidiae et diabolicae machi-

nationes, quibus sacrarn Theologiam, quae scholastica appellatur,

hoc luctuoso soeculo oppugnant vehementissime, nos magnopere ad-

>monent, ut eamdem Theologiam, QUA NIHIL ECCLESIAE DEI FRU-

CTUOSIUS, omni studio retineamus, illustremus, propayemus. Ed ul-

timamente conchiude : Quanto igitur magis illi hanc munilissimam

scholaslicae Theologiae arcem oppugnare et evertere conantur, tan-

to magis nos decet hoc invictum Fidei propugnaculum defendere ,

et haereditatem patrum nostrorum conservare et tueri, et acerrimos

veritalis defensores meritis honoribus quantum possumus decorare.

Dopo cosi gravi parole di un Pontefice, e di quel Pontefice
,
die

confermava cio die, per questo rispetto, era stato sempre insegnato

dai siioi precessori, e clie fu poscia dai successor! di lui fino all' al-

tro ieri confermato, noi peneremmo a trovare scusa per un Caltolico,

e piu ancora per un dotto Ecclesiaslico, die della Scolastica e degli

Scolaslici parlasse, come ne fu parlato in questo discorso nel Con-

gresso di Monaco. Al piu al piii ne polremmo trovare una spie-

gazione non al tulto ingiuriosa neli' atmosfera amraorbalo
,
cue pur

troppo in alcune contrade europee si respira ;
e forse migliore la tro-

yeremmo in certa inconsulla condiscendenza
,
che si awisa di poter

venire ad una conciliazione coi neraici, accoppiandosi a loro nel com-

battere i proprii fratelli, le proprie armi, e quasi die non dicemmo

il proprio padre. Che se ad alcurio paresse scorgere una non medio-

cre analogia tra queste incoerenti illusion! intorno alle Scienze sacre

e quelle clie
,
intorno alle Liberia moderne, furono da noi notale in

un allro discorso tenuto nel Congresso catlolico di Malines, noi non

ce ne maraviglieremmo, in quanlo siamo persuasi die delle une e

delle altre le radici sono le slesse : debolezza cioe di studii razionali

ed un'altra, la quale, essendo, come dicono i Tedeschi, troppo sog-

gettiva, fia meglio prelerirla.
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opimoni diverse

Alia quisliorie : #tnd esJ? conseguila naturalmente la quistione :

wide esJ? II perche, avendo noi negli arlicoli psicologici del passato

anno sufficienteraente chiarila la natura dcH'anima umana, ci con-

\iene ora cercarne 1' origine. La qualc riccrca dovrebbe per fermo

slimolar grandemenle in ciascuno 1' innala brama di sapere ; trat-

tandosi d' inlendere ed assodare un punlo si grave, intorno a cio che

forma la parte piu nobile ed elevata di noi medesimi. Senza fermarci

adunque piu lungamente in preamboli, veniamo all'assunto.

L' anioaa umana fa parte dell' uomo, e 1' uomo sortisce T esistenza

per generazione da' parenli. Fin qui ci e scoria bastevole 1' esperien-

za. Ma in queslo uomo, che vien generate, qual e il principio da cui

1' anima deriva il proprio essere? Qui 1'esperienza si arresta, sicco-

me inabile a soddisfare il quesilo, e conviene rivolgersi alia ragione.

Or la ragione nell' accingersi alia risposta, non puo fare che due sole

ipotesi. essa attribuisce. air anima un' entita improdotla, e allora

non puo farla sorgere allronde, che dalla sostanza stessa divina.

suppone che ]' anima nostra sia un ente causalo e dislinto da Dio
; e

allora non puo dcdurre se non una di quesle duo inferenze
,

cio6 o
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che essa venga generata insieme col corpo per virtu operante sopra

una preesistenle materia
,

o che venga Iralta dal nulla per azione

creatrice. Tre dunque, ne piu ne meno, solto aspello generale, sono

le soluzioni
,
che possono escogitarsi nella investigazione proposta.

E tutle e tre di fatto si accamparono nella scienza
, ed ebbero in

maggiore o minor copia rappresentanti e favoreggiatori.

II che, pia che colle nostre parole, ci e gralo di esporre con quelle

di un doltissimo scriltore moderno, il quale nelle sue opere tra i molli

pregi ha questo singolarissimo di accoppiare a un' ammirabile profon-

dita un' ammirabile lucidezza. II P. Giuseppe Kleutgen nel suo bellis-

simo trattalo scrilto in ledesco, sopra la Filosofia degli antichi 1
,
dice

cosi : Lc molte opinioni (sopra I'origine dell'anima umana], che

nel corso dei secoli hanno Irovato difensori, si possono dislinguere

in tre classi. Alia prima appartengono quelle die derivarono dal mol-

tiforme Panleismo. Ellc convengono bensi nel far procedere le ani-

me dalla stessa sostanza di Dio
,
ma poi divariano nel resto, come

1'errore da cui sono figliate. L'anima ora viene delta a dirittura una

parte dell'Essere divino, ora un efllusso, ora uno stralciamento o fe-

nomeno del mcdesimo Esscrc; secondo che il primo Principio di

tutte le cose vien riguardato o come cosa corporea ,
con grossolano

materialisms, o come cosa spiritual e, ovvcro finalmente come 1'In-

differenza di tutto cio che e differente.

Alia seconda classc noi riduciamo le opinioni, secondo le quali

le anime procedono per generazione, non altrimenli che i corpi, dalla

sostanza dei genitori. Elle si distinguono in due specie. La prima

Tuole spiegare la propagazione degli uomini in tutto e per tutto
,

come quella degli esseri naturali. Quando la virtu plastica, che ein-

sita nel seme corporeo, e giunta ad organizzare questo seme, rani-

ma e prodotta dal simullaneo concorso delle forze naturali, riell'atto

stesso che F embrione viene vivificato. La seconda opinione invecc

attribuisce allo spirito, come tale, una speciale influenza nella gene-

razione. Anche negli.esseri naturali 1'anima ha parte nella genera-

1 Die Philosophic der Vorzeit vertlieidigt von JOSEPH KLEUTGEN

Priester der Gesellschaft Jesu. Miinsterl863.
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zionc, essendo essa il principle di ogni allivitfr, e non polcndo quel-

la virtu plastica Irovarsi nel seme, so non in quanlo e il prodolto

di un corpo vivente. Ma nella generazionc dell'uomo 1'anima deve

operare, non solo in quanto e vivificalrice del corpo, ma anche in

quanto e principio immaleriale
,
e .percio al seme corporeo si deve

aggiungere anche un elemenlo spirituale. Alcuni dotti si conlenta-

rono di rassomigliare il modo, in cui lo spirito si coinunica, aquello

di una luce che molte altre luci accende, senza venire in se medesi-

ma diminuita o alterala; altri pero hanno dato piu precise spiega-

zioni
,
dicendo che anche la soslanza spirituale contiene una maleria

diversa dalla corporea ,
e percio pu6 anche produrre un seme suo

proprio, il quale nella generazione si unisce col seme corporeo.

Questo e, come vedremo, 1' opinione, cui S. Agostino, senza accet-

tarla, pur non osava rigettare. Le due esposte opinioni vengono chia-

mate ora col nome di Traducianismo, ora di Generazionismo
;
ben-

che alcuni scrittori per Generazionismo vogliano che s' intenda solo

la seconda, e che alia prima, piu materiale, sia aUribuito il nome di

Traducianismo.

La terza classe conliene le opinioni, secondo cui 1'anima uma-

na precede, non gia per generazione qualsiasi ,
ma per creazione.

E qui ancora vi sono molte sentenze. Avicenna e molti altri Arabi at-

tribuiscono 1'origine delle anime umane all'attivila creatrice conti-

nuata di quell' angelo che muove le sfere inferiori del cielo
,
di mo-

do che, siccome il cielo ha influenza sopra la formazione del corpo,

cosi quello spirilo produce 1' anima Questo modo di conside-

rare il mondo deriva, come si vede
,
dai pensieri di Arislolile e di

Platone. Esso ammette con Aristolile altrellanli angeli o intelligen-

ze, quante sono le sfere celesti
,
mosse da quelii : le ullime determi-

nazioni poi deH'origine delle medesime
,

e del loro influsso sopra

questo nostro mondo
,
sono prese dalla dollrina delle idee di Pla-

tone

Anche 1' erronea dottrina di Origene ,
nola sollo nome di Free-

sistenzianismo , deriv6 dalla filosofla plalonica. Secondo Origene ,

Iddio da principio creo soli spiriti, e quesli in tutlo perfettamente

uguali. Ma, avendo gran parte di essi peccato, egli creo il mondo
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corporeo, per congiungere gli spirit! caduti in corpi di maleria piu

o meno sottile ,
secondo il grado delle loro colpe. Siccome adunque

doveano esservi spirili celesti, abitanti in corpi pm o meno eterei,

eosi pensava Origene che gli spirit! dannati fossero rinchiusi in cor-

pi freddi e tenebrosi, e che 1'uomo sia posto nel mezzo ira questi e

quelli

Con cio noi siamo condotti all' ultima delle sentenze, che in que-

sta questione sogliono esporsi : che cioe 1' anima umana sia creata

da Dio, ma allora solo quando essa viene unita al corpo ....

Di tutti gli scritlori ecclesiastic!* che vissero fino ai tempi di

S. Agostino, non si e potato addurre fmora per la dottrina della ge-

nerazione delle anime, altri
, dopo Tertulliano

,
che Rufino ben lon-

tano dall' essere irreprensibile, e forse anche Macario : laddove i piii

famosi Padri e Dottori della Chiesa in gran numero si sono decisiva-

mente dichiarati in favore della creazione delle anime 1.

Noi dunque discuteremo brevemente queste tre opinion! ,
desi-

gnando la prima col nome di Emanatismo, lasciando alia seconda 1'an-

tico di Traducianismo ,
e attribuendo alia terza la denominazione di

Creazionismo.

II.

Falsila dell'Emanatismo.

Quali che sieno le fogge, onde i Panteisti s' ingegnano di spiegare

la derivazione dell' anima umana da Dio
;
esse possono comodamente

ridursi a due, che potremmo distinguere colle yoci di emanatismo

transeunle
,
ed emanatismo immanente. Imperocche 1' anima umana

nel proce clere dall
'

Essere divino o se ne distaccherebbe, sicche con-

seguisse una sussistenza sua propria, ovvero rimarrebbe in lui, sic-

che di lui vivesse come appartenenza d' un identico ed indiviso esi-

slente. Nel primo caso 1' anima umana non polrebbe concepirsi altri-

menti, che come una parlicella diveltasi dalla sostanza divina, quasi

scintilla che schizzi fuora da un fuoco
;
nel secondo ella sarebbe una

1 Opera citeta, pag. 602.
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determinazione parziale, di cui si riveslisse la divina sostanza, c che

a lei adcrisse come modificazione a soggetto. Quesla duplice manie-

ra di concepire Temanatismo ci sembra adombrata da S. Tommaso

nella sua Somma conlro i Genlili; la dove commemora si 1'opiuione

di coloro che immaginando Dio come un'immensa luce, volevano che

le anime nostre da lei si spiccassero quasi all rettan ti raggi ;
e si 1'opi-

nione di quelli che facendo di Dio I' unico intelletto esislenle, slabi-

livano che esso col diverse suo apparire nei singoli uomini costiluis-

se 1'anima intellettiva di ciascheduno 1. Ora ad escludere la prima

maniera di emanazione, quella cioe che dicemmo transeunle, il S. Dot-

tore si vale di questo palpabile argomento, che ne Dio ne 1' anima

umana sono corpi. Haec positio supra improbala esl per hoc, quod

ostensum est Deum non esse corpus, et per hoc quod ostensum est

animam humanam corpus non esse, nee aliquam intelleclualem sub-

stantiam 2. Non e divisibile, se non 1' esteso
;
ne e esleso, se non il

corpo. Certamente, acciocche un essere sia divisibile
,
e d' uopo che

abbia parti fuori di parti; e un essere, avenle parti fuori di parli,

e appunto quello che chiamiamo corpo. Dunque non puo allrimenti

pensarsi che 1'anima umana proceda da Dio, come cosa pria con-

giunta e poi separata dalla divina soslanza, se non favoleggiando

che Dio sia corpo ;
il che importerebbe 1' annientamenlo di tutta

la Teologia, vuoi naturale, vuoi rivelala. Similmenle, poiche la par-

te separata da un esteso e corpo ancor essa , come il tutto a cui

prima apparteneva ;
1' ipotesi, che qui combaltiamo, rende non solo

corporea ma corpo anche 1'anima umana. L' inlera Psicologia adun-

1 Quidam posuerunt nullam substanliam incorpoream esse', unde nobilissi~

mum corpus Deum esse dicebant, sive hoc esset aer, sive ignis, she quodcumque
aliud principium. Et de natura huiusmodi corporis animam esse dicebant....

Ex hac radice pullulavit positio Manichaei, qui exislimavit Deum esse quam~
dam lucem corpoream per infinita spatia distensam, cuius quamdam particu-

lam animam esse dicebat.

Quidam vero posuerunt intellectum omnium hominum esseunum....Et quiet

quamlibet subslantiam separatam Deum esse dicebant ; sequebatur animam no-

stram, idest intellectum quo intelliqimus, esse divinae naturae. Summa contra

Gentiles, 1. 2, c. 85.

2 Luogo citato.
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que grida pure essa conlro un tanto assurdo
,
con tutte le dimostra-

zioni che ella fa in favore della simplicila e spiritualita del principle

intelletlivo.

Che se taluno, sofisticando
, sognasse che si possa concepire un

altro modo di divisione, capace di competere anche alle spirituali so-

stanze; con costui, per tagliar corto e non entrare, senza necessita,

in sotlili confutazioni, bastera notare che, anche dato un tale suppo-

sto, T emanalismo non guadagnerebbe nulla. Imperocche, dov' anche

si ammeUesse questa nuova slranezza
,

tultavia non si schiverebbe

1' assurdila dell' emanatismo
; giacche Iddio, essendo attualissimo e

semplicissimo, non ha nel proprio essere cosa veruna, che si possa

da lui in qualsivoglia immaginabile guisa discerpere o separare.

Laonde S. Tomraaso giuslamenle inferisce che se I'anima umana fos-

se alcun che della sostanza divina, s' immedesimerebbe al tullo con

quella; e pero non potrebbe molliplicarsi, ma sarebbe unica e sola,

come unico e solo e 1' Essere divino. Quindi, una stessa ed identica

anima informerebbe luUi i corpi umani e costiluerebbe ciascun uomo.

Cum substantia divina sit omnino impartibilis , non potest aliquid

substantiate eius esse anima, nisi sit tola subslantia ems. Substan-

tiam autem divinam est impossibile esse, nisi imam. Sequilur igiiiir

quod omnium hominum sit tantum anima una 1. Ora ad escludere un

tanlo assurdo, non e mestieri di astruse argoraenlazioni, bastando a

ciascuno 1' inlerna evidenza della coscienza
, per cui si sente e si

percepisce la propria esislenza e la propria personalHa, come di-

stinta e separata da quella di tulti gli allri. Se io soffro, se io godo,

se io ragiono, se io voglio; V intimo sentimento mi accerla che lali

passioni ed azioni si compiono in me e per me, senza che altri ne

sia partecipe in qual che siasi modo.

E questo inlimo sentimento
, quesla evidenza della coscienza in

ogni uomo serve mirabilmenle a gettar per terra altresi la seconda

maniera di Emanatismo, che dicemmo immanente
;

il quale fa dell'a-

nima umana una manifestazione
,
una forma, un fenomeno, un' affe-

zione in somma della sostanza divina, ossia un alto, pel quale 1'unico

1 Luogo citato.
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essere ,
di per se indifterente, si manifesla nell' ordine spirituale.

Qucsta maltezza c in apcrta conlraddizione coll' csperienza de' falli
,

che ognun di noi percepisce in se stesso. Noi ci sentiamo come so-

stanza reale, esistenle in se e per se, e non come accidcnte o appa-

renza o modo di un' allra soslanza, cbe ci dia appoggio o sostegno.

Noi ci senliamo come soggelto delle passioni, che in noi si succedo-

no
, e come principle delle azioni ,

in cui 1' allivita nostra si svolge.

Delle une e delle allrc noi senliamo il fondo nella nostra propria per-

sonalita, sicche esse in noi si soffermino, a noi apparlengano , ein

noi e per noi abbiano esistenza e vigore. L' uomo, toruando colla ri-

flessione sopra se stesso, ba sentimento non solo delle sue varie affe-

zioni
,
ma ancora della sua sostanzialita

,
e scorge la differenza che

corre tra quelle e questa, distinguendo nella propria persona i modi

dall'essere, 1'accidente dal soggetto, 1'operazione dall'operante. Esso

in somma non solo apprende la superficie ma il fondo medesimo della

propria esislenza
; giacche non solo e consapevole dei fenomeni che

sorgono in lui
,
ma e altresi consapevole che essi non altrove che in

lui hanno il soggetto e il termine della propria inesione. Dunque
1' individuality noslra soslanziale, dislinla da ogni altro essere, e un

fatto; ed e un falto percepito da noi immediatamente colla meno op-

pugnabile tra tutte le nostre facolta conoscitive
, qual , senza niun

dubbio, e la coscienza.

Senonche per dare un colpo veramente mortale all' emanatismo,

non basla mostrarne la falsita, in virtu dell' esperienza, ma convie-

ne moslrarne a priori 1' assurdila. Cosi fa S. Tommaso, ricorrendo

al concetto di Dio e ai suoi phi manifest! altribuli.

Iddio, essendo 1' ente primo e la causa prima, e tutlo in alto
,
e-

scluso qualsiasi mescolamenlo di potenza. Imperocche Fenle, che in

qualche modo e in potenza, non puo per se solo ridursi all'alto
; non

potendo niuna cosa dare a se o ad altrui cio, che non haallualmente

Esso ha uopo di muoversi dallo stato potenziale all' altuale , sotlo

T influenza di un altro enle, che in ordine a quel termine gia sia in

atto per contenenza formale ovvero emiaente. Dunque e impossibile

che un ente mescolato di potenza sia la causa prima e il motor pri-

mo, indipendente da ogni altra causa e da ogni allro movente. Di
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qui nasce che Iddio e del tutto immutabile e perfettissimo ; giacche

l'ente, che e tutlo in alto, non puo passare da uno stato ad un altro,

il che involgerebbe potenzialita , ed ha sempre in modo invariable

tutto cio di cui e capace.

Go presupposto e impossibile che 1' anima umana sia un' affezio-

ne, un fenomeno, o in qualunque altro modo un'appartenenza di Dio.

Prima , perehe Dio in tal caso sarebbe attuabile e passerebbe dalla

potenza all'atto, variamenle delerminandosi per dare origine a tale o

ial anima. In secondo luogo sarebbe il soggetto vero di tutte le in-

numerevoli mutazioni, a cui vanno soggeite le anime uinane
;
le quali

passano assiduamente da uno stato ad un allro, dall' ignoranza alia

scienza, da un grado di scienza ad un altro maggiore, dalla tristez-

za alia letizia, dall'amore all' odio, dalla sanlita alia nequizia. Tutte

queste variazioni e cangiamenti e debolezze dell' anima umana sa-

rebbero variazioni di Dio
, cangiamenti di Dio

,
debolezze di Dio.

Dio dunque sarebbe mulabile
,

e sarebbe altresi imperfettissirno ,

attese le molle imperfezioni e difetti
,

di cui 1' anima abbonda nel-

i' ordine si fisico come morale 1. II qual argomento fu adoperato

anclie da S. Agoslino per ribatlere un consimile errore nei panleisti

del suo tempo, quali erano i Manichei : Se 1'anima fosse un'appar-

ienenza di Dio, certamenle non iscapiterebbe in peggio, ne profitte-

rebbe in meglio, ne comincerebbe ad avere niuna cosa in se che pri-

ma non aveva, ne cesserebbe di avere cio che prima aveva in quan-

to alie proprie modificazioni. Or quanto contrariamente avvenga, non

e uopo impararlo altronde : ciascuno
,
che riflelte sopra di se mede-

simo, lo conosce. Non est pars Dei anima. . . . Quod si esset, nee

1 Omne illud, ex quo fit aliquid, est In potentia ad illud quod fit ex eo.

Substantia autem Dei non est in potentia ad aliquid, cum sit purus actus. Im-

possibile est iyitur quod ex substantia Dei fiat anima, vel quodcumque aliud.

Adkuc, illud, ex quo fit aliud, aliquo modo mutalur. Deus autem est omni-

no immulabilis. Impossibile est igitur ut ex eo aliquid fieri possit.

Amplius, in anima manifeste apparet variatio secundum'scientiam et vir-

tutem et eorum opposita. Deus autem est omnino invariabilis et per se et per

accident. Non iyitur anima potest esse de divina substantia. Contra Gentes,

lib. 2, c. 85.
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dcflceret in detenus, nee proficeret in melius; nee aliquidin semet-

ipsa inciperct habere quod non habebat, vel desineret habere quod

habebat, quantum ad cius ipsius affectiones perlinet. Quam vero

aliter se habeat, non est opus exlrinseco teslimonio: quisquis se-

metipsum adverlit, coynoscit
1 .

Falsith delTraducianisrfiti':-
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II Traducianisino o Generazionismo, che voglia dirsi, come notarn-

rao piu sopra, fu anticamenle inteso in duo modi. L'uno, che deriva-

va 1'anima de' figliuoli dalla sostanza dei parenli, in modo materiale

per seme corporeo ; 1'altro, che ne la derivava in modo spirituale per

seme incorporeo. La prima maniera di Traducianismo fu da alcuni

attribuita a Tertulliano e specialmente da S. Agoslino, il quale, par-

lando dcir.origine dell' anima, cosi scrive: ///*, qui animas ex una

propagari asserunt , quam Deus primo homini dedit, atque ita ex

parentibus traduci dicunt, si Tertulliani opinionem sequuntur, pro-

fecto eas non spiritus sed corpora esse conlendunt et corpulentis

seminibus exoriri. Quo perversius quid did potest
2 ? E veramente

Tertulliano nel suo libro De anima, da non lieve occasione a tal si-

nistra interprelazione. Egli dice espressamente che 1'anima vien

concepita insieme col corpo 3. E quantunque poscia distingua due

semi
, uno corporale ed uno animale

;
nientedimeno soggiunge che

ambidue si confondono insieme in vera unita
,
a quel modo che 1' a-

nima informando il corpo costituisce con esso un sol vivente 4. Onde

sembra che egli per seme animale intenda la virtu che il seme cor-

1
> 0T^Kl

i
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i
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(

j.')V?
. 'itj^i? V '.'^

'
.'i './* ! : '.it'.,'.v '.'\' ".\j*t .>".'

1 Episl. GLXYI, . 3.

2 Epist. 157 ad Optalum.

3 Quomodo igitur animal conceplum ? Simulne conflata utriusque substan-

tia, corporis animaeque , an altera earum praecedente? Imo simul ambaset

concipi et confici et pcrftci dicimus, sicul et promt..... Animam a concepts

vindicamus. Liber de anima, c. XXYI1I.

4 Etsi duas species confitebimur seminis, corporalem etanimalem, indiscrc-

tas tamen vindicamus, et hoc modo contemperatas eiusdemque momenli. Ivi.
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poreo riceve dall' anima
,
e per la quale esso diventa capace di pro-

pagare non un corpo qualunque, ma un corpo avvivato da un' anima

simile a quella del generante 1.

Ma checche sia di cio, certo e che la seconda maniera di Traducia-

nismo fa insegnata da Apollinare, la cui senlenza e cosi espressa da

S. Gregorio Nisseno: Apollinare opina che le,anime sieno create

dalle anime come i corpi dai corpi : conciossiache egli \?uole che 1' a-

nima proceda per traduce con successione dal primo uomo in quelli

che da esso sono nati, a guisa d'una propagazione corporea 2.

Nei tempi moderni 1' una o 1'altra sentenza non fu seguita che o

da Filosofi materialisti o da scriltori protestanti : perciocche il Gene-

razionismo di alcuni recenlissimi, non apparlenenli ne all'una ne al-

Faltra di quelle'schiere, si differenzia daamendue le maniere, dian-

zi esposte. Noi discuteremo in un altro arlicolo quesle nuove forme

di Generazionismo
; qui ci restringiamo a confutare 1'anlica, con ar-

gomenti tolti, secondo 1'usanza nostra, da S. Tommaso.

II S. Dottore in tre luoghi impugna il predetto errore : Nelle Qai-

stioni disputate 3, nella Somma teologica 4, nella Somma contro i

Gentili 5. Per al presenle ci allerremo a quest' ultima; nella quale

gli argomenti sono piu svolli, ne differiscono sostanzialmenle da quel-

li degli altri due luoghi.

Gli arizidetti argomenti si riducono a tre
;
ed il primo procede

cosi: Tutti quei principii sostanziali, le cui operazioni sono dipendenli

1 Cum igltur in primordio duo diversa atque dimsa, limns et flatus, unum

hominem coegissent; confusae subslanliae ambae lam in uno , semina quoquc

sua miscuerunt: atque exinde generi propaganda formam tribuerunt, ut nunc

duo, licet diversa, etiam unila pariter ejfluant, parilerque insinuala sulco et

arvo suo, pariter hominem ex uiraque substantia effruticent, in quo rursus se-

men suum insit sccundum genus ,
sicut omni condilioni genilali praestitutum

esl. Ivi.

2 AOX.E! AiroXXivapta ra; ^'J"/_a;
CXTTO TWV yuy/'jv TixTtoOat, wcnrsp CCTTO TWV

TTpolsvai "^ap TYIV ^'J'/.T,V
x.ara r^ia^oy^v T&U irpwrcu av6:tu770'j st; TOU; 'i\ e&ei'vou

TK?, xaOaTTcp TTiv o(o
t
ua,7ty.YiV ^iflt^oxw. I1EPI TFYXH2

; Xo^o? A.

3 Quaestio III De Potentia, art. IX.

4 Prima pars, Q-. CXV1II, art. 2.

5 Lib. 2, c. 86.
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dal corpo, non riccvono 1' essere so non con dipendenza dal corpo.

Conciossiache la formazione dell' cssere dec corrispooderc alia qua-

lila dell' essere
,
e la qualila dell

1

essere si manifesta per la quality

dell' operazione : giacche ogni cosa opera in quanto e. Per quesla

slessa ragione, e converse, quei principii sostanziali che hanno ope-

razioni indipendenti dal corpo ,
ricevono Y essere senza dipeudenza

dal corpo ;
e pero non possono venir generali per la generazione cho

fossi del corpo. Or come 1' operazione deH'anima vegelaliva e sensi-

liva non si esercita senza organi, ossia senza dipendenza dal corpo;

cosi per conlrario 1'operazione dell'anima intellelliva e del tullo inor-

ganica e pero indipendenle dalla maleria. Dunque ,
come 1' anima

vegetaliva e 1' anima sensiliva vengono prodotte ,
medianle la gene-

razione del corpo; cosi 1' opposlo deve dirsi dell' anima intellelliva.

Or la Iraduzione del seme di per se tende a generare ii corpo. Dun-

que 1' esser prodollo per tal traduzione puo competere e compete

di Mo all' anima vegelaliva, qual e quella delle pianle, e all'anima

sensiliva, qual e quella dei bruli
;
ma in niuna guisa puo competere

all'anima inlellettiva, qual e quella dell' uomo 1.

L'addollo argomento e di piena evidenza. Imperocche qual pro-

posizione di esso polrebbe chiamarsi in dubbio? Forse quella, che

1'operazione segue 1'essere e all'essere si conforma? Ma allora con-

verrebbe dire che 1' effetto non risponde alia causa e puo superare

la causa. Forse quella, che se 1'operazione e consegucnlemente 1'es-

sere non e dipendente dal corpo, anche 1' effezione di un tal essere

non puo avere tal dipendenza? Ma allora si mostrerebbe di non ca-

pirsi che cosa sia effezione, la quale e 1' essere stesso nel suo farsi ;

1 Quorumcumque principiorum operaliones non possunt esse sine corpore,

nee eorum inilium sine corpore essepotest: sic enim res habet esse, sicut et o-

peratur; cum unumquodque operetur in quantum est ens. E contrario, quorum

principiorum operaliones sine corpore sunt, generatio eorum non est per gene-

ralionem corporis. Operalio animae mttrilivae et sensitivae non potest esse si-

ne corpore; operatio autem animae intellectivae non fit per organum corpo-

reum. Igilur anima nutritiva et sensitiva per generationem corporis gcneran-

tur; non autem anima intellectiva. Sed traduclio seminis ad corporis gene-

ralionem ordinatur. Igitur anima nutritiva et sensitiva esse incipiunt per se-

minis traductionem; non autem intellecliva. Contra Gentiles, 1. 2, c. 86.

Serie Vt vol. IX, fasc. 334. 27 6 Febbraro 1864.
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e pero non puo, senza assurdo, non proporzionarsi al suo compi-

mento. Infine,si neghera forse che 1'operazione intelletliva dell' ani-

ma noslra sia operazione inorganica? Ma per fare do, bisognerebbe

cancellare dall' intelletto nostro tutti i concetti universali, ovvero

ammettere che 1'organo puo operando trascendere se stesso. Ora

1'inferenza che 1'anima nostra non puo prodursi per via di seme
,

non dipende che dalle tre anzidette proposizioni coordinate tra low

in quesla guisa :

L' anima nostra ha operazione indiperidente dal corpo.

Cio che ha operazione indipendente dal corpo, non puo dipenclere

dal corpo ncll' essere.

Cio che non dipende dal corpo nell' essere
,
non puo dipenderne

nella produzione, doe nel farsi di colesto suo essere.

II secondo argomento di S. Tommaso dice cosi: Se 1' anima uraa-

na cominciasse ad esistere per trasmissione di seme, do potreb-

be avvenire in due modi. L'uno e, che essa s' intenda trovarsi In

alto nel seme, quasi divisa per accidenfe dnll' anima del generante.

Cosi vecliamo accadere in alcuni animali (lell'ordine degli anellati,

1'anima dei quali essendo una in atto e molle in potenza, puo scindersi

e molliplicarsi per la scissione e moUiplicazione del soggelto, ossia

della materia a cui e affissa e da cui dipende nell'cssere. Ma do non

puo clirsi deU'anima umana. Imperocche F anima umana e al ttitlo

Indivisibile non solo per se ma ancora per accidente
;

e quosto per

doppia ragione. Prima, perche essa, come forma dei perfettissimi

tra i vivenli corporei, eordinata ad attuare non un qualunque orga-

nismo
,
ma un organismo perfetlo ,

che possa valer di slrumento a

svariale funzioni. In secondo luogo , perche avendo ella per propria

e principal sua \irtu la facolta inlellelliva , non puo scindersi nella

sostanza ,
senza scindersi in essa virtu intellelliva. Ora do eviden-

temente ripugna; giacche la virtu intelleltiva, non essendo affissa ad

organo ne dipendendo da organo ,
non puo soggiacere a discerpa-

meuto e moUiplicazione, per effetto di divisione fatla del subbiella

raaleriale che informa.

L' altro modo di generazione sarebbe, che 1' anima si trovi nel

seme non in alto ma solo in virtii, in quanto cioe il seme abbia
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ricc\ulo dal gencrante la virtu di produrla. Ma neppur qucslo puo

dirsi dell'anima umana. Atlesoche la virtu del seme non fa allro che

trasmutare un corpo, fino a rcnderlo vivente e sensitive, cagionando

in esso un principle di vita e di senso. Ondeche 1'azion sua si termina

nel composto in quanto tale, e non puo assorgere a toccare un essere

indipendente da esso composto, qual e appunto 1'anima umana 1.

JNe si dica che la virtu del seme operando in forza dell'anima gene-

rante, la quale nell'uomo e intelleltiva, puo in esso uomo venir ele-

vata a produrre un essere spirituale. Imperocche 1' anima del ge-

neranle non comunica al seme la sua virtu, se non in quanto e forma

del corpo e del corpo si vale per operare. II che non ha luogo per

rispelto alia virtu intelleltiva, la quale e indipendente dagli organ! :

Virtus, quae est in semine , cosi acconciamente S. Tommaso
, agit

in virtute animae generantis, secundum quod anima generantis

est actus corporis ,
utens ipso corpore in sua operatione. In ope-

1 Si anima humana per traductionem seminis esse inciperet, hoc non pos-

set esse nisi dupliciter. Uno modo ut intelUge<elur esse in semine actu, quasi

per accidens divisa ab anima generantis, sicut semen
divia^itur

a corpore; ut

videmus in animations anulusis, quae decisa vivunt, in quibus est anima una

in aclu et muliae in potentia; diviso autem corpore animalis praedicti, in

qua'ibet parte vivente incipit anima esse actu. Alio modo ut intelligatur in

-semine esse virtus produclira animae intellectivae, ut sic anima intellectiva,

ponatur in semine virtute et non actu.

Primum autem horum est impossibile duplici ratione. Prirno, quia cum

anima intellecliva sit perfeclissima animarum et maxime mrtulis; eius pro-

prium perfectibilc est corpus habens magnam diversilatemin organis, per quae

pos.nnt multiplices eius operationes eocpleri. Unde non potest esse quod fiat

actu in semine deciso, quia nee etiam animae brutorum perfectorum per deci-

sionem multiplicantur, prout contingit in animalibus anulosis. Secundo, quia

cum intelleclus, qui est propria et principalis virtus animae intellectivae, non

sit alicuius partis corporis aclus, non potest dividi per accidens, secundum

corporis divisionem: unde nee anima intellectiva.

Secundum etiam est impossibile. Virtus enim acliva, quae est in semine,

agit ad generadonem animalis transmutando corpus. Non enim aliter agere

potest virtus, quae est in materia. Sed omnis forma, quae incipit esse per
transmutationem materiae, habet esse a materia dependens; transmutatio

enimmaleriae reducit earn de potentia in actum. Luogo citato.
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ratione autem intellects non communicat corpus. Unde virtus w-
telleclivi principn, prout intellectivum est, non potest ad semen

pervenire 1.

II terzo argomento si dcsume dalla dote d' immortal i la, che e

propria dell'anima umana. Imperocche se la generazione del corpo>,

a cui ha ordine il seme, cagionasse 1'esistenza dell' anima, ii cor-

rompimento di quello cagionerebbe la distruzione di questa : giac-

che tutto cio che dipende da un soggetto nel farsi
, ne dipende aiv

cora nell' essere
;
essendo 1'uno proporzionale all'altro. E cosi, se

1' anima si producesse per virtu del seme, trasmesso dal generan-

le; essa perirebbe nel dissolvimenlo del corpo, e pero non sarebb

immortale. Tutte le ragioni adunque che dimoslrano 1' immortalita

dell' anima umana, dimoslrano del pan 1' impossibility della produ-

zione dell' anima umana per via di generazione e traducimenl^

di seme 2.

Quesli argomenli sembrano a primo aspetlo non escludere se

non il solo Generazionismo, che appellammo maleriale, quello cioe

che deriva Y anima da' parent! per seme corporeo. Non per tanto,

se si guardino piu sollilmenie, essi escludono il Generazionismo m
generale, quello cziandio che deriva 1' anima da' parenti per seme

spiritnale. Cio e accennato espressamente da S. Tommaso
;

il qualev

dopo avere recati gli anzidetti argomenli ,
conchiude che in virtu dl

essi resta escluso anche 1' errore di Apollinare e de' suoi seguaci, I

quali \7olevano che le anime fossero generate dalle anime, come I

corpi dai corpi : Per hoc autem excluditur error Apollinaris et se-

quacium eius, qui dixerunt animas ab animabus yenerari, sicut a

corporibus corpora.

E veramente quell'errore colla sua finzione della materia spin-

tuale, che in so contenesse il seme produttivo dell'anima, incorro

1 Summa th. I p., q. 118, a. 2.

2 Si generatio alicuius est causa quod aliquicl sit ; corrvptio elm erit

causa quod illud esse desmat. Corruptio autem corporis non est causa quod

anima humana esse desinat, cum sit immortalis, ut supra ostensum est. Nequo

igltur generatio corporis est causa quod anima incipiat esse. Sed traductio

seminis est causa propria generations corporis. Non est igitur traductio se-

minis causa general ionis animae. Luogo citato.
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tulli gli assurdi
,
notali nella generazione dell'anima per seme cor-

poreo. Imperocche quella materia spirituale non differirebbe dalla

corporca, che Del solo nome. E di vero , essa sarebbe certamente

estesa; giacche altrimenli non polrebbe trovarsi in lei la parte desti-

nala ad essere il seme da cui si svolga la nuova anima. Di piu sa-

rebbe trasmutabile
,

e capace d' essere informata da diversi atti so-

stanziali ; giacche il seme
,
che da lei si separa, porterebbe seco al-

cun che di.lei, che prima alluavasi dall' anima dei genitod, e poscia

si altuerebbe dall' anima de' figliuoli. Inline, sarebbe in potenza al-

1'essere sostanziale; giacche la nuova anima, che pel seme si gene-

ra ,
e vera sostanza ,

non modificazione di sostanza
; e pero cio che

del seme in lei resta e dalla cui polenzialita e dedotta
,
non puo es-

sere che potenziale in genere di sostanza. Quella materia dunque ha

tutli i caratteri della materia de' corpi ,
el quidem dei corpi sublu-

nari e generabili; la quale, al trar de'conti, non e altro die il sub-

bietto primo delle trasformazioni sostanziali
,
fonte di estensione nel

composto che ne risulta ,
e capace d'essere successivamente infor-

mato e delerminato da piu principii attivi 1. Gli argomenli dunque,

presi dall' inorganica operazione dell' anima umananell'uso delle sue

facolta inlellettive
,

dalla sua semplicita e indipendenza nell' essere

dal soggello esleso che informa
, dalla sua incorruttibilita nell' esi-

slenza , valgono altresi per rigettare questa pretesa materia , alia

quale Tepiteto di spiriluale e attribuito per mera illusione della men-

te e abuso di vocabolo. Anzi quesla seconda maniera di Traducianis-

mo incorre un assurdo di piu della precedente ,
ed e che per essa

ranima umana non sarebbe piu forma sostanziale del nostro corpo ,

almeno immediata
;
siccome quella che troverebbe nella pretesa ma-

teria spirituale il proprio perfettibile in ragion di sostanza, e solo

mediante 1'unione gia avuta col medesimo, diventerebbe forma dell'al-

tra materia
,
cioa della corporea.

1 Alcuni autichi ammisero negli spiriti e conseguentemente nell' anima

umana una materia spirituale; ma essi la concepivano come scevra al tutto

di parli quantitative ed incapace di staccarsi dalla forma ond'era attuata.

Laonde quest' opinione, al certo non ammissibile, non puo essere invocata

in difesa del Generazionismo , perche non da luogo a generazione di anima

da anima.
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Quesia proposizione non e che corollario delle precedenti. Con-

eiossiache se Taninaa umana non e una parlicelia di Dio, ma un ente

prodotto; se e un ente prodolto ma non generato, cioe non sortoal-

1' esistenza per azion de' parent! con dipendenza da un previo sogget-

to; resta che sia un enle prodotto per mera eduzione dal nulla, ossia

per virtu creatrice. E poiche la virtu creatrice e propria del solo Dio;

ne seguita che Tanima umana non esista allrimenti che per creazio-

ne divina. Ne cio in un senso generate, solito ad intendersi di tutte

le altre cose di questo mondo visibile
;

le quaii ,
benche prodolte

prossimamente da cause seconde
,
nondimeno si dicono create da

Dio
, perche e creata da Dio si la raateria da cui si educono, e si la

causa efficiente che le educe. Ma in un senso al tutto speciale, in

quanto non potendo essa anima sorgere da previa materia per virtu

trasformatrice di un essere preesistente ;
e tratta dal nulla nel pro-

prio essere per immediata azione di Dio.

A dimoslrare si fatta origine deH'anima umana 1'Angelico Dottore

argomenta cosi : Tutto cio, che riceve 1' esistenza
, la riceve in una

di queste tre maniere: cioe o in quanto vien generalo per se, o in

quanlo vien generato per acciderite, ovvero in quanto viene creato :

Omne
, quod in esse producitur , vel generatur per se , aut per ac-

tidens, vel creatur 1. Per se vengono general! i compost! di materia

e di forma, come verbigrazia una pianta; e cio non compete all'a-

riima umana, la quale e semplice. Anima autem humana non gene-

ratur per se, cum non sit composita ex materia et forma. Per acci-

dente vengono generate le forme, le quali, benche semplici, luttavia

dipendono nell'essere dalla materia; e questo neppur puocompetere

all' anima umana, la quale e bensi forma, ma per se sussistenle : Ne-

que generatur per accidens; cum enim sit forma corporis , genera-

retur per corporis generationem, quae est e% virtute activa seminis;

1 Summa contra Gentiles lib. 2, c. 87. ,:.in ; ;
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f/uod improbatum est. Dunquc, dovendo 1'anima timana riccvcre

1'esistenza, giacche non e improdotta; non pu6 riceverla altrimenti

se non per via di creazione, e pcro da Dio solo, giacche di Dio solo

e prop-rio il creare. Cum ergo anima humana de novo esse incipiat;

relinquitur quod exeat in esse per creationem. Ostensum est auiem

supra quod solus Deus potest creare. Solus igitur ipse animam hit-

manam in esse producit i.

A chiarir meglio una tale inferenza vuolsi por mente al divario che

passa, quanto al prodursi o al farsi, tra 1'essere sussistente e 1'es-

serc non sussistente. In senso proprio e rigoroso non si produce ne

si fa, se non do che sussiste
; perche cio che sussisle, propriamente

e; e il farsi non compete se non a cift, a cui compete 1'essere: Eius

est fieri, cuius est esse. Cio che non sussiste non ha in rigor di vo-

caboli 1' essere
,
ma ne partecipa in quanlo si trova nel sussistente.

Cosi avviene di tutli gli accident!
,

i quali percio da Aristotile si di-

cono non tanlo enti
, quanto cosa dell' ente : Accidens dicitur magis

entis, quam ens 2. Cosi avviene altresi delle forme soslanziali di-

pendenti dalla materia : giacche non essendo esse capaci di sussi-

stere da se sole, in proprieta di linguaggio non posseggono 1' essere,

ma 1' essere e bensi posseduto direttamenle dal composto, di cui esse

sou parle e determinazione specifica. E ben ne e indizio la condi-

zione dell' operare ;
il quale ne agli accident! propriamente conviene

ne alle forme non sussistenti, ma al subbietlo per riguardo a! primi

e al composto per riguardo alle seconde. Non il calore riscalda in

rigore di termini
,
ma il corpo caldo; ne il principio vilale vegeta

nella pianta ,
ma essa pianta ,

ossia 1' organismo avvivato. Or chi

non sa che di quello e 1' operare di cui e 1' essere? Per conseguenza

.'I -
?i , ontilnc 'it- ;< !'/;" *'.

: :w;'

1 Ci fc stato chi ha detto che 1'anima umana veramente viene creala
, oia

da'genitori; la ctii anima crea 1'anima de'figliuoli nell'attb stesso che 51 cor-

po ne prockice il corpo. Quest' assurda opinione, che attribuisce la vint*

creatrice alle cause seconde, sarada noi confutata in apposite articolo. Qui

supponiamo la doltrina <li UUti i filosoii e teologi cattolici, che Dio solo e

creatore. Ne il supporre cio, differendone le prove, imoce punto aU'evidenza

c certezza <Jel pfesenle assunto ;
al quale propriamente hasla che si dimo-

stri che 1'anima umana non pud ricevere 1'esistenza se non per creazione.

2 Melaphysicorum lib. 7.
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il prodursi altresi e il farsi non puo compeiere direllamenle a coteste

forine non sussislenti ,
ma solo indirettamente e per ragione di un

altro
,
cioe del composto che propriamente e di per se \ien fatto o

prodolto : Quod per se habet esse, per se etiam agitur; quod vero

non habet esse per se sed solum cum alio , non per se
fit , sed alio

facto: sicut forma ignis fit igne generato. Quindi sorge un miovo

argomento ,
o meglio una nuova forma di proporre il medesimo

argomenlo, affin di provare che 1* anima umana non puo essere pro-

do tta se non per creazione, ossia dal nulla per onnipolenza divi-

na. Conciossiache sopra lulte le altre inferiori forme 1' anima umana

La questa prerogaliva ,
d' essere per se sussistenle : Anima autem

humana hoc habet proprium inter alias formas , quod est in suo

esse subsistens. A lei dunque diretlamente e per se compete il venir

fatta o causata o prodolta ,
in somma il fieri ,

a differenza di tulle

le allre inferiori forme, aile quali ii venir falte compete per accl-

denle
,
in quanto cioe vien fatlo il composto : Anima igitur per se

habet suum fieri , praeter modum aliarum formarum , quae fiunt

per accidens, compositis factis. Or non potendo 1' anima umana ve-

nir fatta per trasformazione d'una previa materia, perciocche un tal

modo dirello di effezione e proprio de' com post! ,
ed essa e sempli-

ce
;
resta evidente che essa non vien falta se non per eduzione dal

nulla, ossia per creazione divina
, giacche di Dio solo e proprio il

creare : Sed cum anima humana non habeat materiam partern sui,

non potest fieri ex aliquo sicut ex materia; relinquitur ergo quod
ex nihilo fiat, et sic creetur. Quum igitur creatio sit opus pro-

prium Dei, ut supra ostensum est; sequitur quod a solo Deo

immediate crealur 1
.

Un terzo argomento da S. Tommaso e tolto dall' ordine
,
in die

1'uomo e coslituilo in vigore della sua natura composta. Imperocche

egli consta di spirito e di corpo. Pel primo si assomiglia agli angeli,

pel secondo ai puri animali. Come dunque nell' essere, cosi ancora

nell'origine di quest' essere gli compete la medesima simililudine ;

sicche quanto al corpo sia generato, come avviene del bruto, quanto

alio spirito sia creato, come avviene deH'Angelo : Eorum, quae sunt

1 Luogo citato.
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unius generis, esl idem modus prodeundi in esse, ut supra proba-

tum esl. Anima aulem esl de cjenere substantiarum intellectualium,

quae non possunt aliler intelligi prodire in esse, nisi per viam crea-

tionis. Anima igitur Immana exit in esse per crealionem a Deo 1.

E questo appunto sembra indicarc la santa Scriltura, la dove par-

lando del primo ordinaraento delle cose nei sei giorni della Creazione,

attribuisce a cause seconde la produzione dell' anima de' bruti di-

cendo: producano le acque il retlile di anima vivente e cosi degli al-

tri; ma yenendo all' uomo ,
muta linguaggio e dice che 1' anima in

esso renne immedialamente inspirata da Dio : Iddio formo I' uomo

dal limo della terra
,

e gli spiro nel volto lo spiraeolo di vita. Hoc

etiam innuere videtur sacra Scriptura, Genesis 1. Cum enim de

inslitutione aliorum animalium loquens, eorum animas aliis causis

adscribat, ulpote cum dicat: Producant aquae replile animae vi-

ventis
,

et similiter de aliis
;
ad hominem ueniens

,
animam eius a

Deo creari ostendit dicens : Formavit Deus hominem de limo terrae

et inspiravit in faciem eius spiraculum Titae 2.

Con queste ragioni S. Tommaso mostra direttamente che 1' anima

umana non puo venire aU'esistenza, se non per creazione
;
e quindi

ne deduce che dunque per sola virtu divina, appellando a quei luo-

ghi, in cui avea gi dimostrato che Dio solo puo creare: Cum crea-

tio sit opus proprium Dei, ut supra ostensum est; sequitur quod a

solo Deo creatiir. A quesle ragioni allegate aggiange poscia due al-

tre, colle quali cambiando metodo, dimostra direllamente che 1' ani-

ma umana non puo esser prodolla che dal solo Dio, e quindi in nes-

sun modo da' parenli. II che egli fa ricorrendo al concetto di fine

proprio dell' uomo
,

e all' impossibility di polersi produrre alcuna

cosa dal nulla per virtu di cause create. Ma di quest! due argomenti

torna piu opportune parlare , quando discuteremo la sentenza del

Dottore Frohschammer, il quale, modificando la dollrina d'Avicen-

na, attribuisce la creazione dell'anima de'figliuoli alia efficienza na-

turale de' genilod.

1 Luogo citato.

2 Ivi.
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XIX.

Alia mela del Novembre, cioe poco innanzi die accadessero i fatli

raccolli nei capiloli precedenli, era venuta in Roma e \i si era allog-

giala in uno de' piu sigaorili alberghi ,
una dama di grande aria ,

aceompagnata di servitu e con lilolo nobilissimo nel passaporto , il

qual era inglese e moslravala incamminala per Malta e Alessandria

d' Egilto. Costei
,
die era donna gia aitempalella e di cera si mal-

sana e infermiccia che pareva dislrutta dalla cadiessia
,

era qui so-

praggiunla non per islanziarvi a lungo ,
ma come di passala, e per

tentare se queslo cielo vernereccio si confacesse all'abiluale sua gra-

cilila: e intanto vi si Irattava delicatamente e con molla grandigia.

II quarliere che occupava era de' piu deganti di qudla vasta alber-

gheria, con ricclii tappetinei pavimenli delle camere, le quali erario

lutte arredale di mobili sfarzosi e di specchi d' Ognies alle pareli

veslite di gaissimi ermesini. La gente di sua compagnia favellava

sempre francese con qudla della locanda : nondimeno gli uomini
,

domeslicamente fra se e con la signora, usavano un italiano che as-

sai pizzicava della parlalura di Napoli. Essi non portavano livrea,

ma in quel cambio il cocchiere e il servo che
, quando si usciva in

legno, andava a cassetta, erano in bruno, con un cappello a gallone

d' oro guernito d' una nappa a stella verde filetlata d' argento. La
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dama poi di rado ricevea visile, c queste brevi
; passando il tempo

c la noia in leggere novita c massimamente giornali, che per la po-

sta arrivavanlc a pacchi; e ne tcneva ingombrate le tavole e i sofa

delle sue stanze, e persino dell'abbigliatoio.

Nell'uno doi due giorni che al confine dello Slato romano e in Ve-

roli succcssero i casi da noi sopra narrali, al punlo proprio cheque-

sta signora lornava da una sua trottata in carrozza ,
si presento al-

1'albergo un cotal uomo di ordinaria statura, in panni dimessi e a

mala pena decenli, asciutlo della persona , pallido in faccia e avviz-

zito, con borse'livide agli occhi
,
con due pizzi di barba grigia cho

gli scendevano sotto gli orecchi fmo all' iocavatura delle gote ,
e in

testa un cappelletto color lionato : il quale nell'atrio arreslatosi dietro

il coccliio, dopo smontata la dama, chiese a un vallettochi ella fosse

e qual cognome s' avesse. Intesolo, strinse un po' le labbra sbiancide

e fe una mossa quasi in alto di compiacenza: ma poi, senza scom-

porsi, accennato al servitore die la seguiva su per le scale, il prego

francesemente die gli facesse tanta grazia di annunziarle il tale del

tali napoletano ,
desiderosissimo di parlare a lei per cosa di impor-

tanza. II servo lo squadro, e dettogli ih italiano e con buon garbo,

clie salisse pure ,
lo inlromise in un' anticamera; e poco dipoi gh*

reco in risposta che si avanzasse nella saletta ove a momenti la si-

gnora, gia avvertita, rientrerebbe.

L'uomo tremo posandovi il piede, e con vacillante passo calcaedo

quel morbido tappeto, guardossi attorno. Ma assicuratosi benedi es-

ser ivi solo, alzo gli occhi e le mani al clelo e die in un gemito : e

slalo cosi un breve traito come invocante Taruto di Dio
,

si biitto a

sedere in un soffice divanetto coperto di raso itmaraotino, e con lo

smorto vollo nella palma di una mano astrattamente coniemplava

quando 1'una quando 1'allra delle squisitissime galanlerie, che oraa-

vano quel saloltiuo leggiadro. Se non che di li a cinque loinuti, ^cco

a manritlu sollevarsi una poriiera e farsi dentro la dama tutta, ai sue

solito, in un grande abito da duolo. Colui rizzossi, e voltosialei con

u lieve iiichino, di sotlecchi la miro in faccia. Ella per vicenda pian-

tatagli in viso un' occhiata, inentre si affreltava di appressai'gtlisi^ e

riconosciulolo, .soslette, indietreggio alcun che, muto sembianz^ : e

ii j;.:;-!"! : m .6'p-vi'o! o
cwlob:>o^ omiHii *ltk
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Come ! chi vedo ! voi ? dunque i\ cameriere mi ha ingannata !

principle a dire bianca bianca e con voce che si appannava. L'altro

mansuetamente taceva e
, pur tacendo

,
la iva saettando con occhi

fulgidi , fiammeggianti e di acutezza si incomportabile alia donna
,

ch' ella abbassati i suoi : lo non capisco qual nuova insolenza sia

cotesta; ripiglio mezzo adiraticcia e mezzo svilita; fuori di paese, in

una locanda
,
introdurvi da una pari mia

,
voi ! con un fmlo nome !

ah queslo e troppo !

E voi, con qual nome v' e egli caro che io v' intitoli? le disse

allora 1' uomo verso lei movendosi, e con la tesa del cappello asciu-

gandosi le ciglia che gocciavano; v' ho a chiamare cugina? comare?

arnica? nemica? Con quali termini vi salutero io?

Essa che era li ferma come se un fulmine 1'avesse colpita e dub-

biosa di se, a quesle dimande: Voi! doh, ma come siete voi qui?

soggiunse Ira stizzita e impacciata per la vergogna; quale audacia e

la vostra di venirmi dinanzi? Dio! c nol sapele che io disprezzo voi

e i vostri saluti, e che io non posso patirc il voslro aspetto?

Dile, parlate, sfogatevi a posta vostra; replied 1'altro con una

cotal placidezza d' animo addolorato
,
che non dissimulava la inter-

na pena del dominare lo sdegno; svelenitevi, accumulate le ingiurie

e le maledizioni sopra del mio capo : io sono contento e non fiatero.

Ma per 1'anima dello sforlunato Giro, per questo bruno cheportate...

Pellegrino ! sclamo la donna ruggendo come sovrapresa di alto

orrore
;
e voi osate ricordarmi il marito? oltraggiare la mia vedo-

vanza? schernire questo mio lutto? Crudele! oh voleva ben dir io!

un diavolo senza meno vi ha spinlo oggi in quest' albergo, a lurbare

lo sconsolato riposo che io pur vi godea. Levatemivi dagli occhi!

E gia gli voltava le spalle , quando 1' altro : Flora
, degnatevi di

darmi ascolto
;
le grido abbarrandole il passo.

Io in questo luogo non sono Flora
;

lo interrupp' ella rabbio-

samente
; parlitcvi ! io non vi conosco : uh 1' impudente !

Com' ho dunque a chiamarvi?

Per voi non ho nome. Or sapete che? andatevi con Dio, lascia-

temi in pace. La voslra vista mi fa troppo male. Andate, andate!

Eppure vi bisogna ascollarmi. Io ho a bere il calice delle ama-

rezze sino all' ultimo gocciolo, e lo berro: m' e forza umiliarmi nella
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polvcre, e mi vi umiliero. Sono dunquc pronto a lollerarc ogni mal-

traltaniento, a ringraziarvenc, se vi place, a gillarnri ai voslri piedi,

a bagnarveli delle mie lagrime ,
a lavarvcli col mio sangue : ma per

1' amor di Dio, di quel Dio die e morlo in croce per voi e per me,

deli uditemi, ve ne scongiuro, ed esauditemi!

Che e questo parlare? che fisime son cotesle? soggiuns' ella

con minor foga di voce, ma impettita, muffosa e affettando un'aperta

aria di sprezzatura ;
io non sono una delta che vi debba esaudire.

Obella!

No, non me avele da esaudire; disse 1' uomo con gagliardia;

io mi fo fango pe' voslri piedi: ma degli svenlurati miei figliuoli vi

prego che abbiale compassione ,
e di quella creatura in ispecie che

mi tenesle pur voi al batlesimo, ed alia quale iraponeste voi il vostro

some. Ah Flora !

Non sono Flora; ripiglio questa raddolcendosi un tanlino, e non

senza qualche sentore di erubescenza.

-- Donna dunque, vedova, madre che foste e madrina che siele

ancora, abbiate pieta della vostra figlioccia, della madre sua che mi

si muore di pura inedia
,

de' miei due giovani ,
di me che sono in

mezzo di una strada, e non ho piu un boccon di pane, un cencio, un

soldo ! Santo cielo ! e se non giacessi al fondo della piu disperata

miseria, parvi egli che io vi sarei venulo davanli, e che avrei calpe-

stato i risentimenli piu vivi della nalura, per abbassarmi a voi? per*"

chiedervi la limosina ? Oh ! sono uomo anch' io : e se indo\inasle Io

sforzo infinite che mi e coslato il presentarmhi innanzi, se v' imma-

ginastc qucl che soffro , e come ardo
,
e come brucio

,
e come ago-

nizzo, e come tutto 1' esser mio e sconvollo ,
e come preferirei la

morle a queslo martirio del mio amor proprio annichilalo... E per

la veemenza del dire qui egli si affolto, e non valendo ad armodare

altre parole, gli sgorgaron dagli occhi lagrime in copia ,
e slelle un

momenlo taciturno e singhiozzoso.

Pellegrino, sedetevi
; proruppe allora la donna fioca fioca

,
la-

sciandosi al tempo stesso cadere in un sedioncello, e mettendosi a

sospirare con la faccia nelle mani.

Ma sono padre ! ma sono marito ! tolse a ripeter 1' allro assen-

tatosi nel divano rinconlro a lei, riavuto ch' egli ebbe la voce e yer-
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sando due rivoli di pianto ; sono padre , sono marito ! e V amor di

padre e di marito soffoca in me 1'amore di me medesimo. Or a voi,

mia congiunta, dara egli il cuore di negarmi quello che concedele al

cane vostro? di negarlo a' miei? Dio ! e possibile questa moslruosa

fierezza? Ve n' ho io da supporre capace?

Pellegrino, voi mi dile cose che, se voi foste un altro, mi la-

cererebbero Tanima; usci ella a rispondergli discoprendosi il visa

con le guance infiammate e gli occhi rossi e molli
; se voi foste un

altro, io vi empirei le tasche di ducati. Ma, m' e grave il dirvelo
,

per voi non posso aver cuore. Voi siete mio nemico; oh voi mi odiatef

- Nemico? io? strillo quegli raddrizzandosi impetuosamenle ; vf

giuro che non sono
, che giammai non vi ho portalo odio, c che ho

veduto il sangue mio e de' miei figliuoli passare a slllla a stilla neile

vene di Giro e di voi, con dolore si, ma non con rancore. Nemico

vostro? e se pur fossi, non professale voi la fede cristiana che ci ob-

bliga di perdonare a chi ci odia
,

e di rendergli bene per male? E

poi (seguHo con un tono di fremente e cupa angoscia, e con la de-

slra avviandosi i capegli e facendosi* quasi bigio nel volto
)
e poi ,

quando ancora io vi avessi nimicata e voi di ricarabio mi odiasle con

odio di femmina, e non foste cristiana ma turca, parvi egli poco il

gusto di mirarmi oggi qui, alia voslra presenza, annientato, mendico,

con la mano protesa a voi per supplicarvi della carita d'uno solo di

quei (lucati, die a migliaia e migliaia dalla mia entrarono in casa vo-

stra? Oual e 1'odio belluino die a questo termine non abbia a cede-

re? Sembra a me die voi assaporiate ora una gioia, che niuna ven-

detta potrebbe farvi piu dolce.

~ Oibo ! sclamo essa tutta in attitudine di dolente e di raccapric-

ciata; oibo, oibo! quali spropositi , Pellegrino, vi strappa ella di

bocca la disperazione ? Io non assaporo gioie; ho sempre ignorato

che sia il gioire : per me questo e un vocabolo senza senso. Ah Dio !

se vi figuraste quello che io provo nel piu inlimo del petto mio, non

mi ragionereste certo ne di odio, ne di vendetta. Pur che volele? io

non mi persuadero mai e poi mai, che non abbiate dell'amaro con-

tro di me. Lasciamo da banda gl'interessi e le vecchieliti. Voi siete

di nn colore politico e io di un altro : voi avete militalo fmo a ieri

pel Borboni , io e il povero Giro mio, Io sapele, abbiamo contrariata
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per died anni la low lirannide. E quindi impossible che voi non mi

disamiale, che voi non mi esecriale, e che denlro di voi non mi ab-

toiate per fellona al Re vostro e tradiidce della palria. 0, dile quel

che v' aggrada, da me a voi andra sempre il divario che e tra il nu-

volo ed il sereiio.

- Non ho che replicare, altro che io non vi disamo ne vi esecro

per quest! fatti. Vi compiango, ma non vi maligno punto; e pregovi

die usciamo di quesli merili, perocche egli e troppo facile equivoca-

re dalle cose alle persoue. Vi basti che io non dico bugia, e che se

in politica 1'onore e la fede mi vietano di pensarla con voi, in co-

scieriza la carita e la parentela m* ingiungono di volervi bene. Adun-

que, tornando a noi , posso io sperare che mi soccorrerete almeno a

litolo di elemosina? che vi moslrerete pielosa alia vostra e mia Flora,

a' suoi fratelli e alia povera sua madre, la quale, chi sa? forse a que-

st' ora e freddo cadavere?

La donna faltasi men contegnosa e poslo giu quel suo piglio bieco

e simslro di prima, col capo acceuno che si: poi levatasi, conun ge-

sto della mano signified all' uomo che badasse un poco ; e mutola, ma
scossa evidentemente sirio alle viscere del cuore, si ritiro in una vi-

cina stanza. L'altro immobile come un tronco, e lulloin una grande

sospensione di spiriti, resto ad aspetlarla.

XX.

Chi era questo Pellegrino? e chi quesla siguora dall'animo cosi rin-

ciprignito? Che 1' uno fosse il padre delle due meschme creature che

trovammo in Casamari, e 1'allra la saatola della maggiore di esse,

gia voi, perspicace lellore, dovete averlo afferrato a mezz'aria. E

pero in questo inlerrompimento del loro dialogo, se vi garba, eccoci

pronti a interlenervi di loro e di tutto il rimauente de' casi che for-

mano quella storia, la quale , udila, produsse in Traiano lanti e si

sensibili effetti di commiserazione.

Pellegrino fu rampollo d' un casato di onorevole e genlil essere,

originate di Mileto in Calabria, ma da un cent' anni traspiantato

prima nel Molise e poi nella citta di Napoli , ov'egli ebbe i nalali.

L' avo suo ambiziosissimo per genio e, in parle per mancanienlo di
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educazione ,
in parte per la trista usanza d' allora

, irreligioso e piu

che un poco volteriano, fu di quelli che nello scorcio del passato se-

colo e ne' principii di questo nostro, diedero denlrp a tutte le fran-

cesi novita che scompigliarono le province di qua dal Faro
,
mentre

i Reali tenevano fermo nell' isola di Sicilia. Coi repubblicani fa de-

mocratico; dei due Re scenici Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Mu-

rat fu cortigianescamenle ligio : c non e dubbio che al ritorno dei

Borboni avrebbe anche rivollato casacca, se una morle improvvisa

non lo avesse colto nel meglio ,
doe dire ai due Maggio del 1813 ,

che fu il di appunto nel quale il Murat fu disfatto dalle armi auslria-

che nei piani di Tolentino. Ma
, piu die ambizioso

,
coslui era stato

iusaziabilmente cupido di trasricchire
;
al che soprattutto miro col

suo si mutabile parteggiare in politica. Ond' e che senza un rimor-

so al mondo, avvantaggio notevolmenle il gia pingue suo patrimonio

coi beni di Chiesa che i voraci usurpalori mettevano all' incanto : e

questo per albagia di sollevare
,
se possibil fosse

,
in islato di prin-

cipe 1'unico figliuolo che gli soprayvivea.

Poche per avventura sono le case che, al paro di questa, abbiano

spcrimentala la verila lerribilissima dei due proverbii che porlano :

Di tal uva mangia il padre che allega i clenti ai figliuoli ;
e Ro-

ba di campana, se fiorisce non grana . Di fatlo non andarono pia

che dieci anni
,
da che il figliuolo di quell' accumulator di suslanze

sacrc entro in possesso della male aumentata eredita
,

e , contutto-

ch' egli fosse uomo risparmiero ed assegnatissimo ne' suoi procedi-

menti; pure se la vide marjomeltere ed irreparabilmente dimezzare,

per una incredibile catena di guai che sarebbe lungo negozio a con-

tarli. Cio non oslante gli scapiti e i disaslri non furono cosi rovinosF,

che egli, ancor dopo la tempesta, non rimanesse comodo, anzi agia-

tissimo di ricchezze.

In questi rivolgimenti delle fortune domestiche \
7enne alia luce

Pellcgrino: ed ebbe in madre una donna, fior di bonta, la quale se lo

allevo ellA a raodo suo
,
e lo crebbe in ogni bella virtu ;

aiutandola

di molto a cio la buon' anima ch' egli avea sortita dalla natura, dolce,

pieghevole, amorosa e, quasi per ingenito temperamento , dispo-

stissima al bene. Un non si sa quale presentimento ebbe ella che

quest' ultimo de'suoi figliuoli ,
cosi mite per indole e savio di senn
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c fin dalla puerizia inchinevole a
piclili ,

avesse da esscrc il paga-

torc alia giustizia di Dio delle colpe del nonno. E tanto piu si ribadi

ella queslo presagio nel cuorc, in quanto che il fanoiullo, sebben

piccino, avendo udilo dalla balia, un po' linguacciuta ,
il volgare

napoletano : Oh ! si, c'e la scomunica in casa vostra egli non si

dette piu pace sino a che la madre non gli ebbe decifrato l'enimma ;

e appresso quantunque gli si battesse in capo e ribattesse che la

scomunica era ita via per le sanatorie e le assoluzioni della Chie-

sa ; nondimanco il putto temendone e tremandone non se ne voi-

le capacitare punto mai
,
e nemmeno poi se ne capacil6 da giova-

ne, e nemmeno da adullo. E in vero le calamita che seguilarono a

scrosciare soprala famiglia sua; la perdita del padre che rnori nella

freschezza della vita; i traviamenti di un fratello maggiore il quale,

dissipala da prodigo la porzione che gli veniva del patrimonio ,

scappo in America con una commedianle
;

e altre poco dissimili

sciagure , Iroppo valsero a confermarlo nel concetto ,
che il saldo

de' conti col cielo non fosse ancor ben compiuto.

Fatlo grande e pensando a togliersi una compagna, tra i varii par-

tili convenientissimi che avea da scegliere, per consiglio anche della

madre, alia quale in tutto deferiva con docilitci rara, si attenne al men

favorevole in apparenza : e fu di una fanciulla di assai nobile casata,

ma venuta al niente
,

la quale non poteva recargli altra dole se non

tenuissima. Ella pero avea seco un tesoro di pregi inestimabili
,

che a lui fecero maggior forza che non il valsenle : e oltre a cio, gli

piaceva ch' ella fosse mal provvedula di avere
,

e non nutricata nei

fumi e nelFabbondanza. Imperocche un certo cotal cuore gli diceva,

che un giorno forse egli sarebbe caduto al basso: .e allora quanto

non gli si allenirebbero le pene dell' impoverimento ,
dai conforti di

una sposa awezza da giovinetta a patirle ! Adunque senz' altro la

impalmo e, vinto ogni contrasto, la meno per sua.

In bello studio abbiamo accennato a contrast!*. Che quella dama ,

con la quale lo vedemmo tesle a colloquio, gliene levo, a frastornar-

nelo, quanli piu seppe e pote. Conciossiache ella ,
che gli era afline

dal la to di madre e in eta floridissima e briosa e ricca e titolata
,

ambiva secretamente la mano di lui : e, secondala dal padre che vi

Serie V, vol. IX, fasc. 334. 28 6 Febbraro 1864.
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aveva Futile suo, non ci fu macchina ancora di intromessioni poten-

ii, che non architettasse, per condurlo a darle 1' anello. Se non die

Pellegrino irremovibile, fece, come suol dirsi, orecchie di mercanle,

e serbo inviolata la fede alia sua Giovanna poveretta si
,
ma incom-

parabilmente buona e tutta conforme al cuor suo. Di qui iprimi dis-

petti e i cupi livori di quella capricciosa ,
che Pellegrino si adoper6

poscia di ammorzare con ogni maniera di benevole cortesie. E non

indarno: giacche ella, per fargli vise di rappaciata, si offerse a essere

madrina della figliuola che nacquegli, e dimando in grazia d'imporle

dla il proprio suo nome, per segno di affetlo piu parziale.

Pel volgere di alquanti anni le cose gli andarono a vele gonfle. La

quiele privata e la serenila non ebbero alterazione
,

eccelto che dai

passaggio a miglior vita della piissima sua madre, che ed egli e Gio-

vanna piansero inconsolabilmerite. Quand'ecco quella cugina, con cui

slimava d'essere in tranquilla armonia, pigliare attacco da queslo suo

lutlo per metlerlo in ispianto. Ella prelese a ragioni sopra i beni

es trade tali della clefonta
,
che , per una espressa composizione fatta

da lei vivente con gli allri figliuoli, erano scaduti in Pellegrino, e da

quelli ricoglieva il piu ed il meglio delle entrate. vere o false che

fossero quesle pretendenze, il caso fu che costei, maritata gia ad un

signore di allo grado per nome Giro, gliene mosse lite accanilissima,

e la causa fu agilata ne' tribunali. Com'era facile prevederlo in azio-

ne di tanta spinosita, i dibatlimenti e i giudizii ebbero lunga tratta;

in guisa che Pellegrino ,
recate gia varie sue lerre in denaro

,
si

consume un forte capitale in ispese di curia, avanti che la sentenza

fosse ultimata. Ouesta finalmente gli usci propizia. L'avversaria cu-

gina se ne appello. Nell' appellazione la prima sentenza fu cassa, e

quindi si torno a nuovi esami, a nuove revision), a nuove pratiche.

In questo mezzo amici e parenli s' inlerponevano per tor quello scan-

dalo
,
e accomodare le differenze per via d' un compromesso. Pelle-

grino era acconcio di venire a patli larghi , quanto gli fosse possi-

bile, per la pace. Ma la serpentosa femmina, aizzata da Giro che era

una mala pelle e bollato per frammassone, tenne sodo il punto, e fu

inflessibile ad ogni proposizione di accordo. Oh, che mesi e che anni

d' angoscia per lo sventurato uomo, padre gia di tre figliuoli, e con
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la moglie quasi sempre amraalazzata e in pericolo di dar nel tisicol

Egli luttavia (salvo le grossc partite dispulale, a cui per iscrupoloso

amore di equity non voile por mano) si assottiglio di moneta per gui-

dare a convenevol termine la causa, dal cui riuscimento dipendea la

temporal sorle sua e de'suoi pegni piu cari.

Da ultimo e' fu perdenle, e non senza grave sospetto che si fosse

lavorato sott'acqua a suo danno. Che fare? II misero infermo di cor-

doglio : ma non per tanto con piena remissione di se nei decreti di

Dio, piego il capo al fiero colpo, e non ripugno ad accollarsi pazien-

temente quella croce di poverla, che egli con cuor presago sempre

jsi era pronosticala. Non si lascio quindi passionare dall'odio, e molto

meno diviso o tramo vendetle : sebbene la cugina e Giro imputassero

al suo mal talento T avviso che ebbero piu lardi , da chi poteva lor

darne anche il precetto, di viaggiare fuori del Regno , e differire a

migliore stagione iMornarvi. Ma s ingannarono a partito. Concios-

siache quell' esilio bell'e buono se lo comperaron eglino da se, con le

loro stolidezze in opera di congiure conlro i legillimi ordini del Re-

gno, e ad utilita degli slranieri. E non fu quesloil solofatto che mo-

strasse poi alia Flora, come, dopo la vincita di quella lite malaugu-

rosa, il venlo non le traesse piu in iilo di ruota. Altre e piu acerbe

traversie le funestarono indi a non molto ogni conlentezza dell'opu-

lento suo vivere : che ella perde i due fanciulli i quali erano tutte le

delizie sue, e appresso reslo vedova di Giro, con la giunla di un mi-

sterioso malore che la estenuava penosamente, e senza rimedio di

sorta alcuna. Di che ella si diceva la piu infelice donna che fosse

sotto le stelle.

Oltre i suoi tre figliuoletti , Pellegrino aveva seco
,
e Iratlavalo

come un d'essi, un orfanello commesso alia carit& di lui da un amico

suo casigliano. Costui, che abitavagli nel piano sotto, venulo all'e-

stremo due soli mesi dopo perduta la moglie, non avendo altri a cui

raccomandare con sicurta quell' unico bambino che nel nascere avea

morla la madre
; nelle sue mani lo abbandono e in quelle delia Gio-

vanna. La quale amantemente accollolo , il feco allaltare dalla nu-

Irice medesima del suo primogenito, che fu poi nulrice ancora dclla

ligliuola. E qucsli era quell' Otello di Bardo che i lettori gia cono-
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scono : rninore di un anno d'ela a Felice, e maggiore di sopra i due

a Maria Flora; d'ambo i quali dlvento cosi fratello di.latle, come fu

poi sempre a lor due e a Guido piu che fratello, per tenerezza di' af-

fezione. La puerizia di coleslo pargolello, che era Pugliese di origine,

sarebbe dovuta essere sopravvegliata da uno zio (il solo congiunto

cli'egli avesse) uorao facoltoso, celibe, pratico nel maneggio degli

affari e costituito legale lutore suo e della eredila, Irasmessagli dal

padre : la quale, a dir vero, per essere egli stato un po' scialto delle

cose sue, era aggravatissima di debit!. Senonche quello zio di cer-

vello bislacco, d'umor bisbetico, d'anima dura c taccagno che avreb-

be raso un uovo, si protesto barbaramenle di non voler quella crea-

tura tra i piedi ,
e die

,
se gliela porlassero, senza meno la farebbe

giltare nell' asilo de' Irovalelli. Perche il buon Pellegrino ritenne

intanto con se il fanciulletto, pago che quello spielato si fosse, se non

altro
,
assunto a tutelare il gramo palrimonio di*si derelitto pupillo.

Accaduto il rovescio pel quale di nelto il pover'uome fu traboccato

al fondo, essendogli pur meslieri provvedere a quel tapinello, men Ire

studiava come poter riparare a se ed a' suoi
;
tanlo prego e riprego

che spremelle da don Pasquale (cosi nominavasi quella bestia di zio)

il mero necessario per collocare Otello in un modeslo colleglo di

provincia, nel quale avesse leltere e buon costume. E quivi ,
merce

un posto di grazia concessogli dalla benignita del re Ferdinando,

mise ancora Felice. Poi bisognandogli a qualunque patto avviarsi per

una professione ,
elesse quella onoratissima delle armi

,
a cagione

che da giovane egli era stato alquanti anni nelle reali Guardie del

Corpo. Ouesto litolo gli agevolo 1'entrala nell' esercito col grade di

uffiziale, ch'egli ando esercitare d' assai buona volonta in Reggio di

Calabria, e vi condusse la moglie con la figliuola e ii piccolo Guido.

Nel tempo suo Felice ed Olello compierono insieme il consueto

corse degli studii minori. Felice
,
uscendo di collegio , dal padre

impossibilitato a spesarlo in qualche universila, ebbe il consiglie

d'arrolarsi in un battaglione di cacciatori a piedi, simile a quello nel

quale egli era a quei giorni Capitano : e vi si ascrisse. Otello sconfi-

dato di poter muovere don Pasquale che il volesse mantenere in Na-

poli per attendervi alle malematiche
,

e non ad un' arle meccanica
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(siccome colui s' era incapalo a prctenderc), si bulto anch' cgli al me-

slicro di soldato
;
e

, perocche era alto
,
ben falto e leslissimo della

persona, fu incorporate nei cacciatori a cavallo, milizia la piu scelta,

prode e vislosa che fosse in tulto il si bello esercito napolelano.

XXI.

La primavera dell'anno 1860, che sorse tanlo nefasla alle fortune

del Regno, fece inaridire altresi un fiore di liele speranze ,
il quale

aprivasi a rasserenar 1'animo di Otello e di Pellegrino. Conciossiache

al giovane, per lo favore che co' suoi virtuosi portamenli seppe acqui-

starsi da un autorevole personaggio, si era offerla la buona venlura

di mutar condizione, passando in un pubblico uffizio civile, profitle-

vole al pari che onorifico: e gia le pratiche erano bene incamminate,

si che il regio rescritto era in ordine d' essere spedilo : e Pellegrino

consolatissimo gia disegnava di accompagnarlo con la figliuola, da

lui chiesta per quando fossero in eta confacente: e gia si promelleva-

no cose meno affliggilive, anzi gioconde pel fuluro; allora che 1'isola

di Sicilia comincio a ribollire dall' un capo all' altro, e a rompere in

tumulti di manifesta ribellione. Lo scoppio di questa guerra inteslina,

in sul caldo del negozio, dapprima ne ritardo e appresso ne mando

a vuoto ogni effetlo.

Nel principio degli aramutinamenli, eccitati, come il mondo sa, da

chi di fuori agognava alia gran preda che e il Reame delle Due Si-

cilie, ed accalorati al grido d' Italia c Villorio Emraanuele
,

il

nostro Pellegrino era di guarnigione in Cosenza di Calabria, Felice in

Catania ed Otello in Palermo. Non e di questo luogo indicare parlita-

mente le fazioni che i due giovani combatterono e i cimenti a che furo-

no esposti, dal di quattro d'Aprile siuo al termine del Luglio. Ma sara

abbaslanza dire, che Felice fu di quel pugno d'intrepidi che a Calata-

fimi
, nel Monte chiamato del Pianto romano

,
fecero piangere il Ga-

ribaldi di alto corruccio, per la bravura onde contrastarono alia sua

masnada una vittoria, da lui gi& pagata innanzi al Generate Landi, il

prezzo di quindicimila ducati in cedole di falsa valuta: cbe Olello si

azzuflfl da dieci volte in su con bande sparpagliate : e che poi ambe-

due pugnarono dieci ore conlro forze soverchianlissime sotto Milazzo,
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dove Otello, dall'usarsi a' pericoli faltone spregiatore, scagliatosi fie-

ramente addosso un gruppo di nemici ne atterro sette, riportando egli

tre ferite e avendo morto sotto da una granata il cavallo. Di la, poi-

che la piazza si fu resa per capitolazione, i due valorosi giovani fu-

rono sopra navi trasferili in Castellamare
;

e quivi Otello curatbsi

risano.

A Pellegrino non tocco di valicare lo Stretto : ma nell'Agosto, men-

tre soprastava lo sbarco dei Garibaldesi nei lidi delle Calabrie, in-

Tialo alia difesa di Pizzo, fu di quel Corpo che lo sciagurato gene-
'

rale Briganli vendetle ai ladroni. In Mileto le tradile soldatesche na-

poletane, morilate in ismanie di rabbia alia sozza villa, si levarono

contro il perfido Generale che ne avea rnercanteggiato il sangue e

Fonore : e spietalamente trucidalolo a punta di baionette, di lor pro-

prio molivo raarciarono verso il campo di Salerno. Di che Pellegrino,

il qaale pel succedersi di lante e si abbominevoli fellonie, prevedea

irreparabile la universale ruina del Regno, giudico spediente fare

avvisata la moglie che da Reggio si fosse partita, riducendo prima

in denaro quel piu che poteva delle masserizie di casa, e con la fi-

gliuokx e con Guido si fosse messa alia coda delle regie milizie che

disordinatamente sgombravano le Calabrie
,

e condoltasi nella citta

di Salerno. Ivi si sarehbono riuniti. Ma non fa vero. Stanteche, sciol-

tosi in sal formarsi qnel campo, a gran fatica e per cortissimo spa-

zio si poterono rincontrare in Napoli a mezzo il Sellembre. Giovan-

na in questo viaggio cosi precipilato e travagliosissimo, sotlo i dardi

d' un sollione che coceva e tra mille disagi e paure, si era debiliiata

in estremo, e male si teneva su le gambe, e avea spuli sanguigni e

a quando a quando un' acuta febbricella che le riardeva le'ossa.

Percio al marito, die ella senliva risolutissimo di raggiungere il Re

presso Capua e miravalo sulle moss6, fece islanze che, per ognibuoo

riguardo, si clessero la posta in qualche panto del confine pontificio:

e di concordia fermarono le vicinanze d'Arpino, dove abifava la nu-

trice cle' suoi figliuoli, dalla quale si confidavano d'avere un rustico

ricetlo nelle supreme anguslie di qualche finale disastro.

Negli accampamenli in riva al Vollurno, tra le cui munizioni il re

Francesco II rannodava 1'esercito, Pellegrino con inopinata allegrez-

za riabbraccio il figliuolo Felice ed il caro Olello , gia graduati amen-
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due , pel loro valore
, a soltufllciali : e subito ne scrisse nuovc alia

ffioglie ansiosissima, la quale era in procinto d' instradarsi alia volta

di san Germane. Quanlo giubilo al materno cuore di lei deslasSe que-

sto annunzio, se lo figuri chilegge; tanto piu che dall'Aprile in qua,

ne a lei ne a Pellegrino s' erano potuti far vivi con leltere o con al-

tro qualsiasi cenno. Senonche per via ella ebbe un mal inconlro, che

basto a spegnerle in pelto ogni senso di quel puro godimento. E fu

che, dato in una squadra di Garibaldesi sbrancati e fuggiaschi, i

marram la derubarono di cinquecento ducali in oro, che erano tullo

il peculio suo e della famigliuola, ed inoltre la svaligiarono di quasi

ogni altro arredo che seco recava in qualtro grandi casse : e a questo

solo prezzo si ricatto dalle peggiori offese,' di che quegli eroi mi-

nacciavano lei e le due innocenli sue creature. Per la qual cosa ella

arrivo sprovvista d'ogni bene e smunla di denaro (avea salvi non piu

che venlisei ducati) nel casolare di quella contadina, che le fece ac-

coglienze bellissime, e 1'ospito con amore e trattamenlo di sorella.

Intanto awennero aspre battaglie del Regii con le torme del Ga-

ribaldi, e segnatamente la solenne e lolale loro disfalla a' primi di

Otlobrc; appresso la quale il Re avrebbe polulo rientrare trionfal-

menle nella male abbandonata Napoli ,
se i turpi venditori della sua

Corona uon lo avessero, con le solite scaltrezze, arrestato nel bello

della vittoria. Or appunto in uno degli scontri di quesle giornate ,

Otello si conquisto il superbo leardo con tulta la bardatura che gli

Yedemmo : e lo fece sfendendo il cranio al cavaliere ungherese che

v'efa sopra, e fugandone due allri che gli si erano avventali contro

per riscaltarlo. Ma da ivi a poco sopraggiunse, per gli sbocchi dell'A-

pennino, 1' esercito piemonlese a sorreggere le sconfilte bande de' Ga-

ribalde'schi, e a mietere i gloriosi allori apprestaligli dalle furfanterie

diploraaliche e dai tradimenli militari. II perche, ad uso dei Vandali,

senza inlimazione di alcuna fatta, e senz'allro dirillo che quello dei

predoni, calo grosso e feroce ainvestire il fianco sinisiro dei Napo-

lelani. Iquali, dal Vollurno raceoitisisul Garigliano, approssimaronsi

a Gaeta, ultimo propugnacolo della indipendenza e doll' onor loro na-

zionale. In questa ritirata, rendula loro nialagevolissima dal naviglio

francese che di prolellore benigiio, qual si diceva, del re Francesco,
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dichiaratosi repentinamente neulrale, die comodo ai legni sardi di

accostarsi da mare al lato destro dei Regii e molestarli a furore
; le

cose procedettero , sino alle falde del monte san Gluliano , assai av-

viluppatamenle. Per modo che prima che i Napoletani, raltestatisi in

quelle pianure, sbaragliassero ,
come fecero, i Piemontesi, i quali

contendevan loro il passaggio del fmme, e ne menassero quell' orri-

bile macello che indarno si e voluto occultare, molti de' drappelli loro

furono sbandali; e o diedero nelle unghie del nemico, o camparono
nelle montagne circostanti. Di questi dispersi fu il noslroOtello, che

pervenuto a travestirsi, dopo superali mortali pericoli, riparo a sal-

vamento nel lerritorio di Sora. Ivi aggregossi alia squadriglia di

Chiavone, e s'avvicino alia Giovanna, die egli seppe esser passata

in Veroli per maggior sua sicurezza, e per cura d'una malattia gra-

vissima, nella quale assistevala con dolce carita la povera Caterina.

Quest' era quella forese che noi le scorgemmo accanto del letto
,
ed

era essa la nutrice di Otello.

Al tempo medesimo Pellegrino ricoverava egli pure nello Stato

pontificio, insieme coi trentamila uomini che il Re avea destinato alia

riscossa degli Abruzzi, ma i quali, s' ignora il come e il perche, fu-

rono guidati a porre giu le armi nelle mani dei Francesi che presi-

diavano Terracina. Egli distaccato da Felice, rimasto coi Corpi ser-

bati a difendere Gaeta, incontanentc che n' ebbe la possibilila, da

Velletri spaccio il suo fante in quel di Arpino, a pigliar lingua della

Giovanna e de'figliuoli. Costui
,
che feclelissimo era, scoperse ogni

cosa
,
e torno ridicendogli le miserie e gli affanni che i suoi pativa-

no in Veroli , a lale che s'era spogliato del suo proprio cappotlo per

rivestirne Guido. L'addoloralissimo uomo avrebbe desiderate pure

aver Tali per volare
,
non che accorrere ,

in aiuto della moglie ;
ma

perciocche era asseccato di moneta e non sapeva quali conforti ap-

portarle in tanta inopia ,
si delibero di venire in Roma alia cerca di

alcun sussidio. E sarebbe stalo con poco o niun pro ,
se il caso ,

o meglio la Provvidenza
,
non gli avesse

,
fuor d'ogni sua atlendi-

mento e a costo di una eroica superazione delle sue ritrosie , ispira-

to di lenlar Tanimo di quella dama sua affine. La quale ci convien

tosto raggiugnere nel salotto
,
ov' ell' era tornata.
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XXII.

Oualche cosa io vi daro, tanto che non dobbiate incolpare me,

sevimorile di fame; disse a lui presentandoglisi con una cotale

orgogliosa affabilila e risedendogli avanli.

Tulto accellero
,

fosse anche un grano ,
e ve ne rendero coK

me grazie ; mormoro sommessamente Pellegrino umile e composlo.

Eppure ;
si fece a ripicchiare la donna stropicciandosi in fron-

le
; eppure nessuno mi togliera mai di capo, che voi non siate mio

nemico, e che, se mi polesle passare da banda a banda con un col-

lello
,
nol faces te.

Dio buono! che vi dite?

Oh si ! io vi parlo come io penso. Certe virtu non sono da uomo.

Quel d'Adamo e' non e possibile levarcelo di dosso. Voi
, per non

odiarmi
, per non volermi lutto il male del mondo

, bisognerebbe

che fosle un angelo. Ma! sia quel che e: io vi faro del bene. Pren-

dete. E in cosi dire si cavo da un manicotlo un pesante borsiglio

disela, c glielo porse. A quella visla, a quei detti, Pellegrino,

quasi fuori di se, abbranca impetuosameuie la borsa e insieme la ma-

no della cugina ,
casca in ginocchio e tenendo strella fra le sue tre-

manti quella mano di lei :
- Chiamo testimonio Iddio che non vi

sono nemico; sclamo rosso di fuoco e con guardalura sfavillante
;

e pegno e prova che io non mcnlo, sia questo bacio
(
e glielo impres-

se nella mano
}

il quale oh no ! non e il bacio di Giuda. In quel

punlo grosse e bollenti lagrime senli pioversi sovra le dila. Queste

erano gocciate dagli occhi della dama
,

la quale vanamente s'era

sforzata di cornprimerle Per Io che quando Pellegrino con in pugno
la borsa rizzossi

,
le vide grondare lutta la faccia

, ch' ella subito si

coperse ,
e la udi singhioltire.

Adunque avete ora fede alle mie parole ? le dimaud6 egli do-

po un istante di pausa.

Non so che rispondere ; soggiuns' ella rassellandosi nella pol-

trona, e poi con un sottile movimento dispettosuzzo, che parea indi-

care cruccio d'aver pianto; Peilegrino, seguito, mutiamo discorso;

dite a me : chi vi ha informato che io sono in Roma?
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- Nessuno. leri vi ho scontrata proprio mentre dalla locanda

uscivate in carrozza: mi sembraste e non mi sembraste voi: stetti a

bada nel ritorno, e non ci fu piu verun dubbio: eravate dessa: La e

stata una grazia di Provvidenza!

E perche mi vi siete annunziato con un nome posticcio?
- Voi meglio di me ve lo figurate. Non aveva io ragion di te-

mere, che col mio non sarei certo penelrato fino a qupsia sala ?

Doh! la sbagliate, io non sono cosi dura e superba. Rispo-

se arrossendo, e con una smanietla che faceva segno lei non essere

conlenla di se medesima. Ma poscia da una parola ad un' altra, e

saltando sempre di palo in frasca, con tante queslioni lo venne in-

terrogando de'casi suoi, ch' ella ne conobbe il chiaro piu che non

si sarebbe appensato. Ondeche all' intendere in ogni parlicolnre le

ambasce di lui, e la infermita della Giovanna, e la derelizione di qua-

luoque sovvenimento, in cm gemeva la sua giovinetta famiglia; la

cugina fu tocca di si nuova e profonda piela, che alzatasi: Ah

povere creaturelle! sclamo lutta rintenerita; cinquanta luigi d' oro

non posson bastare: un momento, e sono da voi. Disse, spari e in

un istante riapparve con un rotolino, che gli mise in mano soggiun-

gendogli : Questi teneteli in serbo per mia figlioccia. Sono altri

cento luigi che io sollraggo ai miei lussi, e gliene fo dono. Ma si

ricordi bene di sua santola, e preghi per lei che e infelice, oh infe-

lice sopra quanto potrebbe mai credere ! E slata alquanto sopra

pensiero mentre Pellegrino, con ambe le mani serrato quel gruzzolo,

levava in cielo due occhi lacrimosamente giulivi : Or, cugino mio;

usci ella a chiedergli con una gagliardezza di affetto sino allora inso-

lita
;
e perche non dareste a me quella figliuola, che le sarei madre

io, em' empirebbe tanto vuoto che la morte mi ha fatlo nel cuore,

e con la sua compagnia ricreerebbe questa mia desolata solitudine?

Io la doterei da mia pari. Deh si, Pellegrino! s'egli e vero che siele

in pace con me, mi avete a fare questo regalo. La voslra Flora sa-

rebbe il balsanio che placherebbe tutti i miei rimorsi
;

cioe (qui si

corresse pizzicaudosi le labbra) tutte le piaghe deH'anima mia. Posso

sperare ?

Oh questo poi no ! gddo 1'altro -con focosa prontezza.



RACCONTO STORICO DEL 1860 E 1801

- E perche? inslette la cugina adiratella con so d'essersi lasciala

sfuggire quella involontaria confessione de' proprii rimorsi
,

e acci-

gliata per la spontaneila di quel rifiulo.

- Perche ucciderei sua madre a dislaccargliela dal fianco
;
re-

plico Pellegrino intricalamente ;
e poi io sono suo padre; e poi. . .

- E poi capisco io raollo bene il resto
;
lo iulerrupp'ella con iro-

nica burbanza da impermalila. Vi par egli ? dare quella colorabella

in cuslodia a un nibbiaccio, com' io sono? Di sicuro la sbranerei per

mangiarmela viva viva ! io tanlo avida del vostro sangue, che ve 1'ho

succhiato a goccia a goccia eh? Oh nemmeno a pensarci! Avete ra-

gione, Pellegrino, avele ragione ! Scusale la mia imperlinenza.

Io noil- dico queslo.

Basta cosi
; gli die sulla voce la dama riprendendo un certo

che di boria risentila. Vi Iio moslralo all'opera comeio sia bene affe-

zionata a voi e alia voslra figliuola. Se mai fossi trascorsa tropp'ol-

tre nel profferirmi a suo vanlaggio, perdonatelo al mio cuore; a que-

sto cuore, che voi giudicate di.ligre, raa che Dio sa s' egli vorreb-

b' essere di angelo lutelare della vostra famiglia. Ah, Pellegrino, se

indovinaste le pehe che mi slraziano dentro, e il sollievo che godrei

a beneficarla! Ma io non vi aggiango allro, perocche non sono av-

vezza a sostenere rifiuti. Quando parlile voi per Veroli?

-

Domani, se a Dio piace. Tultavolta, per carit^, Flora, io vi

supplico che non vi abbiale a male....

Io, ancor io mi mettero in viaggio presto; gli ammezzo subito

la parola con brusCa disinvollura; passero la vernata o in Napoli o

nel Cairo; a primavera lornero in. Parigi, e la state, dopo un po' di

bagni ad Hombourg, rilirerommi nella mia villelta presso Bordeaux.

Voi abbiatemi in memoria, e il Signore vi accompagni. Pellegrino,

addio. Con questo lo inchino allieramente e si ritrasse e serrossi

dietro a chiave la porta. Quegli in su le prime stette fermo nel suo

divano, confuso, attonito, perplesso e come uomo che trasecola. Quin-

di ritlosi e battendo un forte colpo nel dossale di una sedia: No,

in eterno no ! ruppe a sclamare seco stesso; innanzi mi cad ra morta

sotlo degli occhi, che io gliela ceda! Ed uscito, fu al povero suo

albergo, scrisse una letlera per la cugina, la gitto nella posta, e U

domani sail in vettura e prese la strada di VerolLi.ioM^/wp ."
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PBOPOSTE

ALLE NOSTRE DOTTRINE INTORNO AT PRINC1PII DELL
5
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YIII. Se siano piccole le differenze dei due sistemi, e come se ne potrebbe

ottenere la conciliazione.

Dopo che la lellera piu lunga ebbe esposte le differenze dei due

sistemi, secondo che le abbiamo recate piu sopra, soggiunge a ma-

niera di conchiusione :

Tutte cotesle sfumature (nuances) si riducono veramente a cosa

infmitamente piccola, tanto solo die vogliamo attenerci alia pratica

della condotta da tenersi. Ma allora che rileva se il mio vicino non

ha le medesime opinion! die io, intorno alia liberta considerala

teoricamente? che rileva se gli uni nudriscono dei rammarichi di

cose perdute (des regrets) , gli altri delle speranze ? Perche spa-

ventarsi tanlo di division!
,
che sono nella nalura delle cose, e non

tollerarle
,

e volere anzi sempre non solo avere ragione, ma che

gli altri abbiano torto? Concedeteci, dite voi, chel'unita religiosa

e il fine; concedeteci , rispondiamo noi
,
che la liberla n'e la via.

Concedeteci che il male debba essere punito, dite voi; concede -

tecij rispondiamo noi, colle vostre proprie parole, che il Principe

won ha diritto per conoscere il male, ne titolo di giudicarlo in

1 Y. questo volume pag. 257 e segg.
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materia dicoscienza fCiv. Call. Ser. V, vol. VIII, pay. 437).

Distinguiamo il coclice dci peccali dal codice del delitti.

Egli mi pare die tra le nostre opinion!, se io le intendo bene,

non vi ha clie diffcrenze impercetlibili. Qual pro dal contraddirci

sempre nella quislione speculaliva, quando siarao obbligati di an-

dare d'accordo nella pratica, e quando si sa che noi siamo figliuoli

sommessi della Chiesa e ciltadini liberi dei nostri paesi? Faccia-

mo di essere uniti , quantunque different! : uniti nella sustanza
,

different! nei particolari.

. Dalle cose da noi ragionate nei sette paragrafi precedent!, il letlore

potra da se medesimo discernere cio che \
7

i ha di vero e di prali-

cabile in una conciliazione , la quale la leltera vede cotanto age-

vole. Tuttavolta sara pregio dell' opera esporre anche quest' ultima

parte esplicitamente, per modo che intorno ad essa non rimanga al-

cuna dubbiezza, e ne reslino anche meglio chiarite le dottrine slabi-

lite piu sopra.

E cominciamo dal concedere molto volentieri alia lettera, cheogni

qual volta si tralta della pratica nella condotla da tenersi in quei

paesi , ove quelle liberia sono legitlime ,
o almeno sono legal! ,

la

differenza tra 1' una e 1' allra Scuola si riduce a cosa infinitamente

piccola, e quasi vorremmo dire che neppur quesla vi e. Tin Cattolico

alia romana, ed un altro alia liberate nei Belgio, esempligrazia, o

nella Francia, possono valersi alia stessa maniera della liberia della

stampa e dei cult! a servigio della Chiesa, a difesa della verila e

delta giustizia , senza che lo strumento, di che si valgono, perda o

cresca nulla del suo vigore pei diversi giudizii, che intorno a quelle

si sono formali coloroche se ne valgono. Ma allora che rileva (ri-

piglia la leltera
)
se il mio vicino non ha le medesime opinioni che io,

intorno alia liberta considerata teoricamente? Rileva mollissimo,

rispondiamo noi, se pure non vi pare che il vero, anche speculative,

sia tal cosa, intorno alia quale 1' intelletto possa essere indifferente,

senza nulla vantaggiarsi di esso, o deleriorare pel suo contrario. Un
tal concetto sarebbe opposto ad una delle piu legittime e natural! in-

cliuazioni dell'uomo, il quale, sospinlo da naturaalla cognizione del

yero, lo considera come il bene sommo dell' intelletto, e non puo es-

sere indifferente allo scorgere che il suo yicino sia, non che privo di
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quello, ma offeso dall' errore. Da un' allra parte ,
se si trattasse di

un vero, che nulla non ha che fare colla credenza cristiana
, come,

per figura di esempio, un teorema di algebra o di geometria, pur

pure ! Ma qui si tratta di verita, intorno alle quali la Chiesa per mez-

zo dei Pontefici ha esplicitamente ed ileratamente pronuncialo 1'au-

torevole suo giudizio ;
ed in questo caso un Cattolico sincere come

puo dire non rilevar nulla, che il suo vicino abbia o non abbia la

medesima opinione con lui? Noi crediamo anzi che Tuniia di giu-

dizii intorno a cio, che la Chiesa ha stabilito, tra tutti i suoi figliuoli, e

lino dei beni piuinsigni, che si possa per la Chiesa stessa desiderare.*

Ma e egli poi vero che la discrepanza versi unicamenle intorno

ad opinioni teoreticiie sopra la liberta; sicche nulla ne rifluisca sulla

pratica? Noi ne dubitiamo forte
;
ed il dubbio ci e ispirato dalle pa-

role medesime dell'opponente, appunto quando domanda : Che ri-

leva che yli uni nudriscano dei rammarichi di cose perdnte, gli al~

in delle speranze? Ecco dunque , ripigliamo noi
,
come quolla dis-

crepanza intorno alia liberta teoricamente considerata, riesce inevi-

labilmenle a separare i dissidenti eziandio nella pralica. Perciocche

se noi consideriamo il Governo crisliano all' antica, come un v
rero

segnalalo bene della societa, e naturale che nudriamo dei ram-

marichi a vederlo quasi al tutto sparito dai mondo; e considere-

remmo come un sovrano benefizio del mondo stesso, quando quello

vi fosse, secondo le cangiate condizioni, sustanzialmente ristoralo.

Per contrario coloro che considerano come un gran bene del mondo

il sislema moderno, debbono esseremolto contenli, chel'allrone

sia sparito, ed oltre a cio debbono sperare che quello sia uni-

versaleggiato, legittimalo, stabilito per forma, che divenga il solo

giure pubblico della nuova Europa. E dopo cio si puo egli di-

re che alia pratica non rileva nulla che gli uni nutriscano del

rammarichi, e gli altri delle speranze? Come potremo cospirare in

un'azione comune, se voi abborrite da cio che noi desideriamo ;
e

noi dobbiamo guardare come una suprema calamila dell'umano con-

sorzio cio, che voi tenete pel non plus ultra della perfezione civile?

Se dite che voi e noi ci possiamo ugualmente valere, esempligrazia,

della liberta della stampa a servigio della verita e della religione;

in cio, lo ripeliamo, non puo occorrere difficolta alcuna. Ma coma
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tosto ci accosliamo a giudizii pratici inlorno agli avvenimenli passa-

li od allc provvisioni da prendersi per 1' avvenire, e indubilato ehe

gli uni diranno bianco e gli altri ucro; gli uni andranno a levanle c

gli allri a ponente.

Di qui si fa manifesta la risposta chc deve darsi a quella doman-

da : Perche spaventarsi di divisioni, che sono nella nalura medesi-

ma delle cose? Cerlo nella natura degrintellelli vi e questo, che, a

rispelto delle cose non al tutlo evident! ,
vi debba occorrere tra i

molli che le considerano una qualche varieta di giudizii. Ma, oltre

che nel caso presente se per alcuni non vi e evidenza, cio nasce da

debolezza di studii razionali e da pregiudizii ;
nella natura della

Chiesa e posto che
, quando il suo Capo supremo ha parlalo auto-

revolmente, i figliuoli di lei si sommettano docilmente a quel giudi-

zio, senza pigliar baldanza di contraddirgli, aiutandosi del povero

sutterfugio di altribuirlo ad uomini particolari p a particolari Scuole,

fossero greche o romane monterebbe poco. Quando cio avvenisse ,

noi avremmo tutta la ragione di spaventarcene per la divisione che

ne nasce nell'interno della Chiesa, pel debilitamento che la sua

azione riceve necessariamente dalla divisione, e sopratlutto pel falsa

avviamento, che le cose pubbliche di un paese prenderebbero ,

quando avvenisse che da sifftitti uomini le dovessero essere avviatc.

E si consider! come se ne debbano trovare gl' interessi della Chiesa

in una contrada, i cui reltori, benche cattolici, professassero uguale

ripugnanza alia Scuola romana ed alia Frammassoneria; e nelle aule

parlamentari combattessero del pan le dottrine catloliche dell' Uni-

vers e le dottrine razionalistiche del Congresso di Gand.

Che poi noi ,
now paghi ad aver noi ragione, vogliamo che gli

altri abbiano torlo , cotesta piu che nostra
,
e colpa della logica che

abbiamo studiata
,
o diciamo meglio di quella che da madre natura

ci slata, senza alcuna nostra responsabilila ,
indettata. Finche si

tratta di opinioni propriamente detle
,
noi intendiamo che colla pro-

babilila della nostra si possa comporre la probability della contra-

ria
;
e fin qui puo ammettersi quel rispetto all' allrui opinione , del

quale l'et moderna
,
die tante cose rispeltabili ha gettate nel fan-

go, e cosi boriosa. Ma quando si ha assoluta certezza della propria,
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noi vorremmo ci s' insegnasse in qual maniera si possa giudicare

che sia ugualmente vera la contraddiloria di qaella ; in altri termini,

come si possa fare che
,
in cose pugnanti tra loro

, avendo noi la

ragione , gli altri non abbiano il torto. La quale scoperta quando
mai si facesse, su pei tribunal*! ne sarebbe la maggior festa del

mondo, veduto che ivi tutla la tribolazione dei giadici , degli av-

vocati e dei litiganli dipende da quella benedelta necessila
, che gli

uni non possano avere la ragione ,
senza che gli altri abbiano il tor-

to. Ne pare che il gentile noslro opponenle abbia ancora trovata

quella via cotanto comoda di dare ragione a luiti. Certo la sua let-

tera da capo a fondo non vuole dirnoslrare altro
,
che , nella presen-

te controversia ,
la sua Scuola ha ragione e la Civilta Caltolica ha

torto. E di do, ne sia sicuro, noi non gli facciamo veruna colpa.

j\e la cosa e punto piu facile
, quanto alle scambievoli concessio-

ni da farsi
, per venire ad un accomodamento. Perciocche noi sia-

mo conlentissimi all' udire, che ci si concede, /' unila religiosa es-

sere il fine; ma non possiamo in alcuna maniera risolverci a con-

cederc che la liberla ne sia la via. Chi dice fine , dice per do mc-

desimo obbligo , reslringimento , per poco non diciamo anche leg-

ge ,
essendo manifesto che chi vuole un fine

, puo bene scegliere

tra varii mezzi, quando ve ne sono varii, ma e ristretlo, obbligato,

legato (ecco la legge a Uganda} a quelli ;
anzi a quello, ogni qual

volta non ve ne fosse che uno. Ora se 1' unila religiosa e il fine

(unum ovile et unus Pastor] ,
la via ossia il mezzo non ne puo piu

essere la liberla; ma ne deve csserc quello che fu gia definite dal-

I'lstitutore deU'uuita stessa, il quale lo colloco non nella liberta,

manell'autorila d' insegnare (docete). Che se laChiesa ha il diritlo

d'insegnare conferitole da Cristo, gli uoinmi hanno il dovere di cre-

derle imposto loro da Cristo
;
dove sta dunque la liberta che dev'es-

sere via all' unila? Vera cosa e
,
che 1'autoriia propriamente detla

non si potendo esercitare ,
che sopra esseri liberi

,
la liberta e con-

dizione necessariamenle presupposta nei soggetti, che debbono es-

sere religiosamente unificali
;
ma tanto e lungi che la liberta, lascia-

ta a se stessa
, possa mai condurre ad unita ,

non che religiosa, ma
di qualunque altra specie , che essa e anzi la via piu sicura e piu
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spedila , per riusciro alia Babilonia. E cio sanno perfino i bimbi , i

quali quando vogliono unipcarsi, fosse pure in un giuoco , comin-

ciano sempre dal cosliluirsi un capo.

DauHimo le concession!, inlorno al dovere essere punilo il male,

si possono fare dall'una parle e dall'aHra senza diflicolla, e permet-

teranno di separarci da buoni amici. Egli par disposlo a concederci

die il male debba essere punilo ; e tutto il conteslo dimostra, qui

Hon parlarsi di solo quel male, che offende 1'ordine raateriale. Noi

alia nostra volta gli toruiamo a concedere, che, trattandosi di offese

alia religione ed alia morale, rAulorila civile non ha diritto per cono-

scere il male o litoltt per giudicarne. Ma segue egli da cio che quel-

lo debba sempre rimanere impunito, o, che e piu assai
,
che deb-

ba essere protetto? Gia piu sopra dicemmo che , per un paese uni-

versalmente catlolieo, cio non segue, avendosi ivi un'Autorita ri-

conosciula da lulti per competente e legiilima, la quale deve deter-

minare in quali casi un atto reo puo passare dal codice del peccati

in quello del delitti , per la grave offesa che reca all'ordine pubbli-

co, di cui un Governo cristiano reputa parte precipua il rispetto al-

ia religione ed alia morale.

Dopo tulto cio il lettore puo giudicare da se quanto sia di giusiez-

za in quell' asserzione, che tra lenostre opinion! occorrano differen-

ce impercetlibili. A noi pare anzi die esse si .percepiscono pur trop-

po ;
e lo stesso calore, che la Scuola cattolica liberale reca nel so-

stenere la sua, dev'essere buono argomento a convincere, che essa

non pure le percepisce ,
ma le predilige ,

le liene mordicus, e com-

batte per esse come puo il meglio. Stando cosi le cose, la domanda

qualpro del combatterci? ha la medesima risposta che si darebbe

per qualunque altra somigliante conlrovei'sia. II pro, a cui noi mi-

riamo, e che il mondo non perda perfino 1' idea
.
del Governo cri-

stiano, e che gl' insegnamenti esplicili ed iterati dei Romani Ponte-

fici trovino la debita docilita in tulli quei sinceri Catlolici, che, per

essere cilladini liberi dei loro paesi, non hanno nessun bisogno di

essere nel fatto meno sommessi aH'au\orita della Chiesa. Ma se trop-

po leggermente e quasi arbitrariamente essi si fanno a distinguere*

* particolari, nei quali puo ognuno giudicare a suo modo, dalla su-

Serie V, vol. IX, fasc, 334. 29 10 Febbraro 1864.
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stanza
,
in cui si richiede unila

; potrebbe avvenir case
,
che la loro

sommissione religiosa non valesse meglio della loro liberta civile
,

la quale ,
in alcuni paesi di questo mondo

, appena e altro
,
che un

yoto sterile ed tma compassionevole illusione.

IX. Conchiusione.

Ma e tempo oggimai di por termine a queste risposte ,
le quali

puo essere, die a piu d'uno siano parute soverchiamente diffuse.

Nondimeno noi fin da principio dicemmo quale utilila ce ne promet-

tevamo: non si e inteso solamente sciogliere i dubbii; epiultosto da

questi si e voluto pigliare occasione di via chiarir meglio le dottrine,

alle quali essi erano slati contrapposti. Ed i lettori potranno giudi-

care da loro medesimi
,

se ed in qual misura vi siamo riusciti. In

ogni caso , gli autori delle lettere avran veduto il capitale non pic-

colo , che noi abbiam falto delle loro difficolta, ed essi e gli altri si

saran potato altresl assicurare che noi
, lungi dallo schivare la di-

scussione
,
1'amiamo anzi, 1'accettiamo, tanto che nel presente caso

saremo paruti piultoslo soverchi, che difettosi.

Pria nondimeno di lasciare questa materia
,
in luogo di epilogare

le risposte, il che ci obbligherebbe a ripetere le proposte, crediamo

che valga il pregio di restringere in pochissime parole cio, che la

Scuola liberate cattolica dovrebbe concedere non a noi, ma all'intima

ragione delle cose
,
ed all' insegnamento della Chiesa

; cio, che noi

siamo disposli a concedere alia Scuola liberate cattolica, anzi cio che

gia le e stato concesso. Chi sa che con cio non si agevoli per qualcuno

una conciliazione, la quale non si puo ottenere attenuando nell'appa-

renza i dissensi
;
ma si deve togliendone le cagioni col piegare 1' in-

lelletto o alia evidenza delle ragioni, o al peso dell
3

autorita !

I. Diciamo dunque primamente che, essendo la societa umana or-

dinala ad avere, per la universale professione di un solo Evangelo,

unita di credenza e di morale, quando in un paese questa unita siasi

effettualmente avuta, le due Aulorita, la religiosa e la civile, dovendo

operare sul medesimo soggetlo che e 1'uomo, non si possono separa-

re piu di quello, che possano il lato religioso ed il civile nella mede-
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sima azione, che lanlo spesso partecipa dell'uno e dcH'aHro. Si deb-

bono dunque coordinare tra loro e concordare, quando ovi e slato o

yi puo essere dissidio. Ora, siccome la felicitk terrena
,
a cui mira

1' Auloril& civile, dev' essere via e mezzo alia celeste
,
a cui mira la

religiosa; 1'ordine e la concordia consistera in questo, che la prima

non impedisca , e favorisca anzi , nei proprii suoi limiti
,

1' azione

della seconda, e questa contribuisca, indiretlamente, s'intende, ma

mollo eflicacemente , all' ottimo andamento di quella. E perciocche

di quest'armonia e cardine 1'unita di credenza e di morale, ne segue

che ogni pubblica e grave offesa, che a quella si rechi
, pericolando

un bene supremo della societa ,
dovra essere considerata come de-

litto pubblico ;
ed in questa sua qualita dovra essere conosciulo dal-

rautorita religiosa , -ed impedito e punito dalla civile. Quesla e la

tesi generale intorno al Governo cristiano, la quale non puo essere

negata da un Cattolico senza ripugnare agl' insegnamenli ed alle

pratiche della Chiesa, e, per la sua conformita ai principii della ra-

gione, non potra essere mai impugnata efficacemente da un filosofo:

questo la Scuola cattolica liberate dovrebbe concedere a noi per ve-

nire ad una conciliazione.

IL Supposto che, in un dato tempo ed in un dato paese, quella uni-

t di credenza e di morale sia perdula, Ira le molte consegueiize do-

lorose della scissione si dovra noverare anche questa , che 1' ordine

soprascritto o non polr& esservi slabilito, o vi dovra essere notabil-

mente modificato. Allora la Chiesa
,
ed i Cattolici con lei

, potranno

tollerare , come tollerano di fatlo, che il potere civile , separatosi al

tutto dal religioso , senza fare alcuna distinzione tra Chiesa e Sina-

goga, tra salterio e bestemmie, Ira cattolici e dissident! di qualun-

que specie, conceda a tulti la medesima liberta ed i medesimi diritti,

senz' altra condizione , che del non recare offesa al materiale ordine

pubblico. II che quando avvenisse in contrade , dove i Cattolici non

erano neppur tollerali, la Chiesa guarderebbe questa condizione co-

me un beneflzio insigne; ecosi la guarda nell'Inghilterra, in Olanda

ed in alcuni paesi di Alemagna. Ma un tal sistema di universale li-

cenza e che, solo per una molto impropria eufonia, si vuol chiamare

di liberla generale, mettela Chiesa, materialmentedebole ed inerme,
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alle prese colla umana nequizia ,
la quale se non e

, diviene presto

forte ed armata. Tra queste condizioni coloro solamente possono

sperare che, a lungo andare
,
la Chiesa non ne debba rimanere op-

pressa, i quali o noncredono al corrompimento della umana natura,,

o presumono che Iddio, per farla prosperare, debba rinnovare i pro-

digi del primi suoi tre secoli. Sopratlutto e imperfettissimo un talfc

sistema, per 1'opporre che fa insuperabile impedimenta a quella unit&

di credenza e di morale, alia quale unila il consorzio umano e ordi-

nato. Si accelta nondimeno e si usufruttua dai Cattolici dovunque

non si puo meglio; e questa e 1' ipotesi moderna
,

la quale noi alia

Scuola callolica liberale senza difficolta abbiamo concessa e conce-

diamo. Ma baslera questo alia conciliazione? Noi ne dubitiamo forte.

I parteggiani di quest! si sono cosi tenacemenle altaccati alia

seconda maniera ipotetica, che perfino la considerano come cosa ot-

tima in se medesima e desiderabile
;

e cosi sono condolti a scono-

scere i pregi sovrani della prima , che chiamammo tesi crisliana, a

denigrarla, a calunniarla , e al piu la guardaao come una specula-

zione sterile di menti retrive, che non conoscono il mondo, in cui \i-

vono. Ora essi non s' immaginerebbero a pezza danno inestimabile,

di che si fa origine questo sospingere che fanno al precipizio una

societa
,
che gia \1 sta ruinando: essi contribuiscono nienlemeno y

che a scristianeggiarla ;
cioe a farla ordinare per guisa, che vi pos^

sano bene essere dei cristiani
,
ma essa ne.sia ne possa essere cri-

stiana. E si assicurino che, umanamente parlando, una cosi grande

calami ta ci e piu vicina che comunemente non si suol credere.

Dal primo costituirsi della societa europea , sulla fine del secolo

VIII, essa fu tutta e nelle singole sue parti cattolica in questo senso ?

che per tutto, dove era o entrava chilta, si professava anche social-

mente il Cristianesimo ; ne si conosceva altra maniera di professarlo-,

che in unione col Pontefice romano e nella dipendenza da lui. Se-

guita la grande scissura del secolo XYI , si ebbe oltre ad un secolo

.di lotte , finche, avendo Teresia acquislalo diritto legale di esisten-

za dal Tratlato di Westfalia nel 1648
, 1'Europa nella sua univer-

salita si trovo scaltolicizzata. Pure resto cristiana. Ma la congiura

filosofica del secolo XVIII, e la grande rivoluzione da lei figliala
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invcstirono direttamente il Crislinanesimo, per sosliluirgli nella vila

pubblica il puro e schiello Razionalismo ; e dopo oltre a dodici lu-

stri di lotte, noi siarao divenuti a talc, che, salvo un angolo d'ltalia,

tutte le societa del Continente europeo han ccssalo, almeno dl falto

e sempre socialmenle parlando, di essere crisliane: VI manca vera-

mente la legittimazione universale del dirilto ; e per un tale rispetto

il nostro tempo e molto somigliante a quello , che corse dalla ribel-

lione di Lutero alia pace di Minister. Oraqoesto e appuntoil grande

scopo della moderna politica: lo stabrlimento di una Europa ne cat-

tolica ,
ne cristiana , ma di diritlo e di falto razionalislica

;
e mplti

furono persuasi j
non altro che questo essersi voluto significare da

quel gergo di un' Europa fondala sopra nuovi principii, il quale die

tanto a parlare negli ultimi due mesi del passato anno. Cos! da quel

Congresso, che ,
come tutli ayeano prevedulo, ando in fumo

,
si sa-

rebbe dovuto fare un nuovo Traltato di Westfalia, che avesse conferito

al Razionalismo per tutta 1'Eurppa quell' essere legate, che il primo

aveva conferito al Prolestantesimo per rAlemagna, come, fino dalla

prima proposta, avealo capito un sagace ed eminente personaggio,

a cui troppo rilevava il capirlo. Mase e svanitoil CongressO) il gran

proposito dei tempi moderni non e svanito ; ed a quest' opera di di*

struzione si mira
,

si cammina, si corre con persistenza satanica ,

senza che alia societa cristiana resti oggimai in questo mondp altro

rifugio fuori di Roma, altro presidio fuori della parola del suo Pon-

tefice. Tra questi termini i cosi detti Caltolici liberal! si rechino la

mano alia coscienza
(
e la Dio merce sono persone die hanno una

coscienza), e chieggano a loro medesimi, se sia utile, se sia hello e

soprattulto se sia generoso, in cosa di tan to momento, separarsi dai

loro fratelli, i quali insieme con loro vorrebbono combattere I comu-

ni nemici, sotto Tindirizzo e coi conforti del Padre comune. Noi non

sappiamo selasociela cristiana sia condannata a cadere; maquando

ci6, pei peccati del mondo, dovesse succedere, deh ! non si dica, che

una parte eletta di Catlolici la sconobbero, 1'insultarono nella cadula,

e plaudirono stollamente ai parricidi !
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I.

// Carroccio di Milano; Monitore uffidak delle sacrestw

rivoluzionarie.

In un loro organetto nuovo
(
benche non meglio accordato del pre-

cedent! colla ragione e colla fede
)
hanno ora preso da qualche tem-

po a soffiar di lena i presbiteri liberal!
; inlitolandolo il Carroccio

con discernimento men grossolano dell' adoperato da essi finora nel

battesimo delle allre loro maghere sconciaturelle. Carroccio in fatti

e nome che sa di zuffa e di baruffa
;

e eke percio si confa coll'u-

mor battagliero ed atrabiliare degli scriventi e colla maligna qualita

delle materie che distribuiscono periodicamente ai loro associati
,

molto meglio che non quegli altri titoli melati e tutti stillanti pace,

conciliazione e mediazione, che finora essi imposero ai loro giorna-

letti, posli cosi nell'assetto divotodi quella buona persona che

Avea piacevol viso, abito onesto,

Un umil volger d' occhi, un andar grave,

Un parlar si benigno e si modesto

Che parea Gabriel che dicesse Ave;

Era brutta e deforme in tutto il resto,

Ma nascondea quelle fattezze prave

Con lungo abito e largo, e sotto quello

Attossicato avea sempre il coltello.
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Sicche era i nostri presbiteri paiono essersi emendati alraeno nd

titolo ; giacche, poste da banda le loro vane e traditrici apparenze di

diplomatici falsi
,
di ambascialori fallili e di pacieri che toccano le

busse dalle due parli ,
hanno esclamato: cedat armis toga; e sono

montati a dirillura come sarebbe a dire sopra una biga.da battaglia,

partendo per la guerra nelle pianure lombarde, e pigliando risoluta-

menle in mano le redini del Carroccio.

Che cosa era il Carroccio?

II Carroccio, secondo che c* insegna il programma del nuovo gior-

naletto presbiteriano, era un carro a grandi dimensioni. Nel suo cen-

tro si levava un alia antenna sormontata da un porno dorato. Nel

mezzo vi era un altare eretto. Infme il silo del Carroccio sul cam-

po di battaglia e i suoi movimenti segnalavano a tuili dove era il

punto vitale dell' azione. Fra tante particolarila che distinguevano

il Carroccio dagli altri carri, i signori presbileri hanno dimenlicato

di notare che esso era tirato dai buoi. Ma questa dimenticanza non

toglie nulla a molte altre similitudini che passano tra il Carroccio

carro e il Carroccio giornale.

Infalli le grandi dimensioni del Carroccio carro non possono si-

gniflcare altro se non che
(
come si legge nelle condizioni dell'asso-

ciazione) la redazione del Carroccio giornale tiene a debilo diallar-

gare il formato, append vegga assicurata la sorte del giornale da

un sufficiente numero di abbonati. Dal che si deduce per certissima

conseguenya, che non essendosi punto, daU'Otlobre deU'anno scorso

al Febbraio del presenle , allargato il formalo del Carroccio
,

cio

significa che i suoi condultori o non hanno lanti associali da assicurar

la soiie del giornale ,
o non hanno lanta coscienza da assicurar la

sorte delle loro promesse.

L' altare eretto sopra il Carroccio parla da se e significa eviden-

temenle la professione degli scrillori. Ma il porno dorato, che stava

lassu sopra la punta dell' antenna , che cosa puo significare altro se

non che lo scopo altissimo dei Canonical! del Duomo, a cui i presbi-

teri del Carroccio mirano si piamente da tanlo tempo , per il solo

amore del bene d' Italia e per il solo zelo della gloria del Re? Giac-

che insomma tutta la questione batte qui : Nei Canonicati del Duomo.
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E se non ci fossero i Canonical! del Duomo non ci sarebbero ne

presbiteri ne Carrocci. Ma conlinuiamo nell'esame clelle mirabiii

allegoric che si celano solto quel litolo del giornal milanese.

Dicevarao dunque che il Carroccio Cairo aveva ancora questo di

particolare che il suo sito sul campo di batlaglia e i suoi movimenti

seynalavano a tutti <dov'era il punto vitale dell'azione. Cioe, in altre

parole,Tesercito aveva gli occhi fissi al Carroccio, edove andava il

Carroccio la andava resercito
;
conciossiache il Carroccio segnalasse

a tutti dov era il punto vitale. Ora ecco che qui, appunto nel punto

vitale
,
ci casca 1' allegoria. Giacche, o noi non vediamo nulla

,
o ci

pare che il Carroccio giornale faccia tutto aF roveseio del Carroccio

carro. II quale era, come a dire, la bandiera che lutto F esercito se-

guitava. Invece il Carroccio moderno corre egli dielro 1' esercito
,

pregando e supplicando di pur essere- aiutato. L' esercito moderno

(che nel caso noslro e il popolo italiano) fa da se, e non vuol sapere

di Carrocci. Giacche o si parla del popolo fedele e cattolico, e questo

non ha pei presbiieri e pei loro giornali allro affetto che il disprezzo

c la compassione ;
o si parla del popolo dei settarii e dei frammassoni,

c questi non disprezzano niun prete e niun frale tan to cordialmente

quanlo questi presbiieri e questi ex-frati, siccome del resto cosloro

gia debbono aver toccato con mano. I quali appunlo per rimediare

a queslo loro sconcio di esser mal vohiti da Dio e dal Diavolo, senza

neanche aver la speranza del Soclerini di andar al limbo dei bambini,

hanno ora preso a condurre in giro il loro Carroccio di carta, cer-

cando di far gente con quella novita
,
e di fabbricare cosi un po' di

pubblica opinione a loro favore. Ma hanno sbagliato nel litolo dei

giornale. Giacche il Carroccio antico era in pieno possesso della

pubblica opinione, e tutti gli correvano dietro, perche il punto vilale

da lui accennato era il bene comune. Laddove invece il Carroccio

moderno e in pieno possesso del pubblico disfavore e del comune

disprezzo ,
e il punto vilale da lui accennato e il bene private dei

Canonical! del Duomo. II Carroccio antico era come il Generate

seguito dall' esercito. II Carroccio moderno e come un-cane che cer-

ca un padrone che gli dia un osso da rodere.
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La verila della quale senlcnza apparisce evidente a chiunque gelt!

anche solo una fuggevole occhiala a quanlo finora pubblico il Car-

roccio di Milano. Che cosa non hannp falto i poveri suoi scriltori

per trovar un padrone? Non hanno sdegnato essi sacerdoli , essi

aspirant! ai Canonical! del Duorao, essi miranli perfino a governare

da paslori il gregge crisliano , non hanno sdegnalo di porsi al ser-

vizio dei lupi massonici ora regnanti in Italia
, tutto approvando ,

tutlo lodando , Mazziniani e moderali , Garibaldi e chi Y azzoppo ,

maggioranza e minoranza, Governo e opposizione, facendo i piacen-

tieri e gli adulatori di chiunque si fosse, purche fosse al caso di pre-

star loro 1'appoggio del braccio secolare per la bramala conquista dei

Canonical! del Buomo. Abbiamo lette pressoche da capo a fondo quel-

le loro pagine sciagurate, e non vi abbiara trovato che i solili luoghi

comuui della slampa irreligiosa coritro il Papa e Roma, contro i Ve-

scovi e il clero
,

contro le proteste e le manifestazioni catloliche del

niondo cristiano. Sopra tulto poi prese il Carroccio a combattere

accanitamente e furbescamente 1' autorila ecclesiastica della diocesi

di Milano, menando tripudio ad ogni alto illiberale e Yessalorio del

Governo , e facendo le disperazioni e le Iragedie ad ogni giusto atlo

del legillimo Pastore. Sicche possiamo assicurare i lellori che il

Carroccio e giornale che va coi peggiori. Coi peggiori in idee, in

politica, in lingua, in islile, nelle arti basse del mesliere. Nc si puo
dire qual sia la parte piu rea : se quella che il Carroccio scrive da

s&, o quella che copia da altri.

Ecco che cosa significa 1! incaponirsi in un errore !
, Cosloro co-

minciarono col far lo sproposito di porre il loro norae sollo una

carta. Non volendo consenlire di aver fatto uno sproposilo, a poco a

poco la loro testardaggine superba li condussc a porsi in guerra

aperla col Vescovo, in islato di scisma, in pielra di scandalo.

Ma non pero, siccom'essi anzi lulto vorrebbero, in oggello di am-

mirazione. Che anzi e cosa da ringraziarne Dio
( perche da qualche

speranza del loro ravvedimenlo) questa del disprezzo in che sono

caduti ora presso di ognuno i presbiteri liberali e i loro giornaletti.

I liberali in Italia hanno, sotlosopra, prosperalo lutli in questi po-

chi anni; tranne pero i preti e i frali Iraditori dei loro doveri. Que-
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sti sj trovano disprezzati non si sa piu se dai codini o dai liberal!;

ne
, per quanto facciano

,
riescono punto a trovare un ammiralore.

I liberali laici si conoscono bene nel segreto della loro coscienza.

Essi sanno per quali vie, per quali vizii, per quali mfamie, per quali

bugie e tradimenti, hanno dovulo passare per giungere allo stato

morale, che la propria coscienza loro dipinge al nalurale. Tra se

si compaliscono, sperando sempre di convertirsi T un giorno o 1'al-

tro. Ma quando si vedono appiccicato ai fianchi un prete o un frate,

dicono fra se : Ah ! Anche tu ci sei cascato ! Con questi capelli

bianchi, con quesla faccia smunta, con quesli abiti addosso, ci vieni

a fare il liberale per casa ! Me ne rallegro tanto. Ti conosco pecora

matta. Se Dio mi dara grazia di convertirmi non sarai tu certo il mio

eonfessore. E se mia moglie e i miei figliuoli si vorranno confessare,

sapro ben io qual sara il eonfessore che non fara per loro. Quesle

cose sono state piu volte dette in sul viso ai presbiteri e starnpate

ancora. Ma abbiamo lulta la ragione di credere che se ne pensano

sopra loro di molto peggiori.

II che considerando un giorno il Carroccio e inlendendo piu chia-

ramenle del solito rinfelicila di sua condizione, poslosi in melanco-

nia e volendo pure rimediare
,
non trovo altro rimedio che la seguen-

tc dichiarazione, ch' egli stampo nel suo n. del 1. Gennaio : a II sot-

toscrilto dichiara, che il Giornale da lui redatto e come tulli gli altri

un Giornale politico, nel quale puo accogliere tutte le opinioni con-

formi al proprio programma ;
che 1' ufficio del Giornale e frequentato

indislintamente da preti e da laici, senza che sia o possa essere detto

ne degli uni nedegli altri
;
che respinge infine ogni appellazione in-

giuriosa, con cui si volesse, in lui o negli associali al Giornale, qua-

lificare un parti to qualsiasi, e soprattullo quello di partito passaglia-

no, che e un' astrazione fabbricata dai fanatismo intollerante dei cle-

ricali
,
onde perseguilare i preti che amano V Italia. Questa dichia-

razione intcnde farla una sola volta per tulle. Pel resto c' e la legge.

- Dott. G. Lalmiral, Redaltore del Carroccio.

Le quali parole del sigrior Dottore contengono due distinte dichia-

razioni. L'una e che il dire ad uno che egli e passagliano, e un' in-

giuria. Sopra il qual punlo non ci e che dire. La seconda dichiara-
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zione e che il Carroccio non c passaglhno, ossia ch'egli nori e gior-

nale scritlo da preti liberal!. E qui ci 6 a dire assai.

Ed in prima ci e da lodare liolenzione, la quale e ottima, essendo

evidente che un giornale che si rispetti ,
dee respingere da se 1' ap-

pellazione ingiuriosa ( per parlare col Carroccio
)

di essere scrillo

da preli liberali. Poi ci e da confermare la dolorosa verila. dell' es-

sere il Carroccio scritlo da preti liberali. Ouesto almeno e quanto si

rileva dal seguente brano di corrispondenza, che noi fedelmente rico-

piamo dal n. dei 6 Gennaio dell' Armonia di Torino: Veramcnte

si vede (dice il bravo corrispondente) che le mie parole banno tocco

sul vivo i preti del Carroccio, i quali, menlre raccomandano corag-

gio al clero per ribellarsi ai proprii superiori ecclesiastici
, riparano

poi liraidamente dietro la persona del Redattore, il quale si coslilui-

sce, ben inteso, loro paladino. Or vediamo con quale successo ha

difeso costui i suoi reverendi.

lo scriveva :
-

il D. L., che pretende a canonico del Duorao, e le-

nuto generalmente in conlo di capo Direttore - Or voi, signor Lalmi-

ral, affermate, che siete obbligato a pubblicare la voslra dichiara-

zione, perche indicatovi colle miziali e colla qualifica di Diretlore

del giornale. Ma scusatemi, voi giovane laico , pretendete fcrse a

eanonico del Duomo, per dire che le iniziali indichiao Dottore Lat-

miral
,
e non piuttosto Don L. ? Piu

,
come volete che io confonda

roi Redaltore legale del Carroccio col capo Direltore? Per fermo il

coraggio spiegato da voi pei voslri reverendi e piu che da neofito
;

ma non bisogna poi spingerlo tant' oltre fino a dar nell'assurdo.

Voi dichiarate politico il voslro giornale. Fatelo, se vi piace, ma

principali articoli non hanno piu d' or innanzi a propugnare e svol-

gere le teorie religiose del clero che si rivolta ai proprii superiori

ecclesiastici. Ricordatevi che avete stampato a nome della Direzione

del Carroccio , n. 17, che- la soluzione liberale delle queslioni ec-

clesiastiche .... potrebbe dirsi la tendenza che ispirb la pubblica-

zione delvostro giornale. Un po' di memoria ,
eh! signor LatmiraL

Voi negate che il Carroccio possa essere delto giornale dei preti.

Or come sta do, se tutta Milano afferma il contrario? Se si declina-

no per certi e per nomi di preli quelli del Direttore e dei collabora-
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tori? Chi cereo la casa da mettere 1' uffizio del giornale? Un prete.

Ghi troviaino allo serittoio dell' uffizio ? Preli. Chi accusano per au-

iori certi articoli del giornale? Preti. Ghi sempre vediamo recandoci

iielle camere dell' uffizio? Preti, sebbene talvolta yi. possano essere

^ziandio dei laid: Ad esempio, quando il marchese St. dove portarsi

la prima volta all' uffizio del Carroccio per reclamare contro una falsa

notizia a suo riguardo, chi trovo al cancello? II can. B. E quando yi

fu la seconda e terza Yolla, ehi rinvenne? Preti. Ed allora che dove,

tornandovi una quarta volta, usare parole un po' severe, chi si levo

da uno scritloio e gli rivolse a un dipresso queste parole : Non per-

melto che ci venga ad insullare nel nostro uffizio? Un giovane prele.

Yi basta questo , signer dottore Latmiral?

Per quello in ultimo, che e alia qualifica di passagliano, vi avver-

to che sono cosi chiamati tutti quei preti che sottoscrissero 1'indirizzo

dell' ex-gesuita, e che 1'indirizzo e la soltoscrizione sono pur troppo

una triste realta, e non un astrazione fabbricata dal fanatismo in-

tollerante del clerical!. Cio posto i preti ,
che scrivono e bazzicano

all' uffizio del Carroccio ,
voi vel sapete ,

si segnarono tutti all
1

in-

dirizzo del Passaglia, ne si hanno punto pensiero di ritirarne la firma.

a Oai mi fermo, poiche spero di aver dimoslrato abbastanza di che

valore sia la dichiarazione del doltore Latmiral. Ei fece quanto gli

venne ingiunto , pero avrebbe fatto meglio assai laddove, presenta-

losi al Don L.
,

al Can. B.
,
al Don V. e consorli, avesse detto : Si-

gnori, le nostre cose ormai sono conte per tutta Milano; non mette-

temi in posizione di fare triste figura ;
abbiate il coraggio delle vo-

stre convinzioni
, quel coraggio che non manco mai ai clericali

;
dite

die siete preti, e preti liberal!
,
voi che scrivete.il Carroccio; date

questo esempio di fermezza al basso clero, se no tornera inutile affat-

to che gli rimproveriate la pochezza di coraggio in faccia ai Vescovi

d al Papa. Ora aspelto cio che sara per replicare il dottore G.

Latmiral.

Che replico il sig. Dottore? Niente che noi sappiamo.

Resta dunque fermo ed inconcusso che, per confessione sua taci-

ta, il Carroccio e giornale scritto da presbiteri liberali, o, come ora

^i chiamano
, passagliani ;

e che
, per sua espressa testimonianza ,
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1'essere passagliano e tale disgrazia da doversi rcputare ad ingiuria

se altri Ye lo rinfacci. Ma si sa che volenti non
fit

iniuria. E poiche

il Carroccio chiama se medesirao passagliano ,
noi il chiameremo

col suo nome.

Dobbiamo pero confessare ch'egli ha ragione da vendere 'quando,
<

dicendosi passagliano, confessa che egli si chiama cosi per modo d'in-

giuria ben meritala. Giacche insomnia ci ha egli cosa piu vituperosa

che questo mestiere, che stanno facendo quesli presbiteri del Car-

roccio ? I quail fin dal programma ci hanno informati che in flalia,

v seynalamente nella Lombardia, avvi una parte assai numerosa

(sono pochi assai) di clero che oppressa e abbandonata sta incrol-

labile ecc. ecc. Queslo clero il Carroccio lo sosterra. Questo e ap-

punlo lo scopo che aveano prima del Carroccio gli altri giornaletli

presbiteriani ,
i quali devono esser paruli al Carroccio fannulloni e

scipiti, poiche esso neanco li ha voluti nominare, come da buon fra-

tello minore avrebbe dovuto fare nel suo programma. Ma e ben giu-

sto che costoro si disprezzino tra di se, siccome quelli che ben si co-

noscono. Ollre di che tirando essi al quatlrino, e dovendo dividersi

quella poca merce associabile del clero oppresso e abbandonalo
,

e

chiaro che non debbono essere prodighi Tun coll'altro di citazioni e

<3i elogi. E cosi non ci siamo accorli mai che i'uno lodi 1'altro di

questi giornaletti presbiteriani. Ciascuno loda se mcdesimo come il

solo degno avvocato del clero oppresso, e come il solo degno di otte-

Here i Canonicali del Duomo.

Dunque il Carroccio, dopo avere promesso nel Programma ch'e-

gli avrebbe sostenulo il clero oppresso e abbandonato, come se niuno

gia prima di lui si fosse tollo questo fastidio, in tutto il corso del suo

Tivere fmora non fece alti'o che eccitare come poteva la plebe contro

r aulorit^i ecclesiastica
, maledicendo continuamente ora all' uno ora

airallro dei legittimi superior! del clero, e tenlando persino di sforzar

la mano al Governo di Torino, che suol avere col clero degno di

queslo nome le mani abbastanza lunghe. Pure il Carroccio si lagna

di non aver ancora oltenuto nulla dal Governo contro i Vescovi e i

Vicarii, e sempre e in sullo spronare ed attizzare le ire del fisco con-

tro chi rappresenta la legitlima autorit^t nella Diocesi milanese.
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La quale non sara
,
secondo il Carroccio , ben regolata giusta la

spirito di S. Ambrogio , se non quando il suo successore in abiti

pontificali, verra sulla porta del Duomo a dare non rimproveri ,
ma

1

elogi ,
non iscomuniche ma benedizioni ai ^7iolatori di tutte le leggi

della Chiesa, ai colpiti colle censure dei Concilii, ai condannati dalle

Dichiarazioni del Sommo Pontefice cui fecero eco i Vescovi, il clero

e i fedeli del mondo caltolico. Qual onore sarebbe per la Chiesa di

Milano 1'avere ad Arcivescovo un ex-frate damerino e con tante cen-

sure addosso da poterne coprire ,
se gia non ne fosse ben provve-

dula, tutta la Redazione del Carroccio, la quale si chfamerebbe poi

la parte sana del Capilolo! Questo e Y ideale che il Carroccio va-

gheggia per la diocesi di Milano.

Ed ecco quello appunto che rende questi presbiteTi ridicoli e con-

tennendi. Giacche nulla tanlo giova a far perdere il credito ad un

declamatore, quanto il sapersi che egli non declama che pel proprio

interesse. Ond' e che perfino i ciarlatani un po' pratici del mestiere

non dicono mai di cercare nella vendita delle loro droghe il proprio

onesfo guadagno; ma sempre professano di non mirare che al bene

pubblico delle cilta, che hanno la fortuna di possederli per un quin-

dici giorni. Invece i presbileri non hanno vergogna di dire e ripe-

tere ogni giorno che essi vogliono per se i benefizii, i canonical, i

yicariati; e che questa e la ragione del loro declamare si furibondo

conlro il Papa e i Vescovi. Ed un bell'esempio di questo sfacciato

chiedere la limosina che sempre fanno cosloro, 1' avemmo teste in

un clogio funebre, che uno di questi foglietti presbiteriani pubblico

del povero Avignone, mprto non Canouico del Duomo. L'elogio finiva

cosi: // Governo non li abbandoni (i preti liberal!) affinche la mi-

seria non li spavenli. Poveri eroi liberali del Carroccio ! Questa vo-

stra paura della miseria, questo spavento che essa vi fa, questo vo-

stro correre dietro le commende, le de^orazioni, le pensioni, i cano-

nicati, questo vostro conlinuo chiedere al Governo protezione per

yoi ed oppressione per gli allri
, questo e quello che vi rende ridi-

coli e sprezzati dai buoni e dai tristi.

Infalti non ci e nessuno tanto melenso, il quale non arrivi a inten-

clere la stollizia di questi Messed, i quali mentre strillano contro il
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poler temporale del Papa sono sempre in ginocciiio dinanzi al poter

temporale del Governo
, per esserne difesi contro le giuste sentenze

dell'autorita ecclesiaslica. E mentre non vogliono clie la Chiesa sia

proletta dal braccio secolare, essi poi non finiscono mai di chiedere

per s& dal braccio secolare pensioni e favori, e pei loro superior!,

carcerazioni ed esilii. Questa loro contraddizione tra il detto e il fat-

to, tra quello che vogliouo per gli altri e quello che brigano per se,

e quella che toglie loro ogni credito e che vieta che essi siano presi,

come si dice ,
sul serio da nessuno. E non e pienaraente inutile il

descrivere di quando in quando questa loro condizione miseranda
;

giacche mentre essa puo loro servire di sprone salutare per tornare

a coscienza
,
serve certamente a salutare avviso di chi fosse ancor

tenlato di imitarli.

II.

Storia dei fralelli Bandiera e consorti, narrata da GIUSEPPE Ric-

CIARDI, e corredata d' una introduzione, d
y

illustrazioni e di una

appendice, da FRANCESCO LATTARI, direttore del grande ArcM-

vio di Napoli Firenze, Felice Le Monnier 1863. Un vol. in

8. di pagg. 398.

II sig. Lattari si propone di far rivivere la memoria dei fratelli

Bandiera e loro consorti
, spenli per sentenza della Commissione

militare in Gosenza nel 1844: e piu ancora che fame rivivere la me-

moria, cangiare il giudizio che dei loro inlendimenli s' era fatlo fin

qui dalle persone di qualsiasi fazione. Conciossiache fino al presente

quei due sventurati fratelli furono giudicati per caldi partegiani della

Giovane Italia e , quai mazziriiani schielli, promotori di repubblica ;

e il Laltari si sforza del suo meglio a farli credere cTevoti a monar-

chia costituzionale, e per soprappiu persuasi, sebben per inganno ,

che Re Ferdinando II volesse in Italia attuarla. Per ottenere questo

doppio scopo il Lattari riunisce insieme varie cose gia stampate in-

nanzi
,
ed alcune altre inedite : e di suo aggiugne, oltre parecchie

note, una Inlroduzione al principio del libro, parecchie llluslrazioni

qua e cola nel corso del libro stesso, e verso la fine una Confutazio-

ne di quanto fu gia riferito intorno ai casi dei Bandiera nel racconto

della Civilta Catiolica, intitolato I'QrfaneUa. La parte propriamente
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narraliva contiensi nella Narrazione del deputalo Ricciardi,il quale7

cominciando dai primi ordimenli della congiura ne svolge a mano a

mano i casi fmo alia dolorosa catastrofe del 15 Luglio 1844. A modo

ftlllustrazioni pubblicansi appresso articoli di giornali, lettere, pro-

clami
,
atti di aceusa, citazioni

, sentenze , notizie, e via dicendo firio

a ventinove capi, designati coi numeri progressivi. Perche poi il libro

non manchi d' un solletico per Y immaginazione, chiudesi con un'Ap-

pendice di poesie, 1' ultima delle quali e un sonello dello stesso sig.

Latlari, in cui esalta sopra tutte le vittime della rivoluzione italiana

i messi a morle in Cosenza, per la buona ragione che Ocjni altra opro

per vincere, e quelle sole oprarono per morire.

Tal e la tessitura materiale e lo scopo politico di questo nuovo li-

bro, stampato dal Le Monnier, di cui poco importerebbe Toccuparsi

se non fosse quel tratto
,

nel quale cosi di proposito il sig. Lallari

prende a confutare quanto sopra i medesimi fatli riferi la Cimlta Cat-

tolica. Ci permeltano adunque i nostri letlori che noi dimostriamo-

brevemente quali sieno quelle bugiarde ed inyiuriosc asserzioni, che

ci sono dal direltore del grandc Archivio napolelano attribuite, e

qual valore si abbia quel titolo di bugia e d' ingiuria che loro si

appone.

Innanzi pero di venire a tal punlo gioveii di esaminare brevissi-

mamenle i nuovi argomenti, posli in luce dal Lattari, per provare

che i Bandiera invece d' essere repubblicani erano monarchic!, e in-

vece di mazzinianj debbano dirsi,secondo Tihtenzione loro,borbonici,

Questa breve indagine giovera a dimostrare qual sia la logica, della

quale si vale nei suoi discorsi 1'autore, quale il criterio slorico che

applica a chiarire i fatti, quale Y autorila de' suoi giudizii politici.

Finqui a farli Credere mazziniani eran valuli alcuni fatti innegabili :

F essere essi stati di buon'ora ascritti alia Giovine Italia, averavuto

commercio epistolare col Mazzini, Y aver architeilata la spedizione

delle Calabrie con uomini devoli a quella parte, e con denaro da

quella parte loro fornilo, 1'avere in sull'atto della partenza scritto al

Mazzini che di iutto cuore ed intima convinzione sarebbero fermi a

sostenerne i principii,l'aver gridato nel Proclama agl'Italiani (scritto

dal Mazzini) in nome degli esuli sbarcati: NON PIU'RE, e nel Procla-

ma ai Calabresi (opera anch'esso del Mazzini), ch'essi erano di-
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sccsi a combat tere le loro ballaglie, e ad ammirare la BANDIERA

BEPUBBLICANA che avcano sollevala
;

1'essere inflnc stall riconosciuti

come mazziniani c repubblicani da tutli gli scritlori liberaleschi. Ne

questi fatti sono ammessi dagli allri, ma negali dal Lattari : anzi egli

stesso in questo medesimo libro li slabilisce, li ammette, li autentica.

Ma del lirarne la natural conseguenza e nulla. Egli a quei fatli op-

pone falli ed argomentazioni, che nel suo intendimento li dovrebbero

distruggere, e distruggere per tal modo, che i Bandiera ne uscissero

trasformati in uomini tull'altro da cio ch'essi medesimi professarono

di essere. Poniamo da prima i falli. II piu convincente di lulti, secon-

do il parere del Laltari, eccolo esposlo colle sue parole medesime.:

Attilio Bandiera nella lettera confidenziale scritta al Marini (loro av-

yocato) il di 16 Luglio, ed Emilio neiraringa indirizzata alia corte

militare diCosenza, fermamente dichiarano che 1' oggetto della loro

spedizione era quello di eccilare e capitanare un hiovimento inteso

ad uniCcar 1' Italia, per collocarla sollo il governo costiluzionale di

Ferdinando II. Del yalore di questa lettera e di quest' aringa non

sospetta per nulla il semplicissimo crilico
;

il quale ammette bona-

mente per ischielta verita lulti quei rampini ,
ai quali si attaccano i

rei per iscusare un falto, pel quale debbon lemere senlenza di con-

danna, e specialmenle quando si Iratta di condanna capilale. Ma se

egli non avea tanta malizia, potea starsene alle assennate parole del

Ricciardi
, ch' egli medesimo slampa in queslo libro alia pagina 68,

le quali suonano cosi: Quasi allo slesso tempo , cioe ai 23 Luglio

del 1844
,
una leltera al presidente ed ai giudici della corte marziale

veniva detlala, forse da alcuno de' Ire avvocali, e firmata dai fralelli

Bandiera, da Niccolo Ricciotli e da Domenico Moro, che poco degna

parrebbe del Martin di Cosenza , se non si rifletlesse aver eglino

consentito ad apporre le loro firme ad un cotal foglio coll' unico in-

tento di provvedere alia salvezza dei loro compagni; il che giustifica

pure la dichiarazione falta un mese prima da Attilio Bandiera , non

che talune risposle , cosi di lui , come di altri impulati ,
duranle il

giudizio, le quali riescon lalora in aperta contraddizione con molti fra

i documenli per me ricordali
,
e in ispecie coi due proclami , opera

del Mazzini, cui gli sbarcali doveano diffondere nelle Calabrie. E lo

Serie V, vol. IX, fasc. 334. 30 10 /Wraro 1864.
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stesso mi convien dire della lettera , scrjtta da Attilio Bandiera al

proprio avvocaio il giorno 16 Luglio 1844
, lettera in cui fa 1'avvo-

cato egli stesso
, ripetendo in parte le cose dette nella dichiarazione

dei 23 Giugno, per me ricordata di sopra, e attribuendo, al pari de-

gli altri accusati
, 1'opera principale nel tentativo, pel quale periro-

no, al morto Giuseppe Miller. Cosi il Ricciardi
,
edito dal Lattari,

distrugge con si evidente osservazione tutta la veracita della lettera

dell' aringa , sopra cui fa tale assegnamento 1'editore.

Ne di fall!
,
ad eccezione del sopracldetto, s'allegano altri da lui.

II ragionamento poi, molto diffusamente esposto si nella Introduzio-

ne e si nelle Illustrazioni, si puo stringere in queste poche parole:

L' Italia non era preparata a Repubblica ;
un tentativo repubblicano

sarebbe dunque -stato piu che vano
,
balordo. Di tal balordaggine

non sipossono accagionare i Bandiera
,
ne i loro consorli. Dunqu'es-

si non propugnarbno repubblica, ma sibbene monarchia costituzio-

nale, non discesero in Calabria per abbattere i Re d' Italia, ma per

discacciarne gli slranieri occupatori. Noi certo non negheremo che

i' Italia fosse allora mal disposta a costituirsi in repubblica: ma nep-

pur sappiamo intendere perche una balordaggine fosse impossibile

jiei fratelli Bandiera, quando non era slato infmo a quel di, e nep-

pure fa di poi impossibile a quella piccola fazione repubblicana, che

iante volte si gilto allo sbaraglio per attuare il suo vano desiderio
,

Di tal balordaggine lo stesso sig. Lattari incolpa i Mazziniani in

questa slessa sua lulroduzione, cosi dicendo: I conati mazziniani . . .

comunque voglian giuslificarsi colla bonla delle intenzioni . . . han

chiarilo nei seguaci della GIOVINE ITALIA gran mancanza di accor-

gimento. Ne solo di stoltezza, ma benanche di colpa inescusabile

sono rei costoro ecc. ecc. (pag. 40). Or se egli affibbia la giornea

di disaccorli, anzi di stolli agli altri mazziniani, che insorsero nelle

allre citta d' Italia, senza negar per questo che avessero insorgendo

volonta di inocular nella penisola la repubblica; perche vorra privi-

legiare i soli Bandiera e loro consorli, e dall'essere sciocco un con-

cetto dedurne ch' essi non 1' ebbero, quando i fatti militan conlro, e

documenti inelultabili altestan quei fatli? Da quando in qua 1'essere

un fatto una sciocchezza, ha dato il diritto di negarne 1' esislenza?

Se cio fosse, noi dovremmo negare essersi nell' anno di grazia 1863
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stampato in Firenze il libro che qui stiamo esarainando
, perch& es-

so contiene argomentazioni di storia critica cosi iuconcludenti, che

non polrebbero ragionevolmenle atlribuirsi ad un Direltore di grandi

Archivii, e mollo meno ad uno scrittore di storia e confutatore di

racconti allrui.

Poslo cosi di passaggio in rilievo il valore dialetlico e la critica

storica del sig. Lattari, veniamo a indicare le obbiezioni che egli fa a

quanto noi riferimmo intorno ai casi di Calabria, nella state del 1844.

l.
a accusa L' autore dell' Orfanella ,

nel tralteggiare il quadro

delle varie insurrezioni.tentate in Italia dal 1831 al 1843, non fa al-

cun mollo della cospirazione calabra del 1833 e degli ammutina-

menli cosenlini del 1837 (pag. 245).

II Laltari, che vuol empiere una tale veramenle deplorabile lacuna,

nulla dice, neppure un motto, della cospirazione calabra del 4833,

e per descrivere gli ammutinamenti cosentini del 1837 narra .la

congiura ordita, ma poi non eseguitasi, per non so quale riflessio-

ne, per cui i Cosenlini s' aslennero da ogni mossa, e solo i carce-

rali lentarono, sebbene indarno, di svignarsela dalle prigioni. Or

se la cospirazione calabra del 1833 fu tal cosa che neppur merito

da un Lattari 1'onore d' una semplice indicazione
;
se gli ammutina-

menti cosentini del 1837 si ridussero nel fatto ad un' astensione da

ogni mossa
;
come e perche mai dovea 1' autore dell' Orfanella nar-

rarli in un quadro rapidissimo ch' ei tralteggio delle varie insurre-

zioni d'llalia dal 1831 al 1844? L' intenzione di quella rapida ras-

segna non fu lo scrivere la storia delle sociela secrete in tulti i par-

ticolari fatti delle loro cospirazioni ;
ma sibbene di porre in mostra

le principal! cospirazioni altuate, quelle cioe che baslavano per

darp una semplice idea della perseveranza di quelle sette nel con*

giurare. Una tale omissione adunque non costituisce una lacuna
,
e

mollo meno una manomissione di storia : non e che 1' abbandono di

troppo minuti particolari, riputati inulili all' idea dello scriltore.

II.
a accusa. Si notano alcune inesattezze inlorno al conflitto co-

senlino dei 15 Marzo 1844; e sopratlutto si negano le circostanze

riferite intorno alia morte del capitano Galluppi (pag. 249).

Siccome quest' ultima narrazione e quella che specialmente cerca

d'invalidareil Lattari, cosi saii bene riportarla qui colle parole
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adoperate nell' Orfanella: II capitano Galluppi, visto che ogni sud

ufficio
era quivi compiulo, mosse, secondato da un gendarme, a vi-

sitare le me delta citta. Fu ravvisato da due felloni, che usciti dal

branco non erano ancora potuto salvarsi di fuori ; e tostamente fu

chiamato dall' uno di essi per nome. Si volse egli a vedere chi il

chiamasse, eunapalla di scoppio gli trapassb il petto, e ilgettb

spento sul suolo. Al tempo slesso cadeva Fuccisore, trafitto an-

ch' esso, ma alii che troppo tardi ! alia sua volta dal soldato se-

guace del cnpitano, e suo vendicalore. Or questa relazione, che dal

Laltari chiaraasi rifatta a modo del romanziere, consuona talmente

con quella che egli le oppone, che da una sola circostanza in fuori,

1' uaa vai 1'altra. Ecco in effetto come la descrive il Lattari: Tut-

ta Cosenza sa ed aitesta che il Galluppi fu spento nel conflitlo sulla

piazza della prefeltura, e non gia dopo in altro silo; che il Cosca-

rclla, il quale riliensi per aulore della uccisione, prinia di trargli ii

colpo morlale, credendolo partecipe della congiura, replicate volte

1' invito ad indietreggiare ed a richiamare i gendarmi dalla pugna ;

clic finalmente nel mirarlo rigettare i suoi inviti ed incalzare la pu-

gna a tutluomo, gli tolse la vita. Si sa in egual guisa che il Cosca-

rella peri nel conflitlo medesimo
;
non pote quindi dopo di esso dar

morle al capitano (pag. 250), Or tulta la ditferenza Ira i due rac-

conli consisle in queslo: che il conflilto dicesi nAY Orfanella ter-

mioato prima deli' uccisione del Galluppi c del Coscarella, e dal

Lattari dopo la lor morte. Una lal differenza, per se lievissima, non

e neppure una differenza nei fatti, ma solo nelle parole : chiamando-

si dal primo col nome di conilillo 1' azzuffarsi dei gendarmi col grosso

dei faziosi, e dal secondo tutta intera la mischia fmo al punlo che

non furonvi piu ne feriti ne morti.

III.
a accusa II Gesuila romanziere, per mostrare i Bandiera

ben meritevoli della loro iniqua sorte, dice maligne le loro indoli,

e piu maligna quelia di Enailio (pag. 252 ).

II Gesuita romanziere non le dice maligne, ma le prova ,
fondan-

dosi sopra eerie parlicolarila della loro infanzia, asserite dagli scrit-

ti piu parziali di quesli due seguaci della Giovine Italia; e riferite

anzi di se medesimo da Emilio, 1'uno dei due fratelli. Questi in ef-

fetlo racconta che, dimorando ancor giovanetto nei veneti convitti, so-
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lea sfogar la sua rabbia conlro dell'Austria, aizzando i suoi compagni

ilaliani conlro i giovanelli ledeschi, coi quali convivevano
, perche

con ogni sorta moleslie li svillaneggiassero. Un tal fatto non c ne-

galo, ne potea essere dal Laltari : ma invece di trovarlo indizio d' in-

dolc maligna, lo esalta come odio d' oppressione foresticra
, quasi-

cho quei leneri fanciulli fossero essi gli oppressor!, e 1'odio, sia pur

contro chi si voglia, sia virtu da cristiano, o indizio d'indole be-

nigna.

IV. a accusa II Latlari si sdegna vivamente che sieno chiamali

brigemit i consorti dei Bandiera (pag. 253).

Quest'accusa e lepidissima in'bocca del Laltari, e nell'anno 1863.

Con quanta profusione gli uomini , die servono la fazione piemon-

tese in Italia, regalino una tale appellazione ,
e cosa notissima. Or

che vogliono essi intendere con tal nome ? Essi cosi chiamano co-

loro, clie colle armi alia mano fan contraslo al Governo; slabilitosi

ora col fatto nel Regno delle Due Sicilie. Come duuque possono essi

non chiamar tali coloro che nei 1844 vennero a far conlraslo col-

Tarmi al Governo, che, per nulla dire del drilto, di fatto tranquilla-

mente reggeva le sorti di quel regno ? Ma pure quesla volta dob-

biamo dire che jl noslro oppositore ha qua!che ragione, e noi siam

contenli di cedergliela pienamente. II vero significalo della parola

briyante ,
secondo la parte che esso seguita in politica ,

si e di per-

sona devota al dritlo storico, nemica d'ogni ingiuslizia, schiva d'o-

gni oppressione, arnica d' indipendenza patria, ossequiosa alia Chie-

sa, in una parola briganle per loro vuol dire legiltimisla. E lali ve-

ramenle non erano i Bandiera
,
e sotto tal senso non potevan dirsi

briganti. Maanche in tal caso puo valere di scusa ali'autore dell'Or-

fanella il tempo in cui scriveva. Allora il progresso non era ancor

pervenulo a far cosi generalmente cangiare il senso alle parole, e ii

vocabolo di briganle non era ancor salito a quell' altezza, alia quale

ora T han fatto pervenire i mum padroni dell' Italia.

V. a accusa I parlicolari dello sbarco dei fuoruscili sulla cosla

calabrese sono stali del tullo foggiali dal Gesuita. (pag. 254).

Quei particolari non furono in nessun modo. foggiati ,
ma sempli-

cemente riferiti sulla fede di chi li udi partitamente dalla bocca rne-

desima del capitano del trabaccolo, che condusse i forusciti da Corfu



470 RIVISTA

nelle Calabrie. E quei particolari, lungi dall'essere contraddetli, so-

no mirabilmente confermati dalla Narrazione del Ricciardi, il quale,

nella pagina 60 di questa stessa edizione, racconta con molta verita,

sebbene piu succintamente che non fu fatto nell' Orfanella ,
cotesto

sbarco.

VI. a accusa. Tl Lattari nega die i foruscili avessero alcuna rela-

zione coi Calabresi, contrariamente a cio che nell' Orfanella si asse-

risce (pag. 255).

Lo scrittore di quel Romanzo asseri le intelligenze dei Bandiera

con alcuni Calabresi sopra la fede del medesimo Ricciardi, le cui pa-

role furono citate da lui testualmente, ed il quale e preso come testo

veracissimo dal Laltari medesimo. Ma qui che cosa fa il nostro opposi-

iore? Dice che il Ricciardi s'inganno; e cheinquest'inganno ei fu da

scusare : da scusare non erail Gesuita, perche quesli avea a sua pie-

na disposizione gli archivii della polizia napolelana, dai quali poteva

essere chiarito del vero. Chi scrisse \ Orfanella, lungi dall' ayere a

sua disposizione .gli archivii della polizia napolelana, non ebbe che

inform! e viziate relazioni da qualche privato ciliadino, abiiante nelle

Calabrie
;

e per accoslarsi al vero dovelle altingere il piu della sua

storia dalle relazioni pubblicatesi in Italia e fuori, che perlamaggior

parte erano scrilte da seguaci della fazione mazziniana. E pruova

chiarissima di lal fatto si e 1' inesallezza in alcuni nomi
,
e in alcune

circostanze di poco rilievo, comune allo scrittore dell' Orfanella e a

quei narrated
;
inesattezza che non sarebbe stata possibile , quando

quello scriltore avesse letto il processo di quclla famosa causa
,
o

ricevuione almeno un estratto fedelc. Del rimanente ancor dopo il

libro del Lailari
,
non solo non e chiarito che i fuorusciti, sbarca-

ti nelle Calabrie, non vi avessero corrispondenza ;
ma piu pro-

babile divien anzi una secreta iutelligenza tra loro ed alcuni dei

loro amici calabresi. Basti il riferire questi tre periodi del Ricciar-

di, per convincere il lettore. Dopo raccontato il modo e il luogo

dello sbarco, aproposito del quale avea in altra scritlura detto esser

quella terra arnica, e non tentata alia cieca la loro impresa, co-

si in questa Narrazione prosegue : Raccozzati che furono, s' in-

camminarono verso i monti, e marciarono fino all'alba. Alle otto an-

timeridiane del di 17
,
mentre si riposavano in una cascina ,

ecco
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giungere picciola mano di Calabresi ,
i quali venivano ad avvertir

gli sbarcati del vero stato delle cose in Calabria, lale pur Iroppo da

non favorire i disegni di quei raagnanimi ! I quali, verso le due po-

meridiane, dietro novelli avvisi dei loro amid, imboscaronsi (pag.

60). Or e da sapere che il Sottinlendente sig. Bonafede, nel racconto

che Del 1848 slampo intorno agli avvenimenti dei fratelli Bandiera,

altesta che il Calojero gli dichiard essere stato mandato dal signor

Albani in Poerio, accompagnato da alcuni guardiani, con la preven-

zione che cola troverebbe dei forestieri che si aspetlavano 1. Le cor-

tesi e quasi dimestiche accoglieuze che il Calojero si ebbe dalla

banda venuta da Corfu, e 1'incarico di assoldar gente, pruovano che

egli ci ando come a persone aspetlate.

VII.
a
accusa. II Calabrese, col quale i forusciti parlarono nella ca-

sctta dl Poerio, non si chiamava Calveiro, ma Calojero : non era un

contadino
,
ma un piccolo proprielario colronese : non isvelo prima

di Boccheciampe la trama al Soltintendente
,
ma la svelo dopo Boc-

checiampe (pag. 257).

Lo sbaglio del nome, lo sbaglio della condizione ,
lo sbaglio del

tempo di questo denunziatore poco montano alia fedelta del racconto;

perche la sostanza ne resta intatla. La sola cosa, che que'tre sbagli di-

moslrano evidentemente, si e, che chi scrisse quel racconlo dell'Or/a-

nella non avea, siccome gia sopra dicemmo, letto i processi, e pero

s'alteneva a quelle notizie, che tra le relazioni avule pole giudicare

piu genuine o piu probabili.

VIII. a accusa I particolari del surriferito conflitto (nel varco di

Pielralonga) sono stali radicalmente foggiati dal Gesuita
, giacche

non ritraggonsi da alcun documento.

Nell' asserire questo silenzio di lutti i document! il sig. Lattari fa

una sola eccezione: perche esclude appunto quello che attesla il con-

flilto di Pietralonga ,
che e il rapporto del giudice supplente di Bel-

vedere, e lo esclude dicehdo che esso mentisce quando assevera ci6

che egli, sig. Latlari, dice, che non avvenne. Leggiadra maniera in-

vero di escludere un pubblico documento ! Ma piu leggiadra ancora

si e la testimonianza del silenzio che egli adduce nella letlera di At-

tilio Bandiera all'avvocato Marini! Avrebbe voluto queslo nuovo cri-

1 Yedi il libro del BoDafede. Napoli 1858, pag. 8.
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tico, cfae, nel fornire i.mezzi della difesa, il reo medesimo comincias-

se dair accusarsi ! E Intanlo 11 buon messere non si ricorda phi cio

che intorno a quel conflitto egli stesso ha stampato nella Narrazione

del sig. RicciardL Questi, con rapidita. somma e vero, ma con cir-

costanze tali che, lungi dair escludere, ammeltono anzi il conflilto,

quale fu raccontato piu alia distesa e piii trilamente nell' Qrfa-

nella, cosi lo desorive : La banda, un'ora dopo, a circa Ire miglia

da Spinelli, cadeva in un'imboscata, tesale da circa settanta Urbani,
scorti da un solo gendarme, per nome Chiaccarelli. S' aperse subito

il fuoco, il quale avea luogo pressoche a brucia pelo, e duro circa ven-

ti minuti. Perirono in quello scontro il capo degli Urban! di Spinel*

li, e un di lui parente ,
e parecchi furon feriti, fra cui il gendarme,

che, per aver loccalo non meno di nove col pi ,
dei quali cinque nel

capo ,
ed uno che gli fracasso il braccio

,
mori pochi giorni dopo.

Chi YUO! sincerarsi paragoni questo breve cenno con quanto in quel

Romanzo fu scrilto, e vi trovera ch' essi combaciano a capello.

IX. a accusa II Gesuita ha accatastato nel giudizio menzogne a

menzogne, per giuslificare il borbonico Governo (pag. 67).

Citiamo ad una ad una queste menzogne accatastate. Ecco la pri-

ma colle parole del nostro accusatore : E interamente falso che gli

avvoca.ti dei fuorusciti
, per difenderli, abbiano allegalo che costoro

eran parlili da Corfu a fine di sostenere Ferdinanclo in una guerra

conlro T Austria. Per moslrare che questa non e una menzogna

udiamo il Ricciardi : Quasi allo stesso tempo, cioe ai 23 Luglio del

1844
, una lettera al presidente ed ai giudici della corte militare

Teniva dettata
, forse da alcuno dei Ire avvocati ,

e firmata dai fra-

telli Bandiera, da Niccolo Ricciotti e da Domenico Moro (pag. 68).

Or che cosa diceya quesla lettera? Eccone un sol periodo: Per

r ultima volla vi ricordiamo, o Signori, .... 2. Che noslra inten-

zione era quella di venire a prestare I opera nostra ed a spargere

il nostro sangue per Ferdinando //, che credevamo avesse slanciato

uno sguardo di aquila sulld.universa Italia (pag. 182). Se non che

questa scusa fu attribuila ad alcuno dei tre avvocali dal sig. Ric-

ciardi con un forse: chi toglie a dirittura quel dubbio, e accerta che

quella maniera di difesa fu, non solo prodoita dagFimputati per loro

discolpa, ma allegata dagli av^ocati, e lo stesso sig. Lattari, che ha
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stampalo la difesa falla del fuoruscili dall' aw. Marini. Eccone il

brano clie cio dimoslra : Signori, altro valenle difensoro disculera

se posson dirsi cospiratori . . . coloro che, sedolti da un inganno fa-

tale, credcansi di venire ai nostri lidi per prender servizio sollo un

governo costituito a nuove poliliche forme (pay. 203). La menzo-

gna dunque non e dalla parte di chi asseri , essersi addotto un tal

pretesto dagli avvocali, ma dalla parte di chi 1' ha negate, avendone

esso stesso slarnpato le pruove.

La seconda menzogna, altribuita in questo parlicolare all' autora

faWOrfanella, si e che 1'infrazione delle leggi sanitarie in tempi re-

golari fosse nelle Due Sicilie capital malefizio. Se non che queslo

lion e asserito in quel racconlo; pve tra i falli, comprovali a carico

dei fuorusciti, annoverasi e vero i'infrazione delle leggi sanitarie, ma
non si dice che essa da se sola coslilulsse delitto punito con morte.

Tale aggiunla e tulta del sig. Latlari, al quale era necessaria per

trovar menzogne accalaslate a menzogne, affine di sfogare la nobile

sua ira conlro un canlafavole cosl bugiardo. l\ Don Quicholte del

romanzo spagnuolo anch' esso si foggiava spaventosi i nemici per

darsi il gusto di piombar loro addosso colla sua lancia invitta. II

progresso ha lascialo inlatto il tipo, e solo ha cangiato la lancia in

penna, ingenlilendo per nostra buona ventura cosi 1?. gioslra.

La terza menzogna, accatastata in questo tratlo AeWOrfanella,

consiste nell'aver attribuito il lalenlo di cangiar la forma governativa

a quel branco d'iunocui fuoruscili. Ma se non 1' avesse fatlo allora

T Orfanella, dovrebbesi fare adesso che il sig. Lattari ha stampalo

per fllo e per segno tutlo cio che risguarda queH'infelice spedizione.

Lasciamo .stare le altestazioni del sig. Ricciardi : alleniamoci a cio

che di se stessi riferirono gli atlori di questo dramma. Attilio Ban-

diera, pochi giorrii prima d'imbarcarsi, eosi sciive a Giuseppe Maz-

zini: Italia indipendcnte, libera e unita, democralicamenle costi-

tuila in repubblica con Roma per capitale, ecco 1' esposizione della

mia fede nazionale (pag. 143). Al clie sottoscrive il suo fratello

Emilio, aggiugnendo nella slessa lellera queste parole : I noslri

principii sono i vostri, e ne vado fiero, ed in patria colle armi in

mauo gridero quello che da lanto tempo vado gridando (^a^.144).
Nel proclama agl'Italiani, che seco recavano per diffonderlo nell'Ita-
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lia, cosi essi, dopo di aver con trivial! ingiurie insultato a tutli i

Principi dell' Italia, e in modo phi tristo a Re Ferdinando di Napoli,

espongono il loro concetto : Non piu Re, o Italiani ! Iddio ci ha

creati tutti eguali.... Costiluiaaioci in repubblica come i nostri pa-

dri.... gridiamoci liberi e padroni di noi stessi (pag. 152). Anche

pei Calabresi avean essi preparato un Proclarna, e anclte a loro di-

cevano essere accorsi a combattere le vostre battaglie, ad ammi-

rare la bandiera dell' Italia repubblicana, che avete coraggiosamen-

te sollevata (pag. 154). Ei sembra che piu chiaramente di cosi

non puo esprimersi il talento di cambiar forma governativa. Or noi

non comprendiamo, come il sig. Lattari, che ci ha fornito queste

nuove prove di lal talento, possa chiamar menzogna V attribuirlo ai

Bandiera. 1' uomo e smemorato, o egli reputa smemorati i suoi

lettori.

X. a accusa I sacerdoti che apprestarono (ai fuorusciti italiani)

i religiosi uffizii non furono soltanto i tre prenominati (Verrini, Sca-

glione e Zigarelli), ma eziandio il canonico Giuseppe Monaco, e

1'abate Beniamino DeRose Or per qual ragione ilGesuitaha ta-

ciuto di loro? Non ha potato essere per altra
,
che pei liberali sen-

limenti da loro professati (pag. 173 ).

Eppure pole essere per altro. anzi fu; cioe dire per averlo igno-

rato
,
non avendo trovati quei nomi in nessuna delle relazioni con-

sultate da lui. II Ricciardi, dei preti che assistettero quei mise-

ri condannati, non nomina che il solo De Rose; vorrassi forse per

questo suo silenzio por fuori qualche arcana ragione ,
e dir per

esempio che tacque degli altri
, perche non hanno i medesimi sen-

timenti politici che egli ha?

Ma in questo novero di accuse ci fermiamo
,
si perche tutte le ab-

biamo fedeJmenle esposte e chiaramente ribattute
;
e si per rispar-

miare ai nostri lettori il fastidio di piu prolungata disamina. Molto

piu che sarebbe esso un fastidio senza alcun pro. Giacche quand'an-

che ce ne fosse sfuggita alcana, meno delle precedent! importante,

dopo quello che abbiamo fin qui ordinatamente chiarito
,
nessuno

sara piu disposto a dar retta ad un contradditore o si poco leale
,
o

si poco abile.
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Non possiamo per6 omellere un'accusa, la quale come lulte le

altre informa e quasi anima, cosi noi dobbiamo collocare quasi a

parte, e fuori d' ordine. Quest' accusa corre da cima a fondo per tutte

le quattrocento pagine del libro del Latlari
;
dove piu, dove meno

incalzante, ma stringente sopratlutto e violenta nelle ultime pagine

della confutazione della povera Orfanella. Essa consiste in una in-,

filzala d'improperii d' ogni sorta, die a soltanto unirli Tun dietro

1' altro empirebbero parecchie pagine. Noi siamo dolenti che lo spa-

zio consenlitoci ci lasci appena luogo ad un tenuissimo saggio, il

quale puo compendiarsi cosi come segue : Quel racconto dell' Orfa-

nella e un romanzaccio, e un detestabile libello, e un cantafavole, e

uno scandalo, e una sentiria di luride menzogne : lo scribacchino che

lo detto e ribaldo, e maligno ,
e bugiardo, e ingiurioso, eperfido, e

tristo davvero, e scellerato, e che non e egli mai? Egli manomette

la storia con baldanza ed isfrontatezza, uniche al mondo
; egli av-

venta le piu nere e scellerate calunnie
; egli deride la sventura, in-

sulta la virtu, e nella sua scelleratezza non contento di spegnere

(sic) la vita fisica di coloro che odia
,

intende a spegnere eziandio

la morale, la riputazione. Or al cospello di tanta iniquita cosa mai

polra fare uno scrittore? L'alto uffizio dello Scrittore imparziale,

continua il sig. Laltari, non puo scendere a combattere tanta ribal-

deria, nou e atlo a reprimere tanta insolenza
,
non deve farsi a do-

mare tanta sfrontatezza : per punire iniquila cosi profonda richiedonsi

mezzi ben different! (pag. 282).

Noi abbiam risposlo ai dubbii del sig. Lattari, abbiam ribattute

le sue asserzioni, ci siamo valuti delle sue medesime confession!

per provare quello che si era gia asserito dallo Scrittore deU'Or/a-

nella : perche trattandosi di fatti, di documenti
, di discorsi ci tro-

vavamo aver armi pari al noslro avversario, e causa miglior della

sua a difendere. Ma quaiido trattasi di villanie ed insulti noi ci con-

fessiamo inferiori di troppo alnostro avversario, e non avvezzi a ma-

neggiar simili armi. Essestannounicamente bene a un campionedi

parte moderata, di quella parte cioe che ha in bocca sempre la tol-

leranza, e che vantasi specchio di cortesia e di mitezza.
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MONTUORI GIUSEPPE GAETANO Esercizii spiritual! per le Monache, del sacer-

dote Giuseppe Gaetano Montuori, Parroco della chiesa di S. Liborio, socio

residente dell'Accademia Pontaniana. Napoli, stamperia del Vesuvio, stra-

daS. Teresa, n. 78 1860. Un vol. in 4." dipag. 218, al prezzo di #rana 60.

libro ci pare ulilissimo, per la solidita 1'ascetica cristiana, o che hanno da esercHare ii

eon cui e condotto, a tiitti coloro che coltivano ministcro della dmna parola.

Orazione funebre del sacerdote Giacomo Leoncavallo; Yicario curato della

Metropolitana di Napoli, letta da Giuseppe Montuori, parroco della chie-

sa di S. Liborio in ISapoli, il di 8 Luglio 1863, nella chiesa parrocchiale di

S. Maria La Rotonda in S.Francesco olim delle Monache. Napoli, peilipi

di Saverio Giordano 1863. Un opusc. in 8. di pag. 28 con iscrizioni.

Caldo affelto, soda e temperata eloquenza, spi- doti del presente clero napoletano, che si possono

rito tutto ecclesiastico sono le doti di questa ora- proporre a modello d'ogni virtu apostolica.

zione, che encomia uno- di quci non rari sacer-

- Orazioni panegiriche del sacerdote Giuseppe Gaetano Montuori, parroco

della chiesa di S. Liborio In Napoli. Napoli, presso I'Editore proprietaries

sac. Giuseppe Pelella, strettola di Porto n. 21 2. p. 1863. Un vol. in 8.

pice, di pag. 415, al prezzo di L. 2^55.

Sono ventidue panegirici , dei quali quatlro eloquenza ,
e dQTizioso di dottrina sacra. Quesii

scritti ad onore della Vergine, e diciotto in onore suoi panegirici adunque si raccomandano da se,

di Tarii Santi e Beati. II Monluori e oratore di o megLio li raccomanda il nome stesso del loro

Taglia , educato alia scuola della sana e robusla chiaro Autore.

NARDUCCI ENRICO Secondo saggio di voci italiane derivate dall'arabo, dl

Enrico Narducci. Roma, tip. delle Belle Arti 1863. Un oposc. in 8. di pa~

gine 42.

OFFICIUM PROPRIUM IMMAC. CONCEPT. B. M. V. ex decreto trbis et Orb's

Auct. SS. D. N. Pii Papae IX emanato die 25 Septembris 1863, ab univer-

so clero saeculari et regtilari de praecepto m posterum recitandum. AM-

gustae Taurinorum, ex officina Petri, ffyacinthi filii, Marietti 1863. Un

opusc. in 8.* di pag. 59.
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OZANAM A. F. I German! avanli il cristianesimo. Ricerche sulle origin], le

tradizioni, le istituzioni dei popoli germanici, e sopra il loro stabilimento

nell'Impero romano, di A. F. Ozanam, professore di letteratura straniera in

Parigi. Prima traduzione sulla 2. a edizione francese del 1855 di Alessan-

dro Carraresi. Firenze, Felice Le Monnier 1863. Un vol. in 8.
8

pice . di

pag. 381.

PELLEGRINI SCHIPANI RAFFAELE Angelica o la forza della vocazione. Rac-

conto storico-morale deiranno 1685, estratto da una cronaca di quel se-

colo e pubblicalo nei Fieri cattolici dal sac. Raffaele Pellegrini-Schipani.

Terza edizione ammendata e corretta dall'Autore, dopo quella dei Fiori

cattolici e del Contemporaneo di Firenze. Napoli, stabilimento tipografico

di Federico Vitale, largo Regina Coeli n. 2 e 4, 1863. Un vol. in 8.' pice.

di pag. 202 al prezzo di L. 1, 40.

Questo racconto
,

che un' altra volta abbiamo si studia , con buon successo , di fare argine al

commendato, esce ora rabbellita per cura dei col- lorreiite nefasto d*lla cattiva stampa cjic appesta

laboratori de' Fiori cattolici, opera che inNapoli e dilaga I'Halia.

PEROSINO G. S. Compendio brevissimo di Geografiae storiaantica ed Ar-

cheologia greca e romana, vsecondo i recenti programmi governativi per*

le classi ginnasiali, del professore G. S. Perosino. Geografia e Storia an-

. . tica per la l. a classe ginnasiale. Torino 1864, presso G. B. Paravia e Com-

pagnia. Un opusc. in 8.' di pag. 23.

PIER1NI GIOVANNI Errori e guazzabugli del Dizionario della lingua italiana

che si pubblica dairunionetipografiico-editrice di Torino, risposte deli'ab.

Giovanni Pierini alle lettere vituperose indirizzategli da Niccolo Tomma-
seo. Firenze, tip. di Federico Bencini, via de' Pandolftni n. 24, all' insegna

di Dante 1863. Un opusc. in 8. gr. dipag. AXYV-74.

Non TOgliamo entrar giudici della lite ne dei ribadisce il, chi6do con lunghe e mcsorabili ci-

modi onde le parti promossero loro ragioni: tut- lazioni, che fanno dire: il morto e sulla bara.

tavia dobbiamo confessare che i numerosi errori Franonmollo daremo conto .men fugaco di questa

apposti al Dizionario torinese, pur troppo esistono. controversia.

II ch. Sorio ne parlo altre Tolte
; il ch. Pierini

FRISCO GIUSEPPE Elementi di Filosofia speculativa, secondo le dotttine

degli Scolaatici, specialmente di S. Tommaso d'Aquino. Vol. I e II, in 8y

di pagg. II, 382; 428. Napoli, co' tipi di Vincenzo Manfredi 1862,

In commendazione diquesl'opera basli dire che comparata. Possiarao assicurare che quest! elc-

essa e d' uno dcgli antichi discepoli e collabora- nienli corrispondono fedelmenle al loro titolo; giac-

tori del Sanseverino, ed c come un compendio delle che la Teraice dottrma degli Scolastici vi e limpida-

teoriche csposie ampiamente da quest' ultimo nella mente e profondamcnle trattata. Si rende.alla Bi-

sua Philosophia Christiana cum antiqua et nova bliotecaCMt. , str. Pignatelh, Palazzo del Fibreno.

RIGHI GAETANO Gesii Gristo ed Ernesto Renan. Dialogo popolare del

can. Gaetano Righi. Firenze, tip. Birindelli 1863. Un opusc. in 12. di

pagf.15.

Ottimo dialoghetlo , nato fatto per correre (ra i ministri di Satanasso si studiano di ayrelenarne

il popolo ,
ad anlitodo delle. beslemmie con che lo spirito, in odio del Dio Salratore.

ROSSI CAV. GIUSEPPE In mortem Antonii Rrignole Sale Marchionis, viri

praestantissimi. Elegia loseplii Rossiieq. Ilierosolymarii. Faventiae, prid.

Kal. Dec. An. MDCCCLX1H.
un nobile liorc di aflelto e di lode offcrto alia toniba del Tenerato uomo , che Genota piange

ed Europa iiiTiJia alia cattolica lUlia.
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SCOUPPE FRANCISC. XAVERIUS Elemeata Theologiae dogmaticae e probatis
auctoribus collecta et Divini Verbi ministerio accommodata, opera Fran-

cisci Xaverii Schouppe S. I. Tomus \: Tractatusde principiis tbeologicis,
de Religione Christiana, de Ecclesia, de Regula fidei, de Deo divinisque

attributis, de SS. Trinitate, de Greatione et peccato originali, de Incar-

natione. Tomus II: Tractatus de gratia Christi, de Sacramentis in genere,
de Baptismo, de Confirmatione, de SS. Eucharistiae Sacramento, de poe-

nitentia, de extrema unctione, de Ordine, de matrimonio, de virtutibus,

de Novissimis. Editio Altera. Bmxellis, excndebat H. Goemare, in 8. di

pay. IV, 602, 658.

&IROTTI PIO Vita di Luigia Teresa Desperati, direttrice delle sordo-mute in

Bologna, sciitta dal sac. Don Pio Sirotti. Modena, tip. dell'Immac. Conce-

zione 1864. Un vol. in 8. di pay. 106.

Lo scrittore di questa vita ha mirato al sodo della -virtu
,

della pieta , dello stato religiose ;

dell'edificazione e della islruzione de' suoi lettori ritratto naturale anienleesagerato delle finissime

e delle sue leltrici, che desideriamo siano molte. doti di grazia e di santita che abbellirono la carae

Stile se t plice e sempre collo ,
narrazione chiara e dolce anima della Desperati , che fu una di quello

contesta di utilissimi document! di spirito, di- vittime che Dio si elegge per formarne a se un'o-

gressioncelle opportune ai tempi nostri per is fa- stia secreta d'amore, e lavorarne una di quelle

tare tante false opinioni che corrono a pregiudizio eroine che il mondo appena e degno di nominare.

SOLARO DELLA MARGARITA L' uomo di Stato, indirizzato al governo della

cosapubblica. Libri quattro del ConieClementeSolaro della Margarita ece.

Volume primo. Torino, Speirani 1863. Un vol. in Ldipag. XI 777, 327.

Questo volume che e per 1'argomento e pel modo dell'aulore, sara tra breve soggetto di una nostra

ond' e trattato
, risponde pienamenle alia fama Rivisla.

TACCI GIUSEPPE Epitalamio di C. V. Catullo, traduzione del Prof. Giuseppe

Tacci, nelle nozze della nobile sigriora Eiisa Pettoni col nobile signer En-

rico Dottor Rutiloni, dedicala dalla famiglia Tacci Porcelli, congiunta ia

parentela alia sposa. Macerala, tip. di Alessandro Mancini 1863. Un opusc.

in 8. di pag. lo.

Leggiadra e quesla ve:sione, e ben degna del le sta di fronte, ovvero le grazie italiane onde il

ieggiadrissimo fra i poeti latiiii. E pero un gen- Professore Tacci 1'ha saputa rivestire.

til regalo di nozze, o S) riguardi 1'originale che

TACCONE GALLUCCI FILIPPO Elogio funebre alia memoria dolci'ssima di Ro-

saria Gordopatri, dall' inconsolabile consorte Filippo Taccone Gallucci

dedicato in segno d'affetto e di dolore. Monteleone, lip. filantropica nel-

r Orfanotrofio 1863. Un opusc. in 8. grande di pag. 36.

A una bella varieta di composizioni greche , colo XIII sulla chiara famiglia dei Cordopatri , i

inline, ilaliane che corredano queslo elogio della quali mostrano quanlo conto si faccia nelle ri-

aobile defonla, quasi altretlanti fiori per corona mote Calabrie della erudizione e delle antiche pa-

al suo nome santiflcato da tante cristiane virlii, trie tradizioni.

s;i aggiungono monumenti storici inediti del se-

TANCREDI GIUSEPPE Gommentario intorno il prodigio avvenuto nella sa-

cra immagine di Maria del buon Consiglio nella citta di Frosinone il X Lu-

glio 1796, per Tab. Giuseppe Tancredi, professoredi eloquenzanel gin-

nasio comunale di Frosinone. Roma, lip. G. Menicanti 1863. Un opusc. in,

8. di pag. 29.

Con questo erudito e ben condotto lavoro 1'Au- dubbie. Ed e ottima confutazione di quegli empii
tore pone in sodo il miracolo deU'aprimento de- nostri coetanei, i quali al medesimo miracolo rin-

gli occhl di una Immagine della B. V. occorso novatosi, come par certo, in questo secolo e ai di

ael 1796, con prove che non si possono dire presenti, oppongono per negarlo scherni e stoltizie*
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ULLOA C. PIETRO Lettres Napolitaines, par Pierre C. Ulloa, Marquis de Fa-

vale et Rotondella. Rome, typ. de la Civilla CattolicalSW. In vol. in 8.*

gr. dipag. 224.

Qanlunque il dcttato di queslo libro sia fran-

ccsc
,

il ch. Aulore pero e la matcria ch' egli

svolge sono tanlo cosa noslrale chc nulla piii. II

Marchesc Ulloa ha giudieato di devere usare il

francese, per farsi piu inlelligibile ai pereonaggi

a cui ha diretto le leltere, e ai diplomatic!

statuali d' Europa, a cui ne ha destinata la col-

lezionc in istampa, cbe percio noa e vendibile.

Sono in tutlo 26 Letterc dispostc cosi : I. AI Ba-

rone de Beust, Ministro per gli affari eslerni a

Drcsda, due, Gaela: Lare'sistenza. II. AI duca

de la Rochefoucauld-Dondeauville, quattro, La
Monarchia napoletana, La Congiura, L'Abban-

dono , La partenza. III. AI predetto Barone de

Beust, altre due, L'Unita italiana, il Plebiscite.

IT. AI Barone de Wendeland, una, Le Opinioni.

V. AI Marciiese de la Rochejaquelein, una, L'ln-

surrezione. VI. AI Conte C. Nellessen dei Pari

di Berlino, una, La Guerra civile. VII. AI sud-

delto Mar. de la Rochejaquelein, un'altra, II Ter-

rore. VIH. AI sig. Berryer, tre
, Le Leggi , La

Giustizia, I Giudizii. IX. AI sig. Guizot, due,

YERATTI BARTGLOiflEO Sopra alcune quistioni genealogiche relative alle

case D'Este e D'Arpad: lettera storico-giuridica del Gav. Bartolomeo Ve-
ratti, gia professore di Diritto neir Universita di Modena, e gia Priore del

Collegio degli avvocati. Modena, tip. degli Eredi Soliani 1863. Un opusc.
in 8. di pag. 54.

La valenlia gia nolissima all' Italia del ch. prelendenze del Principe di Crouy-Chanel, che si

Professor Veralti in materie giuridiche, spicca in qualiflca degli Arpad d'Ungheria, c si assume it

V Educazione , La. Letleratura. X. AI sig. R.

Cobden, una, // Commercio. XI. AI sig. B. d'ls-

raeli, Ire, Le Finanze (duo) II Debilo pubblico.

XII. AI Cardinal Wiseman, due, La Morale, L*.

Religione. XIII. A Lord Derby, due, La Politico,

La Ristorazione. X1Y. A Lord Russell
, una, It

Futuro.

Come ogaun Tcde non c ramo di sociale ap-

partenenza che qui non sia toccato, e anzi dire-

mo Iratlato con mano esperta, con equita di prin-

cipii, con valore di logica ,
e con quella lealla

che dev'essere il pregio primario degli uomint

di Stato. II nobile Marchese con qucsto libro ha

falto un' opera insigne, non soto in serjigio de)

suo Re a cui si gloria d'esser fedele nella sven-

tura, non solo della patria che difende e purga
da innumerabili calunnie

,
ma di tutta 1' Italia ,

riducendo come fa sul capo di un pugno di tra-

ditori
,

d' ambiziosi e di cupidi, 1' infamia delln

odierna Rivoluzione che diserta si 1' Italia , ma
non e opera degl'Italiani.

questo latoro , che e offerto in dono ai signori

associati agli Optiscoli Beligiosi , Letterarii e

Uorali di Modena, per appendice al T. II, della

2.a Serie. La controversia -che egli tratla e per

mostrare quanto sieno aliene da ogni ragione le

titolo di Marchese d'Este, a dichiararsi succedut^

nei litoli e feudi e diritli degli antichi Estensi ,

in virtu delle inTestiture date dall' Imperator

Federico I.

- Studii filologici, Strenna pel 1864. Modena, tip. degli Eredi Soliani 1863,

Un opusc. in 8. di pag. 52.

che so non le atesse distinte con proprio segno,

mal sapremmo sceverare le osservazioni dell'uno

da quelle deH'altro, tanto sono simili per la es-

perlezza della lingua, e per la flnezza del giudi-

zio. Voglia il chiaro Modenese continuare in que-

sta via, sicche i buoni studii non debbano sentire

il difetto di quell' illusto ingegno ,
il quale It

promoveva con pari ardore e felicita.

Anche quest'anno daU'illustre citta di Modena

ci e venuto il solito fascetta di flori filologici,

secondo era usalo mandarlo quell' inclito lumi-

narc, non solo di Modena
, ma dell' Italia tutta

,

che fu M. Antonio Parenli. II chiaro cavaliere

Yeratli
,
che tanlo dignitosaincnte calca le orme

del suo benemerilo concittadino, ce 1' ha con ogni

amore ammannito, in parte delle note lasciate da

quello , in parle del suo. E noi dobbiamo dire

VERCELLONE CARLO Dissertazione sulle edizioni della Bibbia fatte in Italia

nel secolo XV, letta nell' Accademia Tiberina li 23 Nov. 1863, dal P. D.

Carlo Vercelloiie Barnabita. Roma, stamp, della S. Cong, de Prop, fide

1863. Un opusc. in 8. dipag. 16.

Dotta scritlura , come tutto cio che esce dalla la Bibbia, o per iscienza biblica, o per crudizionc

penna dell' A. La raccomandiamo a clii stadia bibliografica.
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VISGMT1 FELICE Allegazione a favore del Cay. PrOfessore Agat'mo Longo
: cofltro il Consultore legate Aw. Perona, dinanzi il Consiglio superlore

della pubblica istruzione in Palermo. Catania, tip. di Crcscenzio Gdlatola,
strada Quattro Canloni n. 37, 1863. Un.opusc. in L di pag. II.

Questa e la difesa giuridiea fatta del. chiaro

sig. Prof; Agatino Longo, letterato :Stimatissimo

e caltolico invitto di Catania, accusato di aver

er-prcsso equiwche ilee politiche in un suo so-'

lennc discorso detto nellTnitersila di Catania. La

difesa e trionfante. Ma.chc sperare a pro della

Teritk e della giuslizia, in tempi nci quali aper-
tamente

Dctl veniam corvis, vexal censwra columbas f

VITR10LII DIDACI Didaci Vitriolii epigrammatum liber singularis. Rhegii lu-

lu, impressore Adam de Andrea 1863. Un opusc.in 8.' dipag. 16.

Gli amatori della latina eleganza avranno caro

queslo libretto di epigrammi del chiarissimo Au-

lorc dello Xiphias ,
ne' quali comaaemenle nou

Iroreranno lo sludio dell'arguzia, nella manieradi

Marziale, ma piu spesso la semplicita e la nili-

dewa, secondo il modo de' Greci.

WOUTERS HENRICUS GUILIELMUS Historiae ecclesiasticae compendium, prae-
Icctionibus publicis accommodatum abHenrico Guilielmo WouterSjEccle-
siae cathedr. Leodierisis canonico, S. Theologiae doctore, in Universitate

eath. Lovaniensi Hist. eccl. professore;editlo novissima cum additamentis

et nolis; cura et studio Bibliothecae calholicaeScriptorum. Tomus I: prae-

cipua Hist, cedes, facta complectens a Nativitate D. N. lesuChristi usque
ad Pontificatum S. Gregorii YH. Tomus II: praecipua Hist, eccles. facta

complecteiis a Pontiticatu S. Gregorii VII usque ad nostram aetatem. Na-

poli, all' U/fizio delta Biblioteca cattolica, strada Pignatelli a S. Giov.

Mag. palazzo del Fibreno, 1.' p. In 8.
9

gr. a due colonnc.

E uno de' migliori compendii di Sloria eccle- un' intera Appendice appostaTi in fine il dotto

siaslica, degnissimo d'essere adotlato nelle Scuole sig. D. Antonio Trama
, prgfessore di Storia ec-

ealloliche per islituzione del giovane Clero. All'o- clesiaslica ncl Licco ArciYescovile.

pera del ch. Wouters niolte giunte Jia falle, e

ZACCARIA GAETANO Catalogo di opere ebraiche, greche, latine ed italiane

slampale dai celebri tipografi Soiicini ne' secoli XY e XVI, compilato da

Gaetano Zaccaria Prete ravermate, con brevi notizie stoViehe degli stessi

Tipografi, raccolte dal Cav. Zefirino Re Cesenate. Fermo 1863, pe' tipi del

Fratelli Ciferri. Un opusc. in'8.'
8
di pag. 84.

Graditissimo riuscira agli amatori dell'arte bi-

hliogrufica questo Catalogo ,
nel quale il chia'ro

Ziccaria accoglie le opere ebraiche, greche ,
la-

tino e italiane impresse nelle tipografie de
1

ce-

lebri Soncini
,

in su i primordii della stampa.

Forsc \i manclieranno alcune, sfuggile alle dili-

gen/e del dotlo bibliografo ;
ma queste sarebbero

posteriori al 1S27
,
ne gran fait* tenute in pre-

gio. Al Catalogo Taimo innanzi alcune notizia

storiche inlorno agli slessi tipo'grafi, raccolte con

molia diligenza e messe insianiA cou brerita ed

elejfanza del Car. Re di Cesena.



CRONACA
CONTEMPORANEA

Roma 13 Feblraro 18G4.

I.

COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICII 1. .Visita del S. Padre a varii luoghi pii, ed al ristaurato

Collegio Bandinelli, de' Fiorentini 2. Concessione della via ferrata da
Civitavecchia ad Orbetello 3. Numero e valore degli .oggelti di Belle

Arti spediti fuora da Roma 4. Yiolazione sacrilega de' legati per testa-

mento a Loreto.- 5. Indirizzo ed offerta del Clero lucchese al S. Padre
6. Straordinaria solennita per onorare la divinita di Gesii Cristo

7. Leltera del Montalembert, per ismentire lafavola d'aver consigliato al

Papa di cedere alia rivoluzione.

1 . La Santita di Nostro Signore Papa Pio IX, la mattina del mercoledi

3 Febbraio, dopo aver visitato 1' Oratorio della SS. a Comunione , detto

del P. Carayita, doy' era esposto 1' rfugustissimo Sagramento in forma di

quarant' ore , si condusse con lo stesso treno nobile al monastero della

SS.* Concezione in Camno Marzo ,
abitato dalle Sucre che viyono nella

regola di S. Benedetto^ Quinci passo a yisitare il nobile collegio Bandi-

nelli, pqsto da presso la chlesa di S. Gioyanni dei Fiorentini, che e stato

or ora riaperto, e.con felici auspizii ayyiato a raigliore incrementq della

cristiana e civile educazione , e dei buoni studii
,
non solo per i gioyani

Jaici, ma eziandio per gli ecclesiastici della Toscana.

Queato Istituto, dice il Giornale di Roma del 4 Febbraio, venne eret-

to nel secolo XVIi dall' Archiconfraternita della Misericordia di S. Gio-

yanni
Decollatq,

della Nazione fiorentina in Roma
,

coi beni ad essa la-

sciati in eredita da Bartolomeo Bandinelli, di Firenze, morto in Roma
nel 1617. II quale nel suo testamento prescrisse e designo la fondazio-

ne a yantaggio dei gioyani studenti
tigliiipli

di fratetii di delta Archi-

confraternita ; e non yi essendo studenti
tigliuqli

di fratelli, in tal-caso a
fayore dei figli dei Fiorentini dello Stato vecchio. II pio Sodalizio

,
fe-

dele alia dichiarata ultima yolonta del Bandinelli , acquisto le case a

Serie V, wl. IX, fasc. 334. 31 13 Febbraro 1864.
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yia Giulia, ove pose il collegio, che dal nome del fondatore appello, e
voile mantenuto sem-pre nel tiore, che le forze ereditarie perrnisero, ac-

cogliendovi ancora, ollre agli alunni, quel numero di convittori, di che
fosse ancora capevole il luogo. Ala col progredire del tempo, assottigliati

per le vicende econoruiche i redditi, 1'Archiconfraternita, nd 1850, dalla

Santita di Nostro Signpre dimando ed ottenne il permesso 01 chiudere il

collegio, fino a che i risparmii niessi a moltiplico, pprtando un aumento
nei redditi stessi, avessero potuto rinvigorire la istituzione del Bandi-
nelli

;
intanto pero ,

a npa far vane del tutto le intenzioni del berieme-
rito fondatore

, quattro giovinetti, della condizione contemplata dal testa-

tore, sarehbero mantenuti nel collegio Nazareno delle Scuole Pie.

Pero i Vescpvi delle Chiese di Toscana
,

nello iniperversare della

rivohizione, sentivano il bisogno, come quelli deile altre parti d'ltalia e

del mondo, di mandar giovaoi ecclesiastici a Roma, per istudiarvi la sana

dottrina, c sulla tomha del Principe degli Apostoli ,
e all'ombra tutelare

del Vicario di Gesii Cristo
, perfezionarsi nella educazione di zelaiiti mi-

nistri della Chiesa. E la Santita Sua incoraggiava e benediceva ai gene-
rosi propositi, che dal pio Sodalizio vennero coadiuvali nella esecuzione.

Poiche, redintegrata la economia deli' Istituto Bandinelliano, 1'Archicon-

fraternita stabili che venisse
riaperto , e che a convittori si prendessero

solameule i giovani ecclesiastici e chierici, che all' Episcopate toscano

piacesse mandarea Roma, per conseguire il perfezionamento negii studii.

teologici e canonici. Le Istruzioni a lanto tine conducenti veiinero da
Sua Beatiludine approvate, ed il collegio nel di 24 del trascorso Gennaio,
domenica di Settuagesima, yenne solennemente riaperto, passandovi gli
alunni che erano al Nazareno

,
ed entrandoyi gli ecclesiastici mandati

dai Vescovi.

11 Beatissimo Padre a testimoniare quanto sia contento della rinno-

Tata istituzione, ed abbiane a cuore rincremento e la prosperita , voile

onorarla di sua augiista presenza. AH' ingresso del collegio fu ricevuto

dai Cay. Fiiippo Bargellini, Governalore dell' Archiconfraternita, e dalla

Cpmmissione speciale della medesima
;
che e composta del Marchese

Girolamo Sacchetti, Provyeditore ,
del Principe D. Marcantonio Borghe-

se, dei Monsignori Antonio Pellegrini ed Alessandro del Magno, dell'Av-

yocato llaffaele Garinei e di D. Giovanni dei Principi Chigi; e dal Ret-

tpre
del collegio D. Giacomo Yagaggini, e dai convittori e dagli alunni.

Vi si trovo pure Monsignore Alessandro Franchi , Arcivescovp di Tessa-

lonica, come rappresentante ed Incaricalo dei Yescovi toscani peri loro

ecclesiastici convittori. La Santita Sua
, dopo breve preghiera fatta

nell' oratorio, che e dedicato a S.
Filippp Neri

,
Patrono celeste del col-

legio, passo nella sala
,
ove erasi alzato il trono

,
e quivi ammise al ba-

cip
del piede il Governatore

,
la Commissione, il Rettore

,
i convittori,

gli alunni , dirigendo a tutti parole di consolazione, ed in guisa partico-
lare ai giovani student! ,

che esorto a corrispondere alia vocazione, e ad
usare a bene degli ampli mezzi che godpno per rendersi utili veracemen-

te alia Chiesa ed alia patria. Poi si degno di visitare il locale, mostrando
in tutto la sovrana sua soddisfazione per ij

decoro e la proprieta , che

nelle piu minute cose ayea riconosciuto. Quindi, impartita a tutti i'apo-
stolica henedizione, lascio il collegio, e traversando a piedi la piazza di

S. Giovanni dei Fiorentini
,

recossi a yisitare la scuola delle fanciulle ,
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che, perlequattro parrocchie di quei contorni, fond6 11 Marchese Patrizi,

e chc a spese sue e di altri benefattori e mantenuta
,

diretta dalle Figlie
della Carita di S. Vincenzo de' Paoli. Lequali spendono la pazienle ope-
ra nel dare istruzione a piu che dugcnto fanciulle e giovinette. E il Santo

Padre, con singolare atfabilita ed amorevolezza consolava le Suore, e ani-

mava qnelle innocent! tiglie del povero all'amore della virtu, interrogan-
dole ancora sulla Bottriua cristiana.

2. II Giornale di Roma, del 30 Gennaio, starnpo in supplcmenlo a parte,
sotto il titolo di Parte ufficiale, gli Atti spettanti alia concessione della

strada ferrata da Civitavecchia al contine toscano presso Orbetello. Na-
turahnente i giornali della rivoliizione si guardarono bene dal discorrervi

sopra, poiche anche col solo riferire i capi principal! delle condizioni po-
ste dal Governo

pontificio,
ed accettate dai Concessionarii, avrebbero

dato ai loro
jetton troppo piu di quanto bastasse a sgannarli circa le in-

mimerevoli imposture spacciate da' settarii
, per dimostrare che la santa

Sede ayversa a
potere ogni miglioria, anche di solo ordine materiale. E

per
verita chi ri'flette alle ingenti somme giltate dal Governo di Torino in

bocca a certi ex-Ministri ed ex-Deputati, sotto la forma di concession!

per istrade ferrate, con gravissimo dispendio pubblico e pessimo riusci-

rnento nel fatto, come, a cagion d'esempio, per quella da Ancona a Fog-
gia, dovra rendere giustizia aU'avvedimenlo del Governo pontiticio. II

quale stette saldo sull'esigere, ed ottenne: dover i concessionarii della fer-

rovia da Civitavecchia ad Orbetello darla compiuta nel termine di due

anni, a tutte loro spese, rischio e pericolo, senza guarentigia d'alcuu mi-

nimo interesse, secondo i regolamenti in vigore, a norma dei disegni ,

delle piante, dei protili e delle pendenze approvate dal Governo; inoltre

gl' impiegati dover essere scelti fra i sudditi poutiticii ;
la tariffa dei prezzi

non poter eccedere somme gia fissate; la cauzione di scudi 20,000 andar

perduta e la Societa scadere d'ogni suo diritto, se la strada non sara in

istato da potersi aprire al pubblico al termiae prefisso; la cauzione dover
essere accresciuta tino a sc. 120,00.0 nell' atto della pubblicazione del de-

creto di concessione; e piu altri capitoli tutti ordinal! a rendere efficace

la sopravveglianza del Governo, perfetta 1' esecuzione della via, e niente

onerosa al pubblico erario questa impresa. Per un articolo addizionale ,

fu statuito ancora che, oltre la cauzione di sc. 120,000, i concessionarii

dovrebbero acquistare alia pari, per la somma di sc. 300,000 eifettivi,
cartelle di credito, ossia certidcati sul Tesoro pontificio, coll' interesse del
5 per 100.

La Societa generale delle Strade ferrate romane, valendosi del diritto

di preferenza, che leveniva guarentitp
con atto del 23 Aprile 1856, ac-

cetto alii 15 Novembre questa concessione, con tutti gli oneri di essa, sti-

pulata dal Ministrodei Lavoripubblici,alli 10 di Ottobre, coi sigg. Conte
di Villermont e G. Du Pre. Invitiamo i giornali della rivoluzione a mo-
strarci, che il loro Governo abbia ma! saputo o voluto stringere ,

in tali

materie, un contralto che a gran pezza si accost!, quanto a'vantaggi pub-
blici, a quello che fu

conchiusp per tal modo dal Governo pontiticio. Se
non possono , cessino di abbaiare alia luna e di gridare a squarciagola
che i Preti non sanno fare altro che dilapidate

il pubblico denaro, e rovi-

nare ogni cosa, per crassa ignoranza dei primi elementi di buona ammi
nistrazione.
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3. Giovera pure ai nostri lettori il sapere come siano
-viemeglio in

iiore le Belle Arti ia questa Capitate del mondo cattolico
;
e questo si rica-

ya con tutta eyidenza dalla segtiente nota del GiornalediRoma del 19 Gen-
iiaio : II Ministero del Commercio, Belle Arti, Industrie, Agricoltura e
Layori pubblici ha compiuto lo Specchio dimostratjvo delle licenze , da
esso rilasciate durante 1' anno 1863, per 1' estrazione di oggetti di Belle
Arti antichi e moderni, aseconda delle stime fattene dflgli assessoH della

Pittura e della Scultura. Da questo specchio risulta che nel testk decofsQ
anno si e fatto luogo ad estrazione di pitture antiche per la somma di

scudi 5,746.70; e di pitture moderne per la sornnia di scudi.H 6,427 : di

sculture antiche per 1'ammontare di scudi. 1648, e disculture moderne

per scudi 213,130. La totalita delle somme e perttinto di sc.. 336, 951.70.

Questo specchio giova ad indicare il denaro che ha circoLato in Roma e
Belle mani degli artisti, per soli oggetti di pittura e scultura che passano
per la Dogana, e de'quali il sullodato Ministero diede permesso di estra-:

zione. Vale pure a dimostrare il pregio in che gli stranieri tengono la

Lrayura dei nostri arlisti.

;
4. Nel passato quaderno abbiam riferito una proya della pieta det.po-

poli delle Marche, renduta manifesta nelle straordinarie iimosine lasciate

al Santuario di Lorelo.Pare che al Pisanelli gli atti solenni e
-frequent!

del

culto cattolico diano la febbre; e percio, traTalicando tutti i -limit! del-

la prepptenza, e yiolando la legittima yolonta dei fondatoride'legati pli,
si studio di scemarne il numero e la pqmpa. Eccq quanlo leggesi nella

Corrcspondance dc Rome del 30 Gennaio: a L'. ultima mia lettera yi an-

nunziava cheFAmininistratore della sanla Casa ayea abolito quattro mila

^lesse; ma io non yi diceya, perche non sapeyasi ancora, ehe 1'ordine

di (juesta sacrilega abolizione fu dato dal Pisanelli. Almeno e certo che
il sig. Fanelli si scusa con allegare questa ragione. Checche ne sia, il Ca-

pitolo, d'accordq coi canlori
pqntificii, prese la risoluzione di cantare le

Messe (isse qbbligate,ed tina di queste, solenne e di requiem^ per legato
della famiglia Altemps, gia fu celebr.ata. Ognuno capisce il percbe di

questi soprusi del Pisanelli. Dovcndosi tra poco tutti i beni di Chiesa

coiifiscare a prolitto della riyoluzione, si annullano i legati pii, si defrau-

dano cosi non solo i testatori de' doyuti suffragi [il
che non preme pun-

to ad uomini come il Pisanelli), ma altresi i beneficiati delle Iimosine e

degli onorarii che loro competono, e si insacca il denaro, onde pagare i

servitori fedeli della setta. Con qual nome deesi appellare questo pro-
cedere ?

o. Un bellissimo esempio, c degno inyero d'essere imitato dal Clero

d' Italia tutta
,
e specialmente degli Stati piu manomessi dalla rivoluzio-

ne e piu insidiati dalla perfidia di certi apostati e scismatici
,
fu dato te-

ste da gran parte del Clerq lucchese. Un supplemento al N. 5. della

Stella del SercMo, ottimo giornale di Lucca, recava mlndmzzo latino,

tutto spirante devozione, ossequ.io ed amor figliale al Santo Padre, sot-

toscritlq
da 308 Sacerdoti

,
Parrochi e Cappellani della campagna luc-

chese, i quali vollero cosi fare omaggio di fedelta ed obbedienza al C<npo
di santa Chiesa, pel di festiyo della Purificazione di Maria Vergine, ac-

compagnandor/w^mso Con una somma di fr. 1884 di loro olferte. Di

che essi, con le benedizioni del Santo Padre, hanno certamente meritato

ancar quelle di Dio, e 1'ammirazione de' fedeli
;

i quali ben sanno esti-
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mare soniiglianti atti nelle present! congiunture ; quando, per una parte,
col dichiararsi fedeli al Papa s'incorrono 1'odio del tristi e le sospicioni
del Governo, e per 1'altra lo spogliamento o 1'abbiezionc si minaccianq
ognora a quanti rifiulano di stendere la mano a riceyere il salario degli

apostati, o d' imbrancarsi nella greggia de' scismatici.

6. Seguono tuttayia , con sempre nuovo fervore
,
le manifestazioni di

fede e di pieta, con cui i popoli di tutta Italia, senza cccettuarne le cit-

ta piii scompigliate dalla rivoluzione, si studiano di fareatto di espiazio-
ne per le bestemmie, con cui i modern! Sociniani, syenturataraente tute-

lati da leggi deplorabili , ol.traggiarono la divinita di Gesu Cristo. Mare-

stringendoci a dire di Roma ,
nei giorni 21 ,.22 e 23 Genriaio'si celebr6

im solennissimo Triduo nella chiesa di S. Adriano al Foro Romano, uffi-

ciata dai PP. Mercedarii di S. Maria della Redenzione
de^li Schiavi. Al-

trettanto si fece, nei giorni .31 GennaFo, Ie2 del Febbraio, nelle chie-

sa di S. Rocco, di S. Salvatore della Corte, dei SS. Vincenzo ed Ana-
stasio alia Regola. Degno pero di speciale menzione si e it Triduo splen-
dido quaato divQto ,

che dai giovani studenti della romana Universita

e delle Scuole di Belle Arti deirAccademia di san Luca, fu
, per lo stes-

so intendimento , celebrato nella chiesa di santa Martina al Foro Ro-
inano, con lanta magniticenza di pompa, e mostra di vera pieta, che piu
c meglio non sariasi potuto desiderare. Suiraltare maggiore, circondato
da ricchissima luminaria , spiccava un quadro di mano maestra, di Fede-
rico Owerbek, rappresentante il Redentore nelle sembianze del buon Pa-
store

,
che ritrovata la pecorella smarrita , se la riporta sugli omeri al-

1'ovile. 1 Professori dell'uno e dell'aHro Istituto intervennero anch'essi,
colle tiorentissime scolaresche, alle sacre funzioni. Oh! se 1'ltalia aycsse
nelle sue Universita educati edistruiti i giovani cristianamente, come in

qiiesta di Roma, avrebb'ella ora a piangere tanti eletti ingegni forviati,
e tanti ottimi giovani divenuti scellerati e settarii, senza fede, senza co-

stumi, pronti a tutto, anche all'ufBcio di sicarii e di ladri?

7. Nel precedente quaderno (pag. 360) abbiam recato un breve arti-

colo dQ\YOsserv
afore Romano>, che smentiva certe goife imposture, spac-

ciate da'libertini c scismatici contro due de' piu illustri campioni che la

Santa Sede abbia, di questi tempi, avuto in Francia a dilesa de' suoi
diritti di sovranita temporale. Or ecco che YOsservatore Cattolico di Mi-

lano, N, 27, avutane copia, stampo una lettera dello stesso Conte di Mon-
talembert; il quale, interrogato da un suo amico, se nulla fosse di vero
nelle mentovate imposture, scrltle da qualche maligno, e ristampate da

qualche diario di Milano, rispose da La Roche en Breny, sotto il 1. Feb-
braio, nei termini seguenti:

Mio caro amico. Sembra che i Milanesi si divertanq a fabbricare sto-

rielle, le quali non hanno neppur un' ombra di probabilita. E assoluta-
mente falso

,
che il Vescovo di Orleans ed io abbiamo fatto un passo

presso il Papa, per indurlo a cedere in cosa alcuna. Io penso, che nonV ha persona al mondo
, che, piu di Mons. Dupanloup e di me, applau-

disca all' immortale fermezza
,
di cui Pio IX ci porge un esempio gene-

roso, tanto resistendo, quanto simpatizzando altamente, solo fra tutti i

Sovrani d'Europa, per 1'eroica Polonia. Montalembert.
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STATI SARDI 1. Discussipne della nuova legge contro il brigantaggio 2. Leg-
gi sopra le pension!, il codice penale militare, la riforma delle carceri, e
di fiuanze 3. Abolizione degii Ordini religiosi, e confisca dei ben! della

Chiesa; numero di
conyenti distrutti nel 1863 4. Elezioni di SUCCPSSO-

ri ai Deputati della sinistra, che avean data la dimissione 5. Coategoo

gresso ristretlo in Parigi
co e la conglura contro Napolene III 8. Lettera del Mazzini sopra que-
sta congiura; sua circolare per un imprest!to; bando del Diritio ai Ve-
net! 9. Conventicola di preti scismatici da tenersi ad Asola, proib;ta
dal Vescovo di Mantova 10. Dichiarazione dello scpmunicato Mongini;
protezione di lui assunta dal Fisco; processo aH'/7m'id Cattolica.

1. Nella Camera dei Deputati stayasi disaminando unp schema di. leg-

ge sopra la composizione delle corti d' Assise, quando il Governo sentl

il bisogno che si interrompesse per qualche giorno, atteso che stava per
iscadere il termine prefisso alia legge per la repressione del brigantag-
gio nel Regno delle Due Sicilie; e percio alii 21 Dicembre fece che si

avviasse subitoia discassione circa i cangiamenti da doversi recare a que-
sta, foggiandola secondo un nuovo disegno, poco dissimilenella sostanza,

per mantenerla poi in vigore , quanto tempo bastasse a poter riposare in

pace, senza paura di briganti. La famigerata legge, denominata dal Pica
che la compile, era una legge d'arbitrio crudele e di sangue, contro cui

levaronsi quanti hanno sensi d'onesta, e che posta in atto per quattro me-
si, colmo le carceri di vittime innocenti

,
e semino di cadaveri quelle

travagliate province ,
lasciando il brigantaggio quasi nelle stesse condi-

zioni di prinia. II Deputato di san Donato disse, in sentenza, nella tor-

aata del 21
,
che la Camera, col sancire quella legge alii 15 d'Agosto,

avea votato il proprio eccidio; che il solo averla proinulgala basto a
fare che le famiglie piu onesle e patriotiche emigrassero da que' luoghi ;

e qualifico quella legge come imrinsecamente
cattiya , siccpme quella

che, non determinando i caratteri costitutivi del brigantaggio, poneva
ogni cosa nell'arbitrio del potere eseculivo: onde il viaggiatore, passan-
do il Tronto, si trovava in balia d'un Governp oppressore.
Ne quesle si possono dire frasi rettoriche; imperocche dalla relazione

ufficiale del deputato Castagnola, disse il san Donato, risulta che furono

arrestati 941 tra complici e manutengoli ( ossia denunziati daspie come

tali] ;
dei quali 250 furono rimessi ai tribunali ordinarii, 665 ai militari,

e gli altri alle Giunte provinciali. Non vi basta questo numero? Di que-
sti nessuno e stato ancora punito

da' Tribunali ordinarii ; 27 soli furono

cpndarmati
da' Tribunali militari

;
157 furono

assplti
da' Tribunali straor-

dinani, e 78 da' Tribunali militari *. E gli altri? Aspettano : ed intan-

to imputridiscono nelle carceri, dove stanno stivati alia rinfusa co' ladri

e cogli assassini. E se souo innocenti, come tutto mostra che siano, poi-
che non si trova come condannarli ? Tal sia di loro! Ci pare che questo
sia piu che bastevole a chiarire, con quale p'recipitazione dissennata si cal-

peslassero i piu sacri diritti dei miseri designati come briganti o loro

complici, e con quanto crudele lentezza si procedesse da' Magistral! nel

\ AUi UfllciaK della Camera dei Deputatit
N. 556, pag. -1290,
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dare la sentenza. La cosa parve orribile a tutti
;
e lo stesso deputato Laz-

zaro el)be a dire : Credete voi che io intenda parlarvi qui di tanti in-

noccnti confusi co' rei, che gemono nelle career!
,
contro oc/ni legge ed

umana e divina, e di politica e di ragione? No: Io cjui mnanzi a voi

non vengoa parlarvi di quei tanti infelici. Sarebbe inutile! Ve I'abbiamo

detto tante volte, lo avele letto in tulti i fogli, voi ne conveuite. Voi a-

vete adottato ed elevato a sistema di criterio il famoso detto
,
die il poe-

ta pone in bocca a Solimano : Purche ilreo non si said, il giusto pera ^.

Ecco come adoperano i ristauratori deli'ordine morale, che troppo giusta-
mente furono dal La Moriciere denominati : nuovi Musulmani 1

Apparve manifesto dall' indirizzo preso dal dibattimento, che tal leg-

ge non potrebbe essere vinta con up artiticio da giocoliere ,
in una o

due tornate, tanto era ardente I'opposizione di non pochi Deputati. II Bon-

compagni propose che le sedute si
continuasserp, tino a conchiusa la

faccenda. Ma i Depulati smaniavano d'andarsene in vacanze pel Natale,
e non gli diedero retta. II Giorgini suggeri che si prorogasse d'un quin-
dici giorni il tempo pretisso

alia legge del Pica
;
ed il Lovito, che questa

avesse valore fino at 20 Gennaio. Ma 159 voti della greggia ministena-

le vinsero, contro 51, il
parti

to posto dal Tecchio, che la legge del Pica

si mantenesse in vigore sino a tutto Febbraio. II che fu poi consenlito an-

che dal Senalo. In questo mezzo speravasi forse di domare i briganti e

cosi non aver piu bisogno di far altro. Ma fu subito manifesto quanto fos-

sero rnal fondate cotali speranze.
Laonde alii 4 del Gennaio si ripiglio la discussione sopra quel nuovo

disegno, che in sostanza moditicava pochissimo la sanguinaria e turche-

sca legge del Pica. II D' Ondes Reggio pa rid con gran forza di ragioni,
esecraudo quelle atrocita, e protestandosi, che non oserebbe presentarsi
al Tribunale di Dio con le mani imbrattate del sangue innocente, versa-

to per cotal legge. II Crispi pose in sodo, che questa permetteva tutti gli

arbitrii legittimati dall' altra del Pica. 11 Conforti
,
che avea approvals

questa, come un tentativo per tornare 1'ordine in quelle province, di-

chiaro di ritiutarla ora, perche sperimentata contraria all' interito ed
alia sicurezza personale de' cittadini. Difatto il Crispi per opporvisi pre-
se ad argomentare da quel che fu fatto in Sicilia dove : gli arrestati

nella sola Palermo furono 1516; in Catania 600; in Messina 500; in

tutto 2616. II Governo ne fece poi arrestare altri 1300. Se poi volete,
continue il Crispi, una cifra non mai dichiarata in questa Camera dal

Governo, io potrei darvene una, che risulta da un attestato ufficiat-e del

Prefetto di Girgenti, che ho qui sotto gli occhi. Quel funzionario pubbli-
co dichiara, che in un solo mese, nella provincia di Girgenti, le presen-
ze dei detenuti nelle prigioni furono trentadue mila. . . . Non si turbine!

Ho qui il certificate, la nota e officialissima, trentadue mila presenze in

carcere, solo nei trenla giorni del mese! Ora quando in una provincia sola

di Sicilia si troyano arrestati mille individui in un mese, moltiplicando

per sette province, ne avret$ sette mib. Aggiungetc ancora che 1

provincia di Girgenti e lameno popolosa. Ed ora, coteste essendo le ci-

ire, io domando all' onorevole Ministro deH'interno: ne avete ancora
da arrestare 2 ? Se cosi fu fatto in Sicilia, dove non fu bandita la leg-

\ Atti Ufllciali, N. 337, pajj.
^29a.

2 Ivi, N. 349, pag. ^339.
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ge turca del Pica, conghtetturi il lettore quel che debba essersi fatto la

dove essa armava di pieni poteri i Fascia de' nuoyi Musulmani
,
cioe del

settarii d'ogni parte a Italia
impadronitisi del Piemonte

,
e per esso di

quasi tutta Italia, ed addottrinati al codice di. Solimano!
Non e di questo luogo il venire per minuto analizzando tutta la discus-

sione, che continue per otto giorni, con brevi intramesse. I nostri lettori

ppssono farsene un' idea
,
rammentando il molto' che gia ne fu scritto e

divulgatp, quando trattayasi
della legge del Pica. La quale raffazzonata

con leggiere moditicazioni
,
fu sancita nella tornata del 12 Gennaio dalla

Camera, in numero di 196 votanti, de' quali 150 furono pel si e 46
pel

no.

Cosi lo spionaggio, la carcere, la deportazione, la fucilazione, ossia Tar-
hitrio e la morte sartmno incaricate di pacificare il Regno. Ma il peggio si

e, che innanzi a codesti Tribuuali di sangue non e coiisentita la difesa al-

rimputato. Difatto erasi
prpposta

una
modificazipne alia legge, per cui si

dicesse: La Giunta dwra sentire grimputati, i difensori da loro scelti,

ed i testimonii da loro indicati. II Pisanelli, ministro di Grazia e Giu-

stizia, interrogate se accettava questa aggiunta, rispose: non I' accetto.

II che ispiro al D'Ondes Reggio, nella toruala del 12 Gennaio, eloquen-
lissime parole, degne d'un'anima comoresa dal sentimento della giustizia

vilipesae concillcata nell' istituzione di tribunal! mostruosi
;
*le quali

sentenze", provate con gran copia di otlime ragioni , confortate dai detti

dello stesso Brofferio
,
e registrate negli Atti ufficiali (N. 370, pag. 1425

e seg.) rimarranno come un monumento della tirannide settaria, imposta
all' Italia dalle decantate Tittorie del 1859. Intanto YOpinione del 31 Gen-
naro e costretta a confessare, per bocca d'un suo corrispondente da Po-'

tenza, che: il brigantaggip si dimostra qui piu infesto che non era due
mesi or sono. Ecco i frutti di tante spese e di tanti supplicii!

2. Piu altre leggi diedero argomento, durante il Gennaio, a' lavovi

della Camera
;
e precipuamente quella sopra le pensioni degli impiegati

civili. Questa si pose in discussione nella tornata del 13
,
e fu

djoattuta
fino al 21, trovandosi il maggiore intoppo in quell' articolo, che limitava

a sole Lire 8,000 il maximum delle pensioni d'ogni natura.-AIcuni anni

addietro, quando nel Parlamento piemontese aveano grandissima parte i

fuorusciti d'altri Stati italiani, che, nulla non avendo da perdere, si stu-

diayano di far pompa d' un disinteresse spartano ,
e di amore acceso per

1'economia, si era decretato cotale maximum per gli ufficiali del.Gover-
no piemontese. .Or si voile che

, per uguaglianza e giustizia ,
ed altresi

per eeonomia
,

si facesse altrettanto verso quelli degli altri Stati divenuti

province , e cosi'fu stabilito. La Jegge fu vinta da 141 voto, contro 47,

essendp 188 i votanti.

Piu speditamente si procedette ne' giomi seguenti. Alii 22 , senza di-

scussione veruna, si approve una legge sopra le semenze in Sicilia; ed il

giorno appresso, con 170
vpti

contro 18, una legge per rifprmaal Codice

penale militare; poi s'entro a discorrere sopra gli stipendii a' Professori

delle
Uniyersita.

Nella tornata del 25 s'insaccarono, colla stessa fretta, tre

altre leggi, cioe per maggiori spese nel Ministero della Marina, per Tuni-

ficazione dei diversi debiti dello Stato, e per maggiori spese nel Ministe-

ro delle Finanze. Quindi si comincip a disaminare uno schema di legge
pel riordinamento delle carceri giudiziarie. Intorno a che

, meglio delle

ciance degli onorevoli, giovera a' nostri lettori sapere qualche cosa dello
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stato di codeste career! , e del nuniero de' carcerati
;
ed il deputato Bel-

lazzi fu, sotto questo riguardp ,
assai cortese in dire la verita : Consta

aver noi 41 tra case e stabilimenti penali ,
25 bagni marittimi

,
1648

carceri giudiziarie. Di queste 756 in capoluoghi ,
892 succursali e man-

damentali
,

60 in 26 distintissime citta
,
scelte fra i due estremi, di Na-

poli che conta 1230 carcerati , e di Ferrara che ne numera 4t)0. Queste
60 prigioni possono ridursi a 30 col nuovo sistema; e sarebbero precisa-
~mente quelle, di cui la riedificazipne

e imperiosameute richiesta. La po-

polazione degli stabilimenti penali, compresi i bagni marittimi, ollrepas-
sa la cifra di 21,000 ;

cosla all'erario 9,000,000 ,
ed e in aumenlo. I de-

tenuti nelle carceri giudiziarie risultano circa 40,000: sono pur essi in

aumento, e aggravano la nazione della spesa
di lire 11,000,000.

Cosi I'ltalia presentasi col suo esercito di 60,000 imprigionati, divo-

ratori di 20 milioriii annui. Cifra enorme! che forsc ascende a 25 o 30

milioni
, :quando si computano le spese di giustizia e le somme estorte

dalla frode, dal furto, dall'assassinio agli onesti cittadini. Incombe al Go-

yerno di far conoscere colla statistica giudiziaria penale, nelle categoric
dei crimini contro le persone ,

contro le proprieta , quelle dei delitti e

delle contravvenzioni , e quanto aumenta la tassa di rapina e di' sangue
prelevata sul popolo dai malfattori che imprendono la maggior parte a

delinquere nelle carceri giudiziarie . Che vene sembra di questo esercito

discssanta mila imprigionatit.E i prigionieri aumentano sempre! II de-

putato
Bellazzi diceva: ]p

credo che deve esser'bene spaventcvole
i aumento del numerp dei prigionieri, dal momento che nelle sole prigioni
di Genova, capaci di soli 492 detenuti, questi nella scorsa estate salirono

a 600, poi a 800, poi a 900 e a 1000. E piu innanzi lo stesso Deputato

parlaya-. delVaumento strahocchevole del numero dei detenuti ^
.

Questo per cio che spetta il numero
; quanto al trattamento inflitto ai

carcerati
, occorrono poche parole, e bastano quelle che disse, nella tor-

nata del 19 Gcnnaip, il deputato Macchi
, presenlando la relazione della

Commissipne incaricata di esaminare codesto schema di legge: Lo stato

dellc prigioni ,
massime in alcune province, e tale che fa veramente rac-

capriccio. E un continno oltraggio alia moralita; ^ un onta alia civilta

del secolo. La disumana crudelta di ammucchiare i)00 e 700 prigipnieri
dove appena pptrebberp campare 300, fece si che piu volte il matlino si

trpvarono morti parecchi di que' miseri
,
soffocati da] tanfo ; come di que-

sli utlimi giorni parecchi rimasero assiderati dal freddo,per difetto d'ogni
sussidio a mitigarne i rigori stemperati.

Gli onorevoli, secondo Tusanza dei tilantropi settarii, declamanp belle

frasi; ma inlanto 1'ingiustizia e la crudelta continua peggio che prima.
Nella tornata del 27 Gcnnaio si recarono in mezzo, e si approvarono ,

senza disamina alcuna, altri otto schemi di legge; i quali, siccome ri-

guardavano soltanto aumcnti di spese pervarii Mi-nisteri, e lapecunia da

pagarle si trac dalle borse dei felicissimi sudditi. non meritavano certa-

meiite che vi si guardasse tanto
pel

sottile. Ed il simigliante si fece nei

giorni seguenti, tirando giii con la falce piu leggi di spese e debili.

3. A peggio andare tutto si paghera con quelle proprieta della Chiesa
e degli Ordini religiosi ,

che lo Statute fondamentale dichiaro guarentite

-I Atti Vff. N. 409 e -W, pag. -1382 o
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ai loro possessor!, ed al tutto
inyiolabili.

II Governo, fingendo di voler

rispettare scrupolosaraente i diritti riconosciuti da questa legge rilevan-

tissima, non yuol rubare direttamente questi beni; ma uccide moralmen-

te, coll'abolizione, i proprietarii, per poterne confiscate I'eredita. Per-

cio il Pisanelh,nella tornata del 18 presento tre schemi di leggi ;
il pri-

mo per 1' abolizione degli Ordini religiosi, il secqndo per disposizioni in-

torno all'asse ecclesiastico, il terzo per 1' abolizione delle decime. La
reiazione preliminary, o sposizione di motivi, essendo estremamente

prolissa ,
non fu potuta stampare tanto presto da appagare 1' impazienza

lebbrile di molti Deputati, che agognavano a saziarsi subito di tal pasto.
Ma si fece loro sperare che quanto prima ne saranno satisfatti.

Noi per verita non bastiamo ad intendere, per qual motivo il Pisanelli

yoglia affogare nel pelago della sua reiazione i miseri Deputati, per far

loro votare 1' abolizione degli Ordini religiosi. Imperocehe 1'effetto del

pigliarsi i poderi, le case, le niasserizie, le doti delle monache, le rendite

ae' mpnasteri ,
e quant' altro v' e di beni della Chiesa

, gia s' oltiene

per via piii spedita e piana, che e 1' espulsione de' Frati e delle Monache
in- virtu d'uti semplice decreto, e l'in\asione dei cpnventi, per trasfor-

marli in quartieri da soldati ed in prigioni. Nell' Unita Cattolica, n. 52
?

sta registrato un cataiogo di 42 Ira convenli e raonasteri cosi confiscati

nel solo anno 1868 e chi volesse trarre il novero di tutti gli altri, che pa-
tirono la stessa sorte dall'epoca, in cui le armi della Francia calarono dal-

le Alpi per rigenerare Thalia, andrebbe molto al di la del migliaio; i cui

beni ingrassano ora la rivoluzione. I proprietarii ebbero per gran merce
di essere lasciati yivere di fame e di stenti.

4. La promessa del Pisanelli, che pare cosi inutile, di gittare in pasto
alia rivoluzione tutti i beni della Chiesa, puo tuttavia spiegarsi con qual-
che verosimiglianza dal bisogno, che il Governo sentiva, di guadagnare
coei qualche suffragio pe' suoi Candida ti nelle elezioni, che doveansi fare,

di nuovi Deputati, in carabio dei membri fa\partito d
1

azione che, come
narrammo altra

vqlta,
aveano rinunziato a tale ufficio. Sommo fu 1'impe-

fno
jpqsto

dal Ministero in far escludere gl'importuni mazziniani e gari-
aldini. I giornali, che stanno agli stipendii del Minghetti e del Peruzzi,

ebbero percio un copfoso aumento di profenda , quantunque questa sia

.gia molto grassa ;
e risposero alia benevolenza del padrone con un rad-

doppianiento di zelp nel combatlere la rielezione dei sullodati oppositori ;

alcuni dei quali si rilirarono per isdcgno risentito del voto, per essi
dettq

iniquo, dato il 10 Dicembre dalla Camera circa le cose di Sicilia: ed altri

per vergogna di sedere cola, d'onde usciva il magno Garibaldi.

Al quale proposito e veramente degna da serbarsene memoria la buffo-

nesca idolatria professata da codesti fanatici verso il Garibaldi. 11 Diritto

del 3 Gennaio gli confer! niente menoche un diploma d'
infallibilitd, per

cui tutta la nazione dee tener per vero e certo quanto egli dice. Ecco ie

sue parole, la dove parlava del perche delle date diniissioni : Tutti con-

vengono in questo concetto: Noi usciamo, perche yoi
della maggioranza

non rispettale ne il plebiscite, ne lo Statute, che voi e noi abbiamo egual-
mente giurato. Tant' e ! Non si persuadera al paese, che Garibaldi s' in-

ganni o menta. II paese dira: Se Garibaldi euscito, certo questa Camera
ha violate lo Statuto ed il plebiscite. E conchiudeva che percio si do-

Yea sciogliere la Camera, o uon accettare la dimissione del Garibaldi.
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Ma il Diritto predico al deserto; e, dopo un velenoso divcrbiare nella

tornata del 7 Gennaio, la dimissioue del Garibaldi fu accettata. Allora

cominciarono d'ambe le parti le mene per le nuove elezioni. IGaribaldini

raccomandarono a' loro eiettori, come puo vedersi
pel

Diritto del 9 Gen-

naio, che se loro andava a saugue la presente pplitica
del Governo, I'uso

arbitrario della tbrza
,

la violazione di tutti i principii di giustizia e di

tutti i diritti, ed il vedere consegnata la sicurezza pubblica a mani infide,

il denaro pubblico sciupato a' danni della patria, e tutto un esercito lo-

gorato in dar la caccia a briganti: in tal caso badassero bene di eleggece

persone,
le quali non fossero persuase che nulla si fonda sul sangue e che

la giustizia dev' essere per tutti; e percio si voltassero pure a' candidali

del Governo.

Queste raccomandazioni sarcastiche ebberp, non tutlo queU'efTetto che

se ne attendeya, ma certo non poca efficacia in pro degli oppositori, che
in quasi tutti i collegi elettorali oitennero tal oumcro di suifragi, da ren-

dere necessario un secondo
scrutinip.

II Garibaldi perp ottenne di be!

nuovo di essere rieletto nel l.collegio di Napoli ,
come in piu altri, do-

po il ballottaggio, contro i ministeriali. Tuttavolta queste elezioni turo-

no, anziche no, favorevoli al Ministero, in quanto rimasero esclusi alcuni

del partito tfazione, sottentrando in loro yece parecchi moderati.

5. Ne potea essere altrimenti, atteso il dimenarsi di mani e di piedi del

Governo, che dispone dei f'oudi segreti, degli ufiizii pubblici, clei Gen-

darmi, della Polizia, dei Tribunal!
,

a servigio de' suoi intenti. E si sa

che da' settarii non si bada a mezzi per ottenere lo
scopp.

Difalto si vo-
leva escludere dalla Camera, lo storico Cesare Cantu, gsa eletto dal col-

legio di Caprino. Che si fece percio? Si bandi nel Parlamento, da ua

Deputato, ch'egli era stato dall'Austria creato Cavaliere della Corona di

ferro, e che per ginnta egli era cattolico. La prima imputazione t'u solen-

neraente smentita dal Cantu per le stampe; ma la seconda basto ad intlig-

gergli 1'ostracismo, coH'annullare la sua elezione. Di che la France del 23
Gennaio rimase stomacata, e disse che tal fatto era senza esempio negli
annali parlamentarii. II che dimostra che essa non conosce la storia del

Parlamenlo di Torino, dove nel Gennaio e nel Giugno del 1858, permo-
tivi niente meno iniqui, furpno

annullate a decine le elezioni dei Conserva-
tori. Ad ogni modo quei di Caprino questa volta non la vollero dar vinta

al sopruso, e rielessero il Cantu. II quale, scrivendo loro per ringraziarli

d'ayer cosi rivendicato il diritto elettorale
attrayersato

da un sucido

intrigo c
p*a

un incostituzionale diverbio
,
sfato 1' imputazioue d' essere

un partigiano dell' Austria, poi soggiunse: L' altra accusa e ch'egli
(il vostro eletto) sia cattolico, apostolico, romano. Eiettori! Questa e

yera. Benedico Dio di esserlo, e ogni giorno lo prego a conservarmi, mal-

grado sedtizioni e minacce. E quando voi, voi del paese, ove in un con-
vento fu giurata la Lega Lombarda

,
conscienziosamente e con ferma vo-

lonta vorrete una voce e una penna costante in questo senso, la trove-
rete in Cesare Cantu. Questa professione di cattolicismo non era neces-
saria all' illustre storico, ma pur Tonora assai

,
attese le triste condizioni

de' tempi ;
ed onora altresi i suoi eiettori, che seppero porre la loro fidu-

cia in un personaggio tale, da cui ben possono dirsi meritate sotto que-
sto risguardo le lodi dategli dall' Osservatore Cattolico di Milano , del 22
Gennaio.
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6. Mentre si stava appunto rimestando questa faccenda delle elezioni,
il Ministero, per accattar favore presso gli unitarii ed italianissimi, man-
do pubblicare a Londra, e poi ristampare in Torino, dall* Optm'oni del

18 Gennaip, il dispaccio indirizzato dal Ministro sopra gli affari esterni

all' ambasciadore Nigra in Parigi, circa la risposta da darsi a Napoleo-
ne III per 1' invito ad un Congressp ristrelto, da noi mentoyato in questo
volume, a pag. 242-43. II Yisconti-Venosta, prostratp ne'ginocchi e con
le mani cancellate sul petto, torno a. fare un atto'di vrvissima fede nella

sapienza dell'Imperatpre,
il quale nel Congresso europeo vedea spedita la

soluzione di tutte le difficolta politiche d' Europa; poi si protesto di cre-

dere ugualmente , che cjuesto scopp si puo in parte ottenere con un Con-

gresso ristretto. Quindi, ricordati i punti gia prpposti a discutersi, nello

scambio di dispacci fra Londra e Parigi, da noi recitati nel precedente
-volume, a pag. 756, dichiaro che

rispettp
ai tre primi, spettanti la Po-

lonia, la Gerniania ed i Principal Danubiani, il Governo italiano li pren-
derebbe

yplontieri
a disamina con perfetta imparzialita ; e quanto agli

altri tre, risguardanti 1'accordo dell' Italia coll' Austria, lo sgombero del

Frances! da Roma, e la conciliazione col Papato, torno a rifriggere le cose

entp yolte rifritte, quando il Cavour da Torino ed il Thouyeriel da Parigi
se 1' intendeyano per preparare I'opinione pubblica a compiere i disegni
della riyoluzione, coronando le vittorie di Solfcrino e di Castelfidardo con
ridurre il Papa in condizione di cappellano di Vittorio Emmanuele II.

Laonde sono le stesse promesse di guarentigic, sonle stesse
dichiarazip-

ni dell' inesorabile riecessita che Venezia torni all' Italia
;
che T Austria

guadagnera a
rinunziaryi ;

che il Papa ,
cedendo Roma al nuovp Regno,

si vantaggera di potesta spirituale, e simili sciocchezze
,

di cui non im-

porta far menzione. La conclusione eche F Italia fara il possibile, quando
le si porga il destro, per rubare Venezia all' Austria, e che spera dalla

Francia il dono di Roma
;
ed intanto ne accetta i buoni ufficii, chiedendo

solo che i Francesi sgombrinp spontanei dalla futura Capitale d'ltalia, fi-

dandosi della lealta dell' Italia in mantenere le sue promesse, e
rassq-

dando il principio di non intervento. Npn bisogna dimenticare che il

Yisconti-Venosta nel 18ol stampava in
Milanq

le seguenti parole: E ne-

cessario scrutare col ferro e col fuoco nei -prpfondi penetrali del vecchio

principio, di opporre il popolo alia Monarchia ,
la ragione umana alia ri-

Telazione cattolica... Abbasso la monarchia, abbasso il Papato I Que-
ste sue parole furono ristampate sotto i suoi occhi, nel 1863, dall' Unita

Italiana, agli 11 d'Aprile, n.' 101; ed il sig. Ministro non pote negarle.
Or andate e fidatevi alle guarentigie ch' egli offre per 1' mdipendenza
del Papato. La risposta di Napoleone III a questo dispaccio dovetle es-

sere fatta dal Drouyn de Lhuys al Nigra ;
ma il non sapersene nulla di

positivo, da luogo a credere che non fosse molto favoreyole. La Francia

poi, rappresentata dal Corpo legislative, ne diede una molto esplicita, co-

me vedremo a sup luogo, per cui i settarii d'ogni colore proclamano, che

il piu grande amico che abbia in Francia 1'Italia, e Napoleone III.

Cpmmentando questo bel portato dell'ex-mazzinianp Visconti-Venpsta,

YOpinione (N. 20) pronunzio che la rivpluzione italiana, la sua unitica-

zione sotto lo scettro costituzionale di Vittorio Emmanuele II, e una pro-
messa di tranquillita e liberta per 1' Italia, di equilibrip, d' ordine e di

pace in Europa. La cosa ya pe'suoi piedi. Quando tutti i settarii si son.



CONTEMPORANEA 193

messi tra loro d'accordo r
- e si son fatti padroni della cosa pubblica, e

cbiaro clie non sono piu da temcre no congiure .ne rivoluzioni. Cosi ap-

punlo se, per ipotesi, i ladri riuscissero a stringers! in societa ben orga-
nizzata , ed a mettere

tuttp
in propria borsa quel che spetta agli onesti

cittadini, e chiaro che quest! non avrebbero piu da temer furti , perche
non ayrebbero piu di che esserederubati. Laonde codeste gaglioffaggini
del Visconti-Venosta e de' suoi comentatori mossero il buon umore al

Times
, che con sarcasmo pungentissimo ne fece una ridicola caricatura.

Di che
YOpinione

del 21 Gennaio, facendola magnanimacoiriferirequel- .

I'articolo uel satirico inglese , non si tenne dal confessare che la forma
del Timifs e ironica anziche no

,
ed il sarcasmo non vi e risparmiato. E

dovevarao bene aspettarcelo. Ene dice il perche, notando come Fltalia

si fonda sulla nazionalitd ed 11 non intervento; e questi, che per 1' Italia

sono principii sacri', per 1' In^hilterra sono parole yuote d' ogni sensp ,

non conoscendo essa altra politica che la inspirata dall' utile suo proprio.
Oh vedete disinteresse spartano de' ristauratori d' Italia! Le annessioni

furono. un sacrifizio per loro ! II furto delle proorieta, eziandio private ,

di cinque Soyrani, onde s'ingrassano certi cotali che ppc'anzi non sapea-
no dove pigliare di che sfamarsl

, quest'q
fu tratto di pura geaerosita !

Vili ed impostori 1 E con questa razza di gente si osa pretendere che il

Papa scenda a patti ,
mettendosi alia merce delle loro promesse e gua-

rentigie?,
7. Ma oltre al chiedere supplichevolmente a Napoleone III ch' ei si

faccia traditore del Papa , consegnando Roma alia riyoluzione italiana, il

Governo di Torino adocchia la propizia opportunity di qualche sconvolgi-
mento europeo, per yenirne a capo con altri mezzi. E questo sconvolgi-
mento fu sul puntp di accadere, se non iscoprivasi la nuova congiura, per
la quale quattro sicarii italiani doveano, dicesi, con bombe e con pugnali,
tconcar la vita a Napoleone III. Quando il processo di costoro sara fatto

in Parigij noi ne daremo conto ; poca essendo la Hducia che noi abbiamo
nelle narrazioni fin qui spacciate

dai diarii, anche ufficiosi. Solo vogliamo
per ora

porre in nota
cip

che accadde nella Camera dei Deputati di Tp-
lino, alii 23 Gennaio. Fin dal 19 il Crispi avea interrogate il Pisanelli ,

perche il Greco
,
uno di quei quattro sicarii

,
non fosse stato processato

per un misfatto commesso a Varese nel passato Ottobre. Alii 23 il Pisa-

nelli credette di sbrigarsene col rispondere che il Greco
, dopo. commesso

quel misfatto, si era allonlanato da Varese, epercio non era stato arresta-

to
;
ma che si era avviato un processo contro lui. Non e vero ! replico

in sentenza il
Crispi.

11 misfatto fu commesso alii 19 Ottobre, ed il Greco

rimase in Varese tino alii 27 libero e sicuro, benche il
p'elittp

fosse pub-
blico

; anzi dal Questore di Torino fu scritto cola che si lasciasse stare
,

perche era upmo noto, ed avea facolta di
portare

armi insidiose. II che

val
guanto dire che costui era un agente della Polizia. Or bene il Greco

entro in Francia
,
e fu prontissimo in accusare il partito (T azione, come

se questo fosse autore,ed egli, co'suoi compagni, esecutore del meditato

assassinio
;

il processo poi non fu avviato che alii 5 Gennaio ,
cioe due

giorni dopo che il Greco gia sapeasi carcerato in Parigi. Di qui ,
senza

che il Crispi lo dicesse chiaro, inferivasi che il Greco fosse provocatore e

spia, al tempo stesso, di
quel disegno, a servigio del Governo di Torino

e per deprimere, infamanaolo, il partito (Tazione-. II Minghetti slsdegn6
di queste insinuazioni, e giur6 per tutti gli Dei dell' Olimpo, che il Go-
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verno (quello stesso Governo che paga una pensione ai parent! del regi-
cida Agesilao Milano

)
e incapace di si nero machiavellismo. II Crispi

insistette perche dunque si procedesse ad una inquisizione dal Parlamen-
to stesso

;
ma i Ministri si, guardarono bene dal contentarsene ,

e dalla

Camera fecero dire di no. E sperabile che la verita debba venire in chiaro

nel giudizio pubblico de' sicarii in Parigi. Chi vuole averne qualche con-

tezza, legga gli Atti ufficiali della Camera dei Deputati del 23 Gennaio.
8. Intanto il Mazzini, denunziato dal Greco e da'suoi complici, come

ordinatore dell' attentato, scrisse al Daily Telegraph una lettera, riferita

dal Diritto di Torino N. 17, e di cui il Times si dichiaro pienamente sa-

tisfatto. In essa il caporione de' settarii piu intemperanti d' Italia nego
riciso quanto erasi spacciato dalla Gazette des Tribunauv di Parigi ,

e

sacramento di non aver mai dato a chicchessia incarico o d' uccider Na-

poleone III, o bombe e stiletti
,
o denaro a tal fine

,
ne scritto lettere al

Greco, ne conosciuto i tre complici di esso
, per nome Trabucco

, Impe-
ratori e Saglio. II Morning Postf accetto questa dichiarazione come verita

di Vangelo ;
e questo si capisce da parte d'un giornale che e il portavoce

di Lord Palmerston, cioe del protettore generoso del Mazzini, conosciuto

da tulta Europa sotto nome di Lord brulotto , per la cura da lui avuta di

attizzare ognora gl'incendii rivpluziommi sul continente.

Ma non cosi credette ii Mazzini di dover smentire una sua Circolare ,

stampata anche dalla Nazione di Firenze
, N. 27, e spedita nel passato

Dicembre
;
con la quale invito gl' Italian! a contribuire per la somma di

50,000 lire
, per via di 500 cartelle d;> Lire 100 , con che provvedere

armi da spedirsi nel Veneto
,
dove i patrioti si dicono da lui pronti a

sollevarsi, ma coslretti alia quiete per difclto d'armi. Furono dal Mazzini

deputati, a raccogiiere quesia somma, il famigerato Giovanni Grillenzoni

in Lugano, ed in Milano il Direttore dell' Unita Italiana.

Da parte sua il Diritlo di Torino, per aiutare la barca, stampp alii 25
Gennaio un bando del Comitato d1

azione
,
che ordina ai giovani veneti

di star pronti al primo cenno
;
ma li esorta a non uscir dalla patria ,

do-

vendo essi f

n

ar quivi la parte dell' avanguardia dell'
esercitp

redentore ,

quaudo al contrar'io, uscendone, sarebbero sequestrati nella riserva. Dun-

que restino per amiarsi
, studiare i punti deboli del nemico nella loro

zona
;

ail'ratellarsi col popolo; preparare i migliori modi d'otTesa pel mo-
inento supremo; aspettarlo; cautamente operare ,

certi che , per opera
del Comitato, 1'azione di tutti questi nuclei sara coordinatain un subito.))

9. La rivoluzione pertanto prepara armi
,

e braccia da maneggiarle,
facendo

arrplamenti
clandestini in quasi tutte le citta d' Italia, pel mo-

menlo in cui si potra prorompere in aperte violenze, avendone licenza

da Parigi. Intanto non si discontinua il lavorio sacrilege ed immorale di

malvagi preti ed apostati, per mettere a servigio della rivoluzione le

sembianze del cattolicismo. Si clovea tenere ad Asola una conventicola

di preti liberall, a cio conyocati dall'infelice presbitero Passaglia, onde

discutere fra loro il da farsi per coordinare con la loro politica le cose re-

ligiose. Dovea servire di pretesto a cio il cpndursi cola il Passaglia, per
invito di quell' Arciprete, a recitarvi certi discorsi o panegirici. Intornp
a che non vogliamo aggiungere altro del nostro, bastandoci riferire cio

che leggesi nell' Osservatore Cattolico di Milano ,
del 23 Gennaio 1864.

Ci perviene dalla diocesi di Mantova la bella Circolare, che 1' Illnio e

Rino Mons. Corti diramo, affine d'impedire la predicazione e le combric-
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cole del Passaglia ad Asola. Essa e data dalla sua yilleggiatura posta
nello Stato noslro, forse perche ivi seppe il fattocbesi tentava, forse per
la pronta dill'usione della lettera ai luoghi interessati

, e forse per far co-

noscere che e Vescovo e non teme le ire passagliane. Noi la riproducia-
mo qui testualmente :

N. 18 P. V. Molto Rdo signor Arciprete. S. Michele in Bosco, 18
Gennaio 1864.

E a nostra cognizione ,
che il sig. Abate Passaglia abbia assunto

1'impegno della predicaziqne
solita farsi in Asola per la festa di S. Gio-

Yanni Crisostomo
,
e che inlende inoltre di tenere alcune conferenze , a

cui sargbbero invitati i Sacerdoti della nostra e di altre Diocesi
,
onde

trattare della cpndotta
da seguirsi in linea religiosa e nazionale.

Mentre noi, in osservanza al
npstro dovere, ordiniamo al Reveren?

do Monsignor Arciprete di Asola d' interdire la predicazione al suaccen-

nalo Oratore, ci troviamo in dovere di proibire, e proibiamo in \iriu di

santa obbedienza a tutt' i Sacerdoti e Cherici a noi soggetti, 1'intervento

a sillatte conferenze, qualunque possa essere 1'oggetto, qualunque il tem-

po, ii luogo in cui piacesse al signor Abate Passaglia, od a qualsiasi al-

tro Sacerdote si diocesano che esterno, di tenere simili adunanze. La ri-

yerenza amorosa, con cui il dilettissimo riostro Clero ha in ogni inconlro

trattata la nostra persona ed accolta la nostra parola ,
ci assicura della

piena sua docilita in si grave circostanza
,
e ci dispensa dal doloroso bi-

sogno di porgli innanzi cio che i sacri Ganoni disporrebbero a punizione
degli inobbedienti.

El!a
?
M. R. sig. Arciprete, e pregata di apporre la sua firma alia pre-

sente, di mostrarla a tutti i Sacerdoti suoi Parrochiani, e, ritiratene le

firme rispettive, di rimetterla tosto al suo Vicario Foraneo, incaricato di

trasmetterla cosi tirmata a noi. E pregato il M. R. signor Vicario Foraneo
a dar pronto e sicuro ricapito delle lettere unite ai singoli Parrochi del

Yicarialo, con tali cautele che possa esservi certezza della consegna a\-
venuta in tempo debito. Avutele di ritorno

cqlle prescritte firme, avra la

compiacenza di ritornarle all
1

Ordinariato. Firmato GIOVANNI Vescovo.

Sappiamo, aggiunge VOsservatore, che ad Asola la condotta di quel
Mons.

Arciprete gli procaccio il disprezzo di tutti.

10. La via della scisma e dell'apostasia e mqlto lubrica, e la superbia
e sempre intesa a rendere piu funesto lo sdrucciolo, a chi vi mette sopra
il piede. 11 miserq preteMqngini, dicui abbiamo accennato (a pag. 104)
la pena incorsa di scomunicamaggipre, per sentenza della santa Inquisi-
zioneche lo dichiaro scomunicato ^vitando, non pure non tenne conto ve-
runo delle censure terribili ond'era colpito, ma s'induro viepeggio nella

sua protervia. Difatto scrisse alia Gazzetta di Torino del 2 Gennaio, che

egli e '< convintq di non aver punto offeso il domma e la morale catto-

lica ne' suoi scritti politico-morali ;
ed avendo piu volte dichiardto con

la pubblica stampa, chesemai, senza volerlo, avesse offeso o 1' uno o

1'altra, era pronto a ritrattare (come lo e ancora presentemente), e chiaro

che la scomunica a lui fulminata riguarda solamente le opinioni politiche.
Percio dichiara che la considera come non avvenuta, e che, appoggiato
alle leggi protettrici del diritto e della giustizia, intende di

cpntinuare
neU'esercizio del sup ministero parrocchiale, per quanto la sua eta e le sue

forze glielo consentiranno. Ogebbio ,
il 1." Gennaio 1864. Parroco Pietro

Mongini.
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Cosi questo misero, postergandp i
dqveri impostigli dalla speciale ob-

bedienza giurata alia Chiesa, erigendosi giudice nella causa in cui e reo,

anteponendo la sua opinione alia sentenza del supremo tribunale compe-
tente, parla da ipocrita giansenista , professandosi pronto ad una ritrat-

tazione ch'egli rifiuto con ostinazione diabolica, e persiste nel sacrilego
abuso del sacro carattere, e nell' esercizio di minister! da cui e interdetto.

Questo sciagurato cresce in baldanza pel manifesto favore, coil che lo

sostiene il Governo ed il Pisanelli. Difatto, rimeritato della sua ribellione

alia Chiesa con la decorazione de' SS. Maurizio e Lazzaro, il Mongini ne
riceve anche il favore di poter gustare il nettare della yendetta, si gradita

a'superbi, vedendo gittato in carcere il parroco di Cannero, Rev. Fran-

cesco Bianchi,per avere, alii 24 Decembre, ammoniti priyatamente alcu-

ni suoi parroccniani che il Mongini, la cui parrocchia e yicina alia sua, era

scomunicato vitando; e che percio npn doveano piu andare ad ascoltarne

la messa, le dottrine e le prediche, ne a confessarsi da lui. Questo ammo-'
nimento, che riguarda una regola di coscienza strettamcntc obbligatoria,
fu giudicato un delitto, anzi qualificato per tentativo di

solleyare
la sci-

sma in Ogebbio e nei paesi yicini, con grave danno della religione e della

patria ;
e percio il Fisco mando ad arrestare il parroco Bianchi.

La consorteria scismatica di Torino bandi con gran lode, ne' suoi gior-

nali, questa impresa del Governo, che e tutto zelo, come ognun sa, per

impedire la scisma! II Mongini pero non istette pago a questo, e promos-
se contro 1' Unita Cattolica un processo innanzi al tribunale di Torino ,

sotto accusa di diffamazione e d' ingiuria pubblica, per ayer ristampato
la sentenza emanala contro il Mongini dalla santa Inquisiziqne ,

e che,

pubblicata dal Giornale di Roma del 19 Dicembre *, fu trasciitta da tanti

altri giornali nostrani estranieri. Siamo lietissimi, dicono i compilatori

deiri7m^che il prirno processo -citqcchi per la stampad'im decreto del-

la S. Romana ed Universale
Inquisizione. Sono processi che onorano chi

li sostiene, e danneggiano chi li promoye.

II.

COSE STRANIERE.

ALEMAGXA E DAMM\RC\ 1. Atti de' Commissarii fedei-ali neH'Holstein 2.

jSuovo Ministero in Danimarca; baudo del re Cristiano IX 3. Carteg-
gio fra il Duca d'Augristembeurg e Napoleone III i.Tflicii di media-
zione dell' Inghilterra; dispacclo di Lord Russell

; liti^lo dell'ambasciado-
re inglese col .sig. De Eeust, ministro di Sassonia 5. Proposte della Ba-

viera, dell'Austria e della Prussia alia Dieta; contrast! nella Dieta 6.

Risoluzione ed alleanza dell'Austria e della Prussia; opposizione degli
Stati minor! 7. Circolare del Ministro degli affari stranieri di Francia per
gli Stati secondarii d' Alemagna 8. Proposte di componimento, sugge-
rite dall'

Inghilterra^fatte
dalla Danimarca, reielte dalle grandi Potenze

germaniche 9. Intimazione degli alleati alia Danimarca; risposta falta

da Copenhagen 10. Le truppe austroprussiane invadono lo.Shleswig;
primi fatli d'arme ; ritirata de'Danesi.

1. La quistione che, da oltre a dieci anni
,

si veniva sempre piu rinfo-

cando, al soffio dei principii di nazionalita, dalla democrazia alemanna,

\ Per isbaglio tipografico ,
in questo Volume, a pag. -104

}
fu stampato |j inyece di 19

Dicembre.
i;

-
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contro la Danimarca pei Ducati di Shleswig, Ilolstein e Lauembourg,
ebbe ,

come narrammo
,

il tracollo per la morte del re Federicp VII, per
la promulgazione della nuova Costituzione, e per le pretension! messe in

carapo dal Duca d'Augustembourg, spalleggiato dalla Sassoiiia, dalla Ba-

yiera, da piu altri Stati minori, e dal Nationalverein. Ma ne consegui

pure che la Germania, prima tormentata dalla riyalita fra 1*Austria e la

Prussia, e dalle agitazioni settarie contro tutte le Corone, ora Tide cre-

scere anche piu le sue scissure, come apparira dai fatti che prendiamo
ad accennare breyeroente.

L' esecuzione federale, decretata dalla Dieta, non pregiudicaya puntq
i diritti del re Cristiano IX sopra i Ducati, ed avea solo per iscopo di

esigere la rivocazione della Costituzione, pubblicata nel passato Npvem-
bre, come offensiva dei diritti della Germania. Ma il Nationalverein non
Tolle perdere si bella opportunita. Appena i Sassoni, comandati dal Ge-
nerale Hake, ebbero occupatoTHolstein, si venne percip ad atti fqrmali
di riconoscimento del Duca d'Augustembourg, che nomino suoi Ministri

e
rappreseritanti , pubblico bandi

, assunse titoli , ricevette giuramenti ,
e

spiego bandiere. Municipii ed adunanze popolari lo sostennero. Di che
forte si dolse.ro, in un bando, pubblicato ad Altona il 26 Decembre, i

Commissarii federali
, lamentandosi per le deplorabili perturbazioni

deH'ordine e della tranquillita pubblica. Non solamente si proclamo in As-
semblee il Principe Feaerico di Augustembourg, come duca di

Hojstein,
inyece di aspettare la decisione delralta Dieta germanica ;

ma si yiolaro-

no colpeyolmente le leggi del paese, e si vollero persino impedire nelle

loro funzioni le autorita coslituite legalmente e poste sotto la nostra pro-
tezionc, e

pregiudicare
le nostre risoluzioni concernenti la reyoca degl' im-

piegati ,
che non godono della fiducia del paese , allontanandpli in modo

yiolento. Quantunque noi non dobbiamo opporci a manifestazioni di de-
yozione ed amore per la casa di Augustembourg, finche queste non yan-
no troppo in la, e rimangonq nei limiti legali : non possiamo tollerare in

uisa yeruna eccessi minacciosi di questa specie, diretti contro 1'autorita

ella Dieta germanica e le persone di ufficiali isolati ,
e crediamo nostrq

debitp
il
preyenire, con tutta 1' efficacia delle leggi, il rinnovamento di

simili disordini e far punire i colpeyoli secondo le leggi. Ma queste le

furono parole gittate al yento ,
come yedremo. Intanto dai Commissarii

alii 9 Gennaio fu costituita una Reggenza ducale , composta d'un presi-
dente e cinque membri, la cjuale entro in ufficio alii 12 dello stesso mese.

2. Da parte sua il re Cristiano IX
(
che

,
come si disse ,

fu incorag-
giato alia resislenza da'consigli del Generale Fleury, Aiutante di campo
di Napoleone III

, spedito a Copenhagen per complimentare il Re del

suo
avvenimentq al trono), yeduto il niun effetto prodotto dalla Nota

diretta alii 19 Dicembre all'Austria, alia Prussia, alia Sassonia ed al-

1'Annoyer, per protestarsi contro la decretata esecuzione federale, da lui

guardata come illegittima e di niun yalore, doyette accettare le dimis-
sioni del Mipistero, preseduto dal sig. Hall, e cercare nupyi Consiglieri

risponsabili; di che non yenne a capo se non sui primi giorni del Gen-

i\aio, quandp
il yescovo luterano Monrad riesci a troyar colleghi , rite-

nendo per se la presidenza del Ministero. Allora il Re ,
sotto il 5 Gen-

naio, mando un bando all'esercito per accenderlo a far supreme proye
Serie Y, vol. IX, fasc. 334. 32 13 Febbraro 1864.
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di valore in difesa della patria, a cui tutto si dee sacriticare, raccoman-
dando 1'abnegazione e la disciplina. .

3. II Duca d'Augustembourg dal canto suo pubblic6 altri band! ai
popoli,

dichiarando che, per suo avviso, 1'esecuzione federale era oggimai senza

scopo, sperando che la Dieta riguarderebbe come cessati i mo'tivi cheTin-
dussero a spedir commissarii nei Ducati ; appunto come se quest! gia fps-
sero, aon pure staccati dalla Danimarea, ma interamente sotto la pacitica
sua dominazione

; cionondimeno, con mostra di magnanimita,-esortava
tutti a rispettare ramministrazione federale, ed evitare ogni conflitto. Ne
minor sicurta avea mostrato in una

prplissa
lettera del 7 Dicembre a Na-

poleone III, in cui gli esponeva i titoli de'supi diritti, ne invocava il pa-
trocinio, gli ricordava beneyole parole avute in Francia, e si riprometteva
che I'lmperatore nou respingerebbe una rivendicazione di diritto, la cui

legittimita non potrebbe essere messa in dubbio. Ma Napoleone III gli

rispose con brevita
,

alii 10 delio stesso mese
,
tenendosi in bilico

,
mo-

strandosi molto benevolo, riconoscendo diritti e torti ad ambedue le par-
ti contendenti, alia Germania cioe ed alia Danimarca

, deplorandp che a-

mepdue avesserp commesso errori
,
e facendo

yoti perche il litigio finis-

se in modo, che il sentimento nazionale ed i diritti dinastici fossero egual-
mente paghi. Non una sillaba usci dalla penna napoleonica ,

la quale sa-

pesse d'altro che di compliraenti, od implicasse una promessa.
4. AH' Inghilterra coceva assai di veder sorgere questa fiammella di

guerra, ch' ella temea potesse allargarsi a maggior yampa ; percio
essa

avea fatto consegnare alia Dieta di Francfort una nota, in termini che sa-

peano di minaccia, dicendo: II sottoscritto (A. Malet) ha mandate di no-

tare, che gravi cpmplicazioni nascerebbero, ove 1'Assemblea federale, per
alcun tratio precipitoso, tenesse una condotta opposta al trattato di Lon-
dra. II sottoscritto e inoltre incaricato di dichiarare a S. E. il presidente
dell' Assemblea federale, che il Governo di S. M. britannica e pronto a

discutere quelTargomento in una conferenza, che polrebbe aver luogo in

qualunque sito fosse stabilito
,
ed a cui potrebbero prender parte i sotto-

scrktori del trattato di Londra , ed un rappresentante della Confederazio-
ne Germanica. Gosi alii 4 del Gennaio.

La Dieta si senti tratitta da questo tono altiero e minaccioso
;
e rispo-

se dignitosamente con un ritiuto di perniettere, che Potenze straniere si

mescplassero di cosa spettante un litigio fra le Potenze germaniche, mem-
bri d'una Confederazione, e vincolate da obbligazioni reciproche, di cui si

esigeva 1' adempimento. Pertanto la proposta di tali conferenze, fredda-

mente ricevuta a Parigi ,
con ripicco manifesto al ritiuto dato poco pri-

nia dal Russell rispetto al Congresso europeo, disegnato da Napoleone III,

non incontro miglioreaccoglienza a Francoforte; benche Lord Russell, con

dispaccio del 31 Dicembre, pubblicato a mezzo Gennaio dall'^wrope,
aves-

se fatto tutti
gli

sforzi per riuscirvi, narrando gl' impegni fatti presso Cri-

stiano IX afline di piegarlo a rispettare i trattati del 1852, disaminando

le/agioni della Danimarca e della Germania, e conchiuden<}p
con dire :

E indifferente che il tale o tale altro Principe regni sulla Danimarca, che

questi sia il Duca di Gluksbourg od il Duca d'Augustembourg: ma inj-

pprta che la fede dei trattati sia mantenuta
,
che il diritto ed il possesso

siano
rispettati, e che le fiamme della guerra non si estendano per consu-

mare 1'Europa intera, a proposito d'una quistione, che puo essere per via

pacifica trattata e risoluta.



CONTEMPORANEA

Che tenerezza pel rispetto de' trattati ! E
proprio

edificante questo lin-

guaggio in bocca a' capi di quel Governo, che, soffiando I' incendio rivo-

Juzionario in
tuttp

il continente europep, promosse ognora la violazione

di tutti i diritli, di tutti i trattati vigenti, e fu cosi pronto ad approvarele
rivolture italiane, e la

prepptenza
con cui fu laceralo il trattato di Zurigo

il giorno stesso nel quale fu raliticato ! Percio la Diela non bado a tali

ciance e tiro innanzi senza fame casp.
Volendo in qualche modo creare impacci, il sig. Murray rappresen-

lante inglese presso la Sassonia, scrisse richiami al sig. De Beust, accu-

sando le truppe sasspni
di gravi abusi e di violenze commesse nell' Hoi-

stein. 11 De Beust gli rispose secco secco, rivendicandp 1'onore di quelle

milizie, disdegnando di ribattere quelle imputazioni, e rimandando il Mur-

ray a porgere sue lagnanze alia Dieta, se le credeva fondate, perche sola

la "Dieta era compefente a riceverle. II diverbio si continue con ricam-

Lio di note piuttosto acerbe
;
ma alia perfine 1' inglese dovette mettere le

trombe nel sacco, e contentarsi di qualche parola cortese in cambio delle

pretesesatisfazioni.
5. Intantonella Dieta stessa v'erano stiracchiamenti e contrast]' non leg-

gieri. L'Austria e la Prussia yedeano di mal animo il dimenarsi dell'Au-

guslembourg, che le melteva in grande impaccio; in quanto esse, per una

parte, dai trattati del 1852 si sentivano yincolate a riconoscere Cristia-

no IX, ed escludere il suo compelitore ;
e per 1'altra questi, sorretto dal

Nationalverein, gia la trinciava da Spvrano, ne gli si potea metier freno

senza incorrere le ire della democrazia. Percio il Presidente della Dieta,
Barone Kubek, rappresentante dell'Austria, propose che I'Augustembourg
fosse invitato ad uscire dall'Holstein; ma pe'suffragi della Baviera, della

Sassonia, del Wiirtemberg e del massimo numero degli altri Stati, tal pro-

posta fu respinta. Anzi il rappresentante della Baviera, nella tornata del

23 Dicembre, avea proposto che si dichiarasse non obbligatorio per la

CpnCederazione il trattato del 1852, e percio nel piu breve termine si esa-

minasse profondamente la quistione della successione nei Ducati
,
e il Comi-

tato a cio delegate ne riferisse all'Assemblea. Cresceva
cpsi 1'opposizione

degli Stati secondarii contro 1' Austria e la Prussia, a cui per giunta toc-

cava di lottare in Vienna ed a
Berlinp, contro le insrstenze arrogant! dei

membri del Nationals erein, investiti de' privilegi de' Deputati ;
i quali

volevano ad ogni patto, che si procedesse in forma da non curare i trattati

del 1852, per annettere alia Germania, con distacco assoluto dalla Dani-

marca, i Ducati che sono il porno della discordia. Di che, in massima par-
le, recasi da tutti la colpa a Lord Russell, il quale con altiere parole, in

una circolare del
H^Decemhre, avea imposto a' Ministri britannici di ta-

gliar corto e rompere a mezzo ogni discorso co' Ministri alemanni, qua-
lora questi mostrassero di voler proporre qualche dubbio sopra il valore
dei trattati conchiusi nelle Copferenze del 1852 in Londra; il che va ben
chiarito nel Memorial Diplomatique del 10 Gennaio.

L'irritazione delle Potenze tedesche, per questo fare del Russell , era
accresciuta dal sentimento della propria dignita , offesa dalle aspre inge-
renze inglesi, e si manifestava con ricisi ritiuti di venire ad altro accordo
con la Danimarca

, salvo che questa si
spttomettesse a rivocare la mal-

augurata Coslituzione
,
ed a lasciar disaminare e risolvere dalla Dieta la

quistione della successione al Trono. Nella prima di queste domande tutti

erano d' accordo
;
ma rispetto alia seconda

,
1' Austria e la Prussia

,
che
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avean riconosciuto d' essere vincolate dai.trattati del 1852
,

si sentivano
tra 1'incudineed il martello, premendole da una parte 1' Inghilterra, dal-

1'altra Tesaltamento de' Tedeschi. Ad uscire di questo pecoreccio ,
1' Au-

stria e la Prussia proposero alia Dieta, alii 14 Gennaio, che si intimasse

alja
Danimarca di adempire a' suoi doyeri verso la Confederazione ,

al-

trimenti si occuperebbe e si terrebbe in pegno anche lo Shleswig. La
Baviera, la Sassonia ed il WUrtemberg capirono, che questo era uno sne-

diente onde impedire a'corpi franchi di radunarsi, come gia avean coinin-

ciato, per fare un'annessione e promuovere la causa dell'Augustembourg ;

nel qual sospetto si confermarono quano" ebbero penetrato ,
che le due

maggiori Potenze intendevano di compiere quella occupazione con le

proprie truppe. Laonde tal proposta fu assentita da soli cinque Stati ,

cioe dalla Prussia , dall' Austria, dal Mecklembourg ,
dall' Assia e dalla

decimasesta Curia; gli altri furono contrarii, e tutt'al piu si proferirono a

consentire, quando lo Shleswig dovesse essere occupato dalle loro trup-

pe ,
ad esclusione dell' Austria e della Prussia. Queste credettero di non

dover dare addietro, per non correre il rischio di perdere ogni primato
in Alemagna ,

e per giunta di essere trascinate a farsi esecutrici del dise-

gni del Nationalverein, di cui ben sentono il pericolo.
$. Fu pertanto stipulate fra i Governi delle due grandi Potenze ger-

manrche che, malgrado dell'opposizione degli Stati minori, ove la Dani-
marca non cedesse, si occuperebbe con esercito austro-prussiano lo

Shleswig, dichiarando all'Europa cbe cio faceasi, non per animo di smeni-

brare la Monarchia danese, ma per costringerne ilGoverno ad adempiere
i suoi doveri. II che yenuto a notizia degli Stati minori , esacerbo gli

sdegni e crebbe le gelosie gia troppo we; e s'ando tant'oltre in questo,
che si tratto perfmo d' opporsi con la forza dell' armi al passaggio delle

truppe austro-prussiane. Dal quale disegno pero si distolsero anche i piu
caldi

, quand' ebbero ricevuto da Vienna e da Berlino soddisfacenti spie-

gazioni sopra 1'intento di quella occupazione.
7. Ma con questo le due Potenze

, operando non come membri della

Dieta, poiche anzi procedevauo contro il voto della Dieta, ma come Po-
tenze mallevadrici del trattato del 185-2 da esse firmato ,

davano pieno
diritto all'Inghilterra, alia Francia, alia Russia ed alia Svezia di mesco-
larsenc egualmente e per gli stessi motivi. Questo pericolo in parte si

scanso pel contegno della Francia, che non aderi alle proposte inglesi
di entrare in nuove Conferenze a tal proposito, se non sotto condizione

del pieno assenso della Dieta germanica ,
dovendosi evitare ogni con-

flitto con questa ;
come apparisce da una Circolare del Drouyn de Lhuys

scritta 1'8 Gennaio a' rappresentanti francesi presso^gli Stati secondarii

d'Alemagna, riferita nel Memorial diplomatique del' 17. II Drouyn si mo-
stro persuaso che la Dieta non avesse ratificato col suo yoto esphcito i

trattati del 1852; ma riconobbe che questi gia erano annientati da' fatti.

Percio non credea la Francia di dover accettare le Conferenze proposte
dall' Inghilterra, se prima la Dieta non consentisse a parteciparvi.

Di che

volea essere informato con la necessaria esattezza.

8. Mentre cosi la Francia indagava le condizioni propizie
od avverse

alle proposte conferenze, il Gabinetto di Londra ,
sollecito di far presto,

consiglio la Danimarca a chiedere, che invece il litigio si deferisse ad una

mediazione della Francia
,
dell' Inghilterra, della Russia e della Svezia.

II che evidentemente procedeva dalla brama di involgere in praliche di-
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rette queste quattro Potenze
,
e cosi con Y autorita loro costringere la

Germania a sraettere alquanto delle sue. pretension! ,
e la Danimarca a

piegare verso un componimento circa la Coslituziqne. Ma i Austria e la

Prussia risposero che
,
a preferenza d'una mediaziqne, avrebbero amato

meglio di
partedpare

ad una conferenza da tenersi in Parigi ;
e per le-

vare alle altre Potenze, che avean sbttoscritto i trattati del 1852, il so-

spetto che si volesserp troncare con la'forza ad un tempo le due quistioni,

della successione e della Costituzione ,
risolvettero di rimuovere da ogni

ingerenza, quanto alia prima,
la Dieta, pccupando lo Shleswig con le

proprie truppe ;
e di togliere cosi all'Augustembourg Y agio di penetrarvi

con i corpi-frauchi od organizzarvi un simulacro di proprio suo goyerno,
Percio la divisata mediazione ando fallita. La Dieta dal canto suo incari-

co il Ministro di Baviera a Francfort, signor Von der Pfordten, di .studiare

la quistione della successione, e riferire sopra cli essa, per quindi fermare

le risoluzioni opportune. II che era quanto riafferrare quell' ingerenza
che le si voleva tqgliere per indiretto

,
e di cui ella si credeya in pien

diritto , trattandosi d'uno Stato federate.

9. Tuttavolta 1' Austria e la Prussia non indugiarono un momento; e

subito dopo il yoto dato dalla Dieta, alii 14 Gennaio, per cui si escludeva
la proposta loro d' incaricarsi di occupare lo Shleswig, con dispaccio
collettivo del 16, niandarono intimare alia Danimarca, che dovesse, nel

termine di 48 ore, abrogare la Costituzione del Nqvembre; altrimenti i

loro ambasciadori abbandonerebbero Copenhagen, ed a. questo terrebbero

dietro altri proYvedimenti. II Gabinetto danese non .esito puntq a rispon-
dere che S. M. non potea procedere .all' abrogazione cbiestagli, senza la

sanzion^ del Risgraad (rappresentanza nazionale) che non era adunato;
ma che sarebbe disposta a

conyocare que*lo Corpo dello Stato, per a\
r
er-

ne Tavviso e la decisione, e cio. farebbe se s'indugiasse un sei settimane.

di tempo, quanto occorreva per quell' effetto. Al tempo stesso si volse il

Governo danese alle quattro Potenze non tedesche; le quali firmarono
il trattato di Londra, perche s' interponessero ad ottenere dall'Austria e
dalla Prussia il chiesto temporeggiamento.

L' Inghilterra difatto s' atfretto d' insistere a Parigi, a Stockolm ed a

Pietroburgo, afllnche si accogliesse una Conferenza, la qualcvietasseagli
Austro-prussiani il'Yalico dell' Eider. E fece per giunla bandire da'.suoi
diarii utficiosi, che, se un soldato tedesco pas^asse quel confine, 1'Ingliil-
terra

yi scorgerebbe poco meno che un casus- .belli, .e<\ impugnerebbe le

armi in difesa della Danimarca. Pure laFrancia, Ja Russia e la Svezia non
credettero di dover torre simili impegni, e vollero maturare le loro riso-

luzioui, credendo che si dovessero tentare altre vie. Ma, fatti cortese-
mente alcuni ufficii a Vienna ed a Berlino, per quell' intento, n'ebbero in

risposta che gia da died anni la Danimarca abusava della longanimita
della Germania, e che 1' indugiare non seryirebbe che ad aggravare le

condizioni presenti ;
tanto piu che le note

disposizipni del Risyraad non
lasciavano speranza di giungere al bramalo componimento. Quindi gli al-

leati tedeschi vennero a'fatti.

10. Le loro truppe si posero in marcia. La Sassonia nego il passo agli
Austriaci, che, per condursi a Berlino, dovettero passare dalla Sl.esia, con

allungamento di piu che 3,00 miglia di viaggio. L' imperatore Francesco

Giuseppe aringo le sue elette milizie al momento della partenza da Vien-

na, loro raccomando il buon accordo co' Prussiani, de' quali celebrd il



502 CRONACA

yalore e lodo altamente il comandante supremo, Maresciallo Wrangel, sot-

to cui dovean marciare anche gli Austriaci. Per ricambio di cortesia il re

Guglielmo I di Prussia ando ad accogliere gli Austriaci al loro arrivo a

Berlinp, loro'volse parole di affetto e di stima grandissima, e li fece ser-

vire di rinfreschi e regali. Di che 1' unione dei due eserciti
, format! di

50,000 fanti, otto reggimenti di cavalli, e cento cannoni, divenne schiet-

ta e cordiale, piu di quanto si potesse presumere fra antichi rivali di pre-
minenza. E mossero innanzi

,
entrando nell' Holstein, malgrado delle pro-

testazioni de' Commissarii federal!, e delle ripugnanze del Generale Sas-
sone Hake; ed

accpstaronsi all'Eicier.

Alii 30 Gennaio il Wrangel, capo della
1

spedizione, rnando intimare al

General Meza, comandante supremo de'Danesi, che dovesse immediata-
niente sgomberare dallo Shleswig ;

e gliene comunico i motivi, fondati sui

diritti della Germania. II Meza rispose la domane, che egli non era com-

petente a disaminare quelle ragioni, roa teneva ordine, e 1'eseguirebbe,
di difendere quel territorio a mano arrnata. Le ostilita cominciarouo it

1. Ft-bbraio.

I Prussiani, sotto la condotta del Principe Carlo, passarono 1' Eider, ed
investirono Eckernfoerde, d'onde i Danesi si ritirarono

;
raa restavano

nel porto'due loro navi a vappre da guerra, le quali a cannonate furono

costrette di uscirne. Gli Austriaci, comandati dal Gablenz, che gia sta-

yano presso Rendsbourg, vi girarono attorno, ed attaccarono le opere
esterne della fortezza de'la Corona, le quali ebbero dopo breve scaranmc-
cia e con poco danno.

Alii 2 di Febbraio i Prussian!, sulle 10 ore antimeridiane, s' incontra-

rono ne' Danesi, appostati tra Cosel e Meissund; e la battaglia, ingag-

giata snbito con grande impeto, si protrasse tino alle V /. pomeridiane,
senza vantaggio pei Prussian!, che anzi erano respinti; ma, dopo breve

sosta, ripigliatpsi
a cpmbattere con piu yiolenza, i Danesi dovettero pie-

gare e mettersi in ritirata; cadendo le opere esterne di Meissund in mano
a' Prussian!, e trincerandosi i Danesi a riparod'una testa di ponte. Mira-

yano con cio i Prussian! a tagliare al nemico le comunicazioni col Baltico,

ed a girargli al fianco, mentre gli Austriaci Y attaccherebbero al centro.

Difatto, mentre alii 3 tornavasi a conibattere presso Meissund tra Prus-

sian! e Danesi, gli Austriaci assalirono anch' essi le posture
nemiche a

Bustorf e Wedelspranm, di cui ebbero in loro
potere

i forti esterni. Cre-

scendo la difficolia della difesa, o per motivi tin qui non ben chiariti, il

Generale Meza si risolvette di abbandonare le posture ,
credute inespu-

gnabili, formate da triplice ordine di ridotti, fortezze e baluardi che, so-

pra una linea di 30 chilometri, rafforzano 1'antichissimo vallo che corre at-

traverso all' istrao, innanzi alia citta di Shleswig, e noto sotto nome di

Dannewerk ;
a cui facean schermo inoltre le paludi ed i laghi che, per

isventura de' Danesi
,
tornarono a gelare e rendere cosi men difficile il

passp a' Tedeschi.

Ritirandosi i Danesi verso Kappel e Flensburg ,
furono raggiunti dai

Prussian! presso la citta di Shleswig, dove ebbe luogo un aspro cora-

battimento, con la peggio di quelli. La commozione fu grandissima a

Copenhagen. Al Meza fu
tplto

il comando. Gli austro-prnssiani occupa-
rono il Dannewerk

,
di cui forse saran distratte le

forlificazipni.
Ma di

quest! ultimi fatti
,

noti solo per laconic! telegrammi , si sapra forse piii

tardi il vero da' document! ufficiali, e ne parleremo altra yolta.
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FHAJNCIA 1.
lllsposte

delle Polenze circa un Congresso ristretto in Parigi
2. Bilanclo deU'Impero francese pel 1865; quanto costa la pace armata
- 3. Decreto per la liberta de'Teatri 4. Relazione del Larrabure sopra
la domanda di credit! supplementarii 5. Schema d'mdirizzo del Corpo

legislativq; discussione generate; discorsi del Thiers Fdel Kerryer 6.

Modih'cazioni varie proposte pell'iudimzo; sono tutte rifiutate 7. Vo-
to della Camera circa lo sgpmbero delle truppe francesi da Roma ;

sma-
nie e confession! de'settarii italiani per tal voto 8. Parole di Napoleo-
ne III al Card, lionnechose 9. Risposta dell Imperatore all'mdirizzo

del Corpo legislativo.

1. 1 nostri lettori gia sanno come e perche andasse fallito il disegno di

Napoleone III
,
di accogliere a solenne e plenario Congresso in Parigi i

Sovrani
europei , pd almeno i loro rappresentauti , per dare pacitico as-

setto a tutte le quistioni, che presentemente minacciano di guerra e di

nuovi scompigli tuttaEuropa. Ne punto miglior risultato ottenne, quanto
a'falti, la propo ta reiterata dal Drouyn de Lhuys, col suo dispaccio dell' 8

Decembre, di tentare in un Congresso ristretto, cioe delle Potenze che

aveano accettato di partecipare a quel primo europeo, se mai venis'se

fatto di comporre, di mutuo accordo
,
almeno alcune di queste si paurose

controversie. II Moniteur, per quanto sappiamo , stette. mutolo circa le

risposte fatte dalle Potenze hrvitate.-Ma il Memorial diplomatique del 10

Gennaio pubblico, essere giunte a Parigi le risposte afl'ermative della Spa-
gna, del Portogallo, della Svezia e degli Stati secondarii dell'Alemagua.
Quella del Governo di Torino fu danoi riferita in questp stesso quaderno
apag. 492. Quanto alia Santa Sede, il citato periodico dice essere perve-
nuta cola, alii 6 Gennaio, e comunicata nello stesso giorno al Drouyn de

Lhuys, una risposta del Card. Antonelli
,
in questa sentenza : che il Som-

rao Pontetice, avendo gia manifestato espressamente la sua yolonterosa

premura nelTaccettare f'invito al Congresso ,
e dispostissimo a partecipa-

re alle Conferenze ristrette, proposte dal Ministro per gli atTari esterni di

Francia, all'intento di porsi d'accordo sopra un programma prelimina-
re. Che

tuttavplta
il Santo Padre spera, che il concorso delle Potenze

cattoliche a tali conferenze avra luogo per tale forma
,
che abbiasi la dq-

yuta guarentigia per gl'interessi della Chiesa, la cui efficace tutela di-

pende sopra ttutto da tale-cqncorso.

Dqpo cio non si fece piu parola di Congresso qualsiasi ,
se non a

maniera di recriminazione contro chi, rendendolo impossibile col suo ri-

fiuto o con le sue riserve , cosi fece lasciare 1' Europa nelle cpndizioni
critiche in cui versava. Ond' e da credere che per ora non vi si pen-
si piu.

2. Fu distribuito a' membri del Corpo legislativo, alii 23 Gennaio ,
il

disegno di legge pel preventive (budget) generale delle spese e delle

entrate pel 1865. Se ne ricava innanzi tratto che il deficit del Tesqrp,
che si viene aumentando da piu anni, salira alia somma di 971 inilio-

ne di franchi , quandp siano chiusi i conti pel 1863. Per giunta il de-

bito ondeggiante negli ultimi mesi del 1863 tocco la cifra di 950 miliq-
ni. Le spese qrdinarie pel 1865 sono calcolate in 1,797,265,790 franchi,
ossia in 21 milione di piu che nel 1864

;
le entrate poi sono presunte es*

sere di 1,799,801,062 franchi , con aumento di 19,313,076 sopra quelle
dell'anno precedente. Chi confrontera queste cifre di balzelli e di spese
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con quelle d'un secolo indietro, potra vedere quanto sia tornata proficua
alia borsa de' sudditi la istituzione de' nubvi ordini fondati sui principii
dell'89. Gran parte di queste grayezze ya dovuta alle ingentissime spe-
se richieste dal mantenimento dell'esercito.

Si sa che rimpvro e la pace. Ma questa pace sta sempre sull' armi
,
e

costa quanto una guerra, perche si VUQ! essere ognora in pronto a con-

durre qualsiasi anche grossissima guerra. Chi vuol vedere rappresenta-
to da eloquentissime cifre questo stato di cose, legga nel Memorial di-

plomatique , del 6 Dicembre 1863
, up ristretto degli studii

fattiyi sopra,
e riuniti in un limpido specchio, dal sig. Legoyt, Capo di divisione al

Ministero dell'Agricoltura ,
Coramercio ecc. Qui ci basti indicare che, la

popolazipne enropea essendo approssimativamentedi.289,495,195 uomi-

rii, mantienc in armi circa 3,815,847 soldati, pei quali spends ogni anno

8,221,400,543 franchi, sicche la media e di 1 soldato sopra 76 abitanti,

ed ogni Stato spendc il 32 per 100 delle sue rendidc per 1'esercito. Quan-
to alia Francia, il'suo

esercitp
di 513,349 uomini, sopra nna pppola-

zione di circa 38,000,000, esige la spesa di 688,645,395 franchi, co-

sta-udo cosi ogni uomo 1,341 franco; onde 1' irapero yecle
consumarsi

per la mrl.izia non muno del 35 per cento delle sue rendite.

3. L' Imperatore sa
bcsiissinlp

'che questo peso torna assaigraye a cM
dee portarlo ; percio si studia di consolarc i malcontenti con la rendita

della gloria, e con qualche pizzico discretissimp
di liberta. Cosi alii 7

del Gennaio
, prima che si avviassero le discussioni piu spinose nel.Cor-

po legislative, il Monileur pubblico un decreto sopra la liberta de' Tea-
tri. II che non ya inteso, come a prima giunta si potrebbe inferire dal

titolo, nel
sensp che i Teatri siano sottratti alia vigilanza del Goyerno e

sfrenati ad ogni liccnza
; impcrocchc anzi tutti i vigenti ordini e regola-

menti sono mantenuti : ma si in questo v che yengono tolti certi privilegi
ond'era limitato il numero de' Teatri efayorita la proprieta de' drammi,
delle Comraedic ecc.

;
ed ognnno puo, conforraandosi alle prescrizioni

statuite, aprire a sua posta uno di cotali luoghi di diyertimento per gli

tini e di guadagno per gli altri. Con cio i Frances!, a cui certo non man-
ca il pane, ayranno altrcsi copia di diyertimenti. E (:uando un popolo,
retto sccondo i principii dell'89, si puo godere panemet circenscs ,

e per

soprappiii la gloria, cne bisogno ha di aspirare ad altre cose?
4. Vero e che non tutti in Francia la pensano a questo modo, come fu

manifesto dalla relazione prcsentata dal sig. Larrabure
,
nella tornata del

4 Gennaio, sopra la domanda fatta dal Governo per aver nupvi fondi., con
cui sopperire all' insufficienza della somma assegnata ai Ministeri delle

Finanze, della Guerra e della Marina. Trattavasi di una bagattella di-fr.

32,302,430.83 di supplement al
bilancip

ordinario delle Finanze e della

Guerra, e di fr. 61,532,071 per lo straordinario dei Ministeri della Guerra
e della Marina; in tutto bisognava dare la giimterella difr. 93, 834,501. 83.

II Larrabure di amino diligcntemente i
principii, sopra cui fondavasi il

presente sistema di finanze, ed il modo di applicarlo, inaugurate col Se-

natusconsulto del 31 Dicembre 1861
;

cerco per minuto in che si
p'oves-

sero spendere i fondi richiesti
,
ed i mezzi da

provyederli ; quindi entro

nelle quistioni politiche, in cui si origina la necessita di tali dispendii, e

si mostro fortemente avverso alia spedizione del Messico ,
discutendo le

spiegazioni date e le promesse fatte dal Ministero; e conchiuse esortando
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il Goyerno, per yoto unanime della Commissione deputata ad esaminare

tal disegno di leggc, affinche si debba, il
piii presto possibile, porre un

termine, col richiamo dell' esercito del Messico, a si
costpsa impresa. Cio

posto si potrebbe consentire ad approvare, come fu poj I'dUo, la proposla

fegge pel crediti supplemenlarii.
5. In

quello
stesso giorno 4 Gennaio, essendosi riunito il Corpo le^

gislativo in Cpmitatp segreto ,
il sig. De Moray suo Presidenle lesse lo

schema d' indirizzo in risposta al discorso imperiale ,
che fu pubblicato

poi dal Moniteur del 5. Non e necessario di qui recarne il testo
, poiche

in sostaaza e una parafrasi del discorso imperiale, di cui approva tutte e

singole le parti ,
con tale effusione di

cprdialita ossequiosa ,
che si puo

tutto condensare in queste parole:
omnia bene fecit, con la giunta d'una

amplissima 'protestazione di fede, che anche in ayvenire ogni cosa sara

fatta egregiamente. Fu anche imitato il silenzio imperiale quanto alle

cose d'ltalia e di Roma.
La discussione della legge, intorno alia quale avea riferito il Larrabure,

occupo le tornate della Camera fino al 9 Gennaio
;
e.tu rilevantissimo il

discorso detto a tal proposito dal sig. Berryer nella seduta dell' 8, in cui

disegno
-

a .gran tratti le condizioni tinanziarie della Francia, ed i risultati

della
pqlitica esterna, e specialmente delle lontane spedizioni, da lui bia-

simate in ternlini, ponderati si
,
ma gravissimi. Egji dimostro che per

essere equo, deesi'confessare, che i\ deficit imputabile ai Governi antece-

denti al 1852'non eccede i 350 milioni. Quindi che avyenne? II deficit
sali a/r. 1,249,000,000 incirca; poi fu ridolto a 971,000,000; insomnia

aumento di circa 330 milioni. Pertanto
,
in soli dodici anni, il deficit du-

plico la somma, a cui appena era salito.in tutti i primi cinquartt' anni di

questo secolo ! Poi accenno agli imprestiti contratti per bastare al dis-

pendio ;
e fui spaventato, aggiunse, trovando che, in soli dodici anni,

la somma totale uegli imprestiti sali a 3,144,000,000 di franchi ! E il

quadro fu compiuto con la mostra dei 971 milioni di debito ondeggiante,
.che nel Gennaio del 1852 era di soli 614 milioni.

Ma qtiel .discorso si dovrebbe riferire per intero da chi yolesse met-
terne in chiaro tutta 1' importanza ; perche e cosi sugoso , e fitto di

prove e di fatti
,
che non torna possibile darne un cpmpendio ; oltre

di che il Berryer pote la domane, in una breye replica , porre in so-

do
,
che niuno dei risultati da lui indicati erasi rivocato in dubbio dal

Vicepresidente del Consiglio di Stato
, sig. Yuitry , Commissario del

Governo, che gli rispose con molto artiticio di p'arole. Naturalmente

questi cerco di attenuare 1' impressione prodotta dalle cifre allegate
dal Berryer, il quale ayea mostrato, per esempio, che, per riscuotere

un crcdito di 3 o 4 milioni dal Messico ,
se n' erano spesi circa 200

,

e per un commercio di qualche milipne con la Cocincina e col Giappcn-
ne, se n' erano spesi oltre a 60. Quindi il Vuitry enumero i vantaggi
riportati con queste spedizioni lontane, cioe la gloria e 1'influenza acqui-
stata in Oriente per la guerra di Crimea

,
la bandiera francese spie-

gata a Pechinp ,
1' affrancamento dell' Italia dall' Austria il che val

bene la redenzione .della Grecia
;
e soggiunse : Noi abbiamo da die^

ci anni protetto a Roma la podesta spirituale
del Santo Padre, a yan-

taggio della nostra
politica

e della iutera cattolicita. Le quali parole
non hanno senso ragionevole, se risguardano solo la podesla -spirituals
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del Papa, come sta nel testo ufficiale riprodotto dai giornali. Difatto

sarebbe curioso a sapere, e il signer Vuitry sarebbe impacciato a spie-

gare, come la Francia abbia sostenuta la podestd spirituale: se non e
nel seuso che

, proteggendo la sovranita temporale, guarenti al Papa
1'indipendenza necessaria per 1'esercizio della spirituale. Ma cio impli-
cherebbe un formale riconoscimento della yerita tante volte pronwlgata
dal Sommo Pontefice, che la temporale sia ora necessaria al pieiio e

libero esercizio della spirituale autorita: contro quello che mostrarono di

sentire piu Ministri e diplomatic! francesi
;
e percio il Moniteur corresse

le parole, dette dal Ministro e trasmesse ufficialmente a' giornali, e cain-

hio il vocabolo spirituale nell'altro piu comodo di temporale. Di che si

mostro non poco maravigliato il Debats dell'll Gennaio; il quale non capi
come poco importasse al Moniteur di confessare il fatto evidente ,

del-

1'aver sostenuto la sovranita temporale ,
e molto gli premesse pel con-

trario di schivare quelTindiretto, ma formale, riconoscimento della neces-

sita di questa pel mantenimento della spirituale autorita nel Papa.
Ad ogni modo, in qiiella stessa tornata del 9 Gennaio, dopo vivace

discussione, in cui parlarono il saint Paul, I' Ollivier, il Vuitry, il Gue-

roult, il Berryer, e piu altri, i chiesti credili supplementarii furono con-

ceduti da 232 voti contro soli 14, essendo 246 i

yotanti. E questo fu

come il prodrome degli accesi dibattimenti che si cominciarono il di

appresso, per discutere 1'indirizzo; avendo qui gli oppositori, come i

fautori del Governo, fatte le supreme prove di loro eloquenza e destrezza,

armeggiando con tutta la tattica e la foga parlamentare ; perche nel giro
di taTdiscussione si chiude tutta la ingerenza politica del CorpO legis-
lativo.

Primo a scendere nella giostra ed ingaggiare il torneamento fu il

Thiers, nella tornata dell' 11 Gennaio; ed il suo discorso, pieno di ner-

ho, di limpidezza e di accorgimento tinissimo, strappo 1'ammirazione fino

agli avversarii. Egli parlo a lungo della politica interna del Governo,
chiari il bisogno di allargare la liberta per appagare il voto compresso
ma vivissimo della nazipne, e conchiuse dicendo, che se questa per-
mette oggi che per lei si domandi in forma benigna ed ossequiosa, ua

giorno yerra forse, in cui esigera. Le quali parole, guardate come una

minaccia, commossero altamente i Ministri e loro partigiani ;
ma il Thiers

si spiego con cortesia, dicendo che non erano una minaccia, ma un con-

siglio benevolo. II Thiers riscosse la prima palma dell'eloquenza, e fu am-
mirato pel suo coraggio, non disgiunto da una rara temperanza di modi.

6. Saremmo tratti a lavoro assai
prolissq,

e non apprppriato a questo

luogo, se pigliassimo a dare una analisi dei discorsi recitati anche nella

sola discussione generale ;
e pero rimandiamo i nostri lettori al resoconto

uiliciale che, per cura del Governo, si trasmette a' giornali, e da questi
va stampato. Si trapasso quindi alia disamina delle varie modificazioni

proposte; le precipue delle quali trovansi raccolte nella France dell' 11

Gennaio
;
ma non importa qui riferirle, perche tutte, dope' molto parlare,

furono ritiutate con grandissima pluralita di suffragi, non avendo mai gli

oppositori, che tenevano per queste moditicazioni, ecceduto nello scru-

tinio il numero di 65 contro oltre a 200. Esse riguardavano la liberta

della stampa; la liberla degli operai, esimendoli dalla legge sopra le coa-

lizioni; la liberta dei municipii, sottraendoli alia eccessiva ingerenza
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del Governo; la liberta elettorale, offesa dal soyerchiare ingiusto del-

I' influenza amministrativa in favore de' candrdati ulticiali
;
altre riguar-

ciavano migliorie da recarsi nell' Algeria o nel pubblico insegnamento;
altre spettavano le relazioni da rompersi con la Russia, se non coudiscen-

deva all'afl'rancamento della Polonia; oppurechiedevano 1'abbandono del

Messico ed ii richiamo delle truppe. In certi giorni la zuffa fu si viva,
che si proruppe in acerbe ingiurie; i Deputati parigini vanlayano la pre-
minenza della Capitale, chiaritasi democratica; il De Morny Ii esortava a

non dire Parigi testa della Francia, perche altri potrebbe ripigliare, che
le province ne sono il cuore, e che la Francia ebhe

presso
molti la ripu-

tazione d' aver buon cuore ma cattiva testa. E cosi di queslo modo si

battaglio, ora con anni cortesi, ora ad armi at'tilate e corte. Ma 1' Indi-

rizzo t'u approvato quale si era compilato, da 234 cpntro 12 voti.

7. Di una sola di tali moditicazioui proppste crediamo di dover tenere

qualche breve discorso; e fu quella per cui tredici democratici volevano
che si riparasse al silenzio del Governo circa Roma, coll' aggiungere al-

1' indirizzo le seguenti parole: Noi ci rammarichiamo che, malgrado
delle sue promesse, il Governo ci lasci ignorare lo s?ato delle praiiche
con la santa Sede. Quanto a noi, persistiamo nel credere che Roma ap-

partiene a' Roraani, e che la nostra
occupazipne

deve cessare. Quaudo
stavasi per venipe all'approvazione di tulto I' Indirizzo, nella tornata del

29 Gennaio, ecco levarsi a parlare di cio il Gueroult, uno dei partigiani

deli'//a/ta, e percio ammesso, in paga de'suoi servigi, ad assapprare lar-

gameute i deliziosi frutti di quella parte del Bilancio, che a Torino si as-

segna alle spese segrete. La relazione ufticiale, del latto e un documeuto

prezioso per molti riguardi. Noi la consideriamo come una risposta man-
data dalla Francia al Visconti-Venosta ed alia riv.oluzione italiana, che

pretende da Napoleone III la consegna di Roma. Appena il Gueroult

ayea proposta la sua tesi, fu un gridio generale per dirgli: basta, basta!
Si passi a' voti ! Si sforzo quegli di contiiiuare, ed i basta continuarono alia

loro volta. 11 De iMorny lece osservare che era del pari sconveniente per
la Camera 1' impedire ad un oratore di parlare, come 1'ostinarsi d'un ora-

tore a parlare, quando la Camera non vuole ascoltare. Cosi, sempre con
la

parpla spezzata in bocca, il Gueroult pote dire appena quanto bastava
a sdebitarsi de' suoi impegni con Torino; poi si passo a' voti, e rnentre

erano tredici i sottoscritti alia mentovata proposta, fu notato con istupore
che soli 12 furono pel si dell' ammetterla, mentre 218 furonorpel no, es-

sendo 230 i votanti.

Questo risultato e tanto piu rileyante,
in quanto il sig. De la Tour

avea detto allora allora, che rinunziava a parlare in tal argomento, pa-
rendogli inutile discutere cio che offende ad un tempo 1'onore e gl' in-

teressi piu sacd della Francia. Al che tutti assentirono con gridare ,

che si venisse a' voti. Ma si sovrastette un istante per udire dal De Mor-

ny qualche spiegazione, chiestagli dal Visconte di Kerveguen , sopra le

seguenti parole dette il giorno avanti: Mi spingo piu oltre: se, d'accor-

do col Santo Padre, gli si creasse un alto stato (on lui donnait une

grande situation) degno del Capo della religione cattolica, forse che al-

cuno di voi esiterebbe a restituire Roma ai Romani, ed a ritirare le no-
stre truppe, lequali, in tin de' conti, spno pei Romani baionette stranie-
re? Questa frase accennava a piii sciocchezze; la prima ,e

il supporre
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die H Papa possa accettare tali proposte ;
la seconda die siffatta situation

, possa, pei tempi che corrpno, bastare al Capo della religione cattolica;
la terza che Roma sia dei Romani, pel senso che implica la sovranita;
la quarta che la Francia, per appagarei pretesi Romani, possa farsi tra-

ditrice del Papa, consegnando Roma alia rivoluzioue, il c'ui primo atto

sarebbe di abbattere e st.erminare Papa e Religione, come
professo aper-

tamente essere suo intento. Da ultimo, e questa era la
scipcchezza piu

evidente, gia messa a njente dalle tante dichiarazipni ufficiaii ed ufficiose

della Francia: il supporre cioe che learmi francesi siano a Roma per di-

fendere il Papa contro i Romani, quandp le cento volte fu
dettp quello

che e manifesto dai fatti, cioe che quelleinvece stanno qui per difendere
il Papa ?d i Romani contro le mene, gli assalti e le yiolenze dei settarii

e del Governo di Torino, che del pari agognano a spogliare il Papa ed
a soggiogare alia tirannide rivoluzionaria anche i Romani, per atterrare

poi la religione col Papato, II -De Morny rispose che quelle parole egli
avea detto per maniera d' ipotesi, e senza presumere di mamtestare gli
intendimenti del Governo. E fece bene a dire cosi, perche non si potes-
se raai rivorsare sopra il suo signore, Napoleone III, 1'ignominia d'aver

potato immaginare si stolido e tristo componimento della quistione roma-

na, eccitata dal Walewski nel Congresso di Parigi del 1856.
Pensi pure a sua posta il De Morny quel che gli pare ;

certo e che il

Corpo legislativo ,
che si ha per rap^resentante

della Francia, fu unani-

iiie nel rilmtare, come ripugnante all' onore ed all' interesse nazionale
,

T abbandono di Roma; ed i 12 dissidenti gipvarono a mettere in miglior
luce questo votp. Del quale non e a dire se rimanessero storditi e dotenti,

poi irritati e furiosi i settarii italiani. Tante arti gittate! Tanti sagritizii

perduti ! La Camera avea accettate le dimissioni del Garibaldi, e sfidato

i suoi aderenti
;

il Ministero avea fatto pompa di ossequio ai voleri della

Francia
;

il Peruzzi avea scagliata la sua circolare contro il partito d' a-

zione; il Minghetti avea con le lagrime agli occhi esecrata la congiura
recente contro Napoleoae III

;
tutti i diarii del Governo ayeano dato ad-

dosso agl' importuni ,
che nel Corpo legislativo davan npia ai partigiani

della dinastia napoleonica, e faceano opposizione alia
pplitica imperiale.

Ed ecco che nel meglio delle speranze di aver cosi appianata la via ver-

so Roma
, tutta la Francia si leva per ripetere un veto

, contro cui son

Tane le spavalderie e le minacce di que' settarii ! Rasti recare alcuue

parole de' loro giornali, passando sotto silenzio le bestialita del Debats,
che sta a loro slipendio.

L'Opinione di Torino, che nel ghetto imparo la dissimulazione e 1'arte

di yelare le sue malignita , fattp
un breve panegirico del De Morny ,

scrisse alii 3 Febbraio : 1 partigiani dell' occupazione di Roma
, riftu-

tando la battaglia, hanno mostrato di diffidare, non della loro forza, ma
de' loro mezzi di difesa, e veramente questi fu gia provato che cosa val-

gono. Cosi con uno scambietto di parole, quel yoto fu una vigliacche-
ria di chi abusa della forza numerica contro il diritto

conpsciuto.
Benis-

simo! Ma i partigiani di Roma in Francia sono tulti ! II Diritto, piu one-

sto, non si pento a confessarlo nel foglio del 1 Febbraio: Sap-

piamp che vi e gente disposta a dare la colpa di tutto quel cbe di

peggio si pensa, si dice e si fa in Francia contro noi, all" Imperatore.
IS

T
oi

,
che no^ siamo certo amici dell' Imperatore ,

che non adoriamo
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ne il suo sistema
,
ne le sue idee

, ne la sua politica estera
; pure con-

fessiamo che nella questione di Roma ci e qualcuno che piu deirimpera-

tqre
ci e adverse : e la Francia. Ed accennando ai disegni di Torino,

di rtibare Roma d'accordo con la Francia, segui a dire : Oramai si Ve-

de che accordo possiamo sperare con la Francia
, su questa materia. Noi

avremo con noi 12, contro noi 218. . . . Questo accordo dev'essere con-

chiuso, a nome della Francia, o dal suo Govcrno, o dal suo Parlamento,
o dal suo popolo. E pare a noi che oramai non ci sia da sperarlo da nes-

suno dei tre. E conchiuse che bisogna disporsi a vincere
cqlla

forza ,

alia prima opportunita, quel che e inutile sperare dagli accprdi.
La Gazzetta del popolo dello stesso gioriio, con quel cinjsmo di beffa,

di sarcasmp e di plcbea insolenza che le e proprio, rampognando coloro

che se la pigliano percio contro Napoleone III
,

cosi
sfpgo la sua bile :

Domani torneremo a gridare che e Napoleone che bisogna toglier di

mezzo, se yogliamo andar a Roma.- Eh ! finitela una Tolta
,

e confes-

sate per vpstro e nostro malanno
)
che pur troppo in Francia son pochi

che sentano questi spasimi per I'ltalia; e tutti i partiti, dal nero-ebanO
al rosso-scar) a tto, ci avrebbero lasciati perire sessantamila yolte, piut-
tostoche muoT'ere un dito per noi, se non ci fosse stato quel tradi-

tore del signer Luigi. La posizione e questa: che a Roma ci sona i

Francesi, e ci staranno pur troppo, finche Napoleone III non abbia
trovato il modo di persuadere tutti, i repubblicani, i legittimisti, gli

orleanisti, i socialisti, i comunisti
;
che non solo non TOgliono saper-

ne di darci quel che ci manca, ma si unirebbero per toglierci quello
che abbiamo

,
onde rimediare il gravissimo errore che commise Na-

poleone III, nell'aiutare e permettere che si compiesse a' suoi coniini

un grande regno. Ecco quali e quanti sono iparligiani di Roma.
Laonde e manifesto come a Torino sentano troncati, almen per lungo

tratto di tempo, i disegni di consummare il latrocinio a danno delia Santa
Sede e di Roma.

8. I
punti capitali, intorno a cui fu piii acceso il contrasto nel Corpo

legislativo, mentre discutevasi T indirizzo, furono questi tre: 1. la li-

Jjerta elettorale, diminuila dalle ingerenze del Goyerno per sostenere i
'

candidati ufficiali, ed il bisogno di arnpliare le attribuzioni parlamentari
de'Deputati ;

2.* 1'eccessivo spendere; 3.' le spedizioni militari lontane
e sDecialmente quella del Messico

, fortissimamente biasimata ne' suoi
motiyi politici dal Thiers e dal Rerryer. II primo de' quali oratori propo-
se che si tratlasse di comppnimenti col Juarez, e questo fu universalmen-
te riproyato dal Corpo legislativo; il secondo, meno male, che si trattas-
se col presente Governo proyvisorio, e si partisse subito , per non assu-
mere nuoyi impegni yerso 1' imperatore eletto, Massimiliano d' Austria.
Ma quello che parve dare

piti
noia all' Imperatore fu quell' insistere so-

pra il bisogno di allargare i poteri della rappresentanza nazionale, in for-
ma da tornare, o poco meno, al sistema parlamentare.

m Napoleone III colse, per mpstrare
in cio i suoi sentiment!

, una occa-
sione, la quale, appunto perche non ayea nulla che fare con tale argomen-
to, riusciva piu appropriata a signiticare 1'animo di lui.

Nel giorno di Gioyedi 14 Gennarp, I'lmperatore, con le forraalita e la

pompa .prescritta dal cerimoniale di Corte, impose al nuoyo porporato
Arcivescoyo di Rouen, Mons. Ronnechose, il berretto cardinalizio. L'Eiuo
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Cardinale indirizzo prima all' Imrjeratore, poi all' Imperatrice, un lungo
discorso, nel quale con grande etfusione celebro i loro merit! e parlo dei

doveri a se imposti dalla riconoscenza pel fayore ricevuto. L'Imperatore,
allerrandosi ad alcune parole del Cardinale, rispose in sentenza cosi: Ave-
te ragione di dire che gli onori mondani sono un peso iraposto dalla

Provvidenza. lo ne
stp

alia prova. Ma nostra guida e nostro sostegno
la fede : la fede religiosa e la fede politica, cioe la confidenza in Dio e

la coscienza d'un incarico da compiere Ond' e che voi pure dovete

cssere, al pari di me, stupito al vedere, in si breve tempo, che uomini,

appena scampati teste dal naufragio, tornino a chiamare in loro
sqccorso

i venti e le tempeste. Ma Dio protegge tanto chiaramente la Francia, che
non permettera al genio del male di tornarla a sconvolgere. La cerchia

della nostra Gostituzione fu tracciata abhastanza larga; ogni onest'uomp
vi si puo muovere a tutto suo agio ;

ciascuno ha la liberta di palesare i

suoi pensieri ,
di sindacare gli atti del Governo, e di prendere la giusta

sua parte negli afl'ari pubblici. Ond' e chiaro che per ora le
aspirazip-

ni de' malcontenti non saraano appagate, ed il coronamento dell' edifizio

non e ancora vicino.

9. Con a!tre parole, ma non meno chiaramente, espresse poi Napoleo-
ne HI il suo avviso intornp alle sospirate liberta, che tanto si vagheg-
giano dagli adoratori del sistema parlamentare, quando, alii 31 Germaio,
ricevette la Deputazione del Corpo legislative, incaricata di presentargli
1' Indirizzo. Detto in poche frasi che era stata t'rutttiosa per ogni risguar-
do quella discussione, perche le accuse artiticiosamente sparse eransi

dileguate, la politica del Governo si era meglio apprezzata, la pluralita

compatta e devotissima si era rassodata
,

1' Imperatore entro a dire dei

frutti della liberta : Dopo 1' infruttuosa sperienza di tante diverse forme

di reggimento, il primo bisogno del paese e la stabilita. Non si potra mai

i'ondar nulla di durevole
sopra

un suolo senza consistenza e sempre scon-

yolto. Che vediamo noi di tatto da sessant' aimi? La liberta non djyenire
nelle mani delie fazioni, che im'arme per rovesciar tutto. Quindi inces-

santi ondeggiamenti ; ed, a vicenda
,

il potere che soccombe sotto la li-

berta, e la liberta che soccombe all' anarchia. Non dee piu esser cosi in

avvenire. Quindi lodo i temperati fautori del progresso, disse di spe-
rare nell'efficacia della concordia, e raccomnndo che ciascuno si tenesse

entro a' contini che gli competouo per I' opera comune in pro della patria,

Onde si ncava quale stima facciasi in verita de' famosi principii del-

r 89 da que' medesimi , che pur se ne vantano paladini ed eziandio so-

stenitori a forza d'armi, quando li sentono incommpdi a' loro disegni ed

inleressi; e quali risultati pratici possano vantare i fautori della moderna

civilta, intorno al valpre ed ai frutti della liberta, che s' invoca in nome
di quei famosi principii, de' quali per poco non si pretende da certi co-

iali, che il Papa si faccia banditore nella teorica e servo nella pratica.

AMERICA MERIDIONALE
(
Nostra corrispondenza ). Incendlo d* una chiesa

in Santiago del Chili ; arsione e morte di due mila persone.

Ando sui giornali il racconto lagrimevole d' un disastro inaudito, per
cui in poco d' ora perirono di morte crudelissima non meno di due mila

persone, molte dene quali erano gentildonne e giovanette dei primarii
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ordini cittadini, consumate nelle vampe d' un incendio. Naturalmente il

protestante Panama Star and llerald ne colse il destro di gctlarvi sopra
1' immonda bava, di cui 1'eresia cosperge sempre tulto cio che spelta it

cattolicismo
;
e vplendo far piangere la sventura toccata cosi al (iore delle

famiglie piu nobili e ricche di Santiago, ne parlo in modo da rappresen-
tare le vittime come una greggia di bizzocche dissennate, fanatiche, de-

dite ad una specie d' idolatria pagana. Per la stessa ragipne i rinnegati
e giudei de\YOpinione di Torino, del 2 Febbraio, ne ofterirono la lettura

in gradito pascolo a'loro
asspciati , aggiuntevl per condimento le stolide

quanto raaligne insinuazioni contro il clero, hrventate dal Mercurio di

Valparaiso; le quali poi furono amplificate dall' Opinion nationale di

Parigi.

JNoi, adorando sommessamente gli arcani giudizii di Dio, nerecheremo
il semplice raccpnto,

scrittoci di cola stesso, da cbi fu in grado di sapernc
tutti i particolari, come vedesi nella seguente lettera:

Santiago del Chili, 17 Dicembre 1863. II giorno 8 Dicembre fu per
Santiago giorno di pianto e di lutto. Circa duemila persone perirono Tit-

time della
Jorp pieta e divozione a Maria Immacolata. Quel giorno, dedi-

cato a festeggiare il purissimo concepimento di Lei, era pure 1' ultimo,
che chiudeva il mese dedicate al suo onore Quello che e in Europa il

mese di Maggio, e qui il mese di Novembre. La chiesa della Compagnia,
cosi delta perche fu della Compagnia di Gesu prima della sua abolizione,
messa a festa'e adornata splendidamente per solennizzare quel gran
giorno, aveva veduto nel suo

recintp
circa quattro mila divoti di Maria 7

accpstarsi la mattina alia mensa eucaristica. La sera si era di nuovo riempi-
ta di divoti, bramosi d'assistere alia chiusa del Mese mariano. Pochi minuti

prima del discorso, dalle 6 7, alle 7, nell'accendere una mezza luna che
stava ai piecli dell' immagine di Maria, si appicco il fuoco ad unp degli
ornamenti vicini. Nei primi momenti credette la gente che si estingue-
rebbe subito

; onde quasi niuno si mosse.
Ma in un istanterincendio s'allargosmisuratamente, gettando ^ampe

per tutta la chiesa
;
e in menp di tre minuti, come npto una persona pre-

sente, dall' altar maggiore si distese fino alia porta principale della chiesa.

Cio parra incredibile, ma il latto ando cosi. La chiesa era a tre navi :

fuori dei rauri esterni, dei pilastri e degli archi, tutto il resto era di le~

gno. L' altar maggiore, pure esso di legno, si elevava fino alia volta

maestoso, illuminato nelle sue linee principal! con globi di cristallo a varii

colori, i quali poi correvano pel cornicione sino al fondo. Erano questi

globi illuminati coll' olio estratto dal carbon fossile, detto parafina , ma-
teria infiammabilissima come il gas, che

percip
chiamano gas portalile.

I cortinaggi e veli, le corone e ghirlande di tiori tinti, che, intrecciate

partivano dall' altar maggiare, giungeyano sino alia cupola, e girayano
intorno intorno tutto il tempip, comunicarono il fuoco a tutte le parti. La
fiamma corse per tutto, a guisa di un lampo , e scoppiando i sopradetti
Wsi di cristallo edinfiammandosi il gas, cadde dall'alto a ruscelletti conic
una pioggia di fuoco. La gente si vplse precipitosa alle porte, quando si

fu accorta che non
poteya dominarsi 1' incendio ; qui si urtano ,

s' incal-

zano, si premono gli uni cogli altri p'ominati
dallo spa^vento. Ad alcune

delle donne s'apprende il fuoco negli abiti, altre svengono per terrore, al-

tre cadono come soffocate. Dalle porte forse la terza parte dell'adunanza
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pole scampare: ma'dei piu, che erano donne e fanciulli, clie succe-
de?In quella stretta della porta maggiore cade una,e 1'altra sopra la pri-

ma, e la terza sopra la seconda, e cosi via via, formando come un muro di

corpi intrecciati, oppress!, orrendamente schiacciati, che s'innalza all'al-

tezza di quasi due metri, e serra 1'uscita. Quelle persone che rimangono
indietro, per uscire, debbpno scalare quel muro posticcio ;

ma cento ma-
ni s' afferrano ai panni di chi vi sale, per uscire insieme, sicche 1' una
1'altra si rattiene, si vince, si fa cadere; onde sempre piu difficile, poi al

tutto impossibile si rende To scampo. Intanto grida di desolazione s' in-

nalzano da tutte le parti, domandando aiuto, e mille mani si stendono a

quei che son di fuori perche accorrano a salvarle. Ma i passi son serrati
;

il fuoco, il fumo, la mancanza quasi lotale d'aria respirabile rende impos-
sibile ogni soccorso. Nondimeno molte persone fecero sforzi inauditi per
salvare quante piu Yite potessero ;

ma furono troppo poche le ricuperate
in confronto di

guelle moltissime che si perdettero, e ad alcuno la sua
carita costo persino la vita. In poco spazio fu tutta la chiesa come una

gran fornace
,
dove si copsuraaronp da duemila vittime, quasi tutte del

sesso femminile, non arrivando gli uomini a un centinaio. Che spettacolo
orrihile! s' immagini chi puo il lutto di tutta intera la cilta per tanta dis-

grazia. II descriverlo e impossible. Forse non si
trqva esempio iielia

storia di un fatto somiglianle. Nobili matrone, giovani spose, purissime
donzelle, serve, cameriere, governanti, persone le

piu d' esse religiosis-

sime, di vita esemplare e d'una virtu provata, perirono irreparabilmen-
te

;
e sparvero intere famiglie Qual desolazione immensa per questa cit-

ta di Santiago!
Piu estesi e commoventissimi particolari si leggono, nel Monde del 3

Febbraio; i quali pero nulla aggiungono di rilevante a quanto ci fuscrit-

to dal nostro corrispondente.



IL CONGRESSO DEI DOTTI CATTOLICI

IN MONACO DI BAVIERA

E LE SCIENZE SACRE*

V. La Scolastica in Alemagna dal 1300 al 4500: suo rinmgorirsi

nella Chiesa per occasione delle nuove eresie.

Costiluitasi la grande scienza teologica nel secolo terzodecimo, vi-

gori variamente, ma unicamente nella Chiesa pei due seguenti, sen-

za notevoli alterazioni, finche, nella prima meta del seguenle, le nuo-

ve eresie, che vennero a dilacerare 1' Europa, non le diedero occa-

sione di spiegare nella lotta tutle le sue forze, e di acquistarne delle

nuove. Ora a rispelto del periodo, che corse dal nascere al rifiorire

della Scolastica, ii Dollinger ha un'asserzione, la quale sarcbbe pruo-

va di grande imparzialita per la propria genie, se la ragione che ne

reca non servisse anzi a moslrarlo parzialissimo di quella. In sustan-

za egli riconosce che, per quel tempo, la nazione alemanna non fece

grandi prove in quella scienza, la quale con tanta alacrila era collivata

da tutte le altre
;
ma ne da per motivo, che \ alemanna fu la sola fra

lutte nazioni, che ebbe perspicacia di conoscerne, fin d'allora, i difel-

ii : e pero si diede piuttosto alia Mistica, senza che vi mancassero di

quelli, che aspirassero ad una nuova scienza meglio appropriata alia

nalura del Cristianesimo, ed all'umano intellelto. Ma sono da ascol-

tare le proprie sue parole: La nazione tedesca
(
dice egli), nel piu

tardo medio evo, in generate si occupo poco di Tcologia scolaslica.

*-

1 Y. queslo volume pag. 385 e seg.

Serie 7, vol. IX, fasc. 335. 33 19 Febbraro 1864.
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Fino dal secolo quarlodecimo lo spirito tedesco si senliva manife-

stamente a disagio in quella scienza
, pel suoi argomenli die non

ollrepassavano la sola specolativa possibilita o verosimiglianza dci

domrni : esso trovava che quella piu e piu degenerava in un Forma-

lismo meccanico
,
in un giuoco arbilrario di aride astrazioni men-

tali, e di distinzioni piu sottili che profitlevoli. II Tedesco si rivolse

piu volenlieri all' acquisto dei lesori tuttavia inesplorali ,
che 1' o-

perosila contemplativa dello spirito promettevain opera di Mistica

specula tiva 1. E poco piu appresso:

Cosi avvenivache, quantunque alia fine del secolo (XV) 1'Ale-

niagna con Gabriele Biel e Dionigi Ryckel aggiungesse i due ulli-

mi anelli alia catena degli anlichi Scolaslici, pure si destava po-

tente di gia il desiderio di una migliore Teologia, che rispondesse

piu compiulamente alia natura del Cristianesirao , ed ai bisogni

dello spirito umano 2.

Noi lasceremo per ora quelle aspirazioni ad una nuova e migliore

Teologia, le quali non ebbero alcuno elTetlo ne allora
,
ne nei quat-

tro secoli seguenti, e non sappiamo se, ereditale dal dolt. Dollinger,

siano per averlo nel nostro. Ma e fuori di ogni dubbio che altra Teo-

logia, diversa dalla scolastica, non Yi fu ne in Alemagna ne altrove

per tutto quel tempo : essa fu la sola che siconoscesse e si coltivas-

se in Alemagna ,
come per tutto altrove

;
e la medesima Mistica 7

1 Die deutsche Nation hat sich im spateren Mittelalter im Ganzen nur

wenig mil cler scholastischen Theologie befasst. Der deutsche Geist fiihlte

sich unverkennbar seit dem vierzehnlen Jahrhimdert in der Scholastik, mil

ihren nicht liber die blosse speculative Moglichkeit oder Wahrscheinlich-

keit der Dogmen hinauskommenden Beweisen, nicht recht heimisch ; er

empfand es, class sie mehr nnd mehr zu einem mechanischen Formalismus,

zu einem willkiihrl'ichen Spiel mit kahlen Yerstandes-Abstractionen und

mehr spitzfindigen als fruchtbaren Distinctionen entarte. Lieber wandte

der Deutsche sich der Hebung der noch unerforschten Schatze zu, welche

die contemplative Geistesthatigkeit auf dem Gebiete der specuiativen My-
stik verhiess. Pay. 31.

2 So war, wenn auch Deutschland am Ende des Jahrhunderts in Ga-

briel Biel und Dionysius Ryckel noch die beiden letzten Glieder an

die Kette der alten Scholastiker anfiigte, die Sehnsuclit nach einer besse-

ren, der Natur des Christenthums und den Bediirfnissen des Menschengei-

stes allseitiger entsprecheuden Theologie bereits machtig erwacht. Pag. 32.
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anch' essa coltivala per lutlo allrove non meno che in Alemagna ,

nella Scolaslica aveva il suo fondaraenlo e ne presupponeva lo studio.

Talmcnle che 1' Eckart, dall' A. noveralo 1 Ira i mislici di quel tem-

lo, non famoso per altro, che per gli error! in lui condannali dalla

Chiesa e da lui ritrattali, avrebbe luogo assai piu proprio Ira gli Sco-

lastici, che non tra i Mislici. Pertanto se i Tedeschi, che pure avea-

no con Alberto Magno conlribuito al primo slabilimento della scien-

za, seguilandola poscia a coltivare come le allre nazioni, non vi fe-

cero quelle pruove che da alcune di queste vi furono fatte, notante-

mente dall' Italia e dalla Spagna, noi sicuramente non ne vorrenimo

recare ragione a quella degna gente meno onorevole
; ma ci e al lutto

impossibile acconciarci a quella che 1'Aulore ne reca. OHre che quel-

le censure della Scolastica sono cosa di piu fresca data, e solo arbi-

trariamente atlribuite a quel tempo, senza ombra di autorita che lo

attesli; parrebbe strano che i difetti di quella scienza fossero meglio

eonosciuti dov' essa era meno sludiata
;
e ad ogni modo chiunque

ha fiutato alcuna cosa negli scritti dei moderni maestri di filosofia

tedesca, non crederdt mai che 1' ingegno alemanno, per abbominio ai

giuochi arbitrarii di aride astrazioni mentali, dovesse avere a schi-

fo quella Scolastica, che pure salisfaceva alle altre nazioni. Pertanto

se in quella contrada nel secolo XIV e nel seguenle non si trovaro-

no Teologi, che potessero stare a paro cogli slranieri, conviene cer-

carne altre cagioni. Ora ella e cosa certissima e notissima, che in

quel tempo dominava in Alemagna, piu che altrove, Occhamo col

suo Nominalismo, e che, per quel tempo medesimo, il clero versava

universalmente in una lagrirnevole ignoranza, in quanto non avea

gia disprezzata la Scolastica , per cercare qualche cosa di meglio;

ma avea trasandata ogni maniera d' islruzione e di studio, per darsi

a vita non pur comoda e sollazzevole , ma ancora licenziosa. Queste

cose sono esploratissime , anzi vulgari nella storia
;
e nessuno meno

del dott. Dollinger puo iguorare, come appunto in quello scadimento

morale ed intellettuale del clero la pretesa Riforma trov6 uno dei

piu poderosi presidii al suo rapidissimo apprendersi ed allargarsi

sopra quelle contrade.

1 Pag. 32.
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Ora in quel repentino e spaventoso irrompere d' una colluvie dr

error! nell'Alemagna ,
se chiedete quali armi si dovessero brandire-

in difesa della verila cattolica, il nostro Autore \i rispondera, che

La tenzone ivi accesa essendosi tosto gettata sopra materie di dot-

trina, le si dovette andare incontro sul campo della Teologia e colle

<x armi della scienza. Gon arrai nondimeno non tolte in prestanza dal-

T arsenale della Scolastica
; perciocche queste si spezzavano come

canne innanzi alle schiere di uomini armali
,
che sorgeano come

per incantesimo dal seno della terra l. E poco piu sotto aggiun-

ge esservi stato a lemere che quella scienza, non illustrate ne av-

vivata dalla storia, a poco a poco sarebbe diventata un cenotafio ,

nel quale non si potesse trovare altro
,
che ossa di morli

,
ossia

formole gia defunte 2
. Quindi , tessuta una lunga serie di dotti

cattolici (trai quali, secondo il suo vezzo, Erasmo tiene il prirao po-

slo) ,
che furoho veramente insigni, di tutti loro asserisce, che scesi

neir aringo manifestarono una superiorita scientifica , al paragons

dei commentarii eterodossi, la quale nei tempi posteriori fu troppo

desiderata 3
; aggiungendo da ultimo che mentre tutte le nazionf

europee ,
e piu di tutte la Spagna e Y Italia

,
fornivano valentissirni

campioni a quella gran lolta, FAlemagna sotamente, la quale i mi-

(jliori e piu operosi suoi uomini avea posto al servigio del Prote-

stantesimo, non pole collocare accanto ai ricordati (e ne avea ri-

cordati moltissimi) alcun nome di eguale valore 4.

1 Aber der dadurch entbrannte Kampf warf sich cloch sogleicl> auf das

Gebiet der Lelire, musste also auf theologlschem Boden und mit wissen-

schaftlichen Waffen durchgestritten werden. Nicht mit den aus der Riist-

kammer der Scholastik entlehnten Waffen, denn diese zerbrachen den

plotzlich aus der Erde aufgeschossenen Schaaren geharnischter Manner

gegeniiber wie Rohrstabe. Pag. 33.

*2 Hatte man vorher befiirchlen miissen, dass die von der Geschichte

nicht erleuchtete und belebte Wissenschaft allmahiig zu einem Genotaphium

werden miisse, das nur Todtengebeine, nur abgestorbene Formeln in siclr

berge. Pag. 33.

3 Legten im Yergleich mit den ausserkirchlichen Commentaren eine

wissenschaftliche Ueberlegenheit an den Tag, welche man in spatern Zei-

ten nur zu sehr vermisst. Pag. 33.

4 Nur Deutschland, welches seine begabtesten und thatkraftigsten Man-

ner in den Dienst des Protestantismus gestellt hatte, vermochte den Ge-

nannten keine ebenbiirtigen Namen an die Seile zu setzen. Pag. 33
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Nel qualc discorso a noi par vedere un povero scambielto
, che

sarebbc al tutto indegno del suo autore
, quando cgli avesselo falto

avvedutaracnte : il che noi non crcdiamo. Perciocche, dicendosi da

una parte che la Scolastica non potea ,
nella nuova lotta , servire a

nulla, ed affermandosi dall' altra che i grand! Doltori di quel tempo

non pure vi entrarono con deeoro , ma vi riusciroao superior! ai

dissident!, si lascia tacilamente conchiudere, che dunque quei valo-

rosi dovellero scendere nell' aringo forniti di una Teologia e di una

Filosofia, che fosse tutt' allra cosa dalla Scolastica. E nondimeno nul-

la e piu falso di questo. Essi furono tutti
, senza eccettuarne un solo,

scolastici della miglior lega che si conosca; eper convincersene ogni

mediocre teologo non avra, che ad ascoltare i nomi del Gaetano, del

Caterino, del Soto
,
del Salmerone

,
del Bellarmino

, del Maldonato
7

del Giustiniano, del Toledo, per ricordare questi soli tra i molti altri

che esso ha mentovati
;
e noi vi vogliamo aggiungere, per onore del-

1'Alemagna, il Canisio ed il Cocleo. Vera cosa e che, avendosi a fare

con una eresia, dalla quale si negava non questo o quel domma, ma
il fondamento di tutti i dommi nell'autorita della Chiesa che li propo-

ne, e la quale volea per giunta che tutto si dovesse dimostrare dalla

Bibbia e colla Bibbia
;
fu uopo risalire ai font! primitivi della creden-

za cristiana
,
recando nuovi e piu solerti studii nella Scrittura, nei

Concilii, negli Alt! dei Pontefici, nelle Opere dei sanli Padri e nella

Storia
,
che di tutti quei yenerandi monumenti esplora e narra le

esterne vicissitudini. Ma questo non era un modificare 1'antica Teo-

logia e Filosofia, molto meno era un rifarle da capo. Cio valeva nien-

te altro
,
che fare una giunla nobilissima non alia Scolastica, in ra-

gione di Teologia speculativa ; ma alia Teologia stessa come scienza

religiosa, fornendole la maniera di dimostrare con argomenli positivi

quei dommi
,

i quali la prima non dimostra ma presuppone creduti,

come la prospettiva presuppone dimostrata la geometria, ela musiea

1' aritmetica
; e niente vieta che i dommi stessi

,
che sono principii ,

siano ancora dimostrati alia loro volta, come solamente possono, per

via di autorita.

Ne si creda che coloro , i quali tanto bene vi riuscirono, dovesse-

ro percio abbandonare la Scolastica, o non vi fossero da quella ma-

ravigliosamente abilitati. Perciocche la specolazionc scolastica
,

la
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quale logicamente vien dopo a quello studio positivo, e comincia ivl

appunto ,
dove questo finisce , gli fornisce un insigne e necessario

aiulo allorche, come dee farsi, inordine di tempo gli ando innanzi.

Appena e credibile quanto 1' intelletto procede e piu coraggioso , e

piu sicuro ,
e piu addentro nello studio della Scrittura, dei Concilii

e dei Padri
, ogni qual volla vi si accosla con quell' intima ed ampia

inlelligenza del domma, e delle sue attenenze colle altre verita rive-

late e con tutto 1'ordine delle natural!, la quale solo puo aversi dalla

Teologia speculativa. Che se si considera come nelle medesime di-

squisizioni bibliche , patristiche, o sloriche e agevolissimo, dopo pic-

colo giro di argomenli positivi, 1'essere condotti a discussione razio-

aale, si avra una conferma del \antaggio che quella deve conferire

a chi n' e adorno sopra chi n' e digiuno. Cio spiega 1' universale ed

incontrastabile superiorita dei Teologi di quel tempo a rispetto degli

eretici quanto che addottrinati, e spiega altresi quella parola del san-

to Ponlefice Pio V
,
che asseri nella Somma di S. Tommaso essersi

trovata la soluzione di tulti gli errori che vennero appresso : vi si

trovava come in germe nelle feconde specolazioni di quella ,
che le

schiudeva quasi spontanea al tocco dell'ingegno perspicace ed eser-

citato ,
come appunto si trova la scintilla nella selce

,
la quale per

Ischizzarla, ha solo uopo di essere percossa dal ferro.

Di qui s'intendera primamente come, al rompere della burrasca,

I Dotlori cattolici si trovassero otlimamente disposti alle nuove co-

gnizioni, che quella avea rese o convenienti o necessarie
; tantodie,

attenendosi agli antichi metodi
,

in piccolo tempo vi divennero ec-

cellenti, fondando in certa guisa nuove discipline, come fecero per la

Bibbia il Salmerone, il Maldonato e 1'Estio
, per la Controversia il

Bellarmino ed il Cano , per la Storia ecclesiaslica il Baronio
,
ed

avendo eiascun di essi una schiera di seguitatori e di emoii, che par-

vero maravigliosi in quel secolo cosi ricco di maraviglie ,
che fu il

sestodecimo o il cinquecento , come pure sogliamo chiamarlo. S' in-

tendera secondamente, come tutti senza eccezione portassero vittorie

piu o meno segnalate sopra i loro avversarii
;
lalmenle che forse un

terzo deirAlemagna fu salvata dalla eresia
,
con nobile e veramente

ouovo trionfo, per opera della scienza cattolica, confortata dalla san-

lita dei maggiori scicnziali : e sarebbe slaia lulta, se solo alia scien-
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za se nc fosse lasualo il pensiero ,
e se ai tcntennamenti di Carlo V

non fosscro venuli ad aggiungersi grindegni Iranelli dell' Elettore di

Sassonia
,
e piu tardi la spada di Gustavo Adolfo

,
sostenuta dalla

indegna polilica del Richelieu. S' intended in lerzo toogo, come gii

erelici di qnel tempo, sentendo in loro medesiini, o piuttosto per

non sen lire gli effetli di quella scienza ,
dalla quale si vedcvano

sconfilti e conlriti ,
le ruppero guerra disperata , dando principio a

quella serie di pregiudizii che, per questo rispetto, come per parec-

chi allri, sla ammorbando da tre secoli 1'Alemagna, e dai quail e

tanto piu doloroso vedere offesi anche degli Ecclesiastici
, quanto

al presente cola non mancano molti ed illustri esempii di dotli, che

hanno saputo generosamente emanciparsene. Da ultimo s' intendera

come i veramente dotli e santi uomini di quella stagione non conob-

bero, non vollero altro fondamento per le scienze sacre, che la Sco-

lastica
,

la quale era stata pure allora noa rinnovata
,
ma ringiova-

nita per la Somma di S. Tommaso, in quel tempo sostituita nelle

scuole ai Libri delle Sentenze, che vi duravano ancora, e podcrosa-

mente ringagliardita pei nobili presidii, che dalle discipline positive

le furono somministrati.

E perciocche, quanlo a quest'ultimo capo, sarebbe infmito parlare

di tuUi, ci si consenta nominar solamenle Melchior Cano e S. Carlo

Borromeo ;
e ci par malagevole ricordare un' altra coppia di uomini

insigni, la quale per quel tempo vincesse rispeltivamente in dottrina

il primo, ed in santita il secondo. Ora ecco come parla il Cano, che

pure dal Brucker l e dato come un avversario della Scolaslica: Quod
cum optimum maximumque sit , si id volumus adipisci , theologiae

scholasticae opera danda est, sine qua nullam omnino perfectam in

Ecclesia docrinam consequi possumus. Ea vero neglecta , qui se

Theologos esse arbitrantur
,

turn se denique errasse sentient
; cum

eos aut disputatio cum haereticis , aut grams aliquis et perplexity

conscience casus experiri coyet. Nee vero quisquam Scripturae

sacrae studiosus vereri debet, ne exscholae studio sacrarum littera-

rum studio retardetur. Nam et ad hum fructum ferendum non modo

non retardat, verum etiam invitat atque allectat schola: neque ipsi

1 Uist..philosophiae, Tom. IV, par. 3.
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quidquid ad sacras litteras attulimus
,
si modo aliquid atlulimus, a

doctoribus et doctrina scholastica instructi ad eas et ornati accedi-

mus l. S. Carlo poi, scrivendo all'ancor giovine Cardinale Andrea

d'Austria, gli dice appunlo cosi : Aggiungo poi da ultimo che Ella

con tulta la solerzia debba applicare 1' animo alia Teologia scola-

lica. Perciocche essa a chiunque voglia acquistare profonde cono-

scenze nelle sacre scienze e necessaria
,
ma soprattutlo nei nostri

tempi . nei quali gli eretici fanno di tulto per rovesciarla. Nel

che il santo Arcivescovo di Milano si conformava alle inclinazioni

nianifestale in tante maniere dalla Sinodo tridentina
,

i cui ordina-

menli egli ebbe lanla parle ad altuare nella Chiesa universale e nella

sua. Ora quel Concilio ebbe la Scolastica a perpetua consigliera delle

sue deliberazioni nell' opera dei grandi Teologi, che di quelle appa-

recchiarono le materie; csso nelle tanle prescrizioni ,
slatuite per la

riforma della Chiesa, non disse sillaba
,
che accennasse a modifiea-

zione di studii teologici ;
e

,
falto ancora piu espressivo ,

invitato a

pur dir qualche cosa da un Abate benedettino
,
che contro la Scola-

stica recava in mezzo un sottosopra le medesime censure
,

che ora

lie fa il Dollinger (
tanto esse sono vecchie !

) ,
la Sinodo le rigetlo

sdegnosamente, aderendo con maravigliosa unanimila al discorso in

contrario tenuto da Domenico Solo
,
lume ed ornamento del sacro

Ordine dei Predicated 2.

Dopo tutto cio
,

il letlore torni un tratio a quelle parole , onde il

Dollinger pronunzio che le armi
,

fornite a quella lolta dalla Sco-

lastica, si spezzavano come canne
(
zerbrachen wie Rohrstabe) ,

qualificandole per pure ossa di morti (nur Todtengebeine) , per

pure formole defunte ( nur abgcstorbene Formeln). Ora, trattan-

dosi della maggiore o minore opportunita, che una data maniera di

armi potesse avere in quelle lotte
,
si giudichi se se ne debba stare

al giudizio che ne reca tre secoli dopo un uonio
,
del quale non vo-

gliamo cercare quanto sia versato in quella scienza, ma che sicura-

menle si mostra pregiudicatissimo contro di essa
;
ovveramenle se

ne debba stare al giudizio di quei grandi e santi maestri contempo-

ranei
,

i quali aveano visto in faccia il nemico ,
aveano combattulo

1 De Locis Theologicis., Lib. VIII, cap. 11.

2 PALLAVICINI, Storia del Concilio di Trento, Lib. VIII, cap. V.
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corpo a corpo con lui, c nolle molliplici viltorie riportatenc, aveano

potuto sperimcntare colla pralica la tempera clelle armi da essi trat-

lale : al giudizio di un Sisto V ,
che qualifico la scienza Scolaslica

per munitissimam arcem, e per invictiim Fidei propugnaculum. Ma

il Dollinger non vede altro che critica slorica ed esegesi biblica ,

senza badare che somiglianti cognizioni , per pregevoli che si vo-

gliano supporre per loro medesime, quando sono destitute della

scienza razionale, forse neppur merilano il nome di scienza, e senza

forse espongono lo studioso al pericolo di gravi errori, e sono comu-

nemente inabili a frultare qiiei veri e forli convincimenti inlellettrvi,

che dispongono i dissidenti alia conversione.

E nondimeno egli e cosi preso di quelle cotali cognizioni ,
che

,

a merito di esse
,
astraendo dal resto

, quasi si consola delle divi-

sioni religiose ,
che desolarono un tempo ed al presente discerpa-

no la patria sua : nel che non si mostra no piu giudizioso ne piu

umano di quello , che sarebbe un medico
, pel quale una peslilenza

mortifera ,
che avesse mietuta una buona meta dei suoi concittadini,

sarebbe una grande allegria , pel vahlaggio scientifico che ne ver-

rebbe all'arte sua. Cerlo (sono proprio queste le sue parole) 1'an-

lica uni& della scienza leologica fu perduta : d' allora in poi Yi fu

un pensiero cattolico ed un protestante ,
una Teologia cattolica ei

una protestante. Ma quella imparava da questa, si purificava, per

mezzo di lei si orientava ; e in tullo il complesso dobbiamo ri-

ft conoscere, die, pigliando a norma gl'interessi della scienza, la

scissura del Cristianesimo si deve riguardare assai piu come un

guadagno ed un grandioso progresso, che come un danno 1.

Noi non diciamo nulla di quella strana idea che la Teologia cat-

tolica impara dalla proteslantica, e si purifica e si orienta per quel-

1 Zwor war es nun urn die alte Einhcit der tlieologischen Wissenschaft

geschehen, es gab fortan eln kathollsches und ein protestantisches Denken,
eine katholische nnd eine protestantische Theologie. Aber jene lernte von

dieser, reinigte, orientirte sich an ihr, und im Ganzen unri Grossen miissen

wir doch bekenuen, dass, wenn wir die Interessen der Wissenschaft zum

Massslabe nehmen, die Trennung der Ghrislenheit weit eherals ein Gewinn

und grossartiger Fortschritt denn als eine Schadigung sich erwiesen hat.

Pag. 33.
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la: forse stiracchiandola un poco, quella idea si potra tirare a sen-

so non del tutto erroneo. Ma clie dire di quell' astrazione? Forse che

dovremo noi Italian!
, dovranno gli Spagnuoli invidiare, per araore

della scienza, all'Alemagna il suo scisma e la sua eresia? Che 1'ere-

sia contribuisca per indiretlo a far mettere dalla Chiesa in maggior
lume le verita rivelate

,
cio e vero

,
e fu gia detlo da S. Agostino ;

ma cio non toglie che essa sia una grande colpa, e divengauna gran-

ge sventura ed una pubblica calamita, quando, figliando la scisma,

ha gli effelti vasti e persislenti ,
che pur troppo ha avuto Ira le gen-

ti germaniche. Di modo che, quando si iolgano a norma, non gl'in-

teressi della scienza
,
ma gV interessi immorlali delle anime, i quali

sono propriamente gl' interessi veri della Chiesa, la Spagna <3 1'Ita-

lia, che hanno mantenuta 1'unilacaltolica, saranno giudicate a cen-

to tanti piufelici e piu degne dell'Alemagna, che 1'ha perduto col

danno ineslimabile d' infinite anime
, che ne andarono e ne vanno in

ruina
; poniamo che nelle due prime conlrade si cicalasse rneno dalle

cattedre ,
e fosse data minor copia di carta ad imbraltare ai lipo-

grafi. Ma che volele? noi abbiamo imparato ,
non dagli Scolastici,

ma dal Catechismo, che il fine, pel quale 1' uomo fu messo al mondo,

e il salvarsi 1'aninia, non gia fare linguistica, criticismo storico ed

^segesi biblica.

Non vogliamo lasciare questo paragrafo, senza prima raccogliere

dalle affermazioni del doti. Dollinger un argomento ad hominem,

che forse a lui giungera inaspettato ,
ma che pero appunto mostre-

rebbe
,
che egli non ha nella dialettica quel valore

,
che la fama gli

attribuisce nella storia. Ma si sa! non omnis fert omnia tellus.

Egli pertanto asserisce che nel tempo precedente alia Riforma, la

Scolastica, coltivatissima presso le altre nazioni, era assai poco stu-

diata in Alemagna ; e, scoppiata che quella fu, presso le altre nazioni

si trovarono valorosissimi Dottori
,
che superarono in merito i loro

avversarii: nell' Alemagna non se ne trovo alcuno, che con quegli

stranieri si potesse paragonare. Tutte quesle sono esplicite affer-

mazioni del Dollinger ,
ed il lettore piu sopra ne ha trovate testual-

mente recate le parole. Ora o che noi non vediamo nulla
,

o quelle

affermazioni importano un encomio della Scolastica, quale noi appe-

na saremmo stati arditi di tesserle. Esse importano , che nella con-



E LE SCIENZE SAGRE 52$

Irada ,
dove la Scolastica era stata negletta ,

la Fede caltolica and6

in gran parte perdula ,
non si trovo chi lollassc degnaraenle ed

efficacemente per lei
;
e se tutta non si perdetle, fu dovulo ad-aiuti

venuti di fuori
;
doe venuti appunto da quelle contrade, dov'era stata

coltivata quella scienza, e segnatamente dall' Italia e dalla Spagna,

Le quali e mantennero esse 1'unita cattolica, e fornirono all'Alemagna

i raigliori campioni , che sconfissero i nuovi dotlori proprio in quel-

le discipline storiche
,
bibliche e patrisliche ,

in cui essi si credeano

sommi e poco meno che unici. Venga dunque ii buon professore di

Monaco e ci ripeta ,
che la ScolasLica era Canna fragile ed ossa di

morti in un cenolafio ! I fatti che egli concede spno piu eloquent!

delle sue ingiurie : gli uni rivelano veramente un uomo leale
,
che

dice le cose siccorae furono
;
ma le altre sono indizio manifesto di

ammo pregiudicato.

. jj'i'^yfiO*' ;i i/.'i '3ir"> '! -;.ri ';-<>''{
:

' '
,

;'

VI. Se ed in qual misura sia vero lo scadimento delle scienze sacre

nella Spagna, e nella Italia, e la loro floridezza in Francia nel M-
cok XVII.

Per effetto degli avvicendamenti inseparabili dalle cose mortal! 7

avviene quasi sempre, che una scienza, un'arle, una disciplina qua-

lunque, raggiunta che abbia in un dato secolo 1'eccellenza dell'essere

suo 7 ne scada piu o meno nei seguenti, se non per le cagioni contra-

rie a quelle che la portarono a quell' altezza, certo per la sola vol-

tabilitil e lassltudine degli umani propositi. Cio avvenne alia grande

scienza scolastica, la quale, avulo nel secolo XIII il suo primo periodc*

rigogliosissimo , manco nei due seguenti dello splendore che 1' era

Yenulo dai prinii maestri; ma poscia, ringiovanita e ringagliardifa

el XVI per occasiono della pretesa Riforma ereticale, e per effetto

delle vere Riforme tridentine, nel seguente rimise alcun poco del suo

vigore, senza che cio potesse dirsi un vero scadimento. Che se, per

questo rispetto il secolo XVI si misuri non dai due millesimi londi,

ma dai principio del Concilio di Trento fino al Trattato di Weslfalia

(1545-1648) ,
ed il XVII da questo al 1750

,
forse quel qualunque

debilitamento della Scolastica pole ,
tra le altre , avere avuto anche

una speciale cagione nel Trattato medesimo, il quale, dandoalla
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rodossia esisienza legale e giuridica in Alemagna, avea tollo ai Dollo-

ri caltolici ogni speranza di salvare 1' unita religiosa dell' Europa.

II dott. Dollinger, raffazzonando un poco le cose alia sua maniera,

esagera oltre ogni ragione quello scadimento degli studii sacri per

la Spagna e per 1' Italia, e ne vede in quella vece un maraviglioso

rifiorimento nella Francia, la quale, in sua senlenza, allora ne ripiglio

F anlico scettro. E tulto cio sapete a qual fine? al fine di altribuire

quel voluto scadimento , pel secolo XVII
,

nella Penisola ilalica e

neir iberica
,
alia Inquisizione ,

e per aprire le proprie inclinazioni a

certi uomini ed a certe doltrine, che., appunlo nel secolo slesso,

turbarono la Francia
,
e diedero non poco da fare alia Santa Sede.

Tutlo questo stava bene in un discorso ordinalo a propugnare la

liberta delta scienza. Ma quando 1' Autore mandava al palio il suo

scrilto, dovea essere persuaso che queslo sarebbe stato lelto e capito

anche fuori dell'Alemagna ;
e per bassissimo che sia il concetto, che

egli si e formato delle condizioni intellettuali e scientifiche delle gen-

ii europee, fuori della sua, si accorgera ,
e non sappiamo con quan-

to suo gusto, die tra quelle, la Dio merce, si capisce ancora qualche

cosa, e non si ha difficolta di manifestare cio che si e capito. Bicia-

mo dunque, senza molte cerimonie, che lo scadimento degli studii

sacri nell' Italia e nella Spagna pel secolo XVII, qual egli lo asseri-

sce, e falso; che il paragone di quello col prosperare, che gli sludii

stessi facevano nella Francia, parte riposa sul falso e parte e ingiusto;

diciamo da ultimo, che la ragione da lui assegnata di quel preteso

scadimento e falsa, e ingiusta e prova il conlrario di cio che egli

vorrebbe. Ma prima di accostarci a dimostrare queste nostre asser-

zioni, sara bene di recare per disteso le medesime sue parole. Le

quali dicono appunto cosi :

Nel secolo XVII di nuovo ebbe luogo un grande rivolgimenlo.

Nella Spagna, la quale avea in parte tenuto lontano
,
ed in parte

scacciato di nuovo ii Protestantesimo, si rinunzio un'altra volla agli

studii esegetici, di storia ecclesiastica, e patristici, ed al loro con

giungimento colla Teologia dommatica
, per lornare indietro alia

Scolastica senza storia e senza critica. II Bannez ,
il Suarez ed il

Yasquez a^7evano edificata una Metafisica ed una Dommatica ecletti-

ca, ma tuttavia prevalente di aristotelica e di tomistica : cio fu l'ul-
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timo splendore di una lampada morente, e quinci segui nolle e le-

nebre. Perciocche allora nella Spagna la scienza, per 1' Inquisizione

fa recala al fondo, per ivi, fmo al presenle, non piu ravvivarsi 1.

A dimostrare la quale ullima asserzione 1'Aulore in una nola osserva

eke, per convincersene, puo baslare il solo por mente all' Index li-

brorum prohibilorum et expurgandorum pro Uispaniarum regnis,

pubblicato a Madrid dal Generale Inquisitore, 1'anno 1667
,
in un

volume in folio di 992 pagine. Solto lali coslringimenli al Dollinger

non pare che I'addoUrinarsi, per un uomo die il voglia, sia piu fa-

cile del vivere ad un uccello poslo sotto una campana di cristallo,

dalla quale fosse 1' aria stata estralta 2. II leslo poi si continua di-

cendo: Nella Ilalia altresi il secolo decimoseltirao fa lamenlevole

contrapposlo alle opere del seslodecimo. L' universale scadiraento

intellettuale della nazione si manifesla in modo risenlilissimo nella

Teologia ;
ed accanlo ad un Galileo, ad un Sarpi, ad un Campanel-

la non puo essere nominato un Teologo conlemporaneo di merito

considerevole. . . . Vediamo bene vivere in Roma il de Lugo sco-

<( lastico e 1' Allazto ,
ma il primo era spagnuolo, greco il secondo ;

ed appena si fan nominare, per tutlo questo secolo, i Cardiaali Pal-

lavicino e Sfondrali
,
e con migliore diritlo Bona e Noris

;
ma che

sono quesli quattro nomi per una contrada grande come 1' Italia ,

per un tempo si lungo e per un clero si numeroso 3 ? Tullavolla

1 Im siebzehnten Jahrhunderle Iral wieder ein grosser Umschwuug
in. In Spanien, welches den Protestantismus theils feme gehalten, theils

wieder ausgestossen hatte, entsagte man wieder den exegetischen, kir-

diengeschichtlichen und patristischen Studien und ihrer Yerbindung mil

der dogmatischen Theologle, und wandte sich zuriick zu der geschichls-

imd kritiklosen Scholastik. Es war eine eklektische, aber doch iiherwie-

gend aristotelisch thomistische Metaphysik und Dogmatik, >velche Bannez,

Suarez, Vasques aufbauten, das letzte Aufflackern einer bereits erlo-

schenden Lampe, und darauf folgte Nacht und Dunkel, denn nun ging in

Spanien die Wissenschaft an der Inquisition zu Grunde, um dort (bis jetzt)

nicht wieder aufzuleben. Pagg. 34, 35.

2 Pag. 35, Nola.

3 Auch in Italien sland das siebzehnte Jahrhunderl in iraurigem Con-

Iraste zu den Leislungen des sechszehnlen. Der allgemeine geislige Verfall

der Nalion zeigte sieh am grellslen gerade in der Theologie, und neben
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in tanta ruina delle scienze sacre nelle due contrade, dove quelle era-

no state cosi rigogliose, ye ne fu un' altra in Europa, in cui fiorirono

come nel secoloXIH; Ma creatrice e sostegno (dice seguitando

T Aulore) di quel nuovo rifiorimento era non 1' Italia, non la Spa-

gna, non 1'Alemagna, sivveramenle la Francia... edaccanto a lei

il Belgio, nelle sue eccellenti Universita di Lovanio e Douay, man-

leneva tultora 1' antica sua gloria teologica. Cosi onore a cui e do-

vuto onore. Dal principio del secolo XVII fino alia meta del XVIII,

la nazione francese ha portato lo scetiro della scienza teologica nel

mondo callolico 1.

Dopo una si lunga filatessa di affermazioni arbitrarie
,

di giudizii

avvenlati ed erronei
,

e d' ingiurie gratuite, scagliate in viso ad in-

tere nazioni con una boria, che non sarebbe tollerabile neppur quan-

do il fuluro magistero leutonico, sopra il genere umano
,

fosse gia

cominciato e durato un gran pezzo ,
i nostri lettori avran bisogno, e

10 sentiamo anche noi, di respirare un tratto, per riconoscere almeno

11 paese, in cui ci Iroviamo. Certo i piu addoltrinati tra loro avranno

gia vislo, il moltissimo che nei brani soprascrilti si puo notare in

contrario ;
e noi medesimi intendiamo che

,
a volerne solo dire una

parte, non ce ne spacceremmo con parecchi articoli. Si fa presto a

dire: Nella Spagna, spento quel ternario ricordato, non si ebbe al-

tro, che nolle e tenebre (Nacht und Dunkel) I Si fa presto ad affer-

einem Galileo, Sarpi, Camnanella kann kein gleichzeitiger Tbeologe von

hoherer Bedeulung genannt werden Sehen wir daher ab von dem Spa-

nischen in Rom lebenden Scholastiker de Lugo und von dem Griechen

All a tins, so lassen sich fiir dieses gauze Jahrhunderl nur etwa die Car-

dinale Pallavicini und Sfondrati, und mit besserem Rechte Bona
und Nor is nennen und was sind diese vier Namen fiir ein Land von

der Grosse Italiens, fiir eine so lange Zeit und fiir einen so zahlreichen

Clerus?^^. 35, 36.

1 Aber Schopfer und Trager dieser Bliithe waren nicht Italien^ nicht

Spanien, nicht Deutschland, sondern Frankreich Und neben Frankreich

bewahrte Belgien an seinen treillichen Hochschulen
,
Lowen und Douay,

noch seinen alien theologischen Ruhm. Also Ehre dem Ehre gebiihrt. Yom

Beginne des siebzehnten bis zur Mitte des achtzehnten Jahrhunderls hat die

Franzosische Nation das Scepter der theologischen Wissenschaft in der ka-

tholischen Welt gefiihrt. Pag. 36.
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marc: In Italia, per tulto un sccolo, fuori del Pallavicino, c gli allri

tre, die il canto suso ap\iella, non si ebbe un uomo, che valesse il

Campanelia ! Per isconfiggere somiglianli csorbilanze , converrebbe

recare in mezzo raeglio di una mela del la storia letteraria delseco-

lo XVII a rispello di quelle due contrade , che delle scienze sacre e

razionali furono, fin che queste vigorirono ,
la sede piu elelta. Da

un'allra parte il solo fame un ceuno fugace polrebbe attribuirsi a

poverla di materia, quando vi siamo costretti dallo spazio troppo an-

guslo per collocarvi le dovizie che pur ve ne sono. Tultavolta ci sa-

ra uopo adagiarci a questa eslrema parsimonia, per fermarci piutlo-

sto con migliore agio a riconoscere, come teste dicevamo, il paese

in cui ci troviamo
; e vogliamo dire, fuori di metafora, a scoprire da

qual falta priacipii il Dollinger fu trascinato a quei giudizii, quanto

falsi ed ingiusli in chi li recava, altrettanlo oltraggiosi per le nazioni

di cui si recavano. E gia, senza ancora noi dirlo, quella faccenda

dell' Inquisizione che soffoca la scienza
;

dello scettro teologico pos-

seduto dalla Francia nel sncolo XVII lino alia mel& del seguente, e

delle eccellenti Universila
(
trelfliche Hochschulen

)
di Lovanio e di

Douay, a qualche vecchio levriere dal fmto sagace, avran fatto scova-

re la lepre, ed intenderne piu di quello che noi non ne potremo dire.

Ma non sono da affreUare le cose; e cominciamo dal fare non piu, che

un cenno intorno al supposto scadimenlo delle sacre discipline nelle

due grandi Penisole, che per lanti capi si possono dire sorelle.

Ed intorno alia Spagna, e lepido 1' imbarazzo, in cui il povero

Dollinger e stato messo dal De Lugo, vero luminare della Teologia

in pieno secoloXVII, e che saria stato sommo anche tra i sommi del

precedenle. Avendo egli stabilito, che cola dovessero regnare tenebre

e nolle d' ogni lace muta, non vi dovea essere menzionato quel suo

figlio, che avrebbe potuto un cotal poco illuminarla. Vero e che esso

lo ricorda come vivente per quel tempo in Roma
;
ma cio per nota-

re che ,
se di qualche famoso si onorava allora I' Italia, esso non era

ilaliano. Talmente che, in conchiusione, il De Lugo e stato dal no-

stro Autore condannato a non potere illustrare della sua fama nessun

paese di questo mondo : non quello, in cui nacque, perche, a dispet-

to della sua luce ,
i\7

i reslarono tenebre e nolle; non quello , in cui

insegno, perche ivi era straniero. Maforse che quello e il solo nome
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illustre, che abbia la Spagna per mostrare come le sacre discipline

yi si mantenessero abbas tanza vivaci per tullo il secolo XVII, so-

prattutto se quel periodo si protenda alia prima meta del seguente,

come 1'Autore fa per la Francia? Noi arrossiamo di dovere ricordare

ad un dottor Dollinger alcuni autori
, i quali qgni mediocre Teologo

non potrebbe ignorare senza vergogna ;
e pure per suo onore amia-

mo meglio supporre, che gli abbia ignorati. Diego Ruyz de Montoya

colla sua immensa erudizione patristica, e i Salmanticesi, e 1' Hurta-

do ,
e il Medina

,
e il De Ripalda ,

e 1' Arriaga ,
e 1' Esparza furono

tali maestri nel loro tempo, elasciarono tali scritti, che, anche a sup-

porli minori dei preceduti, ogni secolo ed ogni paese se ne potreb-

be gloriare, senza temere qualche tardo pipistrello ,
che scambiasse

nel proprio crepuscolo 1' altrui chiarezza.

Per cio che concerne Y Italia
,
noi non possiamo a rispetto di lei

ampliare questo periodo coi primi cinquanta anni del passato secolo,

slante che in essi 1' A. menziona l alcuni pochi dei molti chiari no-

mi, onde quelli furono illuslrali. Ma, rimanendo tra i limit! del seco-

lo XYII
,
come qualificare altrimenti, che per una solenne capeslre-

ria quello sfidare
,
che gli si nomini

,
oltre a quei quattro , un altro

dolto in Divinila
,
che possa stare a paro col Galileo ,

col Sarpi c

col Campanula ? E sia pei due primi, che pure ebbero una celebrita

di varia misura c variamente meritata. Ma chi sogno mai in Italia di

vedere un gran fatto nel Campanella, non famoso per altro, che per

la turbolenza del suo cervello, per la stranezza dei suoi concetti e

per le condanne portate dalla Chiesa? E pure a guadagnarsi le sim-

patie dal Dollinger appena vi vuole altro che questo ;
tantoche nel suo

Discorso e una pieta a vedere come perpetuamenle chorda oberrai ea-

dem, cominciando con Erigena Scoto e terminando a certo disgraziato

presbitero, il cui nome non sappiamo come gli sia bastato il coraggio

di menzionare in un consesso di onesti scienziati, la piu parle degnis-

simi Ecclesiastic!. Ma da quesla sua inclinazione la causa deli' Italia

{ intendiamo la scienlifica, non la politica) ritrarra un vanlaggio insi-

gne. Perciocche, a mostrare falso Vuniversale scadimento intellelluale

delta nazione (der allgemeine geistige Verfall der Nation) ,
noi noa

1 Pag. 40.
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dovremo far altro, die ricordare alquanti nomi, chc valgano un Cam-

panella : cosa che non vorr& essere guari difficile. non ha il chia-

ro professore di Monaco sentito mai a parlare di un Baynaldi e di un

Battaglini, quegli degno Continuatore del Baronio; quest! nobile An-

nalista delta Chiesa e dcll'Impero ? non di un Cardinal Gotti o di un

Silvestro Mauro, 1'uno ampio ed erudito Trattatore del Dommi; 1'altro

aulore del comraento piu pieno e piu accurato che si conosca di lutti

i libri d'Aristotele? non di un Paolo Segneri e di un Daniello Bartoli,

padre il primo e maestro della nostra sacra eloquenza ,
e didatlico ,

apologista, ascetico non sapresli se piu profondo o piu forbito ;
slorico

e scrittore soramo il secondo
,
ammirato perfmo dall' invida malevo-

lenza dei nemici? Non di un Tolomei e di un Menochio, ciascuno per

la sua parte patristica e biblica , degno di gareggiare coi piu eccel-

lenti? Che se davvero non ne ha sentito mai a parlare , per do vi

stanno al mondo i Dizionarii bibliografici e biografici ,
a* di nostri

cosi multiplicali e cosi copiosi ;
e quando egli li avra consultati , si

accorgera facilmenle, che qualunque dei ricordati puo ben valere il

suo Campanella, del quale i libricciattoli, che ne conlengono i sogni,

forse appena da uno sopra mille dei noslri lettori italiani saranno

stati visti, forse neppur letli da uno: tanta e la celebrita scienlifica

che quel fanatico s' e acquistata in Italia !

E pure non furono quelli i rami coltivali con peculiare amore e con

migliore successo, nella Spagna e nell'Italia, lungo il secolo XVII. II

Dollinger sembra neppur sospeltare, che la Morale ed il Dirilto cano-

nico siano una parle amplissima e capitalissima delle Scienze sacre ;

e, gettata qui e cola una parola di spregio superbo ed imperito contro

dei Casuisti
, appena sa trovare morale che gli vada a versi

, fuori

della Francia , dove anzi scorge una serie di Opere che assicurava-

no it suo diritto alia pura morale evangelica (der reinen evangeli-

schen Moral ihr Becht 1). Cio che valga il gergo di pura morale

evanyelica in un Autore, che novera tra i grandi Teologi del secolo

XVII la scuola di Porloreale, 1'Arnauld, il Nicole, e perfmo il furio-

so giansenista Launoy 2
, non e uopo dichiarare. Al nostro propo-

1 Pag. 37. 2 Pag. 37.

Serie Vf vol. IX, fasc. 335. 34 19 Febbraro 1864.
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silo rileva phi V osservare come, dopo i primi decennii di quel seco-

lo, esaurita quasi la disputa cogli erelici, o piuttosto, pel loro legale

slabilimento nel bel mezzo deli' Europa, perdula, come osservammo

piu sopra, la speranza di salvare 1'unita religiosa di questa, iDotto-

ri delle due Penisole, rimaste intatte dali'eresia, si volsero con pecu-

Hare amore allo studio della Morale e della Canonica, per fa edifica-

zione e pel governo spirituale dei popoli. E diciamo della Morale

scientifica, speculativa, la quale e profonda e nobilissima disciplina

quanto qualunque allra
,
secondo che S. Tommaso aveala costituita

nella Seconda parte della sua Somma. E pero come il sestodecimo

era siato il gran secolo del Domma, cosi il
segu4^te fu il gran secolo

della Morale
;
e cbi sfatasse, come CamislL Te|ogi del polso di un

Sanchez, di un Bonacina, di un Castropafao ,. jji un Amici, di un

Diana
, darebbe ben vista di non averne guardalo gianimai neppure

i cartoni.

Ma e dei Casuisti medesimi percke prendere tanto sgomento ,
se-

condo il vezzo d'una certa scuola di ollremonte, che
,
sotto quel vo-

cabolo , pigliava sicurta di denigrare la morale e la disciplina della

Chiesa cattolica romana ? Trattandosi di scienze vaste ed ardue, che

hanno le loro applicazioni alia pratica quotidiana ,
nulla e piu natu-

rale di questo, die si apprestino libri o manuali
, che mostrino ap-

punto quelle applicazioni ai casi pratici, con poco o punto di specula-

zioni scientifiche. E s cio si usa per la medicina, per la giurispru-

denza e somiglianti, qual colpa sara averlo falto pei casi di coscienza,

salvo a ciascuno il rispondere della maggiore o minore accuratezza ,

onde seppe farlo? Ma nell'Italia e nella Spagna pel secolo XVII fuvvi

ben altro che Casuistici
;
ed il pochissimo, piu toccatone che deltone,

sovrabasta
, per convincere falsa 1' asserzione del Dollinger intorno

al loro assoluto scadimento nelle sacre discipline , per quanto gli si

voglia concedere, che non vi fosse grande esegetica alia maniera te-

desca, per la buona ragione, che questa, nelle dette due contrade, non

aveva alcuna ragione di essere. s' immagina egli che quelle doves-

sero logorarsi in opere critiche ed esegetiche, per incontrare il gusto

ed accattare i plausi di qualche futuro professore di Monaco?

Piu brevi assai saremo nello esporre cio che vi ha di falso nella

scettro teologico decretato alia Francia di quel tempo, e 1'ingiustizia
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chc si commette nel paragone. Nessuno piu di noi ammira il gran

secolo di Luigi XIV, della quale eta i Francesi sono meritamente cosi

orgogiiosi. Tultavolla non andrebbe guari lungi dal vero chi giudi-

casse che, se in quella stagionenon avessero avuto origine le dottrinc

gallicane ,
e se il Giansenismo vi avesse scapeslrato mono ,

il diti-

rambo del Dollinger, in onore di lei e del Belgio vicino
,

si sarebbe

non mediocremente abbassato di lono. Certo il vedere memorati da

lui come gran cose autori ed opere, che appena atlingono la mezza-

nita del merito, solo perch6 appartenenti a quelle scuole
;
e neppure

ricordati autori ed opere veramente illustri , esempligrazia i Bollan-

disti e Cornelio a Lapide ,
da lui cosi infatualo di storia e di esegesi

l)iblica
,

solo perche appartenenti ad una scuola
,
che non ha gran

paura dell'Inquisizione ;
il vedere ci6 , diciamo

, potrebbe forse giu-

sliflcare quel giudizio. Nel resto al noslro proposito rileva
1'psserva-

re come tutto cio che in quel tempo fu in Francia di veramenle grande

e cattolico (eve ne fu molto), non ebbe altro fondamento, che la Teo-

logia scolastica di S. Tommaso
,
come se ne puo convincere chiun-

que esamini profondamente gli scritti, massime morali, del Bossuet,

e piu ancora chi studii nel Petavio, i cui Libri sopra i Dommi appena

sono altro, che un grandioso risalire a quei fonli della tradizione cri-

stiana , dai quali gli Scolastici avevano derivate le piu nobili loro

speculazioni. Oltre a questo, scolastici erano i tre piu famosi sorbo-

nici di quel secolo, Duval, Gamache ed Isambert.

Vero e che, circa quel tempo medesimo, avendo comincialo a fi-

losofare il Descartes ,
la Francia non seppe resistere alia seduzione,

potente per lei
, della novit

,
e di una novita natale in casa

;
ma e

vero allresi che quella filosofia resto sempre eslranea alle sacre di-

scipline ,
le quali per parecchi lustri continuarono ad avere Y antico

fondamento, quantunque non poco debililato dal nuovo sislema. Ma,

in generale, in quei principii, iDottori caltolici dalle loro inclinazioni

cartesiane non portarono , per la loro scienza
, maggior nocumento

di quello , che , al tempo del cosi detto rinascimento, i due Pichi e

Marsilio Ficino ne portassero per la ortodossia propria , dalle incli-

nazioni platoniche, che professarono. Tuttavolla e fuori dubbio che,

a lungo andare, da quel fondamento non cangiato, ma quasi al tutto

sottratto alle scienze sacre
,
un grande debilitamento di queste ne
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dovea seguitare , e ne segui di falto. 3S
T
e si tardo guari ad averne

due indizii manifestissimi
, ambedue riconosciuli dal Dollinger , i

quali noi non sappiamo come possano comporsi con quello scetlro

teologico da lui attribuito alia Francia, fino a tulta la mela del secolo

XVIII. II primo fu 1'essersi cominciato a tratlare argomenti di scien-

ze sacre in lingua vulgare ;
il che , imitato da altre nazioni

,
ha rin-

novato nelle discipline leologiche I'avvenimenlo delle lingue divise e

confuse sotto la torre di Babelle 1
(das Ereigniss der Babyloniscken

Sprachentheilung und Sprachenverwirrung), in luogo dell'anlica unila

del linguaggio latino : il quale, sconcio il noslro Aulore deplora con

molta ragione, ma senza nessuna ragione conforta i suoi connazionali

a continuare. II secondo indizio fu, che, inauguratasi la grande con-

giura dei sofisli alia mela del passalo secolo, quando Cervelli stra-

nieri e nemici (sono parole del Dollinger) invasero la societa fran-

. cese
, dominarono la stampa , e soggiogarono piu e phi le class!

colle della nazione
,
non vi fu piu alcun Bossuet

,
alcun Pascal ,

alcun Malebranche o alcun Fenelon. II tempo delle apologie cri-

sliane era un'altra volta venuto; ma degni apologisli non vi furo-

no
;
e le produzioni di queslo genere rimasero senza riputazione e

senza effetlo 2. Forse queslo giudizio e troppo rigido; ma es-

seado in gran parte vero, noi ci reslringeremo ad osservare
,
come

quello appunto fu il tempo, nel quale dell'anlica Scolaslica non pure

si era al tullo dismesso 1'uso, ma si erano perdute le reliquie e per-

fino le meinorie. Era il secondo caso di una contrada la quale, sguer-

nita di qucl presidio ,
dovendo venire alle prese coll' errore che in-

Tadeva e dilagava ,
si trovo minore del compito di oppugnarlo. A

queslo riusci il gran secolo di Luigi XIV !

1 Pag. 38.

2 Fremde und feindliche Geister drangen ein in die Franzosische Ge-

sellschaft, beherrschten die Presse, machten sich die gebildeten Klassen

der Nation mehr und mehr dienstbar. Es war kein Bossuet, kein Pascal,

kein Malebranche oder Fenelon mehr da. Die Zeit der christlichen Apolo-

gieen war wieder einmal gekommen, aber es fehlte an den rechten Apolo-

geten, und die Erzeugnisse dieser Gattung blieben unbeachtet und wir~

kungslos. Pag. 39.



E LE SCIENZE SACRE 333

Dalle cose fin qui ragioiiale e manifesto cio che vi e di falso nello

.scellro teoloyico, conferilo dall' Autore alia Francia pei cencinquan-

L'anni che corsero dal 1600 al 1750. Ma ncll' aver egli volulo, dal

paragone con quella , denigrare le allre nazioni ,
e segnalamenle la

Spagna e 1' Italia, vi e non solo falsila, ma ingiuslizia. Noi non dob-

biamo insegnare ad uu professore di storia del valore del signer Dol-

linger, come tulle le nazioni hanno i loro period! di fiorimento e di

frutla
, di languore e di lorpedine, quasi vorremmo dire di primavera

e di slate
,
di aulunno e d'inverno

;
senza che le nazioni stesse If si

facciano a loro beneplacito quei periodi, i quali dipendono da cagioni

universali , come appunlo 1' avvicendarsi delle stagioni dai rivolgi-

menti degli astri. Pure, secondo il nostro arbitrare, il meglio sarebbe

non istituire quei paragoni tra genie e gente , per ischivare quelle

invidie e quelle gelosie nazionali
,
di cui essi sono quasi sempre oc-

casione o principle. Ma quando ad ogni modo si vogliono islituire ,

la giuslizia vuole che si facciano ceteris paribus ;
cioe si paragoni

oltimo con ollimo, mediocre con mediocre, e cosi del reslo. Che se

voi paragonale 1'estale di un paese coll'inverno diun altro, potreste

riuscire alia strana conchiusione
,
che le diserte giogaie delle Alpi

siano piu fiorite e piu amene delle pendici di Portici o di Posilipo. II

seicenlo fu il gran secolo della Francia ;
e buon pro le faccia ! Ma

se volele trovare qualche cosa di somigliante nella Spagna e neir I-

talia
, dovele cercarlo nel cinquecenlo ,

non nel seicento ;
il quale ,

senza essere quella nolle e quelle tenebre, che il Dollinger ha volulo

supporre , non fu certamenle il gran secolo dell' Italia e della degna

sua sorella.

Or quale interesse avea queslo Aulore di deprimere tanto la

Spagna e 1' Italia
, e d' incensarc e di milriare la Francia del secolo

XVII? Gia fu in parle accennato : parlando egli e poscia stampando

in difesa della liberta della scienza, gli faceva gran giuoco il decadi-

menlo di quelle due prime contrade, dove vigoriva 1'Inquisizione, e

la floridezza della terza , dove quella non fu
,
e furono invece Galli-

cani e Giansenisti senza numero e senza posa. Eccoci dunque al

punlo capitale, il quale per la sua rilevanza vuol essere trallato in

distinto paragrafo.



IL PATRIZIATO ROMANO

DI CARLOMAGNO 1

IV.

I Papi, autori del nuovo Patriziato.

A ben chiarirela natura del nuovo Patriziato dei Carolingi, si dee

primieramente porre in sodo qual fosse 1'aulorita da cui venne creato.

Quanto ai Patrizii costantiniani, e cosa indubitata die quest'autorita

risedeva nel solo Imperatore ;
ed abbiam veduto eziandio

, quanto

gli Augusti Bizantini fossero gelosi di tal diritlo, riguardandolo come

prerogativa tutto propria della maesta sovrana. Ma non cosi puo

dirsi del nuovo Patriziato dei Carolingi : imperoeche esso fu crea-

zione dei Romani Pontefici
,

i quali pei nuovi bisogni della Chiesa e

dello Stato romano questa dignita istltuirono, e di propria autorita la

conferirono ai Re di Francia.

Questa verita storica non sembrerebbe aver bisogno di essere di-

mostrata
; giacche, da quel solo die nel precedente capitolo abbiam

narrato delF origine e dello svolgimento progressive del nuovo Pa-

triziato
, appare assai manifesto

,
non altri che i Papi essere stall

gli autori e la fonte giuridica di tale istituzione. Siccome nondi-

meno molti e ragguardevoli scrittori 1' hanno contrastata ,
a noi non

Vedi questo volume pag. 293 e segg.
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e lecilo il preterire solto silenzio le opinioni e gli argomenti loro
;

e lanto piu di buon grado ci fermiamo a disculcrli , perche tal di-

scussione giovera non poco a spandere maggior luce sopra tullo il

tema c dar piu salda confcrma alia dottrina da noi propugnala. 01-

tre di die, 1'origine giuridica del Palriziato ha stretta allenenza con

quella dell' Impero , inaugurate poi in Carlomagno: perocche 1'uno

e 1' altro sono veramente scaturiti dal medesirao fonle
,

il primo a

guisa di rivblo di poca lena e durata, il secondo a raaniera di fiume

reale, di gran corso e portata, ma surli ambidue di una medesiraa

vena. Laonde Y accertar bene 1' origine legale del Patriziato rileva

assai piu che a prima vista non sembra
; porlando quesla con se la

soluzione di una delle piu grandi e fondamentali queslioni di tutta la

storia del medio ev'o.

Ora tre sono le seutenze, die nella presenle quislione si dispuiano

il carapo ; n& oltre ad.esse potrebbe agevolmente immaginarsene

altra ;
benche sia vero, che ciascuna ammette delle varieta seconda-

rie. La priina ripele dagl' Imperatori di Oriente il Palriziato clei Re

Carolingi, non differenziandoli in c>6 dai consueti Palrizii imperiali.

La seconda vuole che i Carolingi fossero creali Patrizii dei Romani,

per autorita del Se'wto e Popolo Romano. La terza fmalmente al-

tribuisce lal creazione all'aulorila dei Pontefici.

Facendoci adunque dalla priraa , gli Autori che la mantengono ,

non adducoiio in verila , ne addurre potrebbero niun argomento di-

retlo che la dimoslri, niun alto cioe, niuna testimonianza che provi,

avere i Greci Augusti quando che sia conferito di lor capo e autorita

il Patrizialo ad alcuno dei Re Carolingi ;
a quella guisa per esempio

che si prova coll'autorila di Gregorio Turonense, avere T Imperatore

Anastasio mandati a Clodoveo i codicilli del Patriziato. Ma essi la

inferiscono indireltamenle da due fatti, che suppongono od assumono

per indubitati; Tuno, che gl' Imperatori d'Oriente conservassero fino

al cadere del secolo VIII la sovranita di Roma
; 1'altro, che Pipino e

Carlomagno fossero Patrizii d' Italia al modo stesso che gli Esarchi,

e quasi come loro successor!. Infalti, se gl'Imperatori erano Sovrani

di Roma, poiche d' altra parte la collazione del Patriziato era prero-

gativa della sovranita ,
i Re Franchi non poteano dunque aver rice-

vuto da altri il Patriziato Romano , fuorche dagl' Imperatori. E se i
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nuovi Patrizii erano sottentrali agli Esarchi, doveano dunque, al par

di quest! ,
essere luogotenenti iraperiali ed avere percio ricevuto

dall'Imperatore la dignita e il polere patriziale. In una parola, essi

suppongono che i Re Carolingi esercilassero il Patriziato Romano in

nome dell' Impero Bizantino ;
e di qui conchiudono aver questi rice-

\uto dall' Imperatore tal dignila. Noi non istaremo qui ad allegare

i testi e discutere i passi di cotesli Autori; ma cliiunque voglia pren-

dersi la briga di esaminare quel che scrissero sopra do il Gronovio,

il Muratori
,

il De Marca ed altri che apertamente propugnarono ,

ovvero piu o meno favorirono tal sentenza
,
vedra facilmente che a

cio riducesi la somraa della lor doltrina-, e delle ragioni onde la

sostengono.

A mostrarne pertanto la falsita
,
basta negare ,

come falsi
,

i due

fondamenti sopra cui ella si regge. E falso che gl' Imperalori con-

servassero la Sovranita di Roma fino ai tempi di Papa Leone III
;
ed

altrove abbiamo provato l, averla essi perduta, di fatto e di diritto,

assai tempo innanzi
,

cioe fin dal mezzo del secolo YI11
, ed essere

vanissimi gli argomenti o piultosto indizii che di cotes ta sovranita

Imperiale si sogliono arrecare. E falso inollre , che il Patriziato dei

Carolingi fosse quasi una continuazione dell' ufficio e della potesta

degli Esarchi. Questi erano vcri governatori dell' Italia imperiale ;

laddove 1' ufficio dei Re Franchi era tutt' allro ,
siccome chiariremo

nei capitoli seguenli. II nome stcsso ne indica la diversita ; poiche,

sebbene gli Esarchi fossero quasi tulli insigniti del Patriziato, e por-

lassero percio il litolo di excellenlissimus patricius, niun d'essi pero

porto mai 1'appellazione speciale di Patricius Romanorum : appella-

zione nuova, e tutlo propria dei Re Carolingi, siccome nuovo e al lulto

singolare era r ufficio, con essa loro conferito. E qui giova ripetere,

ch' egli e generalmente grand' errore il riputare , per qualche somi-

glianza di nome o di allri rispetti ,
la dignita dei Re Franchi non

punto diversa da quella degli anlichi Patrizii imperiali ;
nel qual er-

rore lultavia si fondano, se ben si guarda, quasi tutti i sofismi
,
con

che altri ha falsato fmora ii vero concetto del Patriziato dei Carolingi

1 Origini della Sovranita temporale del Papi, Parte II, Cap. I.
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Ma ,
oltre al lorlo gravissimo di reggersi lulla sopra fondamenti

fallaci, colesla opinionc si chiariscc agcvolmenle falsa, per argo-

raenti cziandio diretli. Tra quesli pero, afline di non anlicipar le

cose die avrcmo a dire piu sollo
,
ne recheremo per ora tin solo

, il

quale nondimeno vale per molti ,
ed ancor solo puo baslare a deci-

dere la causa. E questo e 1' anlagonismo ,
anzi 1'aperta oslilita e con-

linua , in cui fu il Patriziato dei Carolingi , conlro la dominazione e

le prelendenze dell'aulorita imperiale in Italia.

Fin dai primi suoi albori , quando cioe Gregorio III fece a Carlo

Martello il primo ricorso ,
e propose di siringere speciale patto di

alleanza Ira Roma e la Francia, leggiamo espressamenle, che, in

virlu di tal patto, i Romani doveano, relicla Imperaloris domina-

tions , ricevere Carlo per loro Prolellore l. Quando poi Stefano II

nel 754 ebbe in effetto conchiuso con Pipino il famoso Patto di Quier-

sy ,
e quando Pipino era gia Palrizio dei Romani

, veggiamo che
,

essendo venuli nel 756 gli ambascialori imperiali a pregare il Re di

concedere all' Imperatore 1' Esarcato ch'egli avea gia ritolto ai Lon-

gobardi e donato a S. Pielro, il Patrizio rispose francamente di no
,

giurando inoltre cb' egli a quell' impresa non si era mosso per amo-

re di nessun altro fuorche di S. Pietro 2. E qui notisi ch'egli aveva

accetlato cotesta impresa contro i Longobardi ,
in \irlu appunto del

Palto d'alleanza conchiuso col Papa ,
e dell' ufficio , che , insieme col

nome di Patrizio ,
aveva assunlo di difendere Roma. Ora questo

conlegno di Pipino verso 1' Imperalore ,
e questo giuramento ,

come

puo egli mai conciliarsi coll' ipotesi che Pipino avesse dall' Impe-

ralore ricevuto il titolo e 1* ufficio del Patriziato? o che il Palrizio in

lui non fosse altro che un Yicario imperiale ,
alia maniera degli

Esarchi o degli altri Palrizii dell'Impero? Non basta. II primo alto

1 Annales Metenses, all' a. 741, Gli Annales Veteres dicouo: relicto Impe-

ralore Graecorum et dominatione; ed il CONTINUATOREDIFREDEGARIO: eopacto

patrato, ut a partibus Imperatoris recederet etc.

2 Asserens (Pippinns)...nullapenitusrationeeasdem civitates a potestate

beali Petri et lure Ecclesiae Romanae vel Pontifiris apostolicae Sedis quoquo-

modo pati alienari. A/firmans etiam sub iuramento, quod PER NVLLIUS IIOMINIS

FAVOREM sese certamini dedisset, msi PRO AMORE BEATI PETRI et venia delicto-

rum etc. ANASTAS. in Stephanp II.
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e il piu importante che Pipino esercitasse mai in Italia come Patri-

zio, non fu egli appunto la celebre donazione dell'Esarcato c della

Pentapoli alia S. Sede? Ora di queste province egli confer! al Papa
la signoria in tali termini, da escluderne affatto la signoria dei Gre-

ci Augusti, secondo che altesta lo stesso Muratori l. Bel tratto io

verita di gratitudine e di devozione all' Imperatore , per un'Patrizio

teste da lui creato, il valersi deU'autorita medesima patriziale per

iscemargli di cosi bella gemma la corona , e poi pregato di ridonar-

la, rispondergli con un aperto rifluto!

Piu inesplicabile ancora si mostra il contegno di questi nuovi Pa-

trizii verso 1'Impero , in tutti gli anni seguenti, fmo quasi all' ulti-

mo scorcio di quel secolo. Imperocche ,
non solo mai non trovasi il

menomo indizio ch'essi
,
in qualita di Patrizii

,
avessero niuna di-

pendenza o anche solo corrispondenza verso gl' Imperatori ;
ma al

contrario quella qualita medesima recavali sovente in attitudine

aperlamente ostile. Infatti, ogni qual volta i Greci Augusti, tornando

in essi qualche velleita di ripigliare in Italia il dominio perduto, mi-

nacciavano di inviar flotte ed armati
,
o di suscitare tumulti e guer-

re nelle province di S. Pietro, cospirando ora col ReDesiderio, ora

coi Duchi di Benevento o col profugo Adelchi
; veggiamo che i Papi

toslo ricorrevano per difesa al Palrizio de' Romani, invocando con-

tro i Greci
,
non meno che contro i Longobardi ,

il braccio armato

di Pipino o di Carlomagno. E questi senza indugio promeltevano

aiuti , spedivano messi
,
inviavano truppe , interponevano tulta la lo-

ro autorita e potenza per allontanare quei pericoli e rintuzzare quei

conali ostili : siccome puo vedersi nel Codice Carolino
,
dove si ban-

no sopra do parecchie Lettere di S. Paolo I a Pipino 2 e di Adria-

no I a Carlomagno 3. Ora chi polra credere ch' eglino, i Re Fran-

chi, tal uso facendo del Patriziato, pur 1'avessero ricevuto dall'Im-

peratore? e che contro di lui voltassero quell'autorita medesima

ch'egli avea loro conferita? Qual coutraddizione non e ella questa,

che da una parle eglino per 1' ufficio del Palriziato ,
siccome tutti

1 AnnaH d' Italia, a. 755.

2 Epist. XXV, XXVI, XXVII, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XLI; secondo

1'ordine cronologico del CENNI.

3 Epist. LVIII, LXVI, XG, XGI, XGII, XGIII.
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consenlono , dovesscro difendcro Roma ;
c daH'allra , questa difen-

sione appunlo li obbligasse a combaltere il Sovrano ,
da cui aveano

ricevuto quell' uificio? non sapevano forse i Papi d' allora
, quel

che sanno cosi bene cotesli scriltori modern!
, die Pipino e Carlo

avean ricevuto il Palrizialo da Costanlinopoli ,
e che il primo debito

dei Palrizii imperiali era di ubbidirc e di serviro 1'Imperalore? E
se il sapevano ,

come mai ardivano richiederli d' aiuto contro 1' Im-

peratorc ,
loro Sovrano

,
e scongiurarli in nome di S. Pietro a vio-

lare cosi la fedella che al Sovrano doveano? E gl' Imperatori slessi,

come mai furono cosi stolidi e dappoco ,
che mai non mostrassero

di risentirsi contro i Caroling! per quesli loro procedimenti ,
ne mai

si curassero o di rUogliere loro la dignita palriziale, o di richiamarsi

almeno dell' abusarla che faceano a danno dell' Impero? II fatto si e
4

,

che da qualunque lato si consider! colesla ipotesi, ella apparisce cosi

strana, incredibile ed cziandio assurda, che noi non sappiamo inten-

dere, come altri abbian poluto propugnarla da senno
,
altrimenti che

supponendo ,
esser loro interamente sfuggito dagli occhi queslo fat-

lo, cosi luminoso per altro ed evidente nella storia di quel Patri-

ziato, il conlegno cioe, non solo indipendente ma ostile, che i Pa-

trizii Caroling! , in virtu appunto del loro ufficio patriziale , spesso

mantennero verso I' Imperatore d'Oriente.

Poco si allontana dalla precedenle opinione la sentenza di coloro

i quali pensano ,
il Patriziato ai Carolingi essere stato bensi conferi-

to dai Papi , ma nondimeno col consenso e beneplacilo dell' Impera-

tore, e per accordi con lui eonvenuti, in modo che daU'autorita im-

periale esso veramente ricevesse 1' ultima e legale sanzione. Inchin6

a tal sentenza il Muratori
,
dicendo che forse i Re Franchi

, dopo
aver accettato dai Papi la dignita e potesta patriziale , procurarono

che fosse approvata dalla Corte imperiale, con riconoscere tuttavia

la Sovranita di essi Augusli 1
,
e senza vergognarsi di essere loro

Vicariie subordinate per conto di Roma e delsao Ducalo 2. Ma ella

piacque singolarmente al Luden
;

il quale , ammesso per indubitato

dall'una parle, che Pipino e i suoi figli furon creati Patrizii da Ste-

1 Annali d' Italia, a. 789.

2 Ivi, a. 798.
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fano II, e dall'aUra che il Patriziato
, altissima dignita dell' Impero,

dal solo Imperatore polea conferirsi ; soggiunge non potersi conci-

liare altrimenti quest! due fatti
,
a prima vista ripugnanti ,

fuorche

supponendo 1* una delle due : o che il Papa desse un nuovo senso al

titolo di Patrizio ,
e il conferisse di suo capo; ovvero ch'egli ope-

rasse in nome dell' Imperatore e forse anche in virtu di un suo man-

dato speciale : ed a questa seconda ipotesi egli si attiene
, siccome

la piu verisimile a parer suo
,
e scevra di ogni difficolta 1.

Tuttavia ognun vede, che le difficolta, da noi poc'anzi recate, mi-

litano altresi con egual forza, o poco meno, contro quest' ipotesi del

Luden 2, e molto piu contro 1'opinione del Muralori, il quale vor-

rebbe fare dei Patrizii Carolingi altrettanti Vicarii e vassalli impe-

riali. L' attiludine indipendenle e or piu or menoostile, da essi

mantenuta verso gl' Imperatori (per non dir nulla delle altre ragioni

che addurremo piu sotto) ,
non ci consentira mai di credere che eglino

in niuna guisa dall'autorita di quest! riconoscessero il loro Patriziato,

o si tenessero in virtu di esso vincolali per niun modo all' Impero.

Quanto poi agl' Imperatori ,
niun indizio puo allegarsi a provare

che essi mai con alcun at to espresso di approvazione o di confer-

1 LUDEN, Geschichte des teutschen Volks (Storia delpopolo teclesco ), Lib. X,

Cap. II.

2 Tra le coiigetture, onde il Luden si sludia di avvalorare la sua ipotesi,

la principals e la seguente: Gli avvenimenti che seguirono (
die' egli), tno-

strano che il Patriziato conceduto al Re dei Franchi non fu gia un atto ostile

contro 1' Imperatore, ma che piuttosto Pipino opero in favore di lui, peroc-

che neirinviare i suoi richiami al Re dei Longobardi, procuro gl'interessi

dell' Impero, non meno che quei della Chiesa. Forse 1'Autore voile qui al-

ludere alle parole di Anastasio, dove narra che Pipino prima di portar la

guerra in Lombardia, intimo ad Astolfo,per ben treVolte, e lo scongiuro di

restituire pacificamente proprieties sanctae Dei Ecclesiae et RBIPUBLICAE

inra CANASTAS, in Stephana II); e il Reipublicae iura interpreto senz'altro

per diritti dell'Impero. Gerto non sappiamo sopra qual altro fondamento egli

potesse asserire che Pipino, nel fare quei richiami, procuro gl'interessi del-

1' Impero. Ma quanto sia labile tal fondamento e fallace tale interpretazione,

lo abbiamo ampiamente chiarito altrove ( Origini della Sovranita etc. Part. II,

Cap. YI); e quei che abbiamo poc'anzi accennato del contegno dei Patrizii

Caroling! verso gr Imperatori, mostra abbastanza quanto sia vana tutta la

congettura del Luden.
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ma autenticasscro c quasi suggellassero la nuova dignila , acqui-

slata dai Re Franchi ;
no tampoco die alcuna mostra facessero di ri-

guardarc questi Re, siccorae dipendenti per la loro dignila palriziale

dall' Impero. Egli e vero bensi che d'altra parle non sembra neppu-

re aver essi falto contraslo a quesla dignite ;
e laddove si sa che, al

rinnovarsi del nome imperiale in Carlomagno, gli Augusti di Oriente

ne levarono subilo alte querele e poi sempre mostrarono di averlo in

grancle uggia, al conlrario non pare che si commovessero punto del

Patriziato, conferilo a Pipino ed a' suoi figli ,
ne apparisce che mai

ne movessero richiamo, sia conlro i Papi che il conferirono, sia con-

tro i Principi che T acceltarono. Ma questo lor contegno agevolmen-

te si spiega , col supporre appunto che questo Patrizialo dei Caro-

lingi fosse cosa al tutlo nuova ed estraneaall'Impero; laonde non ac-

cadeva che IMmperatore ne pigliasse gelosia, come non pigliavala di

quei Patrizii, che abbiara veduto essere stali soliti crearsi dai Re Me-

rovingi, dai Borgognoni, e dagli Anglosassoni nei proprii Stali. OHre

di cio
,
v* era una special ragione , per cui gli Augusti Bizantini non

dovessero punto dolersi di tal fatto. Imperocche col totale abbandono

di ogni aiuto e difesa
,

in cui il Copronimo gia da gran tempo avea

lasciatal' Italia, non solamente egli avea posto i Papi nella necessita

di ricorrere alia protezione dei Franchi , ma , secondo che si ritrac

dai Frammento Fantuzziano 1, avea dato eziandio a Papa Stefano II

libera facolta di fare tal ricorso, e di provvedere quindi innarizi, co-

me meglio a lui paresse , alia salute di Roma e dellc province : e

Stefano II vi avea provveduto collo stringere perpetua alleanza col-

la nuova dinastia dei Re Franchi, creando Pipino ed i suoi figli, Pa-

trizii dei Romani. Dunque troppo mal garbo avrebbe avulo il Co-

pronimo a querelarsi del nuovo Patriziato
, dopoche egli stesso avea

posto i Papi nella necessila di crearlo e datone loro implicitamente il

consenso. II quale implicito ed anticipate consenso non vuol gia di-

re
,
che il Papa ,

in nome dell' Imperatore e per autorita o mandato

di lui, creasse i nuovi Patrizii, sicche questi dovessero riputarsi vas-

salli e Vicarii imperiali, come parve al Luden e al Muratori; ma

1 FANTUZZI, Monumenti Ravennati T. VI, p. 26i; TROYA, Codice diplom.

Longob., num. DCLXXXI.
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solo agghmse all' atto del Papa im nuovo litolo di legittirnita, e tolse

agl' Imperalori ogni ragionevole pretesto di poi querelarsene. Essi

adunque , per quanto appare ,
si contennero verso il Palriziato dei

Carolingi ,
come estranei e indifferent! , senz' approvarlo espressa-

mente ne riprovarlo ;
ed avvegnache patissero di mal animo la po-

tenza acquistata dai Re Patrizii in Italia, e il modo onde a difesa di

Roma 1'esercitavano, resistendo talora anche alle pretendenze e con-

Irarieta imperial! , non mostra tuttavia che mai movessero lite o con-

trasto alia lor dignita patriziale ,
in virtu di cui quella difesa eser-

citavano.

E tanto basti aver detto della prima senlenza. Veniamo ora alia

seconda, la quale non dall'Imperalore, ma daU'autorita del Senato e

del Popolo Romano deriva il Patriziato dei Re Francbi. II piu ardi-

to campione di questa sentenza fa Melchiorre Goldasto, uomo di va-

sta dottrina, ma di poca critica e di meno lealta; anzi, da quel fero-

ce eretico ch'egli era, cosi appassionatamente nemico dei Papi e dei

loro diritli
,
che il solo difender egli una opinione loro sfavorevole

basta a renderla forlemente sospetta di falsita. Ora egli, nel suo Ra-

tionale Constitulionum imperialium , insegna : la dignita del Patri-

ziato, daCostantino Magno fino a Costantino Copronimo, essere stata

conferita dal solo Imperatore , ma do in virtu della Legye Regia ,

con cui il Popolo Romano
,
unico e vero Sovrano dell* Impero ,

avea

negl' Imperatori trasferito tutti i suoi diritti; sotto il Copronimo poi,

il Popolo Romano avere revocalo laLegge Regia, e rivendicalo a se

tulta 1' aulorita dell' Impero ;
indi con quest' au tori la sovrana

,
aver

creato i Re de' Franco! suoi Patrizii, loro affidando la protezione e

difesa di Roma ;
e al tempo slesso avere i Papi affidata loro la pro-

tezione della Chiesa Romana, col titolo di Avvocati o Difensori, tito-

lo pero di minor dignila che non quel di Patrizio
, siccome di minor

grado era la potesta del Pontefice, verso quella del Popolo Romano 1.

1 Est vero notandum, Patriciatus dignitatem a solo quondam Principe ex

Lege Regia praestari solitam. Qui mos a Costantino Magno coeptus, ab suc-

cessoribus pertinaciter assertiis, a Constantino demum Y, cui ex vitae turpitu-

dine Copronymo cognomen , fatali quodam nominis mysterio , deperdiius est.

Nam ab eo honorem ac potestatem Imperii, intercepta Lege Regia, Populus

Romanus mndicavit, primis Patriciis Francorum Regibw creatis, Pipino eius-
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Tal e il sistcma del Goldasto , seguito poi da quanti altri nel po-

polo c Senalo di Roma stimarono essersi conservala sempre la So-

>ranita del mondo romano , eppercio in lui solo riconobbero 1' auto-

rita creatrice, non che del Patriziato ,
ma eziandio del nuovo Impe-

ro conferito a Carlomagno, siccome da lui solo ripetono, medianle la

famosa Legge Regia, lulta la poiesta posseduta gia da Augusto e dai

suoi successor!. Troppo a lungo ci trarrebbe 1' esaminare qui tulla

questa dollrina; ma per non uscire dal nostro tema del Patriziato,

avverliremo solo contro il Goldasto , che il monumento slorico
, so-

pra cui egli edifico il suo sistema, cioe il Concilio Romano del 774,

e al tullo apocrifo. Ai tempi del Goldaslo I'immortale Barouio avea

gia dJmoslralo, quel preteso Concilio essere stata una impostura, in-

ventala dagli scismatici imperialisti assai dopo il secolo VIII; e poi-

che oggidi non v'e piu chi ne dubiti, egli sarebbe un gitlare il tem-

po e la fatica a ribattere i sofismi , onde il dottore alemanno si

sforzo di mantenerne 1' autenticita. Apocrifo poi e parimente, se ncQ

anzi inventato di pianta dal Goldasto stesso o da Teodorico di Niem,

della cui aulorila ei si \ale
, quel Plebiscite o SenaluscpnsuUo o co-

munque voglia chiamarsi, con cui il Popolo Romano, quasi con nuo-

Ta Legge Regia, avrebbe conferito a Carlouiagno tutli i diritti e tut-

ta la poiesta sua 1. Ne di miglior conio sono le altre novelle del-

1'Autore
; che Costantino Magno avesse dalla Legge Regia il diritto

di creare Patrizii
;
che questa legge fosse dal Popolo Romano rivo-

cala ai tempi del Copronimo ;
che il Patriziato dei Carolingi fosse

que filio Carolo Itaque quern sibi populns Patricium elegit, eitm Papa
Advocalum maluit appcllare.... Hinc igitur in Caroli diplomalis: Patricius

Romanorunv, filius et Defensor (Advocatus) sanctae Dei Ecclesiae. Vbi mdes,

Patricialus nomen, tamquam dignius, praeponi Advocatiae Ecclesiasticae, vi-

delicet maiorem Populi, quam Pontificis fume potestatem. Rationale Constit.

Imper. pag. 10 (Ediz. di Francoforte, 1607).

1 Populus itaque Romanus concessit ei (Imperatori), et in eum transtulit

omne ius suum et potestatem. GOLDASTUS, Stalutalmperialia, num. I. Atque

hinc elucescit cur populus Romanus diynitates istas, iura et poteslatem, quae

ignavia et socordia Imperatores Constanlinopolitani perdidere, in Carolum M.

unanimi consensu conlulerint, nimimm propter haereses et seditiones, quae ex

factionibus Cleri et Episcoporum, plebis et Oplimatium studiis subinde exsti-.

terunt. IDEM, Rationale Constit. Imper. p. 8.
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cosa diversa dall' Avvocazia della Chiesa Romana
; tulle fantasie, di

cui non Irovasi vestigio nei Documenli genuini della storia
;
le quali

anzi sono da quest! specialmente conlraddette, ma furono dal Golda-

slo immaginale per la necessila di dare corpo e coerenza al suo sisle-

ma, secondo il quale 1' aulorila de' Papi doveva essere lotalmenle

esclusa, fin nelle prime origini, da ogni ingerenza nel Sacro Impero,

Dopo il Goldasto, ci duoledi dover trarre in campo il Bossuet, se

pure egli e il vero Autore della Defensio declarationis Cleri Galli-

cani; nella quale, avvegnache con temperament! rispeltosi, pure si

propugna in soslanza la medesima opinione, altribuendo al Seriato e

Popolo Romano la principale autorila nella creazione del Patrizialo ,

siccome poi dell' Imperio , ed al Pontefice solo concedendosi in ci6

le parli di primario cittadino, come Capo del Senato e della citla 1.

Tuttavolta cio non dee recare gran maraviglia a chi conosce T inten-

dimento, con cui fu delta to coleslo celebre libro
; giacche, a difendere

le pretese liberla gallicane , era necessario scemare e ridurre, per

dir cosi, ai minimi termini possibili la Potesla ponlificia , soprattutto

in cio che spelta al dominio temporale. Ma, checche sia dello scopo,

certo e che per questo capo del Patrizialo, le ragioni addolte dall'Au-

tore non provano nulla.

La prima e tratta dall'aulorita dell' Annalista Metense, cola dove

narra
,
avere il Papa Gregorio III mandalo a Carlo Martello una epi-

stolam, decrelo Romanorum principum, significandogli quod sese

Populus RomanuSf relicta Imperaioris dominatione, ad suam dofen-

sionem et invictam clementiam convertere voluisset 2. II qual passo

Tiene dall' Autore della Difesa inlerprelato ,
col dire, che il Papa,

per decreto degli otlimati romani
,
scrisso a Carlo invilandolo ad as-

sumere la protezione di Roma; di modo che gli otlimali romani, ei

soggiunge ,
furono i veri autori dell' alleanza di Roma con Carlo

,
e

del Consolato a lui offer to
,
e il Papa non altro che eseculore della

V

1 Quae. . . satis indicant, Patriciatum Urbis a Senaiu Populoque Romano,

anteaclis temporibus, fuisse concessum, approbante quidem, siveinsligante Ro-

mano Pontifice, qui pro suae Sedis reverentia caput Senatus ac Romanae d-

vitatis haberetur. Defensio declarationis Cleri Gallicani. Pars I.
a Lib. II,

Cap. 37.

2 Annales MetenseSj a. 741.
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loro volonta ed aiulaloro della impresa l. Indi passando a Pipino,

soggiunge, da niuno slorico rifcrirsi, come e quando a lui fosse con-

fcrilo il Patrizialo
;
ma non essere punto dubbio , averlo egli olte-

nulo al modo slesso che Carlo Marlello il Consolato, cioe per autorila

del Senato e Popolo Romano 2.

Ora, in primo luogo, Y inlerprctazione che 1'Aulore da all' Anna-

lista di Melz
,
e nella quale sta lutto il nerbo del suo argomento ,

e al tutto arbilraria e fallace. Imperocche quell' epistolam decreto /?o-

manorum principum, non significa che il Papa mandasse la sua epi-

slola a Carlo per decrelo dei principi Rornani, ma bensi che egli la

mando, insieme col decrelo loro
,
cioe con una loro Leltera ov' era

autenlicamente significata la volonta, che tulti aveano di pigliare Car-

lo per Difensore. II qual senso non solo si adalla ottimamenle per se

al contcsto dell' Annalisla, ma che sia inoltre 1'unico senso legitlimo

e vero, si ritrae dal riscontro di un altro Autore coevo, il quale, nar-

rando la stessa cosa che il Metense e quasi coi medesimi termini ,

dice avere il Papa mandato a Carlo epislolam, et decreta Romano-

rum principum 3. Dalle frasi adunque di questi due Annalisti, come

altresi dal Conlinuatore di Fredegario, e da Aimoino, e dagli altri che

han parlato della celebre Legazione di Gregorio III a Carlo Marlello,

queslo bensi risulla chiarissimo, che cioe gli ottimali e il Popolo Ro-

1 Causa ergo rei, necessaria defensio ab invicto Principe poslulata: AUCTO-

HES qui statuerent, QPTIMATES POPULUSQUE ROMAXVS, quorum etiam decreto

haec Pontifex scripslt. Non ergo Pontifex ipse pro apostolica poteslate; sed

Senatus Populusque Romanus decernelant, Pontiftcc autem adiutore utebantur.

Defensio etc. 1. cit. Noi concediamo facilmente all' Autore, che il Pontefice

qui non operasse pro apostolica potestate, cioe in vigore della potesta delle

chiavi ;
ma cio non toglie che egli ad ogni modo operasse per polesta pro-

pria, come Principe civile.

2 Quomodo autem et quando Pipino (Patridatus) delatus sit, nullae histo-

riaeprodunt: verum hand dubium, quin eadem AUCWRITATE, qua anteaconsu-

lalus Carolo Martello oblatus est, SEXATUS SCILICET POPVLIQVE ROMAM. Ivi.

3 Epistolam quoque, et decreta Romanorum principum praedictus Papa

Gregorius, cum legalione ciiam munera mint elc. Gosi gli Annales Veteres

Francorum, pubblicati dal MARTENE nel T. V della sua Colleclio amplissi-

ma etc., 1'autore dei quali fiori sotto Carlo Magno.

Serie V,vol. IX, fasc. 335. 3o 22 Febbraro 1864.
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mano erano pienamente di accordo col Papa nel volersi commettere

alia protezione di Carlo e nell'implorarla; ma niuno mai potra coa

esse dimostrare, che 1' aulorila sovrana di stringer lega coi Franchi e

di conferire a Carlo il Consolato o il Patriziato, stesse nel Senate o nel

Popolo Romano, piuttoslo che nel Pontefice. Anzi, se ben si guarda ,

cotesti Autori medesimi attribuiscono al Papa in tutta questa pralica

le prime parti e piu autorevoli
; giacche egli e che manda le lettere-

a Carlo, egli i doni e le chiavi della Confessione di S. Pietro, egli

i Legal!, che furono Anastasio Vescovo e Sergio prete, senza che ap-

paia avere il Senato Romano spedito con essi verun suo rappresen-

tanle speciale ; e, secondo il Continuatore di Fredegario, il Papa e

quello che fa i patti con Carlo e gli offre espressainenle il Consolala

Romano 1, e che comparisce non solo primario ,
ma unico autore o

negoziatore di tutto il trattato. Al che aggiungono gran conferma le

due prime Leltere del Codice Caroline, nelle quali Gregorio, in nomo

proprio e di S. Pietro, prega e sollecita Carlo a spedirgli i soccorsi

gia promessi.

Veriendo poi a Pipino , egli e al tutto falso che gli antichi storici

abbian taciulo del come e del quando fosse a lui conferilo il Patri-

zialo. Anzi quel medesimo Annalista Metense, cui 1'Aulore della Di-

fesa pur tesle allegava, espressamente narra all' anno 754, Pipino

coi due suoi figli ,
Carlo e Carlomanno, essere stato crealo Patrizio

dei Roman! da Papa StefanoII 2
: il qual testo chiarissimo non sap-

piamo per qual caso sia sfuggilo all' atlenzione del nostro Autore ?

Da quest' aiitorila del Metense, a cui consuonano a punto gli Anna-

ks Veteres Francorum, e I'Anonimo Mabilloniano, da noi altrove al-

1 Beahis Papa Gregorius claves venerandi sepulcri, own nnculls sancii

Petri et inuncribus magnis et infinilis, legationem memorato princlpi destina-

vit. Eo pacto patrato, ut a partibus Imperdtoris recederet, et Rontanwn con-

sulatum pracfato principi Carolo sanciret. COMIN. FREDEG.a.741.

2 Ordinavlt (StephanusPapa).... Pipinwn piissimum principem Francis in

Regem, et Patridum Romanorum, et filios eius duos... Carohm et Caroloman-

nvm eodcm coronavit honore. AMNAL. MET. a. 754. II qual testo prova inoltre,

che Carlo, chlamato poi Magno, ebbe il Pairiziato, non gia a titolo di dignita

ereditaria, come poco appresso afferma 1'Autore della Difesa;.ma sibbene per

immediata e personale investitura da Stefano II, il di stesso che 1'ebbero Pi-

pino suo padre e Garlomaimo suo fratello.
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legali, rimane adunque indubitalamenle chiarito il come e il quando

fua Pipino conferito il Patriziato, e da chi;cio& dal Pontefice, e non

gia dal Senate e Popolo Romano, del quale ivi non si fa pur la me-

noma menzione. Ouindi non solo 1'esempio di Carlo Marlelio non

vale nulla a provare, come vorrebbe 1'Autore della Difesa, cue Pipi-

no fosse crealo Palrizio per autorita del Senato e Popolo Romano ;

naa piultosto il fatto certissimo di Pipino, crealo Patrizio non da altri

die dal Pontefice, deve indurci a credere die anche a Carlo Marlello

dall' autorit^, del Pontefice, piuttosto che dai Romani fosse conferita

od offerta ladignita palriziale o consolare, e in questo sensodee farci

ricevere e inlerpretare le frasi degli antichi Annalisti, le quali aves-

sero per avventura dell' ambiguo, o dell' oscuro.

Di cotal fatta e il principale argomento, recato dall' Autore della

Difesa in prova del suo assunlo
; anzi, a dir meglio, 1' argomento

unico; giacche 1'altra ragione, che sola egli aggiunge, non ha \era-

mente nulla che fare col tema. Da Carlo Marlelio egli salta di slancio

all' Imperalore Arrigo V, cioe dal secolo VIII al XII, e sopra T au-

torita del Malmesburiense narrando, come i Patrizii romani investi-

rono Arrigo, gia coronato Imperatore, del Patriziato supremo della

cilia di Roma col cingergli il capo del cerchio d'oro, ne deduce dover

essere stala usanza e legge da piii secoli indietro, che il Patriziato di

Roma fosse concesso e conferito dal Senato e dal Popolo Romano 1.

Gran cosa in verita ! che in tutto lo spazio di presso a quattrocento

anni, la storia di Roma non gli abbia offerto niun monumenlo o indi-

zio di cotale usanza; e che dopo quel decreto Romanorum pnncipum
dell' Annalista Melense, da lui inlerprelato, come udisle, non gli sia

venulo fallo di trovare allra autorila in favore della sua lesi, fuorche

quella di Guglielmo Malmesburiense. Della quale a noi qui non rileva

il dispulare il peso e il valore, quanlunque non manchino buone ra-

1 Certe palridatum , secutis etiam longe postea temporibus , cum Romani

Pontifids sola pene in Vrbe vigeret auctoritas, tamen a Romanis proceribus

concedi solilum, testantur haec a Guillelmo Malmesburiensi scripta de corona-

tione Henriti V regis: Imperatori exeunti de camera et suis regalibus exuto,

occurrerunt Romani patricii, cum aureo circulo, quern imposuerunt Imperatori

in capite, et per eum dederunt sibi summum patriciatum Romanae urbis, corn-

muni consensu omnium et animo volenti. Defensio etc. 1. cit.
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gioni da sospettare die il Malmesburiense, in questo luogo, come i

molti allri, siasi ingannato
1

; ma, dando eziandio per verissimo que!

ch' egli narra
,

ci basta rifleltere die colesto Patrizialo conferito dai

Roman! nell'anno 1111 ad Arrigo V gia coronato Imperatore Roma-

no, non ebbe ne pole aver punto die fare 2 col Patriziato, del quale

furono investiti i Caroling! nel secolo VIII, ed il quale cesso appunto

colla creazione dell' Impero ,
trasformandosi o quasi venendo assor-

bilo in quesla piu augusla dignita. Laonde, quale che si fosse e don-

declie derivata 1' aulorita dei Roman! nel secolo XII di creare Patri-

zio 1' Imperatore ,
non se ne puo in niuna guisa inferire

,
die anche

nel secolo VIII dalla loro autorila debbasi ripelere quel Patriziato 7

del quale ora disputiamo.

Dalle cose fin qui ragionale apparisce perIan to, non trovarsi niun

saldo fondamento all' opinione, la quale allribuisce al Senato e al Po-

polo Romano I'aulorita istitu trice del nuovo Patriziato dei Carolingi;

anzi rinanila medesima degli argomenti, die i suoi difensori piu va-

lend ban poluto recarc a sostenerla, e gia per se sola grand' argo-

mento dell' essere lal opinione al tutto falsa. Siccome al tutto falsa

e pure 1'ipotesi, da cui cotesta opinione e derivata; che cioe nel Se-

nato e nel Popolo Romano risedesse nel secolo VIII la Sovranila dF

Roma, dopoche ella fa perduta dagl'Imperatori Bizantini. Intorno a

che avenclo altrove discorso di proposito
3

}
non accade che qui en-

triam di nuovo a ragionare.

1 Possono vedersi Intorno a cio le dotte riilessioni del BiA:>ciii,neiregre-

g'a sua opera, Delia Polesta e della Pollzia della Ghiesz. Lib. V, . VII, n. 60.

Del rimanente, piuttosto che al Patriziato di Arrigo V, avrebbe dovuto FAu~

tore della Dlfesa ricorrere a quello , piu antico e piii certo
,
di Arrigo III,

che nel 1046 fu create dai liomani, Patrizio di Roma, e indi coronato Impe-

ratore: sebbene anche quest' esempio, per la ragione che accenniamo nel te~

sto, non pro\i nulla.

2 Anche T HEGEL (Storia della Coslituzione dei Mumdpii italiani ecc*

Cap. II, n. 5), osserva, che nel secolo XI e nei seguenti, il tilolo di Patrizio r

dato agl' Imperatori 7
ebbe un slgniftcato affatto specials, e assai diverse da

quelio che avea avuto nei Carolingi del secolo VIII. Masopra cio forse avre-

mo campo di discorrere altra volta colla debita ampiezza.

3 Qrigini della Sovranita etc. Parte II, Cap. IV e VI.
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Ma, a chiarire interamenle la falsita di questa c dell' altra opinio-

ne innanzi confutala, non v' d piu eificace mezzo, che quel di arre-

care le prove, le quali direttamenle mostrino ,
i Papi essere stall i

veri aulori ed istitulori del nuovo Patriziato del Re Caroling!; giac-

che tali prove, ollre il valore positive, hanno anche 1'esclusivo, cioe

non solo dimoslrano quel Patrizialo istituito dai Papi, ma dai so-

li Papi.

Primieraroente, do risulta chiarissimo dai fatlo medesimo della

creazione dei nuovi Patrizii, secondo che viene altestato, niuno con-

traddicente, da scrillori autorevolissimi e coevi; ai quali poi fecero

eco le seguenti eta. L'Annalisla Metense all' anno 754 ricorda che

Papa StefanoII ORDINAVIT... Pipinwn piissimum principem Francis

in Regem et PATRICIUM ROMANORUM, et filios eius Carohtm el Ca-

rolomannum eodem CORONAVIT honore. II medesimo attesla il primo

Autore degli Annales Veteres Francorum, che termino i suoi Anna-

li air anno 812 l. E 1'Anonimo Mabilloniano ,
che scrivea nell' an-

no 767, doe regnanle ancora Pipino
2

,
e forse era stato lestimonio

oculare del fatto, afferma anch' egii che Pipino, PER MANUS STEPHA-

jy/ Pontificis . . . in Regem el PATRICIUM
,
una cum filiis Carolo et

Carolomanno, in nomine Sonctae Trinilatis unctus et benedictits est.

Oui adunque non solo e il Papa quel che espressamente conferisce ai

Re Franchi il Patriziato, senza che ne 1' Imperatore d' Orienle, ne il

Senalo e Popolo Romano vi sieno pur nominati, come in qualche mo-

do partedpi almeno o cooperatori, non che principal i aulori di si

grand' alto; ma viene anche apertamente indicate, che il Papa que-

st'allo esegui in proprio nome e di propria autorita
, siccome di au-

torita propria e in proprio nome diede ai medesimi Re la regia con-

secrazione.

In secondo luogo, Pipino e i suoi figli, come dalle mani del Papa
avean ricevula la dignita di Patrizii , cosi da lui solo sempre poi la

riconobbero , da lui dipendendo e con lui tratlaudo in lutlo do che

apparteneva all' uflizio del Patriziato. II gran Palto d' alleanza sti-

pulate a Quiersy, in virtu del quale i Re Franchi furono inveslili del

1 Presso il MARTENK, Collectio amplissima etc. T. V.

2 Presso il MABILLON, De Re diplomatic^ Lib. V, tab. XXII.
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Palriziato ,
fu stretto col Papa Stefano in persona , ed a lui

, come

Vicario di S. Pielro
,
ed a' suoi successor! in perpeluo fu promessa

ia protezione arrnata della Chiesa e del popolo di S. Pietro 1. Nelle

due guerre da Pipino intraprese contro i Longobardi, per liberare dai

loro furori 1'Ilalia romana, che fu il primo e piu importante alto del

suo Patriziato
, egli si governo inleramente a senno del Papa ;

mo-

vendo le armi, frenando la viltoria, facendo pace e stipulando traltati

coi \inti
; ogni cosa secondo i voleri e I'indirizzo di Slefano. La Do-

nazione poi dell' Esarcalo e della Pentapoli fu dal Patrizio vincitore

espressamenle falta alia S. Sede
;

e in mano al Papa sulla tomba di

S. Pietro furono consegnate dall' Abate Fulrado
, rappresentante di

Pipino ,
le chiavi e gli ostaggi delle citla donate. E negli anni se-

guenti, fino allo scorcio di quel secolo, tulti i negozii polilici , spet-

tanli alia salute e sicurezza di Roma e delle province, tulti gli aflari

concernenti le giustizie di S. Pietro, il mantenimento delle quali era

potissimo dovere del Patriziato
,

si veggono continuamente maneg-

giati tra il Papa e il Re Patrizio
,
senza niun inlervento di allra au-

lorita. E nelle continue ambascerie, che percio correano tra Roma e

la Corle di Francia
,
siccome Pipino e poi Carlomagno al Papa , e

non gia al Senato, indirizzavano i loro messi
;
cosi i Papi ,

in nome

proprio e per propria autorita , non gia del Senato
,
mandavano ai

Re Palrizii i loro
Legati^

i quali percio erano sempre persona ggi del

clero o del palazzo.

Di tulto questo fannocliiarissimateslimonianza, oltre gli annalisli

Franchi e il Liber pontificate, le epistole del Codice Caroline
,
nelle

quali e scritta, per dir cosi, tutta la storia di quel Patriziato
,
e non

v'e quasi pagina che ad esso non si riferisca. Svolgendo quesle let-

tere , egli e impossibile non iscorgere ad ogni tralto cotesta dipen-

<lenza del Re Palrizio dal Papa ,
e da lui solo

,
in tutlo cio appunto

<jhe riguardava 1'esercizio della protezione patriziale sopra Roma c

ioStato di S. Pietro: dipendenza professata continuamente da Pipino

e da Carlo con quelle loro ripetute profferle di servitu e di devo-

1 Pro paclionis focdere pollidmus et spondemus tibi beatissimo Petro, et

pro te hide almo Yicario tuo Stephana, eiusque successoribus usque in fmem
saeculi etc. Cosi il Frammento Fantuzziano; confermato in cio dalle Leltere

del Codice Carolino nelle continue allusioni che fanno a quel Patto.
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zionc a S. Pietro ed al suo Vicario; e dai Papi conlinuamente incul-

cata, col ricordaro ai Re gli obblighi da loro contratti con S. Pietro,

e i patti giurali alia S. Sede, c col raccomandar loro di continuare e

compiere la grand'opera, merce la perfetta redenzione ed esaltazione

della S. Cliiesa Romana e del suo popolo pecullare.

Che se talvolta ivi e fatta menzione dell'Imperatore Bizantino,

egli vi coraparisce sempre in atteggiamento di nemico e d' insidiatore

alia pace pubblica d' Italia, non meno che alia fede ortodossa ; contro

il quale percio viene caldamente raccoraandato al Patrizio di vigila-

re e resistere; lanlo e lungi, come gia notammo, che questo Patri-

zio fosse riputalo creatura e ufficiale dell'Imperatore. I Romani poi,

oltimali e popolo, vi si veggono bensl in istrelta unione col Papa, ed

a lui devolissimi
,
e al tempo stesso pieni di ossequio e gratitudine

al Patrizio
;
ma da niuna sillaba di tutlo il Codice traspare mai, che

eglino si arrogassero quale che siasi autorita sopra il Patrizio, sic-

come da loro creato
,
o questi riconoscesse in alcun modo dalla loro

potesta il suo Patriziato e mostrasse percio verso di loro qualche di-

pendenza. Al contrario, da una di queste Lettere apprendiamo, che

Pipino , poco dopo la creazione di Papa Paolo I
, aveva scrilto al

Senato e Popolo Romano, ammonendoli di perseverare saldi e fede-

li nell' ubbidienza a S. Pietro ed al nuovo Pontefice Paolo 1 : am-

monizione, la quale ,
e per la sua sostanza e per la forma

,
e incon-

ciliabile colla ipotesi , che Pipino riconoscesse nel Senato e Popolo

Romano la Sovranita di Roma e I'autoritik creatrice del suo Patrizia-

to. E nella risposta che Mto il Senato e tntla la generality del po-

polo inviarono.a Pipino, le protesle che fanno di ubbidienza fede-

lissima al Papa loro Signore, e i termini con cui lodano eringrazia-

no Pipino dell'ammonizione loro falta, dimostrano troppo chiaro che

1 Romani d'allora erano le mille miglia lontani dall'attribuire a s5

cotesla Sovranila e cotesta autorita, onde alcuni scrittori moderni li

han voluti investire.

Ma, quand'anche mancasse al mondo il Codice Caroline, e con

esso lui ci venissero meno le lante e si gagliarde lestimonianze ch' ei

contiene in prova del nostro assunlo ;
a noi basterebbe 1'avere in

1 Vedi i'Epist. XV, gia piu volte da noi aWegtita.
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raano la Lettera che nel 796 Carlomagno scrisse a Leone HI
; la

quale fu da noi allegata sul fine del precedente capitolo ,
e dovra

spesso novamente allegarsi , perche in questa materia del Patrizia-

to ella e
, per cosi dire ,

il Documento classico. Ivi infatti Carloma-

gno domanda espressamenle al nuovo Papa la conferma del Patri-

zialo e la rinnovazione di quell' inviolabile patto d'alleanza
, ondc

egli gia erasi stretto con Adriano e coi predecessor! , tuito proffe-

rendosi dal canto suo alladifesa armata di S. Chiesa, che era ap-

punto il dovere essenziale del Patrizio e la legge soslanziale di quel

Patio 1. Dunque Carlomagno nel Papa, e solo nel Papa, riconosce-

va 1'autorita, siccome di confermare
,
cosi ancora di conferire a cui

volesse la dignita Patriziale : dunque cotesta dignita, ilcui titolo gia

portava da 42 armi
, egli la ripeleva non altronde che dai Papi pre-

decessori di Leone : dunque il patto dei Re Franchi con Roma strin-

geva quei Re direltamente al Papa ed a lui solo
, giacche a lui solo

attribuivasi da Carlomagno la potesla di rinnovarlo e confermarlo.

Qui non si fa niun cenno ne dell' Imperatore greco, ne del Senato e

Popolo Romano
;
la loro aulorita e qui lolalmente neglelta e dimenti-

cata da Garlomagno ,
siccome quella che non avea punto che fare

In questa pratica ,
nella quale ogni cosa dipendea dalla volonla del

Pontefice. E si strettamente dipendea, che al morire di un Pontefi-

ce
,
bcnche supersliti e Y Imperalore e lulto il Senato e Popolo Ro-

mano, Carlomagno riguardava come sciolti o sospesi i vincoli di quel

Patto e T ufficio del suo Palriziato; eppercio, creato il nuovo Papa,

affrettavasi di richiederne da lui la rinnovazione e conferma. Ora,

chi mai al mondo meglio di Carlomagno poteva e dovea sapere qual

fosse la vera autorila, da cui era nata
,
e da cui dipendeva colesta

1 Giova qui ricordare le parole espresse di Carlomagno: lllique (cioe ad

Angilberto, suo ambasciatore
)
omnla iniunximus quae vel nobis voluntaries,

vel vobis necessaria esse videbanlur, ut ex collalione mutua conferalis vel quid-

quid ad fixallalionem sanctae Dei Ecclesiae
,
vel ad stabilitatem honoris ve-

slri, vel PATRICIATUS NOSTRI FIRMITATEM necessarium intelligerelis. Sicut enim

cum bealissimo praedeccssore vestrae sanctae palernitatispaclum inn, sic cum

beatitudine vcstra eiusdem fidei et charitatis INVIOLABILE FOEDUS STATUERE de-

sidero; quatenus... me ubique apostolica benediclio consequatur, et sanctissima

Romanae Ecclesiae Sedes, Deo donante, NOSTRA SEMPER DEYOTIOXE DEFENDA-

TVR etc. Presso il MANSI, Concilia, XIII^ 980.
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ite, a lui si cara, diPatrizio do' Romani? E dopo tale testimo-

nianza, chi osera piu ccrcare ocollocare siffalta autorila in altri che

nel Romano Pontefice
,
in cui solo la veggiamo riconosciuta , e ri-

conosciuta in modo si autentico edecisivo, da Carlomagno ? Laonde

se talora leggiamo in qualche scrittore ,
eziandio se antico, qualclic

frase che sembri 1 atlribuire ai Romani piullosto ,
che al Papa , la

creazione del Palriziato di Carlo ; ognuno vede qual peso debba dar-

si a tali asscrzioni ;
e se elle possano mai menomare ,

non che di-

slruggere, la testimonianza autorevolissima di Carlo stesso.

Allc ragioni fin qui recate altre polrebbero aggiungersi a mag-

giore conferma. Potremmo dire, che il fine e 1' ufficio essenziale del

nuovo Patriziato dei Carolingi essendo la prolezione della S. Chiesa

Rotnana , egli e quasi assurdo il credere che questo ufficio da altri

fosse conferito e dipendesse, fuorche dairaulorita del Capo e Paslore

di questa Chiesa, cioe del Papa; e che al lutto ridicolo poi sarebbe

il farlo creare o dipendere dagl' Imperatori greci, che a quel tempo

furono di essa Chiesa nemici ferocissimi. Potremmo riflellere che ,

siccomeS. Pielro e quello, per cui devozione e amore soltanlo i Pa-

trizii Carolingi costantemenle professarono di aver assunta la prote-

zione di Roma , ed a cui riferivano le promesse e donazioni ,
i patti

e i giuramenti ed ogni opera da loro prestala in pro di Roma
; cosi

non puo dubilarsi, quand' anche ei nol dicessero, come fanno, espres-

samenle, che il Yicario di S. Pietro, come a quel tempo solea chia-

marsi il Papa ,
non fosse la persona ,

a cui eglino quaggiu in terra

rapportavano in concrete tutti:que'\
7incoli ed ufficii , onde teneansi

obbligati al Principe degli Apostoli; e che percio nell' adcmpimento
di cotesli obblighi da niun' altra autorila dipendessero ,

fuorche dal

1 Tal e respressione, altrovc gia citata, di Bonizone : Patriciatus a Ro-

manis sublimains honore (Carolus), presso il MAI (Spicil. Horn. VI, 277J; e

quella dello scismatico Benzene, Yescovo d' Alba, cola dove narra, avere i

Romani nel 1046 creato Patrizio Arrigo III, siculi de Karolo faclum legirmis

(Presso il-PERTz, Monum. Germ. XIII, 670); od allresomiglianti, che per av-

venlura incontransi in qualche Cronista. Ma queste medeslme frasi, per lo

piu, altro non vogliono significare che 1'approvazione e le acclamazioni da-

te dai Bomani a Carlomagno come loro Patrizio; e corrispondono a quel che

con formola piii esatta disse OTTONE FRISINGENSE (Chronic. Lib. 5) : ACCLA-

MANTE POPULO UMVEuso, Patricius Romanornm appellatur.
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Papa. Ma egli e superfluo 1' accumulare prove in materia cosi mani-

fesla e piana ;
anzi temiamo quasi di aver fatto soverchiamente a

fidauza colla cortesia de' nostri leltori
, trattenendoli cosi a lungo

sopra questo capo. Intorno al quale in verita
, siccome abbastanza

dimostrato da tutto il contesto della storia
,
non ci saremmo punlo

indugiati ,
se non vi ci avessero consigliato ,

dall' una parte il biso-

gno di confutare le dotlrine opposle ,
alle quali , benche manchi il

valore intrinseco delle ragioni , pure suol dare gran peso nell' opi-

nione pubblica la fama degli scrittori die le insegnarono ;
e dair al-

tra
,
T utilita di mellere nella maggior luce che per noi si potesse

queslo punto capilale, affine di trarne poi con tanto raaggiore facilita

e sicurezza le rilevanli conseguenze, di che lo troveremo fecondo.

E non possiamo ristarci dall' indicarne fin d' ora una gravissima,

la quale emerge spontanea dal fin qui detto. Se egli e vero cioe, che

il Palriziato (lei Carolingi fu crealo e conferilo nel secolo YI1I non

allrimenli che per aulorita dei Papi ; poiche d'altra parle e certo e

da tutli confessato
,
che la dignita di Patrizio

,
siccome allissima fra

tulle, dopo la sovrana, non conferivasi che dal Sovrano dello Stalo;

ne segue adunque ,
che il vero Sovrano di Roma , negli anni che i

Re Franchi furono Palrizii dei Romani , cioe dal 754 fmo all' 800
,

alii i non era fuorche il Papa ;
e che niun allro fuori del Papa ,

non

1' Imperalore Rizantino, non il Senalo e Popolo Romano, era per tale

pubblicamenle riconosciuto. In tal guisa il Palriziato dei Carolingi

ci offre un nuovo e splendido argomento ,
da aggiungere a quelli

onde allrove abbiam provato questa Sovranita dei Papi e il pieno

cominciamenlo ch' ella ebbe appunto nel 754
;

e laddove di questo

Palriziato, per averne male intesa 1' origine e nalura, altri si valse

a combatlerc la Sovranita civile dei Pontefici ,
ed a turbare d' ine-

slricabili cnimmi la sloria di quel secolo
;
ricondollo invece al vero

suo essere ed a quei principii onde solo il trasse , egli diviene uno

dei contrassegni piu evident! della Sovranila medeskna ,
e mirabil-

mente aiuta
,
come vedremo in seguito ,

a diciferare ed intendere le

condizioni politiche di Roma
,
non pure in quel secolo ma eziandio

nei seguenli ,
in cui

,
mulalo nome

,
fu trasformalo in Impero.



IL DIAVOLO E I LIBERAL!

Che i liberali abbiano col diavolo attinenza piu stretla, famigliarita

piu assidua e servitu piu riverente ed affeltuosa di quella che comu-

nemente vi abbiano gli altri malvagi , gia. si puo dire che fu da noi

in qualche modo dimostrato nel nostro articolo del volume antece-

dente intitolato : 1 liberali a Roma alia fine del 4863 : dove dalla

medesimezza dello scopo die lega al diavolo i liberali
,
ricavammo

essere questi lutlo cosa sua, e quasi altrettanti lui in questo mondo.

Siccome pero, secondo che diceva quell' ascelico, neanche al diavolo

si dee fartorto, accagionandolo falsamenle di colpa non sua, comec-

che 1' accusa possa parere a qualcuno abbastanza provata ,
noi ver-

remo
,
ciononostante ,

chiarendola qui sempre meglio, colla sola in-

lenzione che la verita abbia il suo luogo e non per offendere o ca-

lunniare nessuno
,
ne il diavolo ne i liberali. Ben inteso die qui,

come in lutti gli altri casi nei quali discorriamo dei liberali in gene-

rale ,
non intendiamo comprendere sotto questo nome obbrobrioso

quelli die, senza meritarlo, ancor sel vanno appropriando a dispelto

dei liberali medesimi, che non li riconoscono giustamente per loro.

Cotesti ingenui potranno chiamarsi buoni diavoli, se volete, ma non

mai diavoli senz'altro; come ci sembra potersi molto bcne dimo-

strare dei veri liberali matricolati.

E che costoro abbiano verso il diavolo un' attrazione tulta loro

propria, ce ne puo essere anzi tutto un buono indizio quella stessa
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cura ch' essi hanno del suo buon nome e del suo credito in queslo

mondo. Non possono soffdre di sentirne parlar male. L' hanno ria-

bililato, gli hanno spiccate le corna
,

staccala la coda
, tagliati gli

unghioni, riformali i piedi caprini. L' hanno ridotto come un citta-

dinodciloro, ribelle sfoiiunato, emigrate volontario, vitlima del

dispotismo, degno percio dltutle le loro simpatie.

Non ci credele ,
lettori cortesi? Vi paiono queste esagerazioni?

Or bcne: udite uno di quesli seltarii, il Renan. Costui, prima che

nella sua Vila di Gesii Crislo Irovasse il Salvatore degli uomini non

abbastanza degno della sua ammirazione, avea pero in un suo arli-

colo, nel Giornale dei 'Debats del 25 Aprile 1855, trovato ii diavolo

tutlo di suo gusto: Tra tutli gli esseri, dice egli, i quali una volta

crano maledelli e che la lolleranza del nostro secolo ha riabililali,

il diavolo e senza dubbio quegli che ha piu guadagnato in questo

progresso dei lumi e della civilta universale. II medio evo inlolle-

ranle lo dipingeva brutlo, catlivo, tormentalo e, per colmo di dis-

grazia, anche ridicolo. Ma un secolo come il nostro
,
cosi fccondo

in riabiliiazioni ,
non pole mancare di buone ragioni per iscusare

un rivoluzionario disgraziato, geltalo dal bisogno di azione in un' im-

presa arrischiata. Egli ha ora perdule le corna e gli unghioni ,
e

non ha conservate che le sue ali. Questo e un segno consolante

di progresso.

II quale progresso ,
che fa in queslo mondo il diavolo nella slima

dei liberali, e un chiarissimo indizio di quella simiiitudine, che passa

tra loro e lui. Ne e maraviglia che questa simiiitudine produca nei

liberali verso il diavolo quei medesimi efletli simpatici ,
che pro-

duce 1' amore in lutti gli esseri anche piu luridi della creazione,

quando s' incontrano. E delto antico che ogni animale ama il suo

simile : e si sa ancora che 1'amicizia o trova i simili o li fa. Oual me-

raviglia dunque che da quella simpatia che unisce i liberali col dia-

volo, fino a lisciarlo, azzimarlo, pellinarlo, lavarlo, com' essi fanno,

colla loro lingua purgata, accusando il medio evo, e per conseguenza

ancora Dante di aver fatto il diavolo si ridicolo e si brutlo
(
nuo-

vo argomento a dimoslrare che Danle non era liberate
) , qual ma-

raviglia ,
diciamo ,

che da questa loro simpatia per il diavolo ,
noi

ricaviamo che gli somigliano?
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Ma ci c ben allro. Giacche insomraa che cos' c il diavolo? Tutli

sanno in primo luogo ch' egli e un Angelo, il quale voile riformare il

delo. Ordi percio una cospirazione : la quale scoperla in sul fatto,

cgli coi suoi si trovo punito come quel fellone ch' egli era. E chiaro

die fin qui la siraililudinc coi liberali corre bene. E se si volesse fare

la comparazione di proposito coi liberali romani
, correrebbe anche

meglio. Correrebbe poi ollimamente se il parallelo si slabilisse coi

liberali presbileri, angeli anche loro del cielo lerreno che e la Chiesa
;

acciali anche loro dal paradiso d' Italia, che e ora piu che mai Roma

papale ;
caduli anche loro uell' inferno della Babilonia italiana, dove

ira gli altri orrori ci e un perpeluo stridore di denti affamali, e dove

Jion e ordine alcuno
,
ed anzi sta di casa un sempilerno disordine ,

.siccome nel res to
,

cosi ancora nel punto importante del dare e

dell'avere. *

Cacciato che fu il diavolo dal cielo, egli prese subilo a fomentare

la rivoluzione negli uomini, spinto a cio dalla rabbia, dalla vendetta,

daU'odio degli uomini e di Dio. Appunlo come i liberali in generate

in particolare i liberali romani, e specialissimamenle i liberali pre-

sbileri. A questi ultimi infatti e accaduto piu specialmenle che agli

allri quello che non si aspettavano : doe di essere cacciali dal nido

die si erano fabbricato a grande cura, e da cui faceano bensi conto

di volar via un bel giorno , ma per salire su qualche campanile piu

alto , dove posati e contenti potessero farsi udire dal col to pubblico

nieglio di prirna. Ora ,
vedete caso ! Menlrc essi erano si quieti ,

si

Iranquilli ,
si prudenti ,

si cautelati e credevano di essere essi soli a

sapere quello che tutti sapevano ,
e celando il piccolo capo come lo

struzzo
, credevano di aver cosi anche celalo il gran corpo ; menlre

procuravano servire a due padroni, tenendo il piede in due slaffe,

volendo conservare la bella stanza di Roma
,
c farsi de' meriti con

Torino
; quando affrellavano piu che mai coi voli e cogli scrilti 1' in-

.gresso trionfale della rivoluzione nella capitale del mondo catlolico,

alia quale volcano bcnsi andar incontro come amici di dentro per

goderne la protezione e le pensioni, ma colla quale non volean pun-

to porlarsi a combattere per non mulare il fringuello che aveano in

raano col tordo che vedevano sulla frasca
;
mentre si teneano piu

che mai per vicini a salire sul Campidoglio con poca spesa e mollo
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guadagno, e venuta la giustizia in forma della polizia, si che i marliri

da commedia diventarono, con sommo loro rincrescimento, emigrati

forzati e martiri a loro dispetto. Lontani dai dolci tepori romani, da

quei monument!
,
da quei colleghi , e naturale che si siano phi che

mai senliti presi dell' amore del natio loco, e se non del natio, almeno

del buono che piace a tutti anche quando non e natio, e talvolta phi

che 11 natio
, specialmente quando il natio non e troppo buono. Nel

che noi non li sappiam condannare : ed anzi li compatiamo di cuore.

piuttosto, non li compatiamo niente. Giacche essi sanno meglio

di noi che, per tornare al dolce nido, non han bisogno che di un alto

di pentimento e di.umiliazione. Ma da quei buoni liberali che sono r

e simili anche in questo al diavolo loro lipo, amano scoppiare anzi

che urailiarsi. E non sentendo in cuore altro affetto che la rabbia e

il desiderio di vendetta, procurano da quef lor fondo di perdizione

dove si trovano, di tirare quanti altri piii possono insieme con loro.

E con quali argomenli procurano questi emigrali, vere volpi sco-

date, veri diavoli ten la tori, di tirar allri dielro di se? Appunto cogli

argomenti diabolici. Giacche il diavolo, quando sedusse V uomo, che

altro disse se non che quello che van dicendo i liberali
,
e special-

mente i liberali presbiteri? I quali sempre chiedono ai buoni fedeli :

Cur praecepit vobis Dem ut non comederetis ex omni ligno para-

disi? Che cos' e questo nuovo precello che vi ha falto il Papa di non

toccare il suo dominio temporale? E quando si risponde a questi

sobillatori : Ne forte moriamur: 11 Papa non puo volere la morte

delle anime noslre, ne il male della Chiesa
, rispondono : Nequa-

quam morte moriemini. Non ci e nessun male in queslo. Scit enim

Deus , quod in quocumque die comederitis ex eo , aperienlur oculi

vestri, et eritis sicut dii scientes bonum et malum. Quando il Papa

non sara piu re
,
e voi sarete liberi sotlo i baffi di un Cialdini e di

un Pinelli, allora sarete popolo sovrano, eritis sicut dii. Sarete come

tanli Re, e saprete tutto, il bene e il male, il vero e il falso, colla li-

berla di stampa , colla liberta di culto
,
colla liberta di pensiero.

Con simili argomenti sono state fatte tutte le rivoluzioni dopo la pri-

ma fatta dal diavolo
;
e con questi argomenti si tenta ora di compiere

quella che ora e in via di disfacimento.
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Ma i liberal! non si servono di soli argomenli: giacche se si con-

lentasscro di argomentare ,
non ci sarebbe gran pericolo. Essi si

servono ancora di altri mezzi pin elficaci. E quaii sono questi

mezzi? Gia si sa, i diabolic!; quelli cioe die corrispondano ai titoli

ufficiali che competono a sua orrida maesla infernale. Quallro infat-

ti sono i titoli principal! ond' e qualiflcalo il diavolo, il quale si chia-

raa padre della menzogna, omicida fin dal principio, spirilo immon-

do, e vaso di superbia e di discordia. Ora questi quattro titoli
(
ve-

dete caso !
) siguificano appunto quattro qualita inerenti , come al

diavolo, cosi al liberalisrao ed alia rivoluzione.

II primo litolo onde il diavolo e onorato si e di padre della menzo-

gna, s^condo il testo di S. Giovanni VIII, 44 : Non est verilas in eo:

cum loquitur mendacium ex propriis loquitur; quia mendax est et

pater eius; che in volgare suona cosi : La verita non e nel diavolo;

quando proferisce la menzogna parla del sno proprio: percioccke

egli e bugiardo e padre della bugia. Sotto il qual nome di bugia ,

si intende, com'e nolo, ogni arte che riesce a falsar la verila, come

la simulazione, 1' impostura, 1' ipocrisia, e lutto il bel corodelle virtu

sottintese in quell'altro litolo che ha pure il diavolo di "serpens anti-

quus e di callidior cunctis animantibus : cioe di anlico serpenle e di

;

astuto piu di qualunque altra beslia. Ond' e che Dante, che il cono-

sceva bene, presentollo ai suoi lettori nel diciasseltesimo dell' Inferno

in forma di fiera con la coda aguzza, che tulto il mondo appuzza,

appunto perche sozza immagine di frode:

La facoia sua era faccia d' uom giusto,

Tanto benigna avea di fuor la pelle,

E d' un serpente tutto 1' altro fusto.

Or chi sara che osi soslenere che il liberalismo non si serve ,
co-

me di arma sua propria e di mezzo efficacissimo a riuscire, della

menzogna sotto tutti i suoi rispelti? La cosa e cosi chiara che non

sappiamo donde incominciare per dar mano alle prove. Inopes nos

copia fecit. Ne ban dette tante bugie e di si solenni i liberal!, che a

mono di menzionarle tutte, non si puo la menle fermare sopra una,

senza che sia dislratta da un'allra piu grossa. Ma fermiamci in Ita-

lia ed al tempo che corre. Ecco che, mentre scriviamo, leggiamo nel



360 IL DIAVOLO E I LIBERALI

Diritto del 7 Febbraio
( giornale celebre per la sua sfacciatissima

schietlezza) che: Noi liberal!, andiamo da quattro anni ingannan-

do il paese, secondo il poter nostro, tutti
;
chi gli presenta la cosa

colorata in rosso, chi in turchino, chi altrimenti; nessuno, asso-

luiamente nessuno glie la presenta del vero colore. Nelle quali

auree parole tutto sarebbe verissimo, se non ci fosse la bugia di quel-

1'eccezione, la dove dice che i liberali tutti senz' eccezione vanno in-

gannando il paese da soli quattro anni. Giacche la verita e che

1' hanno ingannato sempre.

Cos), a modo di esempio, i liberali sanno benissimo che il dar loro

le finanze in mano
,
e come un affidar la farina a nn cane che leech!

perfino la cenere. Pure non parlano che di economia, d'ordine nelle

spese, di regolarila nei conti. Ma chi si fido di loro si trovo poi sem-

pre carico di debili, senza saper finire d'intendere come, dopo tantl

discorsi, prediche e sermoni sopra 1' economia, tutto 1' economizzato

In lunghi anni
, appena fu afiidalo ai liberali , e i(o in fumo. Ancora

i liberali sanno benissimo che 1'unita d' Italia nessuno la vuole e no

manco essi. Non i Mazziniani che sono per le repubbliche federative;

non i Piemonlesi die sono per un accrescimento qualunque siasi del

Regno anlico sotto la casa Savoia e colla capitale eternamente a To-

rino. Ma i liberali hanno tanto gusto di dir bugie, che dicono bugie

a se medesimi per tenersi in esercizio. E cosi i Mazziniani finsero di

aiutar casa Savoia, e casa Savoia fmse di aiutare i Mazziniani; men-

Ire in fondo al cuore ciascuno dei due intende che, alia prima occa-

sione favorevole, chi potra essere il piu forte si spaccera dell' altro;

se pure, come e accaduto allre volte, non godra qualche terzo Ira le

due parti litiganti. Del resto che serve 1'andar narrando le bugie acl

una ad una, quando le istiluzioni stesse liberalesche non sono che

alberi o meglio giardini e orti interi di sole bugie? Infatti che co-

sa e 1' isliluzione del giornalismo, se non che la piu gran fabbrica a

vapore di bugie d'ogni gencre che mai si sia vista sotto il sole? E

che cos'e la Coslituzione, se non che un conserto di bugie? Bugie di

elezioni, bugie di rappresentanze, bugie di responsabilila ministeria-

li, bugie di sovranita del popolo, bugie di bilancio nei poleri? E le

promesse dei liberali al Clero d'ltalia le ricordate, o buoni parroci di

campagna? I liberali voleano spogliare i Vescovi per aiutar yoi,
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degni della slima di lulli fuorche dei liberal! ! Ma di quanlo vi hanno

essi soccorso fin ora? Hanno rubato i beni ecclesiastic! quanto pote-

rono ;
ma del dare a voi qualche cosa non fu nulla. E dove lasciamo

quelle bugie ambulanti che sono i liberali presbiteri, i quali spendono

51 quarto di vita che loro resta, a smenlire i tre quarti della vita che

hanno passata, dando gran fondamenlo a sospettare che non credes-

sero prima a quello che diceano allora , piu di quello che credano a

quello che dicono adesso ? Ne sono da omettere le solenni bugie dette

in Parlaraento a inganno dei signori Deputali dal celebre grand' uomo

Conte di Cavour ,
il quale giurava e spergiurava essere falso quello

che era verissimo, e verissimo quello che era falsissimo
,
senza che

percio abbia mai perduto un' oncia di credito presso i suoi colleghi

liberali
,
ed avendone anzi guadagnato riputazione di uomo pratico

del suo mesliere. Vede ognnno che, se ci arresliamo qui, non e per-

che non abbiamo altro che dire
;
ma ci tira ad altre considerazioni

il secondo titolo ufficiale del diavolo che e di omicida , secondo il te-

sto; Ille homicida erat ab inilio (S. Giov. VIII, 44).

Per invidia del diavolo la morte entro nel mondo : ed e naturale

che imitino il diavolo tulti quelli che sono suoi famigliari . Cosi si

legge nel libro della Sapienza II
,
24 : Invidia diaboli mors intra-

vit in orbem terrarum: imitantiir autem ilium qui sunt ex parte
illius. Cosi si spiega che i liberali abbiano un gusto tutto loro parti-

colare nello spargere il sangue ,
e tanto meglio se a tradimento , c

senza dare nemmeno il tempo di far un atto di contrizione. Per isla-

re poi in carallere, cioe per unire alia crudella la bugia e 1'impostu-

ra, i liberali non discorrono che di filanlropia, di milezza di costumi,

di abolizione della pena di morle. Ma intanto
,
mirate un poco se ci

fu mai tanto sangue sparso nel mondo, come dopo il trionfo del libe-

ralismo. Non ci fu mai rivoluzione, ne piccola ne grande, fatta dai li-

berali che non abbia gavazzato nel sangue e nell'assassinio. La rivo-

luzione francese del secolo scorso, che fu il Irionfo piu chiaro e piu net-

to oltenuto finora dai settarii, non fu che un lago di sangue. II gran

conquistatore ,
idolo dei liberali, e loro fattura, porto, come dicono,

la civilt& e la rivoluzione francese in trionfo pel mondo : ma la porto

sulla punta delle baionelte, e lascio in pochi anni 1' Europa esangue,

Serie Y, vol. IX, fasc. 335. 36 22 Febbraro 1864.
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esausta, diserta. Percio e tanto ammirato dai liberali. Da quel tempo

1'Europa fu un campo militare. La filantropia liberalesca fece sorge-

re nel mondo un nuovo genere di misantropia e di odio tra le razze

diverse. Si che ora siamo consolati , grazie al liberalismo, di guerre

di razze, stabilite come principio di civilta universale. Pei liberali

gettar una bomba in mezzo al popolo tranquillo e un divertimento ;

avvelenare i malati negli ospsdali e un atlo di patrioltismo; pugna-

lare a tradimento e un atto di giustizia. I liberali discorrono nei loro

giornali di filantropia. Ma il loro amore degli uomini si manifesta

coll' aizzarli come mastini 1'un contro 1'altro. I liberali fanno di gran-

di consessi per 1'abolizione del la pena di morte. Ma poi decrelano in

Parlamento le fucilazioni a migliaia senza processi e senza difese.

Lo spirito liberalesco, dicono, ha invaso il mondo
;
la civilla proce-

de, il progresso cammiua. Bene. Or che vediamo? Vediamo inven-

tati ogni giorno nuovi mezzi orribili di distruzione. Se il Diavolo

stesso fosse Re in questo mondo, e polesse sfogar cogli uomini diret-

tamenle la sua rabbia, cheallro farebbe se non die cannoni sempre

meglio rigati, e baionetle sempre piu lunghe ; ponendole poi in mano

alia gente e soffiando nelle ire tra popolo e popolo , tra citta e cilta,

Ira partiti e parlili, tra razza e razza, tra ricchi e poveri, tra Chiesa

e Stato, tra sudditi e Sovrani, siccome appunlo stan facendo i liberali,

che ormai hanno mutato il mondo in un incendio di ire, in un labo-

ratorio di vendelle
,
in un esercito di campi militari

,
armati fmo ai

denti e aspettanti il momento del macello comune?

E non e a maravigliare die lo spirito liberalesco sia, come il dia-

bolico
, bugiardo e crudele

, poiche egli e ancora , appunlo come il

diabolico, sozzo c libiclinoso. Libidine e crudelta furono sempre so-

rellc e sempre si Irovarono accoppiate. Infatti la crudelta, che si ma-

nifesta specialmenle nel toglier la vita, e compagna naturale della li-

bidine crudelissima, e naturale nemica della vita propria e deH'altrui.

Donde si manifesta perche il diavolo, che pure e spirito semplice, sia

delto immundus spiritus (S. Matth. XII, 43
) spirito immondo ;

tanto

che quando dovelte uscire, per comando di Crislo, da quell' invasato,

chiese in grazia di entrare
,
come in propria sede

,
nel corpo di un

maiale : Deprecabantur eum spiritus dieentes, mitte nos in porcos

(S. Marc. V, 12) / diavoli pregarono Cristo dicendo : Mandaci in quei
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porci. Ma checche sia della relazione di causa e di effelto che passa tra

la (Tudelta e la libidine, e certo per6 sloricamente che, siccome i mo-

stri piu crudeli che ci pone innanzi la storia, Nerone, Tiberio, Como-

do e in generate gli Imperatori romani piu persecutor! del Cristiane-

simo e piu feroci bestio nell' incrudelire contro ognuno, furono insie-

me i mostri di libidine piu luridi e piu obbrobriosi, cosi dei liberali si

avvera, i quali tanto piu promuovono nei paesi da loro governati la

libidine, quanto li possono governare piu liberalescamente. Verifican-

dosi sempre, come nelle persone individue, cosi nei popoli il crescerc

del mal costume quando cresce il liberalismo, e il crescere del libe-

ralismo quando cresce il mal costume. Donde e nalo che, per natu-

rale consenso di tutti i savii, il liberalismo e sinonimo di libertinis-

rao, chiamandosi i liberali libertini, e i libertini liberali, senza ma-

raviglia di niuno
,

e quasi a modo di elegante sinonimia. E non e

mica che i liberali non parlino sempre e alto di ordine morale
,

di

pubblica onesta, di virtu ciltadina. Ma do accade pel felice connubio,

onde nei liberali si accoppiano colla crudelta e colla libidine anchc

la bugia e 1'impostura conlinuamente. Infatti vede ognuno in Italia

come i liberali abbiano promosso 1' ordine morale
,

la pubblica one-

sta, e la virtu citladina. I lupanari aperti ancora a spese del pub-

blico in ogni terra; la tratta delle innocenti fanciulle esercitata per

tutto
;

1' inondazione di libri
,
di slampe ,

di fotografie oscenissime,

sono questi i mezzi, onde il liberalismo vuol mutare gli Italiani in

buoni liberali. Se poi avranno piu agio e piu tempo, meditano 1'isti-

tuzione del concubinalo universale col bel trovato del matrimonio

civile. E se saranno lasciali fare
,

stabiliranno anche il divorzio.

Riabilitazione della came
,

riabililazione della donna
,

sono idee li-

beralesche. Non vorremmo rimescolar questo fango. Ma di tal fango

e fabbricata la Babilonia della rivoluzione.

Del reslo non e ora un mislero per nessuno che i liberali vecchi,

per avere dei successori, usano la corruzioue. Senza il mal costume

non ci sarebbe ne razza ne scuola di liberalisrao. E ben sel sanno i

buoni genitori e i buoni educatori, i quali nei giovani aflidati alle loro

cure vedono andar di pari passo edi conserva 1' onesla dei costumi

colla dovuta soggezione , e il libertinismo dei fatti col libertinismo

dell' idee. E meglio degli educatori e dei genitori sel sanno i liberali
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medesimi ,
i quali percio fanno professione aperta di corrompere la

gioventu, ben conoscendo che quanti avrannd guadagnali al vizio, al-

trettanti avranno affigliati alia rivoluzione. Ne e percio maraviglia che

i liberali odiino di odio si satanico la Chiesa e ii Sacerdozio e il Mo-

liachismo d' ambo i sessi, cui disperdono e sperperano e calunniano

quanto possono , riserbando la loro stima officiale e il loro rispelto

apparente a quei soli dei membri del Sacerdozio che ne Iradiscono i

doveri. Onde anche si manifesta che, tra lutti i liberali
,

i piu fami-

gliari col diavolo loro archelipo hanno per forza ad essere i membri

putridi del Sacerdozio secolare e regolare che, pel marcio inlerno on-

d'erano bacali, si staccarono dalla vile di Cristo e caddero a terra.

Di costoro, veri Angeli una volta, si puo dire alia letiera quello che

del diavolo si legge (S. Giud. 6) : Angelas qui non servaverwit suum

principatum, sed deseruerunt suum domicilium : Angeli che non ser-

barono il loro principalo e abbandonarono la loro casa, quasi aposlali

ed emigrati. E se di lulti non apparisce lo scandalo esteruo di un

concubinato
,
di lulti pero si palesa una maravigliosa superbia, dalla

quale ha sempre preso origine ogni vizio, secondo che si legge (Tob.

IV, 14) : In ipsa (superbia) inilium sumpsil omnis perdilio.

Vero e che la superbia, siccome quella che e il quarto dislintivo

diabolico per eccellenza, e propria comunemente di lulli i liberali.

lofatli e nolo che in una superbia squisitissima, la quale si manife-

sta con un lambiccalissimo spirilo d' indipendenza da ogni legge e

da ogni autorita, consiste appunto la quintessenza del liberalismo.

Guardate un liberate da qualunque parte e solto qualunque rispetlo

vi vogliate, voi non vi Iroverete che un impaslamento di superbia

miracolosa, la quale lo persuade in coscienza di essere davvero so-

vrano indipendente ,
libero da ogni legge divina ed umana, abilita-

to dalla stessa sua nalura a ribellarsi ad ogni aulorita, a non credere

e a non fare se non quello che gli piace, a disfarsi e sbarazzarsi di

qualunque cosa gli dia fastidio, con qualunque mezzo, cominciando

dal disprezzo e fmendo colle collellate e cogli avvelenamenti. Dal-

rautorita di Dio e della Cbiesa fino a quella della grammalica e del-

1'Accademia della Crusca, il liberale le disprezza tutte naturalmente,

cordialmente, perfidiosamente. Se si sottopone a giuramenti settarii,

ed a vincoli di sociela massoniche ,
e di disciplina di partiti ,

cio fa
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perche egli vede in quei ccppi la sola aulorila ch' egli rispetli ,
cioe

la diabolica
;
ed anche per disubbidire cosi piu solennemente a Dio

colla stessa obbedienza die egli giura e manliene al diavolo. Sicche

il seltario ed il liberale in ultima analisi sono indipendenti e liberi

solamente dal bene e dal relto, essendo pero servilori e schiavi del

male e del lorlo, ricopiando cosi in se slessi, per quanto e dalo alia

loro possibilila naluralc, 1' indole slessa del diavolo, che e 1'odio del

bene e del suo aulore per ispirito di superbia e di indipendenza.

Or siccome tra i superbi sempre sono risse secondo il Savio (Prov.

XIII, 10) : Inter superbos semper iiirgia sunt, cosi non e piu tanlo a

stupire cue i liberali non sappiano mai star insieme d' accordo, c fi-

niscano poi sempre col darla vinta al buon ordine anche In grazia

del loro accapigliarsi fraterno. E lo possiamo ben dir loro in sul

viso, senza pericolo che ne profiltino per emendarsi. Giacche la di-

scordia e la loro natura: cui non possono rinunziare senza disfarsi.

Del che in Italia sono ora gli esempii solenni, vale.ndo per molti quel-

lo di Aspromonte, dove i liberali si pigliarono teste a fucilale. Don-

do nacque un tale rinfocamenlo di carita fraterua nei loro bei cuo-

ricini, che da quel di specialmenle i liberali si guardano tra loro in

cagnesco, per tutta Italia, odiandosi, burlandosi, calunniandosi, ac-

coltellandosi
, spiandosi gli uni cogli altri, che e una delizia. Ond' e

che ci pare vedere la famosa decina di diavoli guidata da Barbaric-

cia cola nel ventesimo' primo dell' Inferno di Danle. Il quale , come

quegli che non era ancor pratico, al primo mirare quei cefli, si spau-

ri, come fanno ora molti buoni; si che sclauio:

me! Maestro, che e quel ch'io veggio?
Dissi io, deh senza scorta andiamci soli,

Se tu sa' ir, ch' io per me non la chieggio ;

Se tu sei si accorto, come suoli,

Non vedi tu ch'e'digrignan li dcnti,

E con le ciglia ne minaccian duoli?

Ma Virgilio , che conosceva quei liberali
, e sapeva come le cose

doveano finire, rispose :

Non vo' che tu paventi ;

Lasciali digrignar pure a lor senno,

Ch'ei fanno cio per li lessi dolenti.
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E infatti accadde che i diavoli presero tosto a rissar fra loro alia

liberalesca. Giacche Calcabrina, che dovea appartenere al parlito

moderate, e voleva che le cose andassero con ordine, irato che Ali-

chino ayesse fatto fuggire quel malfattore :

'-';'' , '.
f

> W-.n'[ Ilnrhji';-v;;ni4/ n

Cosi volse gli artigli al suo compagno,
E fu con lui sovra il fosso ghermito.

Ma 1'altro fu bene sparvier grifagno

Ad artigliar ben lui; e amendue

Gadder nel mezzo del bollente stagno.

Dove e anche da notare che, in tutto il campo liberalesco, non vi ha

essere piu superbo e piu rissoso che il liberale uscito dalle file del

clero
;
tanto che egli si e lira to addosso tutti i partili, il moderate e

lo sraoderato, il fremente e il dottrinario, il federativo e Y unitarjo,

quello della capitale provvisoria e 1' altro della ca pi tale da provve-

clere. I quali tutti, per quella modestia che li contraddislingue ,
non

sanno ormai piu come sopportare quell' alterigia, quella boria, quel-

1'arroganza, onde quest! presbiteri pretendono, come altrove, cosi a

Torino salutationes in /bro, vocari ab hominibus Rabbi, primas ca-

thedras in Synagogis , ambulare in stolis, e quello che piu monta,

primos accubitus el primos discubitus in conviviis. E quanto ai convi-

vii non sappiarao se siano poi riusciti a provvederseli di nuovo, con

quella stessa accortezza, colla quale erano gia riusciti a perderli umi

volta. Ma quanlo ai titoli d'onore, e all' essere chiamati rabbini, e

maestri, e dottori, e professori, e onor d' Italia, e decoro del clero,

e messi di Dio, col resto, non avendo trovato chi cosi li yolesse chia-

mare, si sono chiamati cosi da se. Colla quale loro superbia hanno

guadagnato questo, di tirarsi addosso certe ramanzine e certi ranni

liberaleschi e certe pubbliche ammonizioni e colpe ,
come si dice

asceticament-e, che mai non aveano udite le somiglianti. Cosi la Di-

scussione di Torino del 28 Gennaio, avendo perduta la pazienza per

1' arroganza di uno di costoro
, gli indirizzo teste il filanlropico di-

scorso che segue : Dica egli se la opinione pubblica possa sentirsi

favorevolmente predisposta verso un sistema ,
che riconosca la sua

origine da un neofita in capelli grigi, che ad un tralto invita i suoi
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concilladini a bruciare cio die egli meclesimo, sino al di innanzi,

avcvali invilati ad adorare? Sla scritto che : Sapientis est mutare con-

sitin ni. Percio si puo benissimo comprcndere, che taluno, dopo avere

per vcnti o trent' anni accanilaraenle difeso il polere temporale e la

supremazia assoluta del Papa; a im tratto si faccia promotore d' in-

dirizzi conlro questa o contro quello. Ma se quesle mutazioni si com-

prendono, si comprende a un tempo come esse diano luogo ad inter-

prelazioni non sempre benigne.

Gli screanzati saranno capaci di chiamare addirittura aposlata,

o per lo meno transfuga, colui che ad un tratto rivolga la sua parola

e la sua penna contro le dotlrine ,
le islituzioni e le persone ,

che

avea difese sino a quel di. Gli uomini piu temperanti e piu rolti agli

accorginienti ed alle disinvolture dello stile sociale staranno paghi a

dire, che colui che ha passato una prima eta della sua vita a lodar

una cosa, e passa 1'altra meta a vituperare cio che avea nella prima

lodato
,
e per lo manco un uomo che ha sbagliato o la prima o la

seconda volta
;
salvoche si preferisca credere che ha sbagliato sem-

pre. E sara questo 1' uomo piu adatto a farla da antesignano e da

evangelista? Polra lusingarsi di ottencre dai piu credito e fiducia?

Principalmenle se avvenga si faccia ancora quest' altra indagine.

I/ uomo e propenso a sospetlare sempre qualche secondo fine ne-

gl'improvvisi mutamenti delle opinioni individuali. E quindi nalu-

rale che quando taluno, il quale abbia per lungo tempo corteggiato

e difeso il Papato, a un tratto gli si scagli contro, vengasi indagan-

do se nessun peculiare suo inleresse possa averlo cosi trasformato.

Chi avverla che corleggio il Papalo finche questo fu sicuro, po-

tente, temuto, e che le prime velleita di voltarglisi conlro si manife-

starono contemporaneamente ai primi danni toccati a quella istilu-

zione, e che a misura si fecero piu infelici le condizioni di essa,

crebbe in proporzione la guerra mossale dal suo antico difensore ;

chi insomma badi che il Papa-Re imperante senza contrasto ai po-

poli a lui soggelli ,
e dal ... celebralo e difeso nel libro il Pontefice

ed il Principe; e che i primi lampi della nuova dotlrina anli-papale

balenano al pensiero del ... conlemporanei ai primi disaslri del po-

tere temporale; non puo non avverlire la slrana coincidenza ;
non
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puo , nell' interesse del . . . , non dolersi che questo concorso di cir-

costanze dia occasione ai malevoli di travisare forse le inlenzionl

sue, che cerlo furon sempre purissime. quando difese il Papa-Re,
come allorquando lo combattette.

Tutte queste sono, ben lo veggo io pure, prevenzioni, sono pre-

giudizii. La ragion pura, astratta, superna Yuole che guardiamo ai

concetti, alleteorie, senza preoccupard della persona dalla quale

emanano. Sta bene. Ma gli uomini e giocoforza pigliarli quali sono.

E il senso comune suggerisce che
, quando taluno ebbe la disgrazia

o la fortuna di essere per tanti anni il campione del potere temporale

e spirituale del Papa, e per lo meno poco opporluno e poco conye-

niente che si faccia, esso, capo popolo, capo parte per una riforma

politica-religiosa, che sia la negazione di tutlo cio , a cui sempre in

addietro egli aveva mostralo di credere.

Ed avverta il benigno leltore, che io qui non discuto e non

espongo un' opinione mia, ma solamente espongo e constato fatli, e

ne rinlraccio la ragione. Io non intendo giudicare la pubblica opi-

nione; ma dico che la solcnne, autorevolissima lezione data dal Par-

lamenlo al . . . ebbe anzilutto quest' origine: il carattere di suspi-

cione che imprimevano al progelto da lui proposto ,
e con tanta

unanimita respinto, i precedent! di colui che ne era 1' aulore
;
in una

parola, il suo peccalo originate.

La quale circostanza merita tanlo maggiore riguardo, in quan-

toche egli pole un momento farsi illusione, per le accoglienze che

si ebbe da principio nell' ospitale Torino. Ma egli non bado che esse

erano dirette dai piu ,
ed anzi da tutti coloro che con sincerila d* a-

nimo lo onoravano
, erano

,
dico

,
diretle esclusivamenle allo scien-

zialo ed al letterato die glungeva fra noi in sembianza di esule e

villima dell' indipendenza delle sue opinioni. Un' altra parte di esse,

ed appunto quella meno schietta e disinteressata , traeva la sua ori-

gine dal sentimento utilitario, ossia dalla speranza dell'ulile che do-

vesse derivare alia causa liberale
,
e del clanno che dovesse venirne

al potere temporale del Papa, nel yedersi abbandonato da cosi stre-

nuo suo difensore.

Cosi, in tempo di guerra, in faccia al nemico, se dal costui eser-

cilo diserli un distinto e yaloroso uffiziale superiore, troyera esso la
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piu lusingliiera accoglicnza personale ;
non per islima personalc per

lui, ma per il presentimento del danuo che sperasi a\
7

venga all'osle

iiemica per la sua diserzione.

Non si puo dire a niuno con piu cbiarezza : c< Voi siete un uomo

disprcy^ato da UUli, con quanta cio e dello qui in queste ullime li-

nee a chi e in esse paragonato al disertore ed alia spia, che e accolto

bene nel campo nemico non per islima personale per lui, ma per la

speranza di potere con esso danneggiare il nemico.

Ma il fallo e die neanche questa consolazione polerono avere i li-

berali di cavare qualche profitlo conlro chi essi chiamano il nemico,

che e la Chiesa e il suo Capo ,
da cio che spesero per quesli pre-

sbiieri. I quali sono divenuli un impiccio in casa
,
siccome del re-

sto ogni liberate e un impiccio per 1'altro, aspirando ciascuno ad es-

sere lutlo. E cosi la Discussione conlinuando in allro numero a lavar

il capo al sullodato, comincia col ridere di lui die scrive nel proprio

giornale il proprio panegirictf, e dice che egli e luminoso esempio ai

patriolli. It che (segue la Discussione) ha dovulo parere poco a

lulli , ed anche a lui; quindi e che col numero d'oggi, 6 Febbraio ,

e sempre colla flrma propria, leggiamo : esseropt'octtifo alcielo che

esso vivesse in questi giorni gravissimi antemurale insuperabile fra

due eslremi
,
la cui opera sarebbe di distruggere la Chiesa come la

patria; ma egli, uomo delta Provwdenza, compia la missione a cui

fii chiamato. E piu sollo si ribadisce il chiodo, insegnandoci che esso,

il professore chiarissimo, e che risplende in mezzo di noi come face,

mandato appunlo da Dio a diradare le lenebre caliginose che in-

gombrano le menli offuscaie dalle passioni. Ho detlo nella prima

lettera le ragioni personali, per le quali una certa prevenzione sfavo-

revole dovea accogliere i suoi primi lenlativi. Aqueste prime, e pur

troppo giuslissime prevenzioni, se ne aggiunse un'altra ben naturale,

quando si comincio a vedere lui cosi infaiuato di se medesimo e del

codazzo di alquanti interessali seguaci, da credersi e qualilicarsi ,

esso medesimo ,
nelle pagine del proprio giornale , da lui (innate ,

1' uomo provvidenziale, il messo di Dio, e cose simili.

Quando 1'orgoglio giunge a questo grado di cinismo, da soffo-

care persino la coscienza e il timor del ridicolo
,
e segno che la men-
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te, ubbriacata dall'oppio dell'adulazione, ha perso la signoria di se

medesima, e che e prossimo il Iramonto della intelligenza.

Tulti i pseudo-riformatori hanno preludiato cosi al proprio eclis-

si. Per mm salir fino a Lucifero
( poiche egli potrebbe incocciar-

si a vedervi sotto una allusione scortese
)

basli ricordar Ario
,
Gio-

yanni da Leyda ,
i quali tutli cominciarono a scendere un grado al

disolto deir uomo, il di in cui
,
come oggi il . . . spinsero la fatuita

fino a prodamarsi i mcssi di Dio. Ad affrettare la caduta di . . . aiu-

tano potentemente i suoi medesimi adepli, e piii di tutti fra questi, i

piu zelanti. Chi vorra avere fede in coloro, per i quali le ingiurie so-

no argomenti, e lo Statute, il Re, 1'esercito
,
altro non sono se non

che poveri accessor!! ,
buoni da sfruttar fin che giovi ,

salvo a rin-

negarli il di che dalla seconda apostasia si sperino vanlaggi ana-

loghi a quelli die furono loro di spinta a compiere la prima? Tori-

no, 6 Febbraio 1864. PIER CARLO BOGGIO, Deputatoal Parlamento.

Non sara certamente sfuggita all'oculatezza dei noslri letlori la ve-

Icnosa parentesi , nella quale il Boggio dice che non vuol nominare

Lucifero, per non porgere al presbitero I'occasione di trovare in quel

nome un' allusione personale poco cortese. Or che e altro questo se

non che un dare del diavolo pel capo ad un collega? E qual altro

argano fuorche quello della stizza pote strappare dalla bocca di un

collega quello appunto che noi siam venuli fin qui dimostrando di

lutti i liberal!
,

cioe , che
,

se non sono diavoli
,
almeno gli somi-

gliano molto?

Dove speriamo che ognuno inlendera da se non essere nostra in-

tenzione di approvar nulla di quanto i due onorevoli credono di dir-

si 1'uno all' altro in parentesi o fuori; che noi non ci crediamo giudici

di niuno in particolare, contentandoci in generale di aver dimostrato

che lo spirilo liberalesco, come il diabolico, e spirito dibugia, di cru-

delta, di libidine e di superbia. E con cio lasciamo i due onorevoli

alle prese, conchiudendo 1'articolo, come Dante conchiuse il suo

canto, dove descrisse la rissa dei diavoli :

E noi lasciammo lor cosi impacciati.
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Tra la Montagna di Sora eke col boscoso fianco alza uno schermo

alia ripa destra del Liri
, il Montemela eke con la tricuspide sua ci-

ma ne guarda la sinislra, la sponda meridionale del Lago di Fucino,

c il seno lunato dell'argenlino laghetlo di Scanno, s'apre, si avvolge

e s'inchiude un lerritorio quanto inai dire si possa bizzarrissimo, pel

sempre nuovo accoppiameulo di squallido e di gaio ,
di piano e di

montuoso, di colto e di selvaggio, eke ad ogni muovere dell' occkio

varia di facce. E cosi mentre ai lembi lo asserragliano , quasi ba-

luardi, cupi sfondi di catrafossi e spaccalure di gole eke immorsano

creste insormontabili di macigni ,
ovvero Irarupevoli borri eke si

sfranano appie di scogli addossati gli uni sopra degli allri
;
nel mez-

zo, e per tutte le falde di quegli scoscendimenti , gli si levano e gli

si abbassano cosle apricke t

di campi, e macckie d'elci e di frassini,

e valletle venale di polle fresckissime : e nel crinale de' verdi poggi,

o nel grembo de' zollosi pralelli adornanlo abituri contadinescki, se-

minali Ira i borgki e le cittadine eke bianckeggiano per le pendici

coronanti le boccke dei due Lagki. Ma come se le ritirate e le riu-

scite, gli sporti e i rientramenti, i nascondigli e le giravolte di que-

sto alpestre andirivieni fossero ancor poca cosa; a ponente di quel
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gran corpo dell'erta di Sora cbe rizza la superba testa in alto di ri-

eonoscere le vallate del Liri e degli Ernici e spiarle, si concatenano

rocce ignude gradinate a scaglioni ,
che percio si chiamano le Sca-

lelle, sopra il piu sublime yerlice delle quali coya e s'incerchia una

erbosa pianura, delta il Castello ,
forse pe' borni stagliati a filo che

ne imbastionano il ciglio ; oveche a seltentrione si diramano in lun-

ghissimi sparlimenli i massi dell'Apennino, cheyiayia risalgono ad

inlrecciarsi con gli aspri gioghi di Tagliacozzo e di Avezzano. Per

modo che lutte quelle schiene selvaliche
, quei burroni inaccessi ,

quegli aggiramenli di rupi che a cavaliere dello Stalo ponlificio e

del Regno di Napoli s'internano e s'intercidono, sollevandosi fino alle

nubi e divallando sino agli abissi
, formano altreltanti quasi propu-

gnacoii e ridolli, a riparo del silo compreso fra i due Monti e i due

Laghi sovrindicali.

Nel 18(50, al cader dell'aulunrio, ilpredello quadrilatero cosi mu-

nilo per natural! difese, era campo a quarliere di quel Luigi Alonzi,

per soprannome Chiavone ,
il quale a capo della banda di Realisti

,

da so levali e da se valcntissimamente condolli
,

yi si era messo in

forlezza : e I'occupava conlro le squadre volanti dei Piemonlesi, che

indarno gli davano rabbiosissima caccia
,
e yi si lenea bravamente;

e del conlinuo yi facea sventolare la bandiera di Napoli ,
e spesso

rimbombare il fragore delle sue scararaucce
,
e risonare allresi il

gioioso grido della yittoria. La nolle egli col nerbo de' suoi
, lutti

fior di montanari destri, gagliardi e animosissimi, ricoglievasi per su

quei nididi falco, insuperabili allo sforzo delle slraniere soldalesche:

ed il giorno calavane per fmlarne le orme, e tender loro imboscate,

e piombare allo spalle ,
alia coda, alia testa delle loro colonne, e

scnza posa romperle e tartassarle : o
,
non isconlrandole , per fare

veltovaglie nell'abitalo
;
ricevutovi sempre con feste e allegrezze dai

popoli che acclamavanlo ,
abbracciayanlo e proyvedeanlo in abbon-

danza, quale canipione dei sacri diritli del Re e della patria, concul-

cati dall'nsurpatore.

Costui
, per darne cosi uno sbozzo, era un omacciotto in sui qua-

rant'anni, di statura poco men che mezzana, vegeto, di buon osso e

muscoloso come un torello. Da giovane era stalo al soldo di Ferdi-
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nando II in un reggimento di fanteria e
,
con lode di oncslo e \

r

alo-

roso gregario, avuta la licenza, era tomato a' suoi monli e, fino al-

T invasione sardogaribaldese, vi avea esercitato il mesliero di guar-

daboschi. Per quanto male si sia yolulo scriverne e parlarne da quella

fazione ,
di cui nel suo lerribile quadrato esso era 1' implacabil mar-

lello, fuor di dubbio e che egli, per saldezza di cuore n'avea da ven-

dere a tutli gli avversarii suoi
; per maeslria di mosse, subitezza di

assalli, audacia di stratagemmi , passava i capitani anche sagacissi-

mi cbe dall'alta Italia venivano a guerreggiarlo ;
e per fedeM al suo

Principe non era chi lo avanzasse. Che egli fosse buon cristiano
,

buon amico ,
buon compagno ,

lo testimoniano coloro che nella sua

squadriglia mililarono piu lungo tempo : e noi non ne sappiamo allro.

Che fosse tanto urnano coi Yinti quanto era pugnace coi combattenti,

lo dicano quei soldati piemontesi che in si gran numero furono suoi

prigioni, ed a cui perdono generosamente la ^7

ita, e que'loro uffiziali

che piu d'una volta capitolando in mano sua, ebbero a meravigliare

che egli brigante li traltasse con una benignita ,
la qual facea

troppo \iluperoso contrasto alia crudelta onde i lor galantuomini

moschetlavano tuttiisuoi parligiani. Portamenliavevanobili, signo-

rili e da assai piu che egli non fosse. Cera aperta e marziale, tratto

amabile, gesto riciso, umore giocondo, fare spedilo, voce limpida e

squiilante. II rilievo della sua testa avea un certo che del greco :

fronte lata e un po' colma, carnagione pendente al bruno, naso aqui-

lino, occhiatura di un ceruleo che nei pericoli s' illuminava quasi di

luce eletlrica
, capelli castagni pioventigli in bell' arricciolato dietro

gli orecchi, fattezze di puro disegno e stampate in tulf altr' aria che

la rusticana. Andava in bafli e mosca. Ma delle membra era cosi

agile e snodato, che egli si arrampicava pei greppi a mo' di un ab-

briccagnolo, e pur caricando la sua carabina e traendo e imbercian-

do si appunto che non perdea colpo ,
si tragittava di balzo in balzo

e reggeasi franco a par di uno scoiattolo sull'orlo di voragini che la

pelle abbrividisce a guardarle. Era smogliato, povero e niente am-

bizioso. Vestiva da paesano ,
secondo il costume della Montagna ;

corte brache di velluto nero e sotto^vi le cioce
,

ossia uose di panno

allacciate alle gambe; corpetto rosso fiammante con doppio filare di
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boltoncini a pistagno ; larga fascia azzurra intorno alle reni, ed en-

trovi uno slocco e un paio di sfarzose pistole giranti, conquislate in

uria delle prime sue battaglie ;
farselto di drappo turckino scuro ;

una ruvida e pilosa casacca sopra gli omeri, e in testa un cappellotto

a cono tronco impennacchialo. Tanto negli abiti pero quanto nella

persona, cosi studioso della mondezza clie compariva sernpre pulito

come un ermellino : e dopo sanguinosissimi scontri e camminale di

ore e ore per isterpeli e boscaglie e pantani ,
la principal sua cura

poneva in lavarsi e strofmarsi e riforbirsi e ridivenire netto di spec-

chio. Tal era questo nominalissimo caposquadra ,
il quale ben due

anni, con indomabil costanza
, disputo allo straniero il pacifico pos-

sesso del suo paese : ne per disuguale che fosse a lui di armi e di-

spari di forze ,
rislette mai di combatterlo e sgominarlo ,

fino a che

nell'Agosto del 1862
,

il Colonnello realista Tristany, per sue miste-

riose ragioni che non ispetta a noi 1'indagare, lo lolse di vita presso

i dirupi delle Scalelle; compianlo da' suoi, da'quali era molto ben-

yoluto, e ammirato da quelli stessi de' suoi nemici, nel cui petto I'o-

dio di parle non avea per anco estinta 1' ultima scintilla dell' onor

militare.

La mattina del quarto giornodi Decembre, un due ore circa avanti

il mezzodi
,
la banda dell' Alonzi stavasi accampata di qua dal Lid,

dirimpetto alia terricciuola di Balsorano
,

sul pendio di un clivo so-

praffatto all' inlorno di monticelli amenissimi
,
e chiuso alia piantada

una fitta di veprai e da un profondo burrone: e la sua gente, seduta

a grupperelli nei ciglioni de' fossi o ai piedi degli alberi e delle sie-

pi, badava a rineltare i fucili e a barzellellare, intanto che aspetta-

vansi le provvisioni da bocca mandate prendere nelle vicinanze. Tut-

la la brigata era di trentasei uomini
,
rientrali la nolle innanzi nelle

poste del quadrilatero, d' onde s' erano slontanali per volare al soc-

corso di un' altra squadriglia ,
che di la dalle giogaie di Tagliacozzo

non potea piu sostenersi contro de' Piemontesi ,
i quali aveanla cir-

cuila, ed era sul punto di rendersi a loro per fame. L' Alonzi come

fu pervenulo sui luoghi, girata una volta arditissima e aggrappatosi

quatto quallo per 1' erlezza di un cinghione sopraccapo alia gola dove

s'era ristretto il nemico, tanto convive pielre e catolli di rupee
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grandine di moschetteria comincio a lempestarlo improvvisamenle ,

che in breve lo ebbe snidato e ributtato giu in un orribil vallone ;

pegli sfranamenli del quale buon numero di soldati precipito a rom-

picollo, con notabile uccisioue di vile e gravi rotture di ossa, e con

ia perdita quasi totale del bagaglio e delle armi. II che fallo, men-

tre la compagnia degli assediati Realisti urlando di giubilo si sca-

gliava addosso ai fuggiaschi e finiva di sperperarli ;
1* Alonzi ed i

suoi, con salve e saluti di gioia, scesero rapidissimi nella gola ri-

boccante di cadaver! e di feriti; raccolsero il piu che polerono delle

abbandonate armi
,
di sacchi e di munizioni

; e, intonata una loro

canzonetta guerriera, carichi dell' utile boltino rivoltarono indietro ,

c marciarono allegramenle verso il contado di Sora.

Com' e facile divisarselo, ciascuno in que' crocchi ragionava del-

rarrischiata impresa, teste cosi forlunatamenle compiula, c chi la

commentava in un modo e chi la magnificava in un allro, sempre

mescolaudo baie e risa e sghignazzamenti ai loro cicalecci pieni di

braverie delle buone del mondo. Solo fra tiitti il nostro giovane Otel-

lo non pigliava nessuna parte a quel comune Iripudio : ma assisosi

discosto dai camerata nell' incavo di una selce, con la carabina tra

le gambe e il menlo in una mano, stavasi tacito, pensoso, con 1'oc-

chio ora in cielo, ora in terra e col volto atleggiato di grande me-

stizia. Poco avanti di lui
,
in un riallo iniorniato da cespugli di la-

marisco, era assiso ancor egli solo solelto il suo condottiere Chiavo-

ne
,

il quale Iraltosi dalla tasca il calamaielto d' osso e il pennaiuolo,

e recatasi una pietra sulle ginocchia e apertovi sopra un certossuo

librettino legato in pelle color di viola, vi scrivea quietissimamente

i suoi ricordi, o, a dir meglio, il suo giornale. Perocche era il regi-

stro esatlissimo di quanlo operava di per di , delle marce
, delle po-

sate, dei combattimenli, dei morti e dei feriti avuli, dei prigioni fatti

e di checche altro gli accadesse di merilevole da tenersi in memoria.

Ne la mano sua, benche rozza, era lal ghirigogolo che non si potesse

scifrare e anche leggere a vista corrente.

Dopo breve spazio, cioe quand' ebbe terminato di prendere i

suoi appunti, 1'Alonzi rintasco il taccuino e gli arnesi pel servigio

dello scrivere, si dirizzo, si scosse, si Iisci6 i mustacchi, e quasi per

isvagarsi, cavatosi dal farsetto un piccolo cannocchiale, si volgeva
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per accostarselo alia palpebra ed esplorare nel largo, come gli venne

veduto da presso a se Olello; il quale, cosi solitario e in quel suo

conlegno, pareva proprio una guardia del santo sepolcro: Oh! e

che si fa, bravo cacciatore? lo saluto in alto compagnevole, peroc-

che il giovane era come dire il suo aiutante di campo, e lo avea ca-

rissimo quanlo la perla di un occhio
, e per amorosita lo chiamava

il mi' cacciatore .

Si riposa alia meglio; soggiunse Otello alzandosi e avvicinan-

dosi amichevolmente al suo Capo. Sapetc , Luigi, che a conli falti

questi miei piedi in Ire giorni hanno pestate settanlacinque buone

miglia di strada, e semprc per montagne?

Ah, ah, povcro cacciatore! io vi compatisco, voi accostumato

al cavallo....

Pub! queste passeggiate io me le divorerei menando la taran-

tella
,

se io foss' io lull* inlero : ma colle angustie che mi serrano

1'anirna, io non sono che mezzo me.

Che c' e egli di nuovo? il dimando 1' altro con un subilo ag-

groitamenlo di ciglia.

- Di sicuro, nicnlc che mi si sia ridetlo. Siccome pero da ciuque

giorni io non ho piu nolizic di quella mia famiglia la in Veroli, per

queslo io mi sento schianlar le viscere a pensare, che forse la ma-

drc mia potrebbc ben csser moria. Luigi, credialemi, che quest' an-

siela mi tiene il cuore come fra due macine.

Bah ! paurc che ve le melte il diavolo per isnervarvi nella guer-

ra conlro i nemici di Dio. Goraggio, coraggio, su! saliamo un po' di

qua a osservare sc gli uomini arrivano con le some. Voi in ogni caso

avele il vostro bel cavallo non molto lontano. Yorresle lentare un'al-

Ira corsa fin dentro Veroli? Io vi lascio libero. Fate.

In questo parlare i due si erano incamminati al colmo della mon-

lagnuola, che lerminava a pan di zucchero tutto rivestito di avor-

melli e di cerri. Lassu Ghiavone punlalo il cannocchiale verso i sen-

lieri aggirevoli della sottoposta Valletta rinconlro a Sora
, per onde

avevano a tornare i suoi foraggieri: Vengono ! sclamo; eccoli al

basto rovcscio che rasenla il macchione. Poi azziltatosi e aguzzando

la pupilla piu attcntamente : Sono o non sono dessi ? ripiglio dubi-

tando; caccialore, togliete qua e adocchiateli voi.
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Otelio appoggio il cannocchiale al bernoccolo di un tronco, c affi-

salo nel basso: Che some? disse loslo; egli e un monelluccio so-

pra una cavalcatura parata innanzi da un villano. Uh no ! non sono

i nosiri. Ma gua', gua' ! il ragazzo ha un berretto che mi par tutto

quello del fralellino mio. E indugialosi un allro poco e sforzando

viepiu quella sua vista di lince : E lui in carne e ossa ! riprese con

un irapelo di amorosa allegrezza; e chi sa che nuove rai apporta?

Luigi, io gli scendo incontro.

- All' armi ! all'arnii ! s' intesero qui ambedue gridare soffoca{a-

roente alle spalle ;
i Piemontesi ! i Piemonlesi ! Chiavone schizza

indielro come una lepre, e si abballe in Angiolino, il quale raggiun-

tolo a corsa lenendo il trombone in pugno: Caporale ! gli annun-

zfa con voce di trafelato
;
si scoprono a occhio nudo.

Chi?

I Piemonlesi; e' montano. di filo per la strada di Rendinara:

qualche spia....

E quanli sono? lo interruppe 1' altro sorridendo con imperlur-

babil fronte.

-
Molti, vi dico; piu di noi, e forse il doppio di noi

, malanag-

gia li spioni !

11 doppio? solo il doppio? oh troveran pane pe' loro denii !

c' e egli Guardie nazionali?

Suppergiu la meta paiono borgesi, doe Guardie.

Dunque mano alle nespole ! risponde Chiavone pacatamenle, e

subilo modula due fischi. Ad Olello, che era sul mettersi di carriera

giu per la costa e rammezzare la via al fanciuilo
, per queslo avviso

manca il fiato e senlesi gelare il sangue , antivedendo che quell' in-

nocenle risicava d' essere awiluppato in una terribile scaramuccia.

- Ah Vergine Maria, campalclo voi !
- mormoro a fior di labbro,

col tremilo ai polsi e sudando freddo abbranco la sua carabina.

XXIV.

Chi ama teme dice un Iroppo noto proverbio. E il povero

Otelio die fin da putlo gli amori suoi piu leneri avea riposti nel so-

no della famigliuola di Pellegrino, ben avevaond'esserne in alTanne-

Serie 7, vol. IX, fasc. 333. 37 2i Febbraro 1864.
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vole apprensione : massime dopo chiaritosi presenzialmente ,
nella

visita fatlale
,
delle sue miserie e delle pene sue cosi deplorande ; lo

speltacolo delle quali gli avea dato al cuore tale passione ,
ch' egli

mm trovava luogo, e nelle radici del petto ,
anzi nelle midolle del-

1'anima, aveva infisso il dolore del dolori di lei. Per lo che nel bre-

ve intervallo dei giorni indi corsi
,
una cupa malinconia gli si era

addensata nella mente , che ingombrandogliela di nubilosi presagi ,

gl' intorbidava i sonni e gl' inacerbiva persino il diletto delle vittorie,

le quali a niuno piu che a lui solevano arrecar contentezza. Or la ve-

dula di Guido, per la prima volta, e contr' ogni regola di buona cau-

tela
,
inoltrantesi per que' greppi ,

mandatovi in traccia manifesta-

mente di lui, gli sollevo un tumullo di sospetti paurosissimi, che so-

praggravarono il suo sbigottimento dell'orribile repentaglio, al quale

il giovinetto senz' altro si avventurava. Ma egli era lungi le mille

miglia dal figurarsi il perche quel caro messaggiero venisse allora

cercandolo.

Vuolsi adunque sapere che Pellegrino confuso
,
non che stupcfat-

to
,
della generosa beneficenza usatagli dalla cugina ,

e commossa

vivamente per le significazioni che n'avea ricevute di ottima volon-

la in pro suo e della figliuola, innarizi di allontanarsi da Roma
,
si

era gia pentito del no tanto asciutto, col quale avea risposlo alle ill-

time sue profTerte : e quel no gli pesava sull' ammo e forte glielo

conturbava. Ne punto avea finito di quietarsene, avvegnachesi fos-

se adoperato di addolcirglielo con la cortese lellera che subilo ap-

presso gliene fece
,
sotto colore di renderle grazie piu squisite. Im-

perocche egli era quello un uffizio di urbanita che forse bastava a

scusarlo di malgrazioso ,
non pero a vantaggiare in nulla le condi-

zioni sue e della figliuola ,
a cui esse profferte potevano pur fruttare

un miglioramento stimabilissimo di fortuna. Ond' e che per quanto

duro il viaggio da Roma a Veroli
,

e' fu in un continue tra^?

aglio di

rammarichi del fatto e di incertezze sul da farsi
; perche trattavasi

di uno sconcio, al quale egli sarebbe stato ancora in tempo di ripa-

rare. Ma piu si rompeva il capo a disegnare spedienti da compiace-

re la cugina senza nuocere alia figliuola ,
e piu s' intrigava in un la-

birinto di diffieolta che contrastavano al suo cuore di padre ,
e alia

coscienza dell' onestissimo uomo e cristiano ch' egli era.
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Noi che non abbiamo spazio d' essere mollo particolari iniorno

a tulle e singole le cagioni di queste sue perplessita, faremo che il

lettore ne ascolti almeno le piu capital! dalla sua bocca, insieme con

la defmiliva risoluzione passata per conchiusa, in un lungo e ponde-

ralo ragionamenlo ch' egli ebbe con la Giovanna. Questo fu poche

ore dopo 1'arrivata sua accanlo il giaciglio di quella poveretla; la

quale in rivederlo finalmenle presso di se, e cosi ben fornito a dena-

ri, provo un tal refrigerio che non fu da paragonarsi ad altro che al

tripudio di Guido e alia consolazione di Maria
;
insaziabili amendue

di riabbracciarlo e di seminargli le mani di lacrime gioconde e di

baci saporosissimi .

lo non ci posso ripensare che non mi paia una favola
,
una

chimera ,
un' ombra di un antico sogno ! disse egli alia sua donna

,

com' ebbele esposto cosa per cosa tutto cio che gli era seguito con

la cugina ;
se non fosse quest' oro che pur e oro

,
e il subbuglio

che mi ha lasciato nell' animo
,

io a volte melterei il collo che ho

sognato.

Bonta di Dio , che ci si e voluto mostrar padre nel colmo del

nostro abbandonamento ! sclam6 piamente la moglie con gli occhi

nel suo crocifissetto ,
che si accosto alle labbra

;
io son d'opinione

che colei si debba esser convertita o quasi , e che non convenga a

noi disgustarcela. Ah quanto mi duole di non aver piu forze di scri-

vere ! desidererei proprio mandarle una lettera anch' io, che vedreb-

be ella se noi abbiamo cuore di cristiani e capace di odiare il pros-

simo ! Le faremo pero scrivere da Fioretla
,
che le stendera una beV

la letterina per ringraziarla; voi gliene aggiusterete la minuta, che

ella copier^t in buono , e io vi apporro una riga.

Tulto bene; le sono garbatezze ch'ella gradir& forse. Ma il no-

do non e qua. Voi in somma consenlireste voi a darle speranza, che

quandochessia le concederemo la figliuola? Qui sta il forte punto.

Che vi ho a dir io? io come io penderei al si.

- Possibile ! voi sua madre?

Eh, per questo che le sono madre, appunto per questo io in-

chinerei a ravvivare seco le pratiche, acciocche ella supplisca a me

nelle cure del la ragazza.
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lo stordisco! Voi mi lenete un linguaggio nuovo, strano e direi

poco meno che da svaporata di testa, se io non sapessi die siete nei

vostro miglior senno. Dio immortale !

Pellegrino, non vi sgomentate, e udite me che parlerovvi sen-

z'ambagi. Oggimai non accade che vi inganniate sul conlo mio. Io

sono al termine di questo penare, e ogni di piu mi sen to mancare la

vita. Che giova illudersi? io non arrivero al capodanno. Mi avete in-

tesa? e qui le svani la voce e si mise a piangere.

Oh ! coteste sono le vostre solite ubbie die non mi vanno, e col-

le quali vi prego che non sopraccresciale il gia intollerabile fascio

delle mie croci.

Non sono ubbie, datemi retta.

-Ben bene
, supponiamo pure il peggio. Yoi dunque in caso dr

morte (che il Signore tenga lontano altri cent'anni!) voi vi contente-

resle che la povera figliuola vostra cascasse nelle mani di sua santola?

- Piuttosto die rimaner su di una strada
,

si capisce !

Ah Giovanna ! e voi vi fidereste di mia cugina ? pensateci un?

po'meglio, riducetevi alia memoria le sue prodezze giovanili, la sua

mondanita, i suoi lussi, le sue sciocchcrie Hberalesche : quanto sia

stata male allevata, quanto abbia fatlo dire di se. . . .

- Cose vecchie, Pellegrino mio! Non mormoriamo : ora la dev'es-

sersi rlcreduta un buondato
;
dai discorsi che ha falto con voi, si co-

nosce die le tribolazioni 1' hanno tornaia in regola, ch'ella e un'altra,

e che desidera in questa eta sua prove! la scontare con opere virtuose

gli errori ele leggerezze della giovenlu. Io per me, che volete? co-

glierei al volo questa bella occasione che Iddio per sua provvidenza

par che ci mandi : e le iiolificherei subito che, in pegno di pace ve-

ramente cordiale e di pienissiraa riconciliazione, noi siam disposti a

cederle Flora per sua compagnia, tostodie io o sia passata di queslo

mondo, o riavutami in guisa che possa condurgliela io medesima tra

le braccia.

Ed ella poi che diascolo ne farebbe mai ? Ecco il dubbio die

piu mi tormenta, e dal quale non riesco a sbrigarmi in modo che

mi fmisca. M'ha detto, e vero, che in ultimo la doterebbe da pari sua:

sia, ma per gittarla tra gli artigli di chi? di qualche anima dannata
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di frammassone? di qualche capirolto del suo colore politico? 0, io

a solo fingermelo raccapriccio tutto
,
e mi sembra che antiporrei lo

slrazio di mirarmi la figliuola scannata sotto degli ocelli, all' obbro-

brio di saperla appioppala ad uno di que' venderecei felloni e di quei

malanni, che sono il vitupero dell'umana specie! E poi con qual ti-

tolo disdirla ad Otello a cui e promessa?

Niente affalto. La cosa dovrebbe andare co' suoi piedi. Voslra

cugina sia prima ragguagliata degl' irapegni die abbiamo col nostro

orfanello
,
e come la Fiorelta $ia fidanzata a lui

, per quando sara

fuori di pupillo, e siavi accordo che, se non sopravviene altro, esso

debba menarla. Con questo patto, di cui ella vi avrebbe a far carta,

ritenga pure seco a suo grado la giovane e, per via di provvisione e

per sua benevolenza, ve la custodisca ella : ma poi, giunlo il tempo

che Otello sara padrone del suo e libero dalle soverchierie di don

Pasquale ,
ella si obblighi ad osservare il contratlo

,
e a non porre

nessun impaccio ancora che rainimo alia sua esecuzione.

Doh ve' ! il pensiero stesso stessissirao che mi ha marlellato il

cervello per tutta la strada daRoma a Veroli! esclamo Pellegrino bat-

tendo palma a palma in alto di compiacimento; io dunque ero scioc-

co a ribultare questa idea come un'insidia del mio amor proprio! Se

e caduta in mente anche a yoi, e segno che dentro ci ha da esser del

buono.

Si, ce n'e assai
;
date ascolto a me, Pellegrino; questa e faccenda

da non precipitarsi, ma ne manco si vuol rovinarla per meri scrupoli

e cavillamenti. Io taslero 1'animo di Fioretla mentre che le suggeri-

ro la lettera a sua santola. Yoi procacciate che Otello risappia, quan-

to piu presto e possibile, la vostra venuta, e che desiderate abbrac-

ciarlo. Tomato lui
,

si fara scritlura della mutua promessa , e strin-

geremo 1' aftare
,
che spero Iddio misericordioso voglia prosperarlo

con la sua santa benedizione. Oh ! se m'e tolta cosi la spina di questa

figliuola, io morro contenta, e pazienza se nonpotro rivedere Felice!

Lo vedro dal paradiso.

Preso e stabililo queslo consiglio, che fu deltato alia madre, piu

che da allro, dall'ansia di assicurare comechefosse, morta lei, un ri-

capilo alia sua fanciulla, Pellegrino fece opera di trovare incontanente
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n messo fidato, il quale raggiungendojl campo sempre mobilissimo

di Chiavone , portasse ad Otello un suo biglietto d' avviso. In poco

d' ora gli fu presentato dalla Caterina pralica di que' paesi : ed era

nn villanzuelo del borgo di santa Francesca, per nome Giacometto,

die di assai buona voglia si porse a tale servigio. Subito spacciato

costui, il solerte padre e marito nient' ebbe piu innanzi che di cavare

la moglie e i figliuoli dalla catapecchia lurida
,
dove marcivano

,

provvedendoli di un albergo men disagioso, nel quale si tramutarono

due di appresso : e pur lielo che, grazie a' sussidii della cugina , le

due sue creature si rimpannucciassero alquanto, e si rifacessero della

patita inedia, aspettava bramantemente o un cenno o la persona del-

1' orfano suo diletto. Senonche il prenominalo villano torno annun-

ziando Chiavone essere sparito, e neppur 1'ariasapere per qual

parte fossesi dileguato, (In effetto egli avea tenuta secretissima la

scorreria che allora faceva negli Apennini di Tagliacozzo )
. A Pelle-

grino ne dolse : ma non per lanto sofferse in pace la molestia di

quell' indugio ,
valendosene a maturar meglio il negozio, e a dare

am poco di assetto alia sua famigliuola.

La sera dei Ire di Decembre, sul tardi, Giacometto entro e: Sa-

pete, signor Napoletano? disse a Pellegrino che cenava co' suoi nel-

la stanzuccia ov' era in letto 1' inferma
;

la banda di Chiavone dom-

matlina fara alto tra Rendinara e Sora
,
e passera la notte nei monti

delle Scalelle. lo 1' ho da Peppuccio che e uno degli uomirri suoi
,
e

hallo mandato lui con un altro, a fare le provvisioni. Ridatemi pur

dunque la lettera, ch' io ripartiro a punta di giorno.

Guido, stante la prossimita dei luoghi e il tempo che era bello,

s'invoglio di accompagnarsi con Giacometto e di far esso il corriere,

con questa congiuntura vedere Chiavone
,
che egli smaniava tanto

tanto di conoscere. La madre negava , Pellegrino esitava, la sorella

scongiurava che no. Ma il giovinetto seppe si ben dire e supplicare e

lisciare la mamma, che ne strappo il consenso a quella sua vogliuzza:

e cosi la mattina innanzi 1'alba, alia chiamata del villano, si alzo, ando

tutto vispo e festivo ad accomiatarsi dalla Giovanna, che baciandolo

gli raccomando di recitare divotamente le sue orazioni per istrada;

con un po' di colazione in tasca, ammannitagli da Maria Flora, che



RACCOISTO STORICO DEL 18GO E 1861 583

moslravasi ollremodo apprcnsionila di lui, raontalo su d'un irwletto

gli diode 1'arri, con tale fanciullesco gongolamenlo che e' non capiva

nella pelle. Egli si era dilungato a pena di alcuni passi, ed ecco si

send aggraffare di dietro : si fermo, si volto : era la sorella che con

voce lamenlosa : Guido ! gli disse balzandogli al collo
; tu hai vo-

lulo fare a modo tuo : ecco io li bacio ancor io
, perche il cuore mi

augura male di le. Guido, Y angelo luo ti tenga sotto le ali! E ri-

bacialolo in fronte rientro in casa.

XXV.

Ai due fischi di aliarme fatti dall'Alonzi, i crocchi dei Realisli qui

e cola sparsi per la pendice si erano sciolti
,
e in un baleno tutti i

trentasei uomini gia si erano raggruppali d' intorno a lui : il quale,

accennalo che niuno sravesse a muovere, sguizzo celerissimamente

fino a mezzo la cosla, per accertarsi con 1' occhialino di quello che

fosse. E in vero, distante meno di un miglio, scorse il nemico, che

dalla strada maestra si avanzava addiritlura in cerca della sua frot-

ta: Io nunaero, considero 1'opporlunila del sito, e li su due piedi si fii

risoluto di mettersi in posta e di avventarglisi addosso. Delto fatto.

Risale tra i suoi, ne fa come la rassegna squadrandoli velocemente

un per uno, con una guardalura serena, ma lampeggiante : volge

loro questa semplice aringa: Fralelli, ci siamo: 1'atlo di contri-

zione e botte da orbi ! e poscia, con una franchezza e placidit di

modi meravigliosa, li spartisce in tre schiere. La sinistra commette

al Rosso, con 1'ordine che s'imboschi laggiu da basso dietro una

fratta di rovi e di cespuglioni, e si scopra allora solo che il forte

della colonna sia passato. Della deslra da il comando ad un tal Car-

miniello, vecchio sergenle peritissimo nell'esercizio delle armi, con

1' intelligenza che debba precipitarsi contro la testa del nemico,
% di

presente che oda gli spari del Rosso, che la spezzi a cariche di ba-

ionetta dal rimanente del corpo ,
e la ricacci in un borro che si af-

fonda cupo e scarpalo alia radice di quel clivo. Per se piglia poi il

centro, con animo di rovesciarsi sul grosso della colonna, quando

alia sua coda e alia sua testa siasi ben bene appiccata la zufta : e per

cio nasconde il suo drappelletto ,
che era di quindici i piu poderosi
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e agguerriti della banda, nel folto dell' albereto, in vetta al poggio.

Fra questi era Otello
,

il quale mai non si distaccava dal fianco di

Chiavone, si per trasmelterne i segni e si per regolare railitarmente le

mosse ch' egli prescriveva. Ma
, cagione la torrnentata solleciludine

che pungealo di Guido, egli era dilavato in faccia, e con 1'occhio irre-

quieto ogni poco sbirciava di solto, ov'eral'aggualo di Carminiello,

per bramosia che il giovinello allora spunlasse, e non si facesse co-

gliere tra i due fuochi imminenli.

Non ando un otlavo di ora, e le arcliibugiate scoppiarono dalla

fratta, e Carminiello si lancio all'assaHo, e Chiavone calo a maniera

di un turbine, e la mischia fu ingaggiata ferocissimamenle fra tutta

la colonna, sorpresa alia sprovveduta, e quel pugno di audaci, i

quali in un altimo V ebbero disgregata e rotta nelle sue Ire parti.

Di fatlo la coda, che era di Guardie nazionali mobilitate, alia priraa

scarica di Angiolino moslro il dorso, e se la balte a gambe verso il

ponle di Balsorano. La testa, scompigliata dall' improvvisissirao cozzo

di Carminiello, tcnlenno alcun momento Ira il fossone e la strada, e

quindi piu che di fretta si sbando
,
e si ritrasse al sicuro dielro le

Guardie. Per lo che resto il solo mezzo, composto di validi bersa-

glieri, alle prese con quei tre piccoli stuoli, che gli si bultarono so-

pra ai due lati e di fronte, e cominciarono dargli con furia dispera-

tissima.

I colli circostanti gia rintronavano lulli degli urli e del rimbombo

dell' accanito azzuffamento, in quella che i paslori e le villanelle

inerpicandosi nella sommita delle alture, con atti di mano, e svenlo-

lare di pezzuole, e con acutissimi slridi di Viva il Re ! Viva Chia-

vone ! dalli ai nenrici di Dio ! addoppiavano gli spiriti ai loro in-

trepidi paesani.

Tuttavia i bersaglieri, quantunque lasciati in asso dalla meta del

drappello, reggeano saldissimi all' urto e non dietreggiavaiio d' un

palmo. Chiavone allora avviso scallramente di simulare una repen-

tina fuga da destra, provocandoli per tal guisa a sposlarsi e ad in-

seguirlo. Cosi fece. I Piemontesi
.,

vis to quel suo sparpagliamento

subitissimo, non si tennero alle mosse e diedergli dietro. Ma gl'in-

cauti non si accorsero del precipizio, al cui lembo 1'astuto condottie-

ro avevali altirati
,
se non quando questi ,

di bolto voltata faccia, si
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scalene loro conlro con si violentissimo impelo, che un buon terzo

di essi rovino in quel fondo : e beali coloro che se ne poteron cava-

re con le ossa inlatle, e riparare nell* altra spalla del dirupo ! Cio

non ostante il Capitano nemico stette sodo e, benche rifmito d' uo-

mini, rinnovello le offese con gagliardia e bravura : e forse 1'avrebbe

durala sino airarrive dei soccorsi che spedi chiedere, se un branco

di allri montanad ,
avvertili dalle scariche della moschetteria

,
non

fossero balzati giu come leopardi in aiulo dei Realisli. II quale rin-

frescamento di forze ,
e una pistolettata a bruciapelo che gli facasso

un braccio, indussero 1' uffiziale mal suo grado a cedere finalmente

il campo all'Alonzi, abbandonando in terra sei morti, e ad ordinare

una rilirata prontissima ,
nella quale pole strascinare seco parecchi

soldati stroppii e malconci
;
ma non gia ricuperare cinque prigioni

tolligli da Carminiello.

In questo punto, dal semicerchio delle colline soprastanli, si levo

uno schiamazzo di plausi e di voci che andavano alle stelle : e gli

applausi erano per acclamare i vincitori
,

i quali rispondeano agi-

tando i cappelli e assordando V aria di Viva Francesco II ! Viva

Napoli ! e le voci per fare un' abbaiata solenne ai vinli
,

i quali

mordendosi le dita e minacciando vendetta si tragittarono dall' oppo-

sta china, per raggranellarsi alia meglio e riprendere la via di Sora.

I Realisti esultanti di gaudio per 1'esito bellissimo di si calda fa-

zione, gid, si apparecchiavano di dare la caccia alle Guardie codarda-

mente scappate verso Balsorano, e acchiapparle lutte e spogliarle fino

alia camicia (quest' era la pena assai mite che i Chiavoniani usavano

imporre a quella vile bordaglia) e rimandarle cosi legged leggeri, che

mostrassero ai popoli le patenti prove della loro eroicita. Ma e' non

era tempo di celiare. Chiavone avea perduto seltc de' suoi tra mor-

talmenle fedti ed uccisi, e di piu n'avea dieci altd con lievi ammac-

cature di palle stracche : e sopraccio una tornata de' Piemontesi con

buoni dnforzi era a temersi. Adunque mentre facea raccogliere e

portar via dai contadini, scesi per sovvenirlo, gli agonizza'nti, coman-

do che due de' piu svelti scollinassero e s' immacchiassero a bada

dei foraggied per istradarli, e lutti gli allri si schierassero in ordi-

nanza
,
e si appreslassero a marciare per alia volta della Monlagna.
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Otello in quanto si scaramuccio fa bravo e animoso a par di un

leone
,
e anzi temerario

, poiche gli baslo il cuore di accapigliarsi a

corpo a corpo con tre bersaglieri, e traboccarli 1* un dopo 1' altro giu

nel borro, eziandioche ne ricevesse ai petti del giubboncello piu col-

pi di baionetta che schermi lesto : 1' ultimo de' quali , per averlo egli

parato abbrancando 1' arma con la man manca
, gliene scortico la

palma , si die grondavagli sangue. Eppure anco nel bollore di que-

sto suo combattere
,
non ristava di tener d'occhio Jo sbocco , d'on-

de lo frugava il sospetto che Guido 'potesse affacciarsi disavveduta-

menle. Che egli era acconcio di mettersi a qualunque sbaraglio, per

volare a lui e soltrarlo al pericolo. Quindi e che al cessare del con-

flitlo, respiro immaginandosi che il fanciullo, spaurito dal rintrona-

mento delle moschettate, fosse dovuto sostare e a tin bel bisogno ap-

piattarsi. Percio in quel mezzo che Chiavone disponeva la marcia ,

avvicinossi a lui e fasciandosi la ferita il ricbiese della licenza di po-

tere scostarsi, poiche in un lampo avria raggiunta la squadriglia.
- Fate pure , cacciator mio

; gli disse 1'Alonzi
;
a me basta che do-

suani da sera siate con noi la sopra il Castello.

Sarete ubbidito
, rispose T altro; e a salti piglio a montar

!' erta, cupidissimo di rincontrare dovechefosse il fanciullo. Egli non

era per anco sul crine del poggio , quando s' intese dall' altra parte

una sparata di fucili. Otello si arrampica si che perviene a vedere il

fumo
,
fissa il punto dal quale si spande , impugna la sua carabi-

aa, v' inforca il coltellaccio a baionetta
,
e giu come un daino verso

il luogo d'onde erano uscile le botte. I Realisti a quelle archibugia-

te s'erano rimessi in arme
,
e Chiavone era salito anch' egli con mol-

li de' suoi per ispiare la valle. II nostro giovane come si fu appres-

sato al sito quant' e una gittata di pietra, allento il passo, stette

in orecchi, aguzzo gli occhi : nessuno appariva. Allora progredi ar-

ditamente, e che mira egli? Un ragazzino aggomitolato attraverso un

solco, inlriso di sangue. Gli si slancia addosso, lo solleva, lo rivolta.

Ahime ! egli era Guido con la fronte spaccata ,
il cervello sparso e

la gola in isquarci. A tal vista egli mando un guaito che fece fremer

le vene ai compagni che il riguardavano dall' alto, si contorse, spa-

lanco le braccia e cadde bocconi su quel cadavere mutilato.
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L uomo di Stalo , indirizzato al Governo delta' cosa pubblica , li-

bri quattrv del Conte CLEMENTE SOLARO BELLA MARGHERITA, gia

Minisiro e primo Segretario di Stalo per gli affari eslerni del

Re Carlo Alberto di Sardegna, poi Deputato del Collegia di

S. Quirico al Parlamento subalpino. Volume primo Torino,

Tipografia di Giulio Speirani, 1863.

L'apparizione di questo libro e simile a quella d'un brillante astro>

nel mezzo d' una nolle buia e tempestosa. Se giammai la politica ,

deviando dal suo nobile scopo , dechino a farsi strumento d' iniquita

e malafede; essa nel tempo noslro
,
fatta qualche rara eccezione ,

puo dirsi caduta interamenle e universalmen te nel fango : siccome

quella che sembra avere del tutto, nonche smarrito ogni luce di verit&

e sentimenlo di giuslizia ,
ma spogliato perfino le eslerne apparenze-

del decoro. Noi abbiamo veduto Ministri tradire i proprii Principi ;

Diplomatici tramare contro le Polenze amiche, presso cui erano ac-

creditati; Governi fingere amicizia, mentre macchinavano aggres-

sioni e guerra ; Gabinelli aifermare di neppur pensare a cose ,
che

avevano gia stipulate ,
e abbiam vedulo fin anco promesse sovrane 7

falte con mendace parola ,
e a solo fine di addormentare chi a\ria

polulo in tempo altraversarsi a qualche iniquo disegno. Merce poi

del sistema costiluzionale ,
le piu alte cariche governalive dello Sta-

to
, credute un tempo non possibili a conseguirsi che da uomini
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addottrinali, esperli e virtuosi ,
le veggiamo oggi invase da persone

nulle ,
senza pratica e senza coscienza

,
con non allro merito ,

che

d'aver cospirato nelle sette e cooperate a balzar dal Irono il proprio

Principe. In tempo di tanta cormzione e di tanto perverlimento, in-

torno alia sublime arte e difficilissima del governare ,
e di non lieve

conforto la pubblicazione di un libro
,
inteso a delinearli il perfetto

uomo di Stalo
,
secondo le norme piu severe delta ragione e della

virtu. E tanto piu riesce conselante il vedere alia luce un tal libro ,

in quanto esso e dettato da un figlio d' Italia
,
dove i fatti di sozza

politica in questi ultimi tempi piu che altrove abbondarono, ed e det-

lato da un uomo
,

il quale alle massime che ora prescrive , mando

innanzi gli esempii di cio che fece.

II Conte Solaro della Margherita, nella sua lunga carriera di circa

mezzo secolo di vita politica, si mostro ornato di tutte le doti
,
che a

si alto e delicalo ufficio si addicono: talmente che nello scrivere il

suo libro par che non abbia avuto bisogno di allro, che dLcopiare se

medesimo. Bella e singolare venlura di chi volendo ne' suoi scritti

proporre roltimo, costringe chi legge a ricorrere spesso col pensie-

ro alia pratica stessa dello scrittore.

II presente volume non e che la meta dell' intera opera. Esso con-

liene due libri. Nel primo si descrivono le qualita necessarie nel-

r uomo di Stato
,
nel secondo si mostra la maniera di alluarle nel-

F uso. L' importanza delle cose che vi si discorrono, puo intendcrsi

agevolmente col solo ricordare i litoli dei diversi capitoli.

Essi pel primo libro sono i seguenli : I. Scienza ed ingegno ;
II.

Amor del Sovrano e della patria ;
III. Disinteresse

;
IV. Urbanila di

modi; V. Fortezza d' animo; VI. Prudenza e consiglio ;
VII, Pro-

bita ; VIII. Noncuranza della popolarita ;
IX. Cognizione della Storia ;

X. Religione.

Quelli poi del secondo sono : I. Contegno col Sovrano ;
II. Appog-

gio del Principe ;
III. Relazioni colle Potenze straniere e coi loro Mini-

stri
;
IV. Relazioni colla Santa Sede, coll' Episcopate e col Clero, tu-

tela della Religione; V. Diplomatic! ed impiegati; VI. Ricompenze;

VII. Cambiamento di Regno; VIII. Minorila e Reggenza; IX. Dif-

ficolta di una ristorazione e come si superino; X. Ministri coslitu-

zionali.
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Noi abbiamo lello da capo a fondo qucsto volume, e possiamo as-

.sicurare di non averci Irovato pagina die non sia utile, ne sentenza

die non sia rcllissima. II che in un libro
,
die corre per circa 330

faccc in quarto stragrande, siccbe meglio lo diresti un in-folio, ed

in argomenti si svariali e spinosi ;
e pregio piutlosto unico che raro.

JYon e nostro inlendimenlo far qui 1'epilogo diluttele materie tralta-

ie clallo Scriltore
;
cosa difllcilissima e cbe forse sviserebbe la bel-

lezza dell'opera : ma per modo di saggio ,
ne riporteremo alcuni bra-

fli intorno alle relazioni dello Stato colla Cbiesa ed alia separazione ,

die dai fulsi polilici si vorrebbe dell'uno dali'altra. II qual punto,

altesi i tempi che corrono
,

e le quistioni ultimamente ventilate in

questo nostro Periodico
,
ci e sembrato di dovere trascegliere tra i

niolli meritevolissimi di menzione.

L' Autore stabilisce in primo luogo, la Religione esser quella che

provvede al bene sociale , e non fame precetto di polilica valere al-

ireltanto che fabbricar sull' arena. Ne basta in un uomo di Slato

professare la Religione ; conviene che co' suoi alti la faccia rispetla-

re e ne procuri 1' incremento ;
e suo dovere sottomeltersi alia Chie-

sa, fame osservare le leggi, e preslare al Yicario di Gesu Cristo

quell'ossequio ,
cui e ogni cattolico astrelto

,
e nelle sue relazioni

colla Santa Sede condursi come e dovulo verso un Sovrano ad ogni

altro Superiore nella duplice qualita di Pontefice e di Re 1. Egli

conferma questa massima colla ragione e con la storia, e dimostra

come quei, che meglio 1'adempirono, furono di fatto i piu gran Go-

vernanli e meglio provvidero al bene dei popoli. Venendopoi a nu-

merare in particolare quali siano per questo lato i doveri d' un Go-

verno cattolico, dice : II primo e 1'obbedienza nelle materie reli-

giose al Sommo Pontefice. Non obbedire in quelle al Capo della

Chiesa
, equivale a negarne col fatto 1' aulorita

,
che pur si dice di

riconoscere nelle cose spiritual!. Ogni Stato e indipendente ,
cio 6

certo; 1'indipendenza si estende a quanto e nel suo dominio ,
non ha

altri limiti che quelli imposti dalla legge naturale e dal gius delle

^enti colle modificazioni conformi al medesimo
,
avvenute dai trat-

iati. Se si oltrepassano quei limiti, si esercila un'indipendenza di fat-

1 Pag. 186,
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to, non di diritto. La Chiesa ha le sue leggi, che sono accetlate im-

plicitamente da ogni Stato che vuol essere cattolico; tali leggi ob-

bligano il Governo, e il Gius canonico e la sola vera primitiva base

de'suoi rapporti colla Chiesa. I Goncordati ne hanno modificate le

condizioni e servono di norma ai diritti del potere civile. Se si an-

nullano i Concordati ,
il Gius canonico ricupera tutta la sua forza ;

quanto si fa contrariamente al medesimo
,
costituisce una violazione

di diritto, una indipendenza di fatto e non altro 1. Egli deplora

come una tal verita sia stata con miserabili sofismi disconosciuta in

questi ultimi tempi dalla politica subalpina ,
e soggiunge : A con-

fusione dei Ministri cattolici
,

i quali stranamente negano il valore

dei Concordati, offro alle loro meditazioni le seguenti espressioni di

una Nota, indirizzata, nel Giugrio o nel Luglio dell' anno 1852, dal

Ministro degli affari eslerni del Re de' Paesi Bassi a Monsignor Bel-

grado, Internunzio di S. Santita all'Aia. In quella holelto le seguen-

ti parole : Les conventions existantes anterieurement dominent le

Slatut fondamental el en restreiynent , et meme en suspendent les

dispositions. Nolisi che e il Ministro d' un Re protestante, che cosi

si esprime a riguardo della Santa Sede 2. La lezione e umiliante,

ma meritata.

Dopo la dovuta osservanza de'Trattati viene in campo la quistio-

nedell' adempimento a darsi alle provvidenze pontificie, siano Bolle,

Brevi o decision! delle sacre Congregazioni o in malerie spiritual!

o di ecclesiastica disciplina. Quando gli uomini di Stato saranno in-

formati a vere dottrine, non si ergera piu in diritto supremo il Pla-

cet, di cui menasi tanto vanto
, quasi fosse il Palladio dell' autorita

sovrana. Esempii di Principi che abbiano perduta I'autorita, dacche

dopo il grande scisma d' Occidente invalse quella pretesa, che 1' ab-

biano perduta per non averla sostenuta
,
non esistono

; esempii di

Principi che abbiano assicurata la loro autorita ,
1' abbiano resa piu

solida manlenendo quella massima, non vi sono; eppure anche a' di

nostri s'insegna nelle scuole, si sostiene da'Ministri di Principi catto-

lici , quasi fosse la piu preziosa gemma della corona. Le leggi della

Chiesa non si considerano in \igore ,
se il Principe col suo rescritto

1 Pag. 187. 2 Pag. 188.
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non Ic sanziona; ma se egli nelle materie spiriluali vi c soggelto, se

ha il dovere di farle rispettare dai suddili ,
non puo sotlometterle al

suo beneplacito l. Basterebbc il buon senso naturale per capire

questa limpidissiraa ragione; ma che ccrcare il buon senso in animi

accccati da cupidigia d' ingrandire la propria autorita usurpando

1'altrui!

Ognun vede di quanta preziosita siano questi documenli , confes-

sati da un uomo di Stato di quella dottrina
,
di quella esperienza ,

e

di quella probita che e il Conte Solaro della Margherita. Ma non me-

no preziose sono le cose che dice a proposito della prelesa liberta di

coscienza, caldeggiata si incautamente ai giorni noslri perfino dauo-

mini aventi zelo della religione ,
ma zelo non secvndum scientiam.

Non sappiamo temperarci dal trascriverne qui un lungo tratto per mo-

islrare agli illusi come pensa sopra un tal punlo , non un prete o un

frale, ma un laico, ed un laico che ha consumata la sua vita nel ma-

neggio della cosa pubblica.

Alia riverenza per le somme chiavi lien dietro lo zelo per man-

tenere in fiore la purita del dogma. Un savio Govcrno caltolico non

puo guardare con indifferenza che si sparga 1'errore, si corrompa la

fede, s'insegnino dottrine alia Chiesa contrarie, dalla Chiesa condan-

nate. lo qui rammento 1'aureo rescrilto degl'Imperatori Graziano
,

Valenlinianp e Teodosio , nel primo Codice da umana sapienza ela-

boralo, in cui stanno registrate le seguenti parole: Cunctos populos,

dicevano essi, quos Clementiae nostrae regit imperium, in tali vo-

lumus religione versari, quam divum Petrum Apostolum tradidisse

Romanis, religio usque adhuc ab ipso insinuata declarat 2. Nulla da

quell'epoca in poi si e variato quanto alia veracita del principio; mol-

to si e variato nella pralica; pero, con patrio orgoglio rammentiamo-

ci come nelle Costituzioni del Re Carlo Emmanuele III, pubblica-

te nel 1770, i primi sette titoli del primo libro abbiano per iscopo

di tutelare gl' interessi della Religione, incominciando con generoso

sentimento, che or non si oserebbe esprimere, dalla protesla di pro-

fessare divotamente e religiosamente la vera fede di Cristo, giusta

I insegnamento della Chiesa cattolica, apostolica, romana. In essa

1 Pag. no. 2 L. 1. Codicis De Summa Trinitate.
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poneva il vincitor di Guastalla
,

il savio Monarca di gloriosa e non

peritura memoria, il palladio della felicita del Regno, e piena fa fin-

clie egli visse. Non v' e miglior maniera di consolidare uno Stalo

che Tunita di Religione. Est enim, scriveva ne'secoli addietro un ai^

tore di massime politiche, certissimum augurium interilus el subver-

sionis Reipublicae, cum diversae introducuntur reliyiones alque se-

ctae l
. Sia pur certo che il presagio possa tardare ad avverarsi

;
non

e raeno secondo ogni ragione temibile
,
e quand'anche una Nazione

non perisca per tal molivo die alcuni secoli dopo, della gran disgra-

zia sara pur sempre responsabile e principale colpevole colui che \i

ha daio luogo, che ne fu 1' autore.

Non val dire: la Religione non s' impone colla forza. Siam tuUi

d'accordo; non s' impone colla forza, colla violenza; ma s' impone a

coloro che non la rispetlano, che non vogliono pralicarla, di non da-

re pubblico scandalo, di noncorrompere, di non arrecar danno all'iD-

tegrila della fede; pero tengano i loro errori nascosli, ma se si ma-

mfeslano, devono essere frenali
,
e secondo la misura degli atti lo-

ro, piu o meno capaci di nuocere, puniti, non perche non credono o

non praticano, ma perche Iraggono altri nella stessa via. Non si puo,

non si dee cooper are a do die s' introduca la peste dell' eresia nei

paesi che ne sono ancora immuni. . .

La liberta di coscienza e la rovina di uno Stato, secondo 1'esimio

Saavedra; questa e la massima, ed esserlo almen dovrebbe d'ogni

savio Governo catlolico
,
cui incombe il dovere di non permeltere che

s' adulteri la purita della fede, cui il diritto spelta di vegliare oncle

non ponga radice il germe delle piu terribili ed infauste discordie.

Si puo discutere quanto si vuole sulla liberta di coscienza e di opi-

nioni
,
ma per noi catlolici alia ragion de' savii, alle lezioni dell' e-

sperienza si e aggiunta T indefettibil YOCC del Successore di S. Pie-

tro, che parlando ex cathedra, ha troncato la quislione ,
ha posta

fine ad un dubbio
,
che il cavilloso filosofismo tento di muovere ne-

gli spiriti non ben fermi. Gregorio XVI, nella famosa Enciclica Mra-

ri, cosi si esprime: Ex putidissimo indifferentismi fonte absurda ilia

fluit ac erronea sententia, sen polius deliramentum
,
asserendam

1 CIIOXIER Thesaurus politicorum 1. 1, c. 5.
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esseac vindicandam cuilibet libertatemconscientiae. Cui quidempe-

stilenlissimo error/ mam sternit plena ilia atque immoderala liber-

tas opinionum, quae in sacrae et civilis rei labem late yrassatur,

dictitantibus per summam impudentiam nonnullis aliquid ex'ea corn-

modi in Religionem promanare. . . . Inde enim animorum commuta-

tiones, inde adolescentium in deteriora corruptio, inde in populo

sacrorum, rerumque ac legum sanctissimarnm comtemptus, inde uno

verbo pestis rei publicae prae qualibel capitalior, cum experienlia

teste, vel a prima antiquitate notum sit, civitates, quae opibus, tm-

perio, gloria floruere, hoc uno malo concidisse, liberlale immode-

rata opinionum , licenlia concionum, rerum novandarum cupidita-

te. Or qual uomo di Stalo di retto giudizio polra trovare argomenti

da opporre a queste gravissime sentenze ? Qual uomo di Stato die

ami la Religione potra per colpevole condiscendenza a' Govcrni ete-

rodossi, o per incensare le idee di moda, non solo non opporsi air in-

troduzione delle selle ma apertamente favorirle? Alia ^isla de' lem-

pli protestanti possibile non e che non si pensi con fremito e dolore

agli altari che si ergeano dagli Israeliti ad Astaroth e Baal, alle ler-

ribili yendclte che provocarono dal cielo, e per cui 1' infelice schiatla

d' Abramo non cessa, dopo tanli secoli
,
di piangere, priva di sacri-

fizio, di sacerdozio e di scettro l.

Ecco come si comporta un yero dotto cattolico : non solo confor-

ma i suoi pensieri all' autorevole voce del Maestro universal de' cre-

denti, ma dimostra di piu come questa ha in suo favore i deltami

della ragione e i risultati della esperienza. Oh T imparassero una

volta quegrimprovvidi, che ad ogni altra cosa anleponendo il proprio

capo, cui non si curarono gran fatto d'imbevere di giusle idee, van-

no con iscandalo de' fedeli e con grave iatlura dell' unita ,
tanto ne-

cessaria in questi infelicissimi tempi, spargendo massime conlrarie I

Magnifico altresi e il capitolo, nel quale 1'Autore Irattando de'Mi-

nistri costituzionali e delle difficolla di proporre ad essi regole certe,

entra a parlare degli Ordini rappresentalivi alia moderna e ne mo-

stra gl' intrinseci difetti, pei quali e reso quasi impossibile procurar

1 Pag. 133.

Setfe V, vol. IX, fasc. 333. 38 24 Felbraro 1864.
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con essi stabilmenie il bene della nazione. In essi il Governo cade

necessariamente in mano ai partiti, che a vicenda s' insignoriscono

del potere. I piu gravi affari si defmiscono secondo la maggiorita

de' vott; la quale spesso componesi dei meno abili a giudicarne. II

segrelo ,
tanto indispensabile al maneggio delle politiche bisogne, e

impossibile a servarsi,sicche non ne trapeli quanto basta a disseslarle.

II Ministero, sempre vacillante, e costretto ad appoggiarsi sul favor

popolare, e sull' inlrigo, con detrimento inestimabile della moralita

del vero bene sociale. Al reggimento della cosa pubblica salgono

spesso uomini nuovi ed estranei alle faccende dello Stato. Si edge
in regola suprema I'o.pinione, e questa per lo piu vien formata dalle

voci piu alto sonant! di pochi, avidi d'impieghi, ambiziosi, irrequie-

ti di nalura, audaci, cupidi, digiuni di virtu e di scienza. II giorna-

lismo
,
elemenlo capitale di si fatli Govern!

,
tranne casi rarissimi

,

non e che strumento di passioni in mano d' uomini prezzolati ,
e

piu abili a pervertire ,
che a formare il retto senso del popolo. La

corruzione, per la necessita che hanno i Ministri costituzionali ad

aver favorevoli le elezioni, docili i Deputati, connivente lastampa, e

mollo proclive e pressoche inevitabile. La dote poi precipua di tali

Ministri si e di essere ciarlieri in grado superlative , piu retori che

oratori
,

affine di esser pronti ad improvvisare discorsi per rispon-

dere ad altri improvvisatori di parole e di spropositi, che loro slanno

di fronte. In tal condizione di cose, conchiude giustamente TAuto-

re, non vedo possibilita di seguir principii fissi, nulla vedo che ren-

da invidiabile la posizione d'un Ministro. Yedo bensi il ben pubblico

scomparire in faccia agTinleressi privati e non mi sento Tanimo d'in-

dicare la via di uscirne. Altri
, piu di me esperto, lo imprenda 1.

La leltura di questo libro del Conte Solaro e non solo istruttiva

per le sapientissirae verita che contiene, ma e ancora dilettevole per

la molta erudizione ond'e condito e per 1'applicazione, a cui discen-

de, ai fatti della storia non solo antica ma moderna. Noi crediamo

che esso sia per recare immenso vantaggioper raddrizzare le idee e

gli affetti in uomini di buona fede. Ma varra a migliorare general-

mente 1'andamento della politica, almeno in Italia? Sarebbe illusione

1 Pag. 292.
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1' imprometterselo per ora. II parosismo febbrile
,
onde e agitata la

societa, massimamente nella noslra Penisola, non permctle all'infer-

mo non che di acceltar medicine, neppur di conoscere il proprio male.

Se per6, come ci e lecito sperare, e come coll'accortezza polilica illu-

minata dalla religione onde va chiaro, intravede anche il Conte della

Margherita , verrk un giorno in cui la sana politica tornera a rego-

lare 1' Italia
, sara questo libro prezioso aiuto a chi sara incaricata

di ristabilirvi 1'ordine. Comunque sia, questo libro servira, se non

altro
,
ad attestare ai posted che nella nostra eta di si universale

impazzimento e di tanta vigliaccheria, non mancarono anche tra gli

uomini di Stato chi avesse senno da ravvisare il vero e coraggio da

liberamente promulgarlo.

II.

Concordanza delle scienze naturali e principalmente della Geologia

con la Genesi, fondata sopra le opinioni dci santi Padri e di

allri distinti Teologi, per UMaresciallo DUCA DI SALDANHA, So-

do emerito ed ex-vice-Presidente della reale Accademia delle

Scienze di Lisbona, ecc. ecc. Roma, Tipografia Salviucci 1863.

Un magnifico volume in 8. grande di pag. VI, 156.

Le scienze umane spesso nella loro infanzia presentano qualche

difficolta contro la rivelazione di Dio
,
ma poi sempre nel loro pro-

gresso, e sopraltulto nella loro perfezione, ne divengono una splen-

dida confermazione. Oueslo e un assioma non solo pel credente, ma
eziandio per 1'incredulo. Al credente e indicate a priori dalla stessa

sua fede : perche questa gl'insegna che le verita manifestate all' uo-

mo dalla osservazione o dal ragionamento, non possono contraddire

alle verita manifestategli diretlamente da Dio : essendo amendue rivoli

d'una stessa fonte
,
amendue raggi d'una stessa luce. AH' incredulo

lo dimostra ogni dl la sperienza : perche ogni nuovo passo che fan-

no le scienze e un nuovo anello che le ravviciua al vero rivelato ;
e

le opposizioni che spesso una scienza bambina mosse, per ignoran-

za
,

al verbo rivelato da Dio, furono vitloriosamente dileguate dalla

scienza medesima, divenuta adulta. La Geologia, fra tutte le altre,

ne oflre una pruova, che possiam dire trionfante. Nei primi studii ,
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die si volsero a conoscere la costituzione intima del nostro globo ,

nclle prime scoperle che si cominciarono a fare del corpi organic!

giacenti, o pielrificati, o trasformali, nelle viscere della terra, si of-

frirono considerazioni e fatti, che male aprima vista si accordavano

col racconlo biblico della creazione. Crebbe 1'ardore di quegli studii,

la quantila dclle scoperte ,
e la severita delle considerazioni

;
e si

giunse oramai a tale, che la Geologia puo dirsi un commentario del

Genesi
;

tanlo ogni parte di quella divina narrazione consuona con

ogni fatto di questa scienza.

Fra i tanti egregi cullori della Geologia che cio hanno voluto di-

rettamente provare ,
ci gode Y animo di annoverare il Maresciallo

Buca di Saldanha, il cui libro e teste comparso alia luce, splendida-

menle slampato qui in Roma, ove Fillustre Autore ha 1'onorevolissi-

rno carico di Ambasciatore del Re di Portogallo presso di Sua San-

lita. La venerazione che il suo grado, e, piu che 11 grado, la sua fa-

nia e le sue virtu gli ban comunemenle procacciato in Roma
,
non

e straniera al certo al pensiero di questo noslro elogio ,
ma per una

ragionc lulto speciale ;
in quanlo che ripuliamo allamenle comtnen-

devole e degno di proporsi all' altrui esempio, che uomo di tal gra-

do e di tal carico consacri alcuna parte del suo tempo a studii cosi

sever!
,
e in omaggio della fede caltolica che cosi francamente pro-

fessa. Ma ollre a cio il libro, considerate per se stesso ,
e prescin-

dendo dalle qualila dello scritlore, cerlamente ne invita a darne

speciale, sebbenc rapidissima contezza ai nostri lettori. Diciamo ra-

pidissima : perche avendo con una lunga serie di articoli svolto no!

medesimi un tale argomento ,
ora e piu che sufficiente accennarne i

punli piu cardinal!, perche i lettori comprendano tutla 1' importanza

di questo libro.

Esso conliene due opere, le quali facilmente si congiungono in un

solo concetto generate, che puo dirsi la Concordanza della Geologia

colla Bibbia
;
ma che nondimeno sono interamente distinte nel loro

scopo particolare. La prima risguarda la creazione del mondo rac-

contata nel Genesi da Mose, e raffrontata coi fatti e coi principii del-

la Geologia. La seconda risguarda 1' esistenza dell' uomo avanti ii

Diluvio, attestata dalla Bibbia e confermata dalla medesima Geologia.
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Esponiamo brevemenle il mctodo che 1' illustre aulore segue nell'u-

na e nell'altra.

Per moslraro la concordanza dclla Bibbia colla Geologia, due

cose sono da chiarirc : il senso cioe da dare ai primi \crselli del

Genesi, e i principali risultamenli della scienza geologica. Delia se-

conda, siccome di cosa piu nola alia classe di Ictlori, cui 1' opera e

dirella, il ch. Aulore si contenta di fare appena qualclie cenno; ma

dclla prima ragiona dislcsamenle. Egli adunque, fondandosi princi-

palmenle sul lesto ebraico del Genesi, analizza le singole parole

adoperale dal divino scriltore, e ricorrendo si all'indaginc delle ra-

dici di quclle parole, e si all' accellazione dell'uso, assegna a cia-

scuna il significalo vero
,
cbe esse non solo comportano ,

ma esigo-

no. Da queslo studio deduce che nulla v'ha nella relazione Mosaica

clie non possa ammeltersi dal geologo piu restio. Ne pago a lanto,

cgli confortale interpretazioni principali, cbe 1' esegesi biblica gli

ha suggerile, col significato, loro dagl' inlerpreli delle principali fa-

vclle anliche e moderne, dai santi Padri e Dollori della Chiesa, e

dai Teologi piu eminenli altribuito. Fissalo adunque per una via

cosi sicura, com' e la seguita dal ch. Aulore, il senso dei verselti,

meno agevoli a inlendersi, del primo capo del Genesi; egli vi Irova

la piu succinla, ma insieme la piu fedele indicazione dei piu grandi

risultamenli, che nel suo maggiore svolgimeplo abbia data la Geo-

logia. Laonde conchiude che la sacra Scriltura, come in ogni altro

ranao delle scienze umane
, cosi specialmenle in queslo , lungi dal

porre ostacolo alia ricerca della verita, la facilila anzi e la promuo-

ve; e chi nel processo scienlifico da lei, come da punto di parlenza,

comincia, si trova grandemente abbreviate, e mirabilmenle assicu-

ralo il cammino.

Nuova conferma di questo principle e appunto 1'altro lavoro, com-

preso, come gia dicemrao in questo volume. Ouando nel 1845 1' illu-

stre Aulore detle la prima volta alia luce nell' idioma portoghese e

francese la prima opera fin qui da noi annunziala, non polea la Geo-

logia citare con sicurezza un qualche fatlo, che dimoslrasse esser

1'uomo esistilo innanzi al diluvio, conforme all'attestazione della Sto-

ria mosaica. I geologi adunque piu cauti, e Ira loro 1'Autore mede-
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simo 1, lungi dal negare tutta la storia biblica, come facevano i mis-

credenli, s' ingegnavano di dar qualche buona ragione del perche

non si trovassero negli avanzi antidiluviani tracce ne indizii dell'uo-

mo. Pochi anni son decorsi da quel tempo al nostro : e quesli son

bastati perche le nuove scoperte ,
e gli sludii piu accurati sopra le

antiche ci chiarissero coi piu manifest! argomenti geologic! quel fatto

scritturale. L' indicazione esalta di queste nuove scoperte, e gli stu-

dii fattivi intorno costituiscono 1'argomento di questa seconda Disser-

tazione del sig. Duca di Saldanha. La quale precede appunto a ro-

vescio della prima. Nella prima, il dubbio cadeva non sopra i fatti

geologic], ma sopra il testo scritturale
;
e questo bisognava largamen-

le svolgere e spiegare, come I'Autore ha fatlo. Nella seconda, il dub-

bio non era sopra il racconto biblico, che e chiarissimo
;
ma sopra i.

falti geologi, che bisogna raccogliere e interpretare. Or queslo fa

appunto con rapida si, ma compiuta indagine I'Autore. Egli presenta

aggruppati insieme gl' indizii principali della esistenza dell' uomo

sulla terra, prima del diluvio, trascorrendo di regione in regione per

la Danimarca, la Svizzera, 1' Irlanda, la Scozia, la Sicilia
,
la Fran-

cia
;

e quindi esponendo alcuni de' piu cospicui fatti attestaii
, negli

anni a noi piu vicini
,
dai piu insigni geologi di Europa. Le con-

chiusioni general! son quesle.

Ei bisogna dislinguere coi naturalist! ed antiquarii danesi e sve-

desi tre grandi periodi ,
die si sono succeduti con lungo intervallo

1'uno all' altro
,

nella materia degli strumenti adoperati dall' uomo

nei suoi lavori : di piefra cioe o silex, di bronzo, e di ferro. All' uo-

mo antidiluviano apparliene il primo ,
sebbene non esclusivamente.

Ouando adunque nei terrcni di una manifesla antichila rinvengonsi

strumenti artefalti di silex, essi debbon tenersi per antidiluviani,

e teslimonii dell' esistenza dell' uomo in quel tempo. La torba e i

terrapieni di conchiglie nella Danimarca, le abitazionilacustri della

Svizzera
,

i vasti terrapieni dell' Ohio ,
i sedimenti del Contado di

Suffolk, le caverne del Sud della Francia, dei margini del Somme,

e quelle della Mosa, e molti altri luoghi diligentemenle esplorati,

hanno presentati al geologo nei loro sedimenti d' una antichita di

1 Vedi i Num. LY, LVI, LYII.
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almeno quaranla secoli quesli slrumenti di silex
,
commisti ad avan-

zi fossili di mammiferi
, apparleneiili a razze ora del tutto eslinle :

adunque non puo dubilarsi che 1' uomo abitava e lavorava la terra

prima del diluvio. La quale indagine da poi tutta la sua forza ad

un argomento piu diretlo e palpabile ,
dal quale essa viena vicende-

volmeute convalidala. Poiche lutte le obbiezioni falle alle osse fossi-

li umane, trovate nei terreni diluviani
,
cadono innanzi aquella uni-

yersale induzione : e quelle ossa fossili
, giudicale ora per indubita-

tamcnte umane ,
attestano direltamente che Y uomo fu coetaueo di

quei mamrniferi antidiluviani ,
colle cui ossa ebbe comune il se-

polcro dei secoli. L'uomo fossile di Denise non e piu coiitraslato da

verun geologo dell' eta nostra
,
anzi da' nuovi e piu accurati sttidii

fatti sopra quegli avaozi esso non puo essere piu dinegato ; dopo

specialmente oftfe's' e potuto perfmo assegnare il tipo della razza

Caucasiana d' Europa, che a quello schelelro umano appartiene. Co-

si dunque la Geologia da nuova ragionc alia Bibbia e dimoslra una

volta di piu che, ad opporsi al vero rivelato, e atta la scienza monca,

non la intera.

Sia dunque lode al nobile Aulore di questo libro deH'omaggio per

lui rendafc) alia fede con tanto calore di sentimento, e tanta erudizio-

ne non solo delle scienze naturali nelle quali tanto vale
,
ma ezian-

dio delle sacre, nelle quali si mostra non poco perito.

HI.

LA GIOVENTU', giornale di letteralura e d'istmzione. Anno HI, Vol. V,

n. 1. Disp. 49 15 Gennaro 1864. Firenze, lip. Galileiana.

Nel succilato fascicolo, a pag. 90, si legge quanto segue: La Ci-

villa Caltolica nel quaderno 331
(
Serie V, volume IX) pubblicato

il due di questo mese, ci maltratta con un articolo
,
nel quale par

ci \oglia negare fino il titolo di Galantuomini ;
e che si sia avuto

specialmenle per male che il nostro Giornale abbia gridato contro

i callivi libri che ne guaslano ogni morale. Ella sapra quello che

si dice. Noi stiamo fermi a pregare i nostri leltori di non leggere

i caltivi libri.

Mariano Cellini, Gaetano Ghivizzani.



600 RIVISTA BELLA STAMPA ITALIANA

Se i due signori Direttori della Gioventii si fosser degnati dar una

letturina all' articolo
,

cui pretendon rispondere cosi sugosamente ,

avrebbero veduto a chiari occhi 1. Che tanto non pare si voglia in

quello neyare il titolo di Galantuomini ad essi ed ai loro collabora-

tor!, che anzi a lettere di speziale vi si dice: aver essi ragione da

yendere e da rivendere mandando gridi da galantuomini conlro i

cattivi libri : esser da lodarsi la schiettezza e forse anche il corag-

gio de'loro solenni richiami
;

i quali provano che lor signori in

fondo non sarebber falti per servire alia parte cui pure servono, e

che Iddio li ha dotati di cuori degai di amare una causa mollo di-

versa : or queste parole non paiono gia neyare, ma per certo affer-

mano, che nell' arlicolo sono tenuti per Galantuomini. 2. Che la Ci-

vilta Cattolica tanto non pare che sisia avuto specialmente per male

che il Giornale loro abbia yridato contro i caltivi libri , che anzi in

tutto quel suo articolo non fa che ribadire i loro argomenli, e unire I

suoi ai loro gridi. Sebbene poi diraoslri, che la Gioventii rencle inef-

ficaci i suoi gridi , perche abitualmente ligia ai principii ,
ai fatli e

allo spirito della odierna rivoluzione soi'genle di ogni immoralita ,

perche (e ne allega irrepugnabili citazioni) lodatrice di tal libro

che e oscenamenle disonesto
,

e 'spargitrice di bestemmie conlro il

clero e il Yicario di Crislo
,
custodi della vera e santa morale. Oue-

sto e non altro asserisce e comproya il suddello ariicolo : e questo e

non allro doveano confutare i soprascrilli signori Direttori della Gio-

ventii
, se inlendevano svigorire la forza di quell' articolo ;

il quale

per do rimane tal quale , e assai intclligibile a chi abbia occhi da

vedere e mente da capire. Onde ,
senza piu , preghiamo le loro si-

gnorie, a leggere prima le nostre pagine, quando ci vogliono ono'rare

di una risposta. Che se poi avendoci pur letto, hanno in bello studio

falsali i nostri pensieri che ivi sono limpidissimamente stampati ;
in

tal caso non gia la Civilta Cattolica sarebbe paritta voler loro net/a-

re il titolo di Galantuomini, ma essi e\identemente se ne sarebbero

palesali indegni ,
con uno di quegli atti ,

che 1' anlico dizionario del

Galantuomini soleva chiamare di sleaM. II che pero noi non possia-

mo supporre , appunto perche ci piace riputarli lutti fior di Galan-

tuomini, nel proprio e vero senso dell'antico dizionario.
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1. II Teatro di Bacco in Atene 2. II Pacdagogium nell'anlico Palazzo de'

Cesari sul Palatine 3. Una epigrafe sepolcrale colla figura di un cavallo

4. II sepolcro di S. Ambrogio scoperto in Milano.

1. Nell' ultima appendice di Arcbeologia promettemmo ai nostri lettori

di dar loro contezza del piu importante monumento, che sia uscito alia

luce cogli scavi di Atene ,
cioe del teatro di Bacco

;
ed eccoci

,
come piu

presto ci e stato possibile, a mantenere la promessa. Noi dicevamo che la

fortuna di scoprirne i primi vestigi tocco all' archeologo tedesco signor

Strak. Di fatto, recatosi egli a studiare il sito dell' editizio e le pqche re-

liquie che ne avanzavano ,
e spesi in questo alquanti giorni ;

non tanto

per la speranza di qualche notevole scoperta, quanto per avere una ri-

pruova di cio che comunemente si pensava, cbe altro non esistesse di

quel sicelebre monumento, si delibero di tentare il terreno a qualche pro-

fondila e in punti diversi. Appresso cinque giorni dilavoro, con sua

grande maraviglia e somma soddisfazione, gli venne ravvisato un gradi-

no, il quale, cosi essendo disposto che non parea punto rimosso dal suo

sito primitive, rendeva indizio che altri avanzi, e forse non piccoli, della

fabbrica antica dovessero tuttavia rimanere sotterra. E cosi era veramen-

te: perciocche, proseguiti di maggior lena gli scavi, apparvero quindi a

non molto diciotto altri gradini e, a mano a mano, co' lavori di pochi mesi

continuati dalla societa archeologica di Atene, tanta parte delle antiche

costruzioni ,
che e quanto basta a rendere una buona idea dell' antico

teatro del dio.

I gradini sono di pietra calcarea del Pireo, alti 0,29, larghi 0,94, e dis-

posti tra loro nella forma consueta. A dare accesso ai diversi ordini di

questi gradini erano destinate quattordici scalette, costruite anch'esse del-

la medesima pietra, e in gran parte conservate, che vengono .cosi a for-

raare, di tutta la cavea degli spettatori, tredici cunei.

E noto che i posti di onore negli antichi teatri erano quelli degli ordini

estremi dappresso all' orchestra
;

e vi sedevano magistral!, senatori, sa-

cerdoti. Nel teatro di Bacco T ultima fila appunto era deputata a sacerdoti
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di yarie diyinita, e da diyersi uffizii
;
e ciascheduno di essi yi troyaya

la sua sedia in marmo, con ispalliera, e ornata di una breye iscrizione che

ne indicava la dignita. Erano in tutto sessantasette, cinque perogni cu-

neo, salvo i due ultimi che ne aveyano sei, e senipre layorate a due o a

tre nel medesimo masso : ma oltre a queste se ne incontrano pure alcune

altre, qua e cola, ne'gradini superiori. Orgrande Centura e stata che mol-

te di esse furono ritrovate pressoche intatte
, quasi tutte colle loro iscri-

zioni o primitive, oyvero apposte in epoca piu tarda
, cancellate le piu

antiche. Noi diremo di alcune solamente, che saranno esempio delle ri-

manenti.

La .piu nobile delle sedie e posta nel cuneo di mezzo, e ne ha due a

destra e due a sinistra: dalle quali non meno che da quelle degli altri

cunei si differenzia pe' bei lavori di basso rilievo, che I'adornanoda

ogni lato
;
laddove le altre sono tutte di una forma assai semplice. E dun-

que sulla faccia anteriore, di sotto al piano del sedile, scolpito a modo di

fregio un grazioso capriccio di due figure barbate e inginocchioni, che

combattono ciascheduna un grifone ;
e gia ne hanno colla destra ab-

brancato il collo, mentre colla sinistra brandiscono la falce (?^), solita

arma di Perseo. Questo concetto ricorda i monumenti di Asia, e percio

1'origine asiatica del dio, a cui era sacro il teatro, ed al cui sacerdote era

destinata la sedia. Di fatto poco sotto quel rilievo corre questa indica-

zione :

IEPEQ2 AIONT20Y EAETOEPEQZ [Del Sacerdote di Bacco Libera-

tore ] .

Piu chiaramente allusivo alia stessa divinita e Tomato della parte in-

terna della spalliera, nella quale sono figurati a rilievo piu basso due sa-

tiri ignudi, rivolti V uno all'altro co' dorsi, e sostenenti colle spalle un

grappolo d'uya, che pende in mezzo a loro. Sui lati esterni poi si vede

ritratto quinci e quindi un garzone alato in atto di proyocare alia pugna
tra loro due galli. E questo un ricordo di quell' ingegnoso argomento, COD'

che Temistocle si studio di eccitare 1'ardore bellicoso degli Ateniesi pri-

ma della battaglia di Salamina : e fu di farli assistere ad un combatti-

mento di due galli ; interrogandoli poscia se saprebbero imitare
, per la

salute della patria, 1'accanimento che mostravauo quegli animali col bat-

tersi tanto animosamente, pel solo onore di yincere. In memoria di que-

st' arringa del gran capitano fu decretato che ciascun anno si rappresen-

tasse nel teatro un combattimento di galli a spese del pubblico tesoro ^.

A quel fatto adunque e a questa legge allude Tomato teste descntto ;
lo

stile del quale, non meno che degli altri fregi della sedia, e la stessa for-

ma delle lettere , si yogliono riferire a buona epoca romana ,
se non an-

che macedonica.

\ AELIAN. Far. hist. II, 4S.
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Le altrc sedie, come fu detto, aveano tutte le loro iscrizioni, la mag-
gior parte delle quali ancor si legge. Quelle del cuneo di mezzo, accanto

al sacerdote di Bacco, sono le seguenti :

A sinistra : IEPEQ2 AI02 IIOAIEQL
[
Del Sacerdote di Giove Cu-

stode delta citta }
.

nreOXPHSTOr - ESHrilTOY [Del Sacerdote interprete dell'oracolo] .

A destra : 0YHXOOY [ Del Sacerdote deputato a bruciare i timiami] .

IEPEQS AIOS OAYMHIOY [ Del Sacerdote di Giove Olimpio ].

Nel cuneo piu yicino al gia descritto, da parte destra, e cominciando dalle

sedie piuvicine al medesirao : IEPO<I>ANTOY [Del Gerofahte] ;
che era

il sacerdote di Cerere presso gli Ateniesi, al quale apparteneva insegnare

i riti sacri della dea agl' iniziati ne' misteri eleusini.

IEPEQS AIIOAAQNOS AHAIOI [Del Sacerdote di Apollo Delio] .

IEPEQZ nOZEIAQNOS OYTAAMIOY [Del Sacerdote di Net-

tnno il Fecondo ] .

IEPEQZ XAPITQN
.

KAI APTEMIA02 - EmilYPriAIAZ

IIYP<I>OPOY
[ Del Sacerdote delle Grazie ,

e di Ecate *
, portatore della

fiaccola ]
.

ESHFHTOY - E3 EYOATPIAQN XEIPOTONHTOY YIIO TOY
AHMOY AIA BIOY

[ Dell' interprete eletto a vita, tra i patrizii, per suf-

fragio popolare] .

Di somiglianti scritte sono notate le sedie rimanenti. Ma oltre alle se-

die, s'incontrano a quando a quando, si nel secondo si nel terzo gradino,

basi di statue con lor proprie iscrizioni
,
delle quali ,

non potendo tutte,

reciteremo le piu notabili. Una di esse
, riprodotta co' caratteri comuni e

co' debit! interyalli che manca.no, dice cosi :

H IIOAIZ

MAPKQ OYAHIQ

EYBIOTQ TQ AAM
DPOTATQ YHATI

KQ KAI EHQNYMQ
APXONTI EYEP
TETH AYTQ KAI TOIZ

YEIOI2 AYTOY TEI2AAME
NQ KAI MASIMQ

[
A Marco Ulpio ricco cittadino, chiarissimo Consolare, Arconte eponi-

mo 2
, benemerilo ; ed ai figli di lui Tisalmeno e Massimo, la Citta rico-

noscente ] .

fu cojjnome di Diana in quanto dea dell' Inferno
,
ossia Ecate. Per que-

sto abbiamo creduto poter adoperare 1'anica parola Ecate nel tradarre 'A

2
"Ap^ovre? S'TWOVOJAOI erano gli Arconti che davano il nome all

7 anno.
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Un' altra ugualmente ridotta e la seguente:

AYTOKPATOPA KAIZAPA 0EOY TPAIANOT
IIAP0IKOY TION 0EOY NEPOTA YIQNON
AAPIANON ZEBAITON H E2 APEIOY IIAFOY

BOYAH KAIH BOYAH TON X KAI AHM02
EniMEAOYMENHZ OINHIAOS

[
A Ccsare Adriano , augusto Imperatore , figliuolo del divo Traiano

Partico
, nipate del divo Nerva, il Sena'to dell' Areopago, il consiglio

de Mille, ed il popolo, curando la tribu Oineide].

Due altre basi di statue di Adriano furono ritrovate sullo stesso gradi-

no, e con iscrizioni della medesima dicitura che questa, salvo il nome
della tribu, che nell' una e Y Acamantide, e nell' altra 1' Erctteide. Dond'e

facile congetturare, che ciascuna delle dodici tribu ayea posta nel teatro

una statua dell' Imperatore, a decorazione dell' edifizio e titolo di onore

al Sovrano.

L' orchestra, che era negli antichi teatri la parte compresa fra la cavea

e la scena, in questo di Bacco fu rinvenuia con pavimento quasiche in-

tero, formato di lastre, alcune quadrate, alcuneromboidali, ecircondato,

alia distanza di due raetri dagli ultimi sedili
,

di un canale sotterraneo,

destinato a dar lo scolo alle acque e trasportarle fuori della scena. E
nondimeno di opera piu recente

;
com' e altresi un piccolo muro dell' al-

tezza di 0,70, e distante dai sedili circa due metri, il quale dovea girare

di rincontro a tutta Testensione dell'emiciclo, siccome giudico il corrispon-

dente del Bullettino romano
,
benche non sapesse dire a qual uopo. Un

altro muro alto tre metri s' incontra alia distanza di m. 18,50 dalla sedia

centrale, e pare che in antico si doyesse distendere sino ad-abbracciare i

due corni dell'emiciclo, insieme facendo parte del proscenio. Di fatto nel

bel mezzo ayea una scala
,
e in sull' ultimo gradino una lastra di marmo

colla seguente iscrizione di epoca tarda :

101 TOAE KAAON ETEYSE <I>IAOPriE BHMA 0EHTPOY
^ ZQIAOY BIOAQTOPOS AT0IA02 APXOZ

[
A te, o Bacco amatore delle orgie ,

costrm questo elegante proscenio

Fedro di Zoilo, Arconte della fertile Attica].

Fedro adunque fu il ristoratore del teatro, il quale, edificato ne'principii

del secolo terzo ayanti G. G.,ai tempi dell'oratore Licurgo, di molte rifa-

zioni doyea certo abbisognare nel secolo terzo dell' era yolgare, quando
Fedro yiyea. Ora pero della scena, qual era anticamente, e delle aggiun-

zioni fatte dappoi, syenturatamente altro non rimane che parte del muric-
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ciuolo teste dcscritto, ed alcuni avanzi de'fondamenti, i quali nella dire-

zione di oriente YCFSO ponente ne occupano lo spazio. Bensi di opcre di

scultura si son trovate non poche reliquie, attestanti col diverse stile e

co' nomi degli artisti, incisi su varie basi
,

i diversi stadii delle arti e le

diverse cpoche, alle quali si riferiscono. Noi pero ce ne passiamo ; poiche
sebbene possono avere qualche importanza per la storia delle arti, tutta-

yia non fanno molto al nostro scopo, che e di dare una idea, per quel che

si puo, del Teatro in se stesso. Solo notiamo un Felice riscontro della me-

raoria che lascio Pausania -i di una statua del poeta Menandro (collocata

insieme con quelle di altri poeti drammatici in questo teatro) con una

base che.vi fu trovata, che ha la seguente iscrizione: MENANAP02.

E di sotto a distanza considerevole : KM>I20AOT02 TIMAPXOS EHOJH-

2AN
[ Cefisodoto e Timarco fecero 2] .

Questo momimento da un buon rincalzo, e per poco non diciamo cer-

tezza, alia congettura del chiaro E. Q. Visconti, a cui sembro che le

statue di Menandro e Posidippo, che ora adornano la Galleria delle statue

nel Museo vaticano, fossero appunto quelle, che un tempo adornavano il

teatro di Bacco. Furono esse scoperte nel secolo XVI fra le rovine delle

terme di Olimpiade , moglie dell' imperatore Costanzo, le quali sappiamo
essere state edificate 150 anni appresso che Pausania ebbe visitata la

Grecia, in un' epoca, quando ancora continuava in Roma il mal uso di spo-

gliare quella nazione de'suoi capilavori. E che veramente o in quel tempo
o anche prima fossero state trasportate da Atene, eel persuade la qualita

del marmo, che e il pentelico, Ja forma delle stesse loro sedie, in tiitto

rassomiglianti a quelle della prima fila del teatro di Bacco, il plinto del

Menandro vaticauo che si conviene a buone proporzioni colla base ulti-

mamente scoperta, finalmente un avanzo di chiodo bizantino conliccato

sulle teste di ambedue le dette statue; il quale avra sostenuto quel disco

di bronzo, che era costume adattare sulle teste delle statue esposte al-

T aperto, a riparo di qualsivoglia immondezza, che potesse yenir gittata

dall'alto 3.

2. Pubblicammo alcuni anni addietro un graffito scoperto dal chiaro

P. Garrucci nel Palazzo de' Cesari, sul Palatino, e dal medesimo inter-

pretato: era un Crocifisso con testa di asino, segnato sul muro da un

cotale, che ne faceva argomento di empia derisione ad un Alessameno

suo compagno e cristiano. Ora pernuove scoperte, che il ch. cavaliere

de Rossi pubblic6 nel suo Bullettino
,
nel Settembre dell' anno ultima-

mente decorso ,
si puo argomentare con ogni fondamento di verita, che

\ PAL-SAM. I,
21.

2 Celisodoto e Timarco, fiflliuoli ill Prassitele, si diraostrarono clegni li padre si rinoiua-

to, per la eccellenza in che divcnnero ncll'nrto statuaria. Kssi fiorivano circa 1'olimpiadc -121,

appunto prcsso quel tempo in chn Menandro mon.
3 ARISTOPH. Ares, I Hi.
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quell' appartamento ,
in cui fu lasciata la memoria del sacrilege scherzo,

era destinato alia educazione de'giovani paggi della corte imperiale. Per-

ciocche yennero alia luce nel medesinio luogo parecchi altri nomi ugual-

mente graffiti, e con appresso questo motto : exit de paedagogio. Alessa-

meno dunque dovea essere uno di que'giovani e, quel che piu monta, non

unico a professare it cristianesimo. Di fatto, poco discosto dal suo norae,

il sullodato cavaliere ritrovo scritto di altra mano : Libanus episcopm, e

poco appresso : Libanus epi. Donde inferiva che questo Libano doyesse

ayere la stessa religione di Alessameno
,

e che i condiscepoli per istra-

pazzo lo denominassero il Vescovo. Vero e, soggiunge, che nell'eta impe-

riale eraao intitolati parimente yescovi alcuni magistrati con ufficii e cu-

re municipal!: nondimeno cotesta significazione non pare che possa aye-

re alcun proposito per rispetto a quel luogo ;
e sol potrebbe sospettarsi

non forse si fosse esteso il yocabolo a designare qualche grado di premi-

nenza ed uffizio di sorveglianza nello stesso collegio. Ma quest' ultima

spiegazione non e sorretta da nessuno esempio : laddoye la yicinanza

di questo graffito con quell'altro di Alessameno
,
ed il yalore piu proprio

e piu universale della parola episcopus danno miglior ragione di suppor-

re, che anche questa fosse una beffa contro un altro gioyanetto cristiano.

3, Troviamo alia pag. 217 del Bullettino dell' Istituto di Corrisponden-

za archeologica del 1863 il compimento dell'iscrizione, gia pubblicata

dal Marini ^, e poscia supplita ed illustrata dal ch. Padre Garrucci nel n. I

del Bullettino archeologico di Napoli del signor G. Mineryino dell' anno

1862. II compimento che diciamo e alia parola VCOTECHNITES, che

il Garrucci, stando alia trascrizione del Marini, congetturaya che si po-

tesse integrare, leggendo /wcoTECHNlTES. Ora il ch. Henzen, da due

impronte assai esatte somministrategli dal cay. de Rossi, ha rilevato in-

nanzi all' V della delta parola 1'avanzo di un R : ond' egli , inyece del

/wcoTEOHNITES del Garrucci, legge carRVCOTEGHNITES. Con que-
sto supplemento, e cogli altri dello stesso P. Garrucci, non contrastati dal-

1' Henzen
,
ecco la iscrizione nella sua interezza :

hie esT
- ILLE SITVS

wiRVS
;

NICYS

carRYCOTECHNITES

QYI SIBI DVM YIXIT FECIT

YBIQVE (
ca di tazza \ BENE

\ traforato )

NYCIS

SODALES HAYETE

\ Arv. bb9.
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crediamo che il Garrucci incontrera difficolta neirammettere 11

carRYGOTECHNlTES dell'Henzen: certo il /wcoTECIINITES non puo
avere piu luogo ;

ed una migliore sostituzione sarebbe difficile ritrovare.

Ma quanto al senso della iscrizione (non gia per detinire la controversia

fra questi due dotti
,
che non e tale lo scopo delle nostre Riviste archeo-

logiche, ma solamente per esporre una nostra opinione), a noi sembra

molto piu probabile 1'opinione del Garrucci, il quale sostiene essere quel-

lo 1'epitaffio di un uomo ,
che non 1'altra dell' Henzen

,
che lo yuole di un

cayallo. Cosi siarao indotti a credere : primieramente per la frase ubique
bene fecit sibi

,
la quale neppur per ischerzo puo essere applicata ad UQ

cavallo. Laddoye per rispetto ad un uomo che siasi dato buon tempo e fa-

cile inlenderla
;
e di fatto in questo senso si trova usata in parecchie iscri-

zioni, come dimostra il Garrucci ^. In secondo luogo, 1'indicazione che

si da del mestiere di questo Nici ,
chiamandosi Carrucotechnites , per

quanto ci pare tutta propria a designare un costruttore di cocchi
;
altret-

tanto ci darebbe impaccio a yolerla riferire ad un cayallo. E a dir yero la

sostituzione dell'Henzen del Carrucotechnites al fucotechnites toglie di

peso la maggiore difficolta che forse incontraya la spiegazione del Gar-

rucci
,
nella quale non poteasi dare altra ragione della figura del cayallo,

che la generale di essere segno simbolico del viaggio o della corsa. Ma
colla nuoya lezione la ragione della cosa e naturalissima, trattandosi di

un fabbricatore di cocchi
,
fatti appunto per esser tirati da cay alii. In ter-

zo luogo il saluto Sodales havete, dopo la invocazione Nycis, e tutto ac-

concio a signiGcare un uomo
,
che solito in vita a sollazzarsi colle briga-

te, anche morto par che risponde festevolmente alia loro chiamata. Per

contrario non sappiamo con quanto buon senso si potesse far dire ad un

cayallo, pognamo che per ischerzo
,
Sodales havete : e quali compagni

saluterebbe egli mai ? Finalmente la lapida fu evidentemente destinata

a ricoprire una piccola urna, la quale per certo non ayrebbe potuto con-

\ Quanto al luogo d ell' Ecclcsiaste (III, 45), che il Garrucci cita nel predetto Bullettino,

pag. 4
,

in proposito del bene facere, non vediamo che csso gli dia il senso epicureo ,
che

parve al sig. Henzen. Di fatto il suo intento era di dimostrare che il bene facere, usato as-

solutamente senz' altro termine di rapporto, possa avere un significato intransitive, sicchc valga >

godersi i beni della vita. A questo fine solamente egli produce il versetto dell' Ecclesiaste :

Cognovi quod non esset melius nisi laetari et facere bene in vita sua
,
e soggiugue subi-

to: Qui il facere bene segue al laetari
,
ed 6 poi manifesto, il senso del laetari ; perocchi

ci vicne spiegato nel versicolo seguente ,
cosi : Omnis enim homo qui comedit et bibit : sic-

come ne anche si puo dubitare del senso di facere bene ; perocche segue ivi et videt bonunt

de labore suo. Sicche bene facere c videt bonum sono due frasi equivalent! ;
come il come-

dit et bibit e spiegato dall' equivalente laetari. II significato adunque che egli riconosce

nel bene facere dell' Ecclesiaste, e semplicemente di godersi i beni della vita : la quale cosa

non e congiunta necessariamcnte col vizio. Sappiamo anzi che appunto questi beni Iddio pro
metteva nell' antico Testamento agli Ebrei per indurgli ad osservare la legge. Quanto poi al

senso epicureo puo pure ammetterlo questo verbo
;
ma yuol essere determinato dagli aggiunti

del contesto
;

siccome accade nella iscrizione
,
che ivi medesimo allcga il Garrucci.
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tenere il carcamedi un cavallo, forse neppure nella ipotesi, che niuno

aFiimetterebbe, che si fosse voluto onorarlo abbruciandolo sul rogo. Anzi

dovrebbe dirsi che gli fossero eziandio deputati i sagrifizii mortuarii ;

perciocche la lapida ha i soliti buchi nel cavo della tazza, che vi e scol-

pita ia mezzo, per 1'uopo certamente delle libazioni usate farsi ai defunti.

4. Ma se i monument! sin qui dichiarati possono solleticare la lodevole

curiosita de' dotti
,
una scoperta di diverso genere, fatta ultimamente in

Milano, e stata accolta con pari amore dai dotti e dal popolo ,
siccome

tale che interessa ugualmeule 1' archeologia e la pjeta cristiana. Essa

consiste nel ritrovamento del corpo del glorioso Yescovo di detta citta e

Dottore della Ghiesa, S. Ambrogio, congiuntaniente ai corpi de'SS. Mar-

tiri Gervasio c Protasio, in uno stesso sepplcro. Cio che condusse a dis-

coprirli fu la necessita di dovere
, per certe ristaurazioni della Basilica

Ambrosiana , condurre gli scavi sino al piano delle colonne di porfido

che sostengono la Tribuna dell'altare maggiore. Or si sapeva che nel se-

colo IX Angilberto II avca raccolto in una preziosa urna di porfido e col-

Jocato, appunto sotto questo altare, tutte insieme le reliquie de' tre San-

ti
; trasportando quelle de' due Martiri dal sepolcro ,

in cui S. Ambrogio
le avea deposte nel 386, sotto lo stesso altare dal lato del Vangelo, e quel-

le del medesimo S. Ambrogio da un altro simile sepolcro ,
in cui undici

anni appresso era stato sepellito il suo corpo dal lato dell'Epistola: il che

i'atto, chiuse 1'urna comune de' tre Santi entro 1' altare
,
e questo ricopri

di oro e di argento ,
e tempesto di preziosissime gemme. Pertanto qua!

migliore occasione
,
che 1' oft'erta dalle circostanze presenti , per venire

in contezza di cio-che pure aitestava la tradizione? Come adunque gli

scavi furono al punto di toccare vicino al luogo ,
in cui dovea posare il

sacro tesoro, Monsignore Prevosto vi si reco , assistito da un piccolo nu-

mero di ecclesiastici, ed alia loro presenza fu proseguito il lavoro.

11 fatto corrispose pienamente alia espettazione : perciocche si rilrovo

poggiata sopra una fabbrica, a un metro circa di profondita sotto il pavi-

raento dell' altare e circondala di muro
,
una magnifica urna di porfido

con coperchio della stessa materia e di egregio lavoro. Essa e lunga
m. 1. 40, larga pressoche un metro

,
alta 0. 70 oltre il coperchio ,

e sta

collocata secondo la lunghezza dell' altare. Non par egli certo che debba

essere quella slessa, che Angilberto vi colloco, con entro le preziose reli-

quie de' tre Santi? E a confermarlo si aggiunsero gl'indizii de' tre sepol-

cri
, poco di sotto al piano dell' urna, 1'uno dalla parte dell' Evangelio ,

J'altro dalla parte dell'Epistola, e disposti secondo la larghezza dell' alta-

re
;

il primo de'quali non puo essere che quel medesimo, nel quale S. Am-

brogio avea deposto i due Martiri
;
e il secondo per conseguenza non al-

tro, che 1' antico avello dello stesso S. Ambrogio. Tanto piu che nell' uno

di essi si e ritrovato ,
fra il terriccio ed alcuni minuzzoli di ossa, 1'estre-
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HIO orlo di un vaso di vetro
, consueto segnale di marlirio

;
e nell' altro,

frammiste col terriccio
,
con particelle di ossa e varii dcnti

,
alcune iila-

inenta di oro che si possono giudicare rimastigli di ricco abito vescovile.

Vi si rinvennero eziandio quattordici monetinc, una delle quali e rarissi-

ma, perche di quelle che furono battute nc' pochi raesi che Magno Massi-

mo tiranno, e Flavio Vittore suo iiglio, furono padroni di Scissia o Sissia

sul fiurae Sava nella Pannonia. Essa e improntata della effigie di Yittore

coll' epigrafe: Don. Nosier MA. FLA. VICTOR P. F. AY. Nel rovescio

ha una porta pretoria con sopravi una Stella ,
e intorno 1' epigrafe SPES

ROMANORUM: al basso: S C S P, ossia Scisiae percussa, L'altra mo-

neta reca Y effigie del pio iraperatore Teodosio
,

colla epigrafe D. N.

TI1EODOSIUS P. F. AUG., e nel rovescio due vittorielte con in raano

palme e corone, e 1'epigrafe VICTORIA AUGGG. Par che si debbano in-

tendere ne' due simboli le due vittorie riportate nel 394 sopra Massimo e

sopra Eugenio, e nella parola AUGGG i tre augusti, il padre e i due suoi

figliuoli Arcadio ed Onorio. Amendue queste monete furono battute men-

tre ancor viveva S. Arabrogio, e quando i due Martiri erano stati gia de-

posti e chiusi nelle lor tonibe. Donde il chiaro sacerdote Luigi Biraghi,

Dottore della Biblioteca Ambrosiana, dal quale abbiamo attinte le notizie

<!elle cose sin qui esposte, deduce un nuovo argomento per conchiudere

che il sepolcro sinistro fu quello del S. Vescovo. Vero e che vi ha due

altre monete, posteriori di molto a S. Ambrogio, perche de' tempi di Teo-

-dorico
;
ma e da supporre che ve le abbia gittate il vescovo S. Lorenzo

nell' abbellire che fece quell'altare, circa un secolo dopo la morte di san-

t' Ambrogio, o nell'estrarre qualche reliquia di lui. Le altre che sono pic-

<colissime e percio denominate grani di orzo
,
non offrono

,
secondo che

^afferma il Biraghi, nessuna probabile congettura.

A questi argomenti fa grave opposizione 1' Argus soissonnais *
, per

cio almeno che riguarda la verita de' corpi de' due martiri Gervasio e Pro-

tasio. Perciocche, dice questo diario, avendo il Barbarossa nel 1162 di-

^trutta da cima a fondo la citta di Milano, fe torre dalle chiese, abbando-

nate dal Clero e dal popolo, le sacre reliquie, per fade trasportare in Ale-

magna. In particolare i corpi de' SS. Gervasio e Protasio, erano stati

lestinati a Colonia ,
ma nel passaggio furono lasciati alia citta di Brisac

,

siccome narra il canonico Moreau, sopra la testimonianza di un gran nu-

mero di autori. Or di questo si prezioso deposito fu ceduta nel 1685 una

parte notevole alia Cattedrale di Soissons : e lettere di molti Yescovi at-

testavano la verita di coteste reliquie sopra un processo verbale de' ma-

gistrati di Brisac, col quale faceasi fede che i corpi de' tre Santi erano

stati veramente trasportati da Milano nella loro citta.

^ Ved. la Corrcspondance de Rome del -13 Febbraio.

Serie V, vol. IX, fasc. 335. 39 27 Feblraro 1864.
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Per non entrare in lunghe indagini storiche
, per le quali non avrem-

mo ne spazio ne tempo, solamente osserviamo in generale, che il fatto del-

la esistenza de'corpi di questi Martiri, nella Basilica di Milano, era gia
stato solidamente avverato dal Sassi, prefetto della Biblioteca Ambrosia-

na, contro argomenti simili a quelli, che ora adduce il diario francese. E il

Papebrochio, il quale ne ayea dubitato ancor esso, fu si conyinto di quelle

pruoye, che non si tenne di scrivere al rnedesimo Sassi, com' egli si uni-

forraaya pienamcnte alia sua opinione '. Del rimanentelo stesso altare si

prezioso, rimaso intatto in quell'eccidio e saccheggio della citta, e un in-

dizio parlante che neppure il sepolcro fu tocco : e dell'una e dell'altra cosa

rende coinoda spiegazione il favore, che i Monaci del contiguo monastero,

i quali aveano in custodia la Ghiesa, meritarono dal Barbarossa. II che ci

basti avere accennato; perciocche su questo argomento tornera senza fallo

il chiaro Biraghi nella Dissertazione, che ha promesso di dar fuori sopra
la scoperta del corpodi S. Ambrogio. Speriamo intanto che sia stato con-

siglio di divina Provvidenza, che, appunto in questi tempi, ne' quali alcu-

ni tristi, fidati nella protezione di un Governo persecutore, danno si gran

travaglio alia Chiesa di Milano, sia quasi ricomparso sul suo trono episco-

pale il grande Ambrogio. Con cio solo par che dimostri, che egli Tiiole

riceyere sopra di se la causa della sua Chiesa, guidando a sicuro trionfo

chi tienc le sue yeci neli' ufticio pastorale ,
e si studia con si eroica for-

tezza d' imitarne gli esempii.

1 Const. Act. SS. Suppl. torn. YJ, Ian. pag. 2l-'.
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I.

COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICII 1. Uicevimento di uua Deputazione di sacerdoti Lionesi al

Santo Padre, circa la mutazione del Breviario; lettera dell'Emo Cardinal
De Bonald 2. luvito a' fedeli per contribute alia riedificazione della

chiesa intitolata a S. Tommaso di Cantprbery 3. Smentita pubblicata
nel Giornale di Roma, intorno a certo discorso attribuito a Vittorio Em-
manuele, sopra il suo Iwon accordo col Santo Padre.

1. A tutti e noto con quale invitta fortezza i Yescovi ed il Clero della

Francia siansi, massime in questi ultiini anni, adoperati con la voce, con

gli scritti, con gli esempii, in difesa ed in soccorso della Santa Sede; e

con quali sensi di mirabile devozione ed arnore quelli siansi a gara stu-

diati di sempre piu stringere i loro vincoli col centro della cattolica unita,
che e la Chiesa Romana , non solo per cio che spetta il prescriito dalla

ragione canonica
,
ma eziandio Delia conformita dei sacri riti e della li-

turgia. Delle 86 Diocesi, in che va
spartita

la Francia, circa 80 gia rice-

vettero il Breviario Romano, rinunziando a quelli che o 1'uso legittimo o
1'abuso gia inveterato vi avea mantenuto. II simigliante si stava traitando

per la Diocesi di Lione, al quale intento erasi
condptto

in Roma 1'Eiiio

Cardinale Arcivescovo De Bonald; e destossi percio npn leggiero com-
movimento in inolta parte di parrochi e sacerdoti di cola

;
i quali, esten-

dendo i giusti sensi di venerazione , che essi professano per 1' antica li-

turgia detta di S. Ireneo, anche al Breviario introdotto men d'un secolo

addietrp, per riprovevole abuso d'un Vescovp, Monsig. Montazet, e per

opera d' un Parlamento quasi tutto di volteriani e giansenisti , non solo

trattarono con qualche -vivacita la quistione sui pubblici diarii
, ma si

risolvettero di spedire a Roma alcuni sacerdoti
,
come Deputati di quei

Clero, affine di presentare al Santo Padre una supplica, ed impetrarne in

grazia il mantenimento del predetto Breviario.
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Come fosse accolta da Sua Santita questa Deputazione, e qual risppsta
ne avesse, apparira dalla seguente lettera

, indirizzata al Clero di Lione

dall'Arcivescoyo Cardinale De Bonald
;

il cui testo
, stampato nel Monde

del 14 Febbraio ed in molti altri giornali di Francia ed Italia, rechiamo

qui fedelmente tradotto.

Roma, i Febbraio 1864. Nostri cari Cooperatori. Oggi ho condotto
all' udienza di Sua Santita i curati della Diocesi di Lione

, venuti a pre-
sentare una supplica relativa alia nostra liturgia. II Papa voile che i(>

fossi presente a questa udienza. Sua Santita ha ricevuti i signori curati

con 1'ordinaria sua affabilita. Non si pole trattare della supplica; ilTSom-
mo Pontefice non voile riceverla. Ecco le parole che Egli indirizzo ai

signori curati :

Voi avete desiderate, Signori, di conservare 1'antica yostra liturgia.
Niente di piu giusto: voi la

conseryerete. Noi abbiamo solamente ri-

ce stabilito in alcuni punii, pressoche impercettibili, cio che erasi alterato

nei vostri riti. Cosi, per esempio, il sabbato santo
,

alia benedizione

del fuoco, I'Arcivescoyo o il sacerdote celebrante, in luogo di vestirsi

1'abitp
da corp, vestira il piyiale. Lo stesso ayyerra di alcuni altri

cambiamenti di questo genere nella yostra liturgia. Ma il yostro B re-

ft

yiarip e il yostro Messalc non appartengono all' antica yostra liturgia.

Monsignor di Montazet e il Parlamento ye li hanno dati
;
e con tal fat-

to aveano disonorato la magnitica yostra liturgia. Bisogncra togliere ,

(( a poco a poco, e con prudenza, queste macchie.

lo yi confesso, Signori, che il mio cuore e stato ferito dall'agitazione
<( che si e prodotta nel clero di Lione, di codesta diocesi che ci da tanta

consolazione
,

e che e cosi cara al nostro cuore. Noi siamo stati prp-
fondamente alllitti

,
allorche abbiamo letto nei giornali quegli articoli r

che yi yennero inseriti a proposito del cambiamento del Breviario; e

spprattutto quandp noi abbiamo inteso, che si ebbe ricorso all' auto-

rita civile. II Ministro scrisse all' Ambasciatore
;
come se I'autorita

civile avesse nulla che fare nelle questioni liturgiche. Tali question!
non riguardano che la Chiesa, il Yicario di Gesu Cristo ed il vostro Ar-

civcscovo. Non si poteva recarmi piu grande afllizione, che col tenere

questa via. Imitate 1'ammirabile Episcopatp francese, cosi obbediente

alia nostra autorita, cosi devoto agli interessi della Chiesa, cosi applicato
a'suoi doveri, e che nelle nostre avversita diede a noi tante prove tenere

della sua devozione e della sua fedelta. Del resto, Signori, si procedera
con prudenza nell'introduzione del Breviario e del Messale romano. Si

corninciera col dare il nuovo Breviario ai nov.elli suddiaconi, e a poco a

poco tutlo rientrcra nell'ordine. Yoi non dimenticheretegiammai 1'obbe-

<( dienza, che dovete al Vicario di Gesu Cristo e al vpstro Arcivescovo.

La benedizione del Padre ,
del Figliuolo e dello Spirito Santo discen-

da sopra di voi.

Ecco
,
miei cari Cooperatori . le parole che il Sommo Pontefice ha

rivolto a noi questa mattina. Noi le conserveremo nel nostro cuore
, pe?

fame la regola della nostra condptta. Gradite
,

miei cari Cooperatori ,

Fassicurazione del mio inviolabile attaccamento. f L. I. M. Card, dj

Bonald, Arciv. di Lione.

2. Yenne stampato nell' Osservafore Romano del 5 Febbraio ,
e riferit(>

da molli giornali nostrani e stranieri, il seguente invito a' fedeli, sopra i\
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concorrere all'effettuazione d'un pio disegno, per ogni parte lodeyole ed

esposto nei termini seguenti :

II Rettore del Collegio inglese in Roma, colla intelligenza del Dele-

gato pro-Protettore, avendo pria di tutto riceyuto la plena approvazione
del Santo Padre e la sua apostolica benedizione, e venuto nella delibe-

razione di riedificare la chiesa di S. Tommaso Cantuariense, la quale fu

in questa citta distrutta nella prima grande rivoluzione ,
alia fine del se-

colo passato. Ed a questo effetto si volge alia carita ed allapieta dei Cat-

tolici d' Inghilterra ,
e di tutte le altre nazioni, per averne sussidii ad

una cosi santa intrapresa. Ed il tempo per opera siffatta non potrebbe
essere pid opportune del presente , quando i sacri dirilti della Santa

Sede sono da per tutto violati
; quando le immunita della Chiesa sono in-

degnamente conculcate
; quando da quindici anni il potere temporale dei

Romani Pontefici e da tante parti investito
; quando Cardinal! , Arcive-

scovi e Vescovi sono esuli o incarcerati. Un tal tempo sembra spe-
cialmente appropriate a rifabbricare in Roma un tempio in pnore di san

Tommasa da Cantuaria
,

il quale sqstenne
1'esilio ed il martirio in difesa

dei diritti della Chiesa
,
e fu pero dichiarato dalla Santa Sede Protettore

delle sue immunita; tanto che ogni anno, nel giorno della sua festa,

la sacra Congregazione delle Immunita tiene Cappella nel piccolo orato-

rio compreso tra le mura del Collegio inglese.
La Santa Sede ha sempre approyata la erezione di chiese nazionali

all'ombra di S. Pietro e sotto la speciale protezione del Vicario di Cri-

sto. La Francia, 1'Austria, la Spagna, il Portogallo, il Belgio, la Polo-

nia, la Grecia, Tlrlanda, la Scozia, la Schiavonia, la Toscana, la

Lombardia, Venezia, Lucca, Genova, il Piemonte, gli Stati-Uniti, gli

Armeni ,
i Maroniti , i Copti ,

i Ruleni ed altri
poppli , tutti posseggono

in Roma chiese
, particolarmente dedicate ai santi loro Patroni. Ed al

presente, che la Santita di Pio IX ha di nuovo piu strettamente incor-

porata 1' Inghilterra alia Chiesa universale, merce della Gerarchia ivi ri-

stabilita, non risponderebbe alia fede dei Cattolici inglesi ed alia loro-

devozione verso la Santa Sede, se essi fossero la sola nazione in Euro-

pa ,
che non avesse in Roma una chiesa dedicata al loro gran santo e

gran martire
,
S. Tommaso. Questo appello non e ristretto ai Cattolici

della sola Inghilterra. Da che fu ivi ristorata la Gerarchia, la Chiesa ha
fatto cosi grandi progress! ,

che la carita dei fedeli yi ha doyuto essere

grayemente e contmuamente esercitata nella erezione di chiese
, colle-

gi, seminarii
,
scuole ed altri Istituti di carita. E cosi non sarebbe giu-

sto ,
che essi soli dovessero sopperire ai dispendii necessarii alia ere-

zione della chiesa di un Santo, dichiarato dalla Santa Sede Protettore dei

diritti della Chiesa per tutto il mondo *.

GIORGIO TALBOT
, Protonotario apostolico, Cameriere seyreto di Sua

Santita e Delegato Pro-Protettore del Collegio inglese di Roma.
FEDERICO NEVE , Rettore del Collegio inglese.

3. In quel giornale de' preti scismatici e degli apostati, che stampasi
a Milano e s' mtitola il Carroccio , leggesi una relazione di certo dialogo-

1 Le offerte per la riedificazione della chiesa ili S. Tommaso di Cantuaria in Roma
,
sa-

ranno riccvute con riconosceoza dal sig. Rettore del Collegio inglese; possono pure pagarsi
a conto del medesimo ai signori Plowden e Cholmeley ,

banchieri Piazza di Sciarra
,
Roma :

oppnre in Londra
(
Joint Stock Bank

,
Pall Mall

,
69

) ,
od anclie in Parigi ,

dal sig E.
Blount e Comp. , 5, Rue de la Paix Paris.
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fra il re Yittorio Emmanuele II, ed i membri d'lina Deputazione del Ca-

pitolo della Cattedrale. Tra le altrecose, si riferisce che quel Re dicesse:

So come si lasci correr voce, che io non mi trovi in buoni rapporti con

Roma, ma posso rassicurarli che non e yero ;
io mi trovo in ottimi rap-

porti col Santo Padre, dal quale ricevetti, anchenello scorso anno, testi-

monianze d'affetto, in occasione de! matrimonip di mia tiglia, ed invito di

recarmi da Lui. Aggiungero loro che io sono in continue carle ggio seco

Lui, e che nutro vivissirna speranza, che non sia lontano il tempo, nel

Cjuale saranno compost! tutti i dissidii poiitici. Come adunque si vorrebbe
invocare il pretesto delle ostiliia col Santo Padre?

Noi crediamo con boon fondamento, che a cio si riferisca la seguente
Nota, stampata in capo al Giornale di Roma del 23 Febbraio: Non po-
tendosi ammettere, che S. M. Vittorio Emmanuele abbia asserito cose che

non sussistonp,
e a ritenersi , che il discorso, attribuitogli dal giornale

il Carroccio di Milano ,
del 15 di questo mese, num. 46, sia un tessuto

delle menzogne consuete a quel giorn ale. Uniciiique suwn, aggiungia-
mo noi : se la pigli a cui ya.

STATI SAUDI 1. Indirizzo dell' Episcopate lombardo al Re, sopra gli schemi di

legge per 1'abolizlone degli Orclini religiosi, e la confisca de'beni eccle-

siastici 2. Circolare delGoverno, periuvestigare argomenti di diffama-

zione contro il clero 3. Offerta d' uua croce
pettorale

a Mons. Caccia

4. Gondanna (\Q\YUnita Cattolira, a favore clello scomunicato Mongini
5. Schema di legge pel ragguaglio de' tributl

;
enorme accrescimento del

balzeili predial! ;
rivelazioni sopr.i le spese fatte per comperare settarii e

traditori fi. Preparativi di gnerra 7. Tralto di sovrana bonta di

Pio IX verso il giornale T Armonia.

1. II Guardasigilli Pisanelli
,

tutto intento ad attuare, mentre sta Mi-

nistro del Regnod' Italia, le
dpttrine

tirannesche del Tanucci, da lui im-

paratecon tanto amore, massime nella parte che riguarda 1'oppressione
del clero, presento alia Camera, come dicemrnonel passato quadernp (pa-

gina 490), piii schemi di leggi per abolire gli Ordini religiosi ,
i pii isti-

tuti ,
le decime e coniiscare i beni della Chiesa, col massimo lucro possi-

sibile pel Goyerno. L' Episcopate lombardo mandp presentare al Re, alii

22 Gennaio, un Indirizzo
,
con cui tentare se mai 1' autorita sovrana vo-

lesse interporsi a cessare questo nuovo oltraggio alia Religione dello Sta-

to, e la totale rovina di questi presidii si vantaggiosi alia Chiesa. Questo
documento, riferito nelt'egregio Osservatore Cattolico di Milano, del 9

Febbraio, e scritto in forma, quanto dignitosa e rispondente alia gravita

ecclesiastica, altrettanto gagliarda pel nerbo delle ragioni allegate contro

que' disegni settarii
;
ed e firmato da tutti i yescoyi della Lombardia, cio^

di Lodi, di Cremona, di Mantova, di Rrescia, di Rergamo, di Como, di

Crema, e dai Vicarii Capitolari di Milano e di Pavia.

Sire, dissero al Re, e in nome della liberta, prpclamata dovunque
e in ogni guisa, che si attenta ad uno dei piu sacri diritti dell'uomo, quello
di scegliersi il genere di vita che piu gli aggrada. Mentre si grida T ugua-

glianza di tutti i cittadini davanti alia legge, sene esclude la parte di essi

piii pacifica ed innocua. Questa doppia misura che si adopera colla Chie-

sa, Io sappiamo, e dovuta ai gravi pregiudizii che da un secolo travia-

rpno molti ingegni anche eletti
;
non cessa tuttayia

di essere una contrad-

dizione in teoria, mentre e un' aperta ingiustizia nella pratica. E la con-
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traddizione c 1' ingiustizia risultano ancor piu yive all' occhio di chi legge
in fronte allo Statute fondamentale del Regno, segnato dalla mano del raa-

gnanimo genitore di Vostra Maesta ,
la Rehgione Cattolica

, Apostolica,

JRomana^essere la sola ReligionedelloStato. Dimostrato quindi in qual
conto abbiansi dalla Chiesa gli Ordini religiosi,e quanto sia crudele 1'op-

primerli, mentrc sono accolti con plauso da'popoli, anche nei paesi ete-

rodossi, dove non arde la persecuzione, seguirono a dire: Ed in un

paese eminentemente cattolico, qual fc il nostro
,
saranno essi barbara-

mente strappati ai loro altari, ai legali loro domicilii? Quelle parole che

sieguono nello Statute: // Re si gloria di essere Protettore delta Chiesa

e di promuovere /' osservanza delle leggi di essa
,
nelle materie che alia

medesima appartengono ,
sono troppo solenni

, perche Vostra Maesta non
si detennini a rimuoyere il pericolo delle nuove leggi distnittive delle

piu preziose di lei istituzioni. E cio tanto piu, dacche la liberta, accordata

nel Reguo ai culti eterodoss[, eleverebbe questi ad una classe privilegiata
a fronte dei cattolici, i soli colpiti da ostracisrao negli interessi loro piu
yitali. Ma oltre ad essere questa proposta un

oltraggip
al diritto di natura

ed alia Religione dello Stato, sarebbe pure una yiolazione la piu flagrante
della legal ita.

Con eloquenti parole messa quindi in chiaro 1'iniquita di tal procedi-
mento, e chiesto il perche di tanto strazio d' innocenti, e sfatata 1'impo-
stura della pubblica opinione, che si pretende esigere il sacrifizio di tante

vittime, cui il tisco piu vigile nulla puo imputare in colpa contro le leggi
ed il Re: toccarono ancora una ragione che salta agli occhi di tutti, e che
doyrebbe uccider di vergogna il Pisanelli ed i suoi coraplici ,

se di yer-

gogna costoro fossero capaci : Quei mille e mille onorati cittadini, che

Teggono con sommo rammarico moltiplicarsi ovunque, lo diciamo arros-

sendo, tutelate dalla legge case di corruzione e di peccato, che direbbero

alloraquando vedessero divellersi a forza dai loro asili tante anime inno-

centi, e chiudersi tante case di orazione, di religiosa educazione di cri-

stiana carita? Sire, layera causa per cui da alcuni tristi forse si reclama
la soppressione degli Ordini religiosi, e perche questi yivamente rappre-
sentano e rintrancano nel popolo lo spirito ed i principii del

cattplicismo.
E cotesta la raassiraa e imperdonabile loro colpa. Accennati poi i motiyr
onde si fa manifesta 1' ingiustizia dell' incameramento dei beni della Chie-

sa, anche con sola modificazione dei titoli di proprieta, studiaronsi di far

risolvere il Re a yalersi de' suoi diritti, per impedire tali barbarie : Nor

supplichiamo quindi Y. M. per 1' affetto pateruo yerso gli augusti di Lei

figli, per le sacre memorie dei piissimi di Lei Genitori e dell'incompara-
hile Augelo di bonta che la Provvidenza le ebbe dato a compagna quag-
giu, per le religiose tradizioni della benemerita Casa di Savoia

,
la scon-

giuriamo a yoler usare della reale facolta che lo Statuto le accorda, per

impedire che sieno presentati al Parlamento i progelti delle temute leggi

antireligiose.
Sul tinire poi appellarono ai sensi di giustizia di Vittorio Emmanuele,

in favore dei tanti Pastori esuli dalle loro Diocesi e spogliati di tutto ,

senza yerun legittimo motiyo ; gli rammentarono il Card. Arciyescovo di

Fermo, e piu altri Vescoyi, iniquamente mantenuti in esilio od in una spe-
cie di carcere, senza che siasi mai trovato modo d' iuventarne un plausi-
bile pretesto : e conchiusero pregandogli da Dio assistenza a camniina-

re con giustizia e santita nelle sue yie.
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Or si sa che Y Indirizzo non ebbe verun effetto. II Pisanelli die' 1' ulti-

ma raano ai predetti schemi di leggi ,
che tra poco saranno discussi , e

senza dubbio votati da una Camera degnissima di tenere il sacco a tal

Ministro; e la Stampa, diario ufficioso, prima di tutti gli altri {Jiarii, li

pubblicp per consolazione di quanti bramano satollarsi la fame che hanno
dei beni della Chiesa, e veder distrutti

gli
Ordini religiosi.

2. Per attenuare agli occhi delle moltitudini imperite la malvagita di

tal latrocinio , ed assicurarne il riuscimento
,

il Pisanelli mando
attqrno ,

per mezzo d' UQ suo ufficiale sig. Eula, ima Circolare a' Procurator! Ge-
nerali presso le Corti d' Appello, onde averne elementi di diffamazione

contro il Clero, e mezzi da
farlp apparire nemico dello Stato e cospiratore

contro il Governo. Tale scopo di questo documento, che fa di leggier! pre-
sentire a quali vessazioni debba esser poi fatto bersaglio il Clero, e ma-
nifesto daf chiedersi che si formi prontaraente una statistica esatta dei

reati prevecluti dagli articoli 268, 269, 270 e 471 del Codice penale, e

simiglianti, che si fossero commessi dagli ecclesiastici di qualunque or-

dine o grado, sin da quando il Regno d' Italia trovasi costituito. L'UnitA
Cattolica del 10 Febbraio, coll' usato suo valore, mette di riscpntro

ai reati

del Clero un corapendio dtdle innumerevoli e flagranti ingiustizie com-
messe contro tanti ecclesiastici d'ogni grado, che furono poi dichiarati in-

nocenti, e pur fuvono tenuti in lunga e penosa carcere, esiliati, torturati

in tutti i modi. Ma che serve la ragione contro chi non riconosce altro

diritto, che la prevalenza della forza materiale?

3. Una delle vittime del Pisanelli, Mons. Caccia Vicario di Milano, ri-

cevette teste da' suoi Diocesani d'ogni ordine, un attestato di devozipne,
e d'affetto, che deve aver mitigato 1'amarezza de'dolori cagionatigli da
una turba di malvagi preti ;

i quali ,
abusando del favore

,
onde godono

presso il Governo, da piu anni non cessano di tribolare
, vilipendere e

straziare da traditori il proprio superiore ecclesiastico. Alii 31 Gennaiq
si

presentq a Mons. Caccia una Deputazione, compostadi parecchi illustri

personaggi ,
a capo de' quali era Mons. Balma, Vescovo di Tolemaide,

che lesse un
bellissimp indirizzo, con cui gli si facea omaggio d'una pre-

ziosa croce pettorale, ingioiellata di smeraldi e brillanti, frutto della sot-

toscrizione spontanea, avyiata dzWUnita Cattolica, come narrammo altra

vplta. Questo giornale alii 3 Febbraio diede conto di questa commovente

yisita, e recito le belle parole di risposta di Mons. Caccia, il quale, ac-

cettando il dono, lo consacro subito al glorioso patrono della Diocesi,
S. Ambrogio.

4. Non poca parte del merito di questa bella dimostrazione vuolsi re-

care ai Diretton dell' Unita Cattolica, che ne proposero il disegno ;
ma

la rispondenza de'Milanesi fu tale e si pronta, che ben mostrp come una
sola cosa mancasse all'espansione del cpmune affetto, cioe la indicazione

del modo. Ma alii 15 di Febbraio 1' Unita Cattolica n' ebbe la ricorapen-

sa, con essere onorata da una condanna del Tribunale di cireondario di

Torino, che sentenziq contro lei la pena di 15 giorni di carcere pel Ge-

rente, e di 150 lire di multa, oltre 1'indennita e le spese del giudizio, per
aver ristampata la condanna proferita dal supremo Tribunale della S. Ko-
mana Inquisizione contro lo scomunicitto vitando prete Mongini. La ra-

gione della sentenza fu, che cotal atto dell' Inquisizione non era munito
del Regie Exequatur, e pero non aveasi prova della sua autenticita;
laonde D. Mongini era esposto ingiustamente all'odio ed al disprezzo al-



CONTEMPORANEA 617

trui. Bellissima prova della liberta, che il Goyerno di Torino vuol guaren-
tire alia Chiesa, anche nolle appartenenze spiritual! !

5. Stassi ora nella Camera de' Deputati discutendo uno schema di

legge pel ragguaglio o, come dicono, conguaylio del tribute
fpndiario.

Tratlandosi di alleggerire alciine province troppo gravate , di carica-

re mplte altre che sono in condizioni men dure
,
e naturale che il dissi-

dio sia
grandissimo. ftfa in ultima analisi si puo preveder fin d' ora, che

i balzelli cresceranno in realta, per ppter gittare nella yoragine del bilan-

cio passivo quanto occorre a saziare i mostri che vi prendono loro paslo ;

c tra questi il piii vorace non e 1'esercito, poiche, in certa proporzione, le

spese segrete, cioe volte a protitto di spie e di settarii da comprare, e spe-
dire poi ove occorre avere un popolo che insorga, sono ingorde oltre ogni
credere. Quindi la necessita di sempre piu smungere la borsa a'cittadini.

L' eloquenza de' numeri essendo in questi casi la piu persuasiva ,
ne ci-

tiamo un breve argomento. Da un documento spettante la citta di Car-

magnola in Piemonte , risulta dimostrato che
,
mentre la rendita netta vi

e di L. 94,46 per ogni ettaro di terreno, il tributo fondiario, per una par-
te considerevole del territorio di quella citta, arriva gia alia somma di

L. 51,35; il che vuol dire che un
prqprietario deye dare al Governo,per

questo solo titolo
,
senza contare le innumerevoli altre tasse

, piii
della

meta della sua rendita! Per un'altra frazione di quel comune ,
il tributo

giunge solo a L. 41,09; per altre, piu favorite, e alquanto minore;ma ad

ogni modo la media di tal balzello, per ogni ettaro di suolo, e di L. 30,81.
Chi pero vuol avere una prova palpabile degli intrighi settarii, con cui

si
comperarono a contanti i tradimenti e le

rivplture,
onde poi si venne alle

annessioni spontanee , tanto vantate da certi diplomatic! e giornali uffi-

ciosi di Francia, legga mWUnita Cattolica del 10 Febbraio un tratto di

una lettera stampata nella Monwrchia nazionaie del 7
, e scritta da un

Yittorio
Meri^hi. Costui si yanta d'essere stato nel 1859 destinato dal Fa-

rini a gelosi ufficii militari epolitici , che poco appresso dichiara essere

stati di natura conveniente a chi altamente si proclama cospiratore; si pro-
testa

d'ayer gpduto di piena confidenza del Re, del Cavour, del Min^hetti
e

d'altri Ministri;a cui servigio pubblica d'avercondottovarie^osmswm",
per una dellequali restavano a pagarsiL.190,000. Astento, dic'egli, si

riusci a far pagare L. 100,000 da chi meno doveva; le altre 90,000 pago
il Merighi , che non pote essere rimborsatp ,

se non dopo langhi indugi ed
ima specie di processo, che lo chiari creditore. Ma siccome gli fu tolto il

grado di ufficiale neH'esercito, torse perche questo non vuol essere diso-

norato dal
consprzio di mercanti di tradimenti

,
il Merighi rifiuto di rice-

vere le 90,000 lire, e canto la cosa al pubblico. Ora se una particella, che
restava a pagare, per una sola di tali negoziazioni , era di lire 190,000 ,

chi sa dirci quanto abbian costato i plebisciti e le annessioni'1 E qual va-
lore deonp avere, presso gli onesti, cotali plebisciti , di cui la diplomazia
francese si valse per impetrare dalla Russia, dall'Inghilterra, dal Porto-

gallo, dalla Svezia, dalla Prussia, dalla Turchia, e da altri Stati, il rico-

noscimento bramato del Regno d' Italia*!

6. A giudicare da quel che dice il Merighi, sopra lo stargli tanto a cuo-

re d'essere giustificato presso i suoi concittadini liberate
,
cio s' intende,

d'oltre il Mincio, pare che codeste negoziazioni spettassero al territorio

Yeneto. Cpntro questo paiono volte di questi giorni le cure principal! del-

la rivoluzione europea. Non presumendo di divinare i misteri settarii
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che si maturano a Londra, a Parigi ed a Torino, ci basti accennare

quel che va narrato sui giornali ufficipsi
del Governo stesso del niwoo

regno; i quali senz'ambagi, come YOpinioneAd 16 di Febbraio, bandiro-

no essere fermo proposito del Governo di afferrare la prima opportunita
che si offerisse, il primo istante in cui 1'Austria, peggiorando le sue cose

in Germania od altrove, fosse in qualche grave irapaccio , per piombarle

sopra e strapparle ,
a costo d'ogni sacritizio, la Venezia. II Conte Pasolini

fu per segreti maneggi a Parigi ed a Londra
,
ed al suo ritorno si tenne

onsiglio de'Ministri
; poi Consiglio de' Generali d'armata, cui assistette

pure
il Cialdini , appena riavutosi d' una grave malaitia che il colse a Bo-

logna. Di Francia ando pure a Torino il Generate MpHard, Savoino, che
con la Savoia passo sotto la dominazione ed al servigio di Francia. Su-

bito appresso furpno richiamati dal Regno di Napoli un venti battaglioni
di truppe regolari, dandone per rnotivo che il brigantaggio e pressoche

spento; ma, chequesto fosse un pretesto, apparve chiaro dalla formazio-

ne di grosse bande di volontarii
,
ossia di carnefici razzolati daH'infima

specie dei matandrini del luogo, capitanati da arnesi di setta, e destinati

a supplire pe'soldati pell' opera di dar la caccia a' briganti ,
d'accordo

con il
rinfqrzo

di centinaia di gendarmi. Oltre ad up centinaio di pezzi

d'artiglieria furono spediti a munire le fortificazioni di Bologna, e circa

allreltanti per quclle di Ancona
;
dove pure si vannp accumulando enormi

provyigioni di polvere, bombe e granate. Furono richiamati alle bandiere

quei che n'erano assenti in congedo. Fu ordinato a' Capi di corpo di te-

nersi pronti a marciare al primo avviso
,
e di sollecitare 1' istruzione del-

le nuove cerne, le quali furono raccolte assai prima del tempo. Gli ar-

rolamenti di Garibaldini
, proibiti in pubblico, furono promossi sotto ma-

no. Fu annunziato che un' armata navale entrerebbe tra poco ,
sotto il

comando delT ammiraglio Persano, neH'Adriatico, e si disse che per pro-

teggere uno sbarco di volontarii Garibaldini in Dalmazia, dove si tra-

gitterebbero da Ancona. II Turr
,
ed aitri famigerati fuorusciti stranieri

a servigio del Governo di Torino, rinunziarono a! grado di ufficiali o Ge-
nerali dell'esercito; e fu stampato, che cosi fecero per essere piu liberi

a condurre le imprese divisate contrp 1' Austria, e da effettuarsi proba-
hilmente in Oriente, cominciando nei Principati Danubiani

;
dove furono

spedite da Marsiglia oltre a 50,000 carabine rigate, che certo npn deb-

bono servire pel Principe Couza. Laonde pare che si allestisca il modo
<la suscitare un sollevamento della Gallizia e dell'Ungheria, per occu-

pare cola 1'Austria
, gia distratta nella guerra con la Danimarca, e forse

costretta a concorrere tra poco alia difesa del Reno. Le quali faccende,

fia
per se molto moleste, sarebbero aggravate da un attacco sul basso

o ed in Dalmazia , restando le frontiere del Mincio inviolabili dall' una
e dall'altra parte; perche gl'Italiani non

vprrebbero mettersi nello stret-

toio del temuto quadrilatero ;
ne gli Austriaci potrebberq quinci sbocca-

re nella Lombardia, senza cimentarsi ad incontrarvi un' altra vol-

ta 100,000 Francesi, accorsi a difendere il fido alleato e vassallo di Napo-
leone III.

Tali spno le conghietture e dicerie che vanno pei giornali; e che qui
abbiam riferite, solo perche paiono rispondere molto bene ad un bando,

pubblicato dal Dovere di Geneva
,
e scritto dal Mazzini; il quale ha de-

nunziato al Governo di Torino: che debba quanto prima, con tutte le

forze, alia disperata, muovere allariscossa per la redenzione di Yene-
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zia
,
ovvero prepararsi a veder crollare la Monarchia , contro di cui si

vollerebbero le ire e !e forze dell' Italia. II Dovere lu sequestrate ,
e vero

;

ma non sarebbe questa la priina volta, in cui un furbo Ministro rispoma-
bilr , come fece il lealc Cavour col La Farina e col Persano, desse il la

della musica, riservandosi di sconfessare 1'attentato e punirne come col-

pevoli gli autori, se non riuscisse a bene. Si sa che anche 1' impresa,
terminata si male ad Asprompnte ,

si era avviata col beneplacito e coi

inilioni del Governo. II Mazzini e pel Governo di Torino, e forse anche

per fjiialche altro, molto miglior servitore che non si crede ! II Garibal-
di , dice lo Spectator di Londra, e pienamente d'accordo col Ministero
e col Re stesso

,
benche abbia tutto 1'aspetto di chi tiene il broncio e ru-

guma vendetta.

Di questi disegni settarii noi ben possiamo vedere e patir gli efTetti ,

ma non divinare le vie tortuose e le iniquita recondite, da cui solo Iddio-

puo guardare oggimai e 1'Italia e 1'Europa tulta.

7. II benemerito giornale di Torino, YArmonia, che, pel corso di oltre

a sedici anni, dacche fu iniziato, seppe ognora corrispondere si bene al-

1'apostolica Benedizione riporlata con leliera del 19 Giugno 1848
;

la

quale, sono pochi mesi, vedevasi riconfermata con prezioso autografo del

Santo Padre al Presidente della sua Direzione: ricevette teste, alii la del

Febbraio
,
una leltera della Segreteria di Stato

,
firmata da S. E. MODS.

Berardi, il quale signiHcavagli, come leggesi nel num. 41, quanto segue :

Aver il Santo Padre novamente osservato con sua soddisfazione r

che 1' Armenia ripone ogni studio nella difesa della Religione e della

a Chiesa, e che si adopera con lutto lo zelo possibile nel promuovere e

raccogliere le dimostrazioni d' alTetto de' ledeii verso il loro comun
Padre, merce 1' Obolo di san Pietro. Yolendo ora la Santita Sua darle
un pegno di'suo gradimento, ha determinato di farle dono di una me-
daglia in oro, portante 1'augusta sua Effigie. Adempio, continua 1'esi-

mio Prelato
,
con vero piacere i venerati comandi del Santo Padre ,

rimettendole qui acchiusa
entrp apposito astuccio la medaglia medesi-

ma, e partecipandole 1'apostolica Benedizione, che la Santita Sua eon-
cede alia Direzione, di tutto cuore, ed agli altri collaborator!.

II.

COSE STRAN1ERE.

ALE.M\GN\ E DANIMABCA 1. DIssidii tra le Potenze germaniche; relazione del
Von der Pfordten circa la successione dell' Augustembourg nella sovra-
nita dell'Holstein 2. Conferenze tra gli Stoti minor* , couvocati dalla
Baviera 3. Coutrasti fra il Gerierale Wrangel ed i Commissaiii federal! ;

i Prussian! entrano in Altona
;
nuovo conflitto con la Dieta 4. Fall!

d'arme nello Shleswig; perche abbandonato il Dannewerk
; relazione

del Generate Meza; bani'o del re Cristiano IX 5. Ritirata dei Danes!
neH'isola d'Alsen e nel campo tfincerato di Dappel 6. Armistizio con-

si^liato
dalle Polenze occidentali

,
reietto per le opposte pretensioni del

belligeranti; continua la guerre.

1. V'e in Europa qualchc potente che, sebbene con iscopo dirersissimo
da

quellp
inteso dalla democrazia settaria

, guarda con occhio cupido la

Gennania
, spiandone gi' intemi dissidii

,
le rivalita mal compresse ,

le



620 CRONACA

ambizioni impazienti ,
i contrast! fra i Sovrani e le rappresentanze popo-

lari, gl' impegni politic! mal definiti yerso gli stranieri
, gl' impicci

delle

finanze, il credito incerto
, gli eserciti format! di milizie che si trattano

tra loro come nemici tenuti a segno dalla sola legge delPonore della ban-
diera

;
e soprattutto quell' isolamento che consegue dal difetto di fiducia

reciproca, eziandio tra quelli che, per interesse almeno
, doyrebbero es-

sere intimi alleati. Sotto questo risguardo non puo negarsi, che lo stato

presente della Germania deve offerire uno spettacolo giocondo a chi cre-

de mancare d'alcuna cosa del proprio, finche non abbia riunite alia Fran-
cia le province Renane : e ccstui dee in cuor suo benedire assai alia con-
cordia poco fraterna

,
onde si aiutano cosi bene i disegni da tanto tempo

covati, che fOrse non si potrebbe yoler meglio a Parigi, di quel che fac-

ciasi ora da piu Governi alemanni. Quindi si spiega (' attitude bienveil-

lante pour I' Allemagne , sympatique pour le Dane-mark , con cui si con-

templa da Parigi, senza zittire, il presente rimestio politico e guerresco
aldi la del Reno e dell' Elba.

La necessita di non lasciarsi rimorchiare
, pcrdendo ogni primato ,

dalle minori Potenze, a seryigio del Nationalserein
,
indusse 1' Austria

e la Prussia a mettersi per un momento d'accordo quanto alia spedizione
contro la Danimarca

;
ma il loro accordo finisce li. Ed essendosi gittata

Yoce, che la Prussia, per essere aiutata.a cercare qualche suo yantaggio
nellllolstein e nel Lauembourg, si fosse impegnata adifendereleragioni
dell' Austria in Gallizia e sul Yeneto ,

i diarii ufficiosi s' affrettarono di

bandire, come il Memorial Diplomatique del liFebbraio (pag. 101), che

questa era una diceria senza fondamento. Anzi, perfmo quanto alia guer-
ra contro la Danimarca, pare che la faccenda non s'intendesse allo stesso

modo dalle due Potenze alleate. Imperocche 1' Austria si studio sempre
di assicurare tutti, che essa non yoleya punto altro che il mantenimento
del Trattato del 1852

;
la Prussia inycce die yarii segni, onde si pote con

ragione argomentare, che aspirasse ad impossessarsi, come per indennita

di guerra, del Lauembourg e dell'Holstein. Dalle quali yelleita, manife-

state cautamente, pare che recedesse solo quando la Russia dichiaro, che
oye i Trattati del 1852 fossero annullati, essa ancora rivendicherebbe le

sue
ragiqni, ayyalorate dalla bramosia di possedere il porto di Kiel

;
e la

Svezia similmente si mostro pronta a mettersi in arme con la Danimarca
contro la Germania, se questa uscisse dai limiti di (fuel Trattato.

La Dieta di Francfort
, quando si yide messa in disparte dalle due

grandi Potenze
,

affido a due Commission! lo studiare la questione dei

diritti di successione yantati dall' Augustembourg , mostrando aperta-
mente con cio di non far yerun capitale dei Trattati del 1852

, tirmati,

per delegazione della Dieta stessa, dall'Austria e dalla Prussia. II barone
Von der Pfordten, delegate della Rayiera

,
ebbe incarico di fare la rela-

zione a nome delle due Commission! riunite; ed il suo rapporto ,
letto il

giorno 11 Febbraio alia Dieta, come risulta da un'analisi pubblicata alii

12 daWEurope e riferita nel De'bats del 14, conchiudeyasi colle seguenti

proposte: Piaccia alia Dieta federale di decidere: 1.' Che c'e luogo di

riconoscere il principe Federico-Cristiano-Augusto di Shleswig-Holstein-

Sonderburg-Augustembpurg come duca legittimo di Holstein; 2.' Che la

procura del duca Federico VIII di Holstein
, presentata nella seduta del

21 Novembre 1863 dal consigliere di Mohl, come rappresentante prov-
Tisorio del duca presso la Dieta, sara depositata negli archivii federal!, e
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nc sara rimessa copia autentica al rapprcsenlante; 3. Chela sospcnsione
del voto

deirilplstein,
decisa nella seduta del 28 Novembre, sara tolta,

e che il consigliere di Mohl sara ammesso a rappresentare il voto ducale;
4." Che c'e luogo di riservare la decisione relatiya

al Lauenburgo; 5.'

Che queste risoluzioni saranno comunicate all' antico rappresentante da-

nese dell'Holstein e del Lauenburgo, nonche al sig. di Mohl. in conse-

gucnza di che proponeasi di escludere definilamentc il rappresentante
3el!a Danimarca dalla Dieta , come se la Danimarca non avesse piu ve-
runa ragione sopra 1'Holstein.

Naturalmente queste conclusion! non aveano ottenuto il consenso del-

1'Austria e della Prussia ,
i cui rappresentanti invitarono per cpntrario la

Dieta a volere, che si rigettassero tali propqste dalle Commission!. La
cosa riraase ancora in sospeso; ne la Dieta si pronunzio tin qui in modo

perentorio.
2. Ma la Baviera

,
che da lunga pezza agognava di diventar centro e

capo d'una terza grande Potenza, costiiuita da una speciale federazione

de^li Stati minori d'Alemagna, non voile lasciarsi sfuggire questa oppor-
tunita

; percio continuando a promovere caldamente la causa della succes-

sione nell'IIolstein in favore deirALUgustembourg, ed a sospingere la Die-

ta verso il passo decisive di ritiutare ogni valore ai Trattati del 1852, se

la intese coi rappresentanti della Sassonia e di piii altri Stati secondarii,

per radunarsi a Vtirtzbourg , ed ivi porsi d' accordo circa il contegno da
osservare verso TAustria e la Prussia, eziandio con la forza, quando fos-

se d' uopo ,
circa la quistione della Shleswig-Holstein. Di qui e manife-

sto quanto abbia progredito innanzi il disegno dell'tmtYd germanica. Dap-
prima si contendeva del primato fra 1' Austria e la Prussia : ed eran due
soli i rivali

; poi sorse il Nationalverein capitanato dal Duca Ernesto di

Sassonia: e furon tre. L'Imperatore d'Austria col rumorpso Congresso di

Soyrani, tenuto a Francfort, tento di rompere gl' intri^hi e, per via d'una
radicale rifqrma della Confederazione, impedirne il disfacimento

;
ma la

Prussia vi si oppose a quel modo che tutti sanno, e la yagheggiata unita

dileguossi in fumo. Di che la Baviera colse il destro di farsi innanzi
,
e

sottrarsi all'influenza dell'Austria senza gettarsi dalla parte della Prussia,

per diventare essa come un quarto promotore di unita alemanna, e gninci
iar sorgere una terza grande Potenza, pari in forza alle due inconciliabili

rivali. E cosi furon quattro; senza contare la Dieta di Francfort, che fa

cinque ;
e senza computare la rivoluzione , che vale per tutte

,
e fa sei !

Quanto, al trar dei conti, si dee godere di cio a Parigi !

3. Per cagioni facili ad indovinare, alle milizie sassoni ed annoveresi,
che sotto il comando del Generate Hake, aveano per autorita della Die-
ta occupato 1'Holstein, dolea forte di vedersi, a dir cosi, soppiantate da-

gli Austriaci e Prussian!
;
che passando loro innanzi, senza altri riguardi

aveano invaso lo Shleswig. Quindi avveniva che i trasporti di viveri e
di

munizipni destinati agli alleati
,
trovassero continui incagli al passag-

gio; sicche v'ebbe tal giorno, in cui o gli Austriaci od i Prussiani manca-
rono al tutto di yettovaglie, e dovettero sfamarsi come poterono a carico

delle popolazioni. I Commissarii federali pretendeano mente meno
,
che

di soggettare alle formalita di visita, ed alia tassa di dogana, quanto en-

trava nell'IIolstein per 1'esercito austroprussiano. II Generale Wrangel se

ne risenti altamente ,
e da soldato voile tagliar cprto ,

e spedi ordini ad
alcuni suoi reggimenti di marciare verso le principal! citta dell'Holstein,
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e di occupare Altona, Kiel e Neumunster
, senza discacciar le truppe fe-

derali, ma per tenerle a segno. I municipii di queste citta si richiamarono

di tal provyedimento ;
il Generale Hake si protesto contro tal prepoten-

za
,
ed i suoi soldati si disponeano animosamente a respingere la forza con

la forza, e gia era avvenuta qualche sanguinosa baruffa. I richiami per-
yennero alia Dieta, la quale voile spiegazioni da Berlino

;
il Wrangel bo-

nariamente rispose ,
che nqn vedea cagione di tale strepito, ch'egli vo-

lea solo assicurare lo spedito passaggio de' suoi convogli , che avrebbe
anzi fatto sostare le truppe mandate ad Altona

, se i suoi ordini non fos-

sero giunti a cosa gia fatta, e che del resto non s'impiccierebbe in nulla,
che spettasse alle autorita civili o militari della Dieta. II vero sembra es-

sere in cio
,
che cosi si yolle porre freno al troppo manifesto agitarsi del

partigiani deH'Augustembourg, che punto nulla garba alia Prussia, e che
avea per giimta I'

inconyeniente
di togliere al presente conflitto il carat-

tere d' una semplice quistioae tedesca, ossia di giure interno della Con-
federazione Germanica, e farlo trapassare nel dominio del diritto interna-

zionale, e provocare cosi troppo fortemente V ingerenza dell'Inghilterra,
delia Francia, della Russia e della Syezia; le quali Potenze hanno titolo

sufficiente per intervenire, quando si trattasse della successione nei Du-

cati, o dello smembramento della Danimarca.

4. Per altra parte s'intende che il Wrangel non ayesse gusto a sen-

tirsi punzecchiare dalle spalle, per mano di Tedeschi *
, mentre avea di

fronte una resistenza, forse inaspettata ,
e certo yalorosissima

, da parte
dei Danesi. Per piii ore, nei giorni 2 e 3 Febbraio, una

diyisione di

Prussiani, sotto il comando del Principe Federico Carlo, comerisulta dal

rapporto riferitp
nel Debats del 15 Febbraio, assali a furore, prima con,

una grandine di bombe ed obizzi
, poi con attacchi alia baionetta, il pic-

colo forte di Meissunde; dove si tenevano a difesa poco piu di 2,000 Da-

nesi, per yietare quinci il passo della Schlei
;
ma furono respinti. Preso

ristoro nei giorni 4 e 5, la sera del 5, sopra
im gran numero di battelli

traspqrtati per terra da Kiel e daEckernfoerde, i Prussiani valicarono la

Schlei piu basso, al sud di Kappell, presso Amis, d'onde si disponevano a

girare alle spalle di Meissunde, quando sepperq che il nemicq avea sgom-

beratp,
non solo il Dannewerk, ma anche la citta di Shleswig; ed

allqra
si dirizzarono verso Flensbourg ;

il che fu celebrate come insigne vittoria.

a. Come la notizia dell'abbandono del Dannewerk giunse a Copenhagen,
la plebe si levo a rumore, e proruppe in aperta sedizione, gridando i so-

liti abbasso il Re! abbasso Monrad! morte ai traditoril Per sedare quei
torbidi si dovette usare la forza

;
di che

pltre
a 14 guardie di Polizia fu-

rono gravemente ferite o morte
,
e molti sediziosi assai malconci. Ma il

yero si e che quello, da parte del supremo Comandante danese, Genera-
le Meza

,
fu tutt'

altrp
che atto di debolezza o di fellonia. Se i Prussiani ,

invece d'indugiarsi iino al S sotto i bastioni di Meissunde, da non potersi
certo abbattere cn cannoni di campagna, avessero fatto alii 2 cio che fe-

I I tlocumenti ufficiali, con cui il Wrangel annnczio ai Sassoni 1'invio tli forze prnssiane
nelle citta da essi occupatc; la risposta molto altiera del Generale Hake; le due protestazioni dei

Commissarii federali, riferite nel Debats deH8 Febbraio, faceano quasi ternere che gli sdegni
dovessero prorompere in fatti d'ostilita. Ma da Berlino si diede opera a sedare que' bollori con

ispiegazioni che salvavano la dignita della Dieta e de' suoi rappresentanti ;
ed i Prussiani entra

rcno chelamente in Altona, in Kiel e Neumunster ,
dove posero loro spedali e magazzini, e

presero la cura delle stazioni della via ferrata e del telegrafo,
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cero alii 5, passando la Schlei da Amis
;

i Danesi, tagliata loro la via

<li Flensburg e Diippel, stretti fra due poderosi eserciti, ayrebbero dovu-

to o capitolare ed abbassare le armi
, ovvero esporsi ad inevitable di-

struzione. L'indugio dei Prussian! diede lor tempo di ricevere nplizia
del

disegno; seppero delle bardie raccolte a Kiel, previdero impossibile vie-

tare il passo della Schlei; onde il Meza, per salvare 1'esercito, abbandono
il Daunewerk , portandone via gran parte delle artiglierie e munizioni , e

con le forze quasi intatte si
ritirp

verso posture non meno forti ,
ed assai

nieno esposte ad essere prese di tianco o dalle spalle, dietro i bastioni di

Diippel e nell'isola d'Alsen. II che, a delta di chi s'intende di tali raate-

rie, bastp non pure a i'ar vani i disegni del Wrangel ,
ma a dare altresi

ai Danesi tempo da trovare, e nella forza dell' armi e nelle congiunture

politiche, il destro di una riscossa e forse d' una
yittoria,

come gia av-

venue ad Isted nel 1844. Tuttavia il Monrad, finche queste cose non fos-

sero ben chiarite ,
tolse al Meza il comaudo

,
e lo diede al Lutichau. Ma

il Re con un suo bando chiari poi come il Meza ayesse fatto bene con

quella ritirata, la quale erasi risoluta in Consiglio di guerra ,
a piuralita

di 9 suffragi contro 1
, per la necessita di salvar 1' unico esercito sopra

ui si fondino le speranze della Danimarca.
Piu gloriosa fu la condotta militare degli Austriaci. Appena entrati in

Rendsbourg, vi formarono come un gran deposito di yettovaglie
e muni-

zioni
,
e
provviderp che potesse loro servire come di base d' .operazioni

strategiche. Quindi mossero verso il Dannewerk, batterono in piu scontri

i Danesi, e la sera del 5, dopo occupato il castello di Gottorf, dove prese-
ro molti grossi cannoni, gia stayano a breve tratto dalla citta di Shlesvvig,
la quale disponevansi ad assalire la domane. Ma i Danesi, che intanto af-

freltavano la ritirata per Flensbourg, la sgpniberarono. Gli Austriaci furo-

no subito sospinti dal Gablentz ad inseguirli, e malgrado una bufera ter-

ribile, e nembi di neve, per vie quasi impraticabili, raggiunsero i Dane-
si presso Oversee. Quivi il I. reggimento di linea danese era stato la-

sciato, con ordine di trattenere ad ogni costo il nemico, per dar tempo al

resto di sfilare per Flensbourg a Diippel. Gli Austriaci attaccarono alia

baionetta, e con-impeto alia francese, i Danesi, che con intrepidezza mi-

rabile sostennero ripetuti assalti, ed opposero si accanita resistenza da far

costar caro al Gablentz la vittoria. Tutto quel reggimento danese fu vitti-

ma del suo yalore; che i due terzi
di-essp giacquerp morti, mutilati o gra-

Temente feriti; i rimanenti, poco piu di 500 uomini, caddero prigioni.
Ma con cio salyarono 1' esercito. Gli Austriaci dal canto loro ebbero piu
che dimezzato il famoso loro reggimento denominato dal Re dei Belgi; il

colonnello del quale, Principe di Wiirtemberg, fu pericolosamente ferito,

del pari che il Tenentecolonnello, col massimo numero degli ufficiali. Men-
tre cosi combattevasi, a corpo a corpo, da questi prodi, il grosso de' Da-
nesi con

rapida
marcia giungeva a Duppel; dove, munita gagliardamente

la cerchia de' forti che difendono quell'estrema parte della penisola det-

ta Sundewit, si tragittarono nella prossima ed egualmente ben fortificata

isola d' Alsen , d' onde hanno spedite comunicazioni per mare con Co-

penhagen.
Giunti primi i Prussiani sotto Diippel ,

tentarono piu volte di occu-

parne qualcuno dei forti, con colpi ardimentosi e con attacchi repentini.
Ma furono ributtati valorosamente

;
anzi i Danesi , con una sortita ga-

gliarda, cagionarono non poco danno all' avanguardia prussiana, ehe fu
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costretta a ritirarsi, benche di la a poco ricuperasse la perduta posizionev
Gli alleati incalzarono verso il Jutland im corpo di 5,000 Danes!

,
i quali,.

forviatisi, furono impediti dal raggiungere 1' esercito in Alsen. Cosi tutto

lo Shleswig ,
meno Dttppel ed Alsen, cadde in potere degli Austriaci e

Prussiani
;

i quali si sa da piu recenti notizie essere gia penetrati nello

stesso Jutland.

Dal canto loro i Danesi, oltre all'aver posto 1'embargo sopra le navi di

commercio alemanne, che poterono sorprendere ne' loro porti od ia

mare
, allestironp

una poderosa armata navale
,
con piu vascelli e bat-

terie corazzate di ferro, si per yalersene a difendere le circostanze dell' i-

sola d' Alsen e si per le comunicazioni col resto del regno. Una di queste
navi anzi ebbe a sostenere un combattimento assai vivo contro alcune

batterie, che i Prussiani aveano cpminciato a costrurre sul lido, alle quali

cagionp gravi danni. L' assedio di Diippel ,
di cui i Prussiani si tolsero

1'incarico, precede lentamente ,
si per gli ostacoli del suolo e della sta-

gipne ,
e si pel bisogno di aspettare che pervengano cola le grosse artK

glierie, necessarie a far breccia ne' baluardi danesi.

6. Venute le cose a tal punto, 1'Inghilterra fece ad ambe le parti nuove

proposle d'armistizio ;
ma 1'Austria e la Prussia, sollecitate anche perci^

dalla Francia
,

dalla Russia e dalla Svezia
, mostrandosi prpntissime a

contentarsene
, posero per condizione il totale sgombero dei Danesi da

tutto lo Shleswig ,
ossia 1'abbandono di Diippel e dell' isola d'Alsen

;
e^

i Danesi
,

conscii della forza di tali posture ,
sicuri di poterle difendere

vittoriosaraente per buon tratto
,
non vollero piegarsi ad abbandonarle-.

Onde la proposta ando perduta. Non si stanco 1'Inghilterra, e fece tentare

altra prova dalla Russia
;
la quale, per quanto dicesi, suggeri lo sgom-

bero di Diippell Q\B.nentralizzazione dell' isola d'Alsen. Ma anche quests

partito fu reietto da ambe le parti ; e perp la guerra vuolsi continuarev

Gli spedali dello Shleswig e dell'Holstein riboccano di malati di scor-

buto, e di feriti
;
a' quali cercasi di usare tutte le cure. L'Austria provvi-

de che quanti piii si pptesse, de' suoi malati e feriti , fossero ricondotti

in patria. La Corte ed i precipui Signori di Vienna e di
Berlinp offerirpna

ingenti spmme per alleviare con panni caldi
, medicine e vittovaglie i

patimenti de' soldati, ed aprire, in ampii castelli, comodi spedali. II Gene-
rale Wrangel fece splendidi elogi del valore degli Austriaci

;
di che fa

altamente ringraziato con autografo dell' imperatore Francesco Giusep-
pe ;

il quale promise altresi generose ricompense a quelli che fecero pits

bella mostra di virtu militare.

BELGIO ( Nostra Corrispondenza ) 1. Interpellanza per le cose d' Anversa
2. Discussione dell' Indirizzo 3. Elezioni de' Cattolici a Bruges 4. Di-

missione del Ministero 5. Maneggi per la fprmazione d'un imovo Ga-
binetto; rimane intanto al Goyerno 1 antico Ministero 6. Procedimenti

indegni del sig. Frere, verso il Re e la lleligione.

1. Debbo innanzi tratto darvi un cenno dell' interpellanza fatta al Mi-

nistero, sopra la quistione d' Anversa, della quale vi ho gia a piu riprese
descritta 1'origine nell' elfettuazione della legge per le fortificazioni ; e
che venne sempre piii aggravandosi per gli aspri procedimenti del Mini-

stero. Vi si spesero quattro intere tornate, durante le quali i Deputati di

quella citta yennero tinalmente a capo di far suonare alto, almeno in par-
te, i richiami de' loro elettori, al cospetto della Camera ,

si che tutto il
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pacse ne fosse consapevole. Ma quantunque essi si studiassero di
psser-

vare una perfetta moderazione nel lorq linguaggio, furono assaliti dai

loro avversarii della sinistra con inaudita violenza; e quando un mem-
bro della destra propose, per ispirito di conciliazione, che si dovesse

procedere a nuovo esame, per mezzo di una commissione, si scateno

contro lui ed i suoi
cplleghi

una vera tempesta. II sig. Frere non si ver-

gogno d'abbandpnarsi a yeri trasporti di collera, esclamando contro sup-

ppsti mercimpnii e contro le supposte mene della destra, da lui denun-
ziata alia indignazione nazionale, come colpeyole di patteggiare col dis-

prdine. A costui rispose con eloquente fermezza un deputato d'Anversa,
il sig. Jacobs, giovane di grande ingegno e di nobilissima indole

; dopo
il quale il

signer De Theux, con 1' autorita che
gli compete per le eccel-

Jenti sue doti e per la sua grande esperienza, diede al Ministero una se-

yera lezione, di cui farebbe bene a trar profitto. Tuttavolta, avviata a

questo modo, la quistione di Anyersa diveniya questione di parte ;
e sic-

come la pluralita parlamentare sta per la sinistra , questa yi pose termi-

ne, a quel modo che si usa da' liberali in queste congiunture, con un or-

dine del
giornp ;

onde le cose si rimasero nello stato di prima, salvo 1'ac-

crescimento di sdegno che ne dovettero sentire i cittadini di Anyersa,
yedendosi bistrattati cpsi

brutalmente.

2. Si trapasso quindi alia discussione deH'indirizzo. Quei della destra

dimostraronp, che la politica del Ministero e in pieno disaccordo con la

yolonta manifestata dalla nazione nelle successive elezioni del 1859, del

1861, del 1863, onde fu ringagliarditp
il partito cattplico ;

che per questa

politica, sempre aggressiva nelle quistioni sopra
1' insegnamento, la ca-

rita ed i culti
,
erasi pervenuto a stato pieno di pericoli, onde non si po-

teva uscire che rimettendosi sulla via della moderazione; che il Ministero

presente, non potendp o non volendo uscire dalla via pericolosa, da lui

battuta, per timor&di vedersi diserto da gran numero degli irreligiosi
suoi partigiani, doveva cedere il potere ad upmini moderati, che prendes-
sero ad amministrare dayvero la cosa pubblica, e non gia a promuovere,
come stavasi facendo dai presenti ftimstri, gl' interessi del

proprio par-
tito. Tuttavolta la destra, non contando ancora per se la pluralita de' suf-

fragi nella Camera
,
non poteva accettare 1'

incaricp del Governo in tali

congiunture ;
ma proferivasi disposta a favorire ogni provvedimento leale

costituzionale.

Ma la sinistra
replico,

che il Ministero presente dpvea star saldo al suo

posto e mantenere il suo programma ;
tanto piu che i Cattolici aveano

pur
teste bandito il proprio nel Congresso di Malines. Difatto contro le dot-

trine, svplte da parecchi in tal Congresso, yenne inserita una frase di

protestazione nel discorso del trono
;
la quale si ricalco nello schema d' in-

dirizzo. Al qual propositp
un Oratore liberale, disegnando a gran tratti,

a suo modo, 1' indole ed i principii di quella adunanza, ginnse a scoprire,
4o credereste?che ivi si erano promulgati i

principii
dell' intolleranza,

del fanatismo, del despotismo del Clero
,
e dell' assoluta teocrazia. Ecco

il
vpstro scopo, grido, voi volete giungere alia teocrazia, e v' adoperate

a cio per diversi mezzi ! II Monde , la Civilta Cattolica, Pip IX usano
mezzi differenti dai vostri

;
ma voi riuscite

allp
stesso termine. Quelli

piu logici e piu forti che yoi, apprezzando meglip la storia e 1' umanita,

accorgendosi del tanto che van perdendo ogni giorno, dicono : e d' uopo
. 40 27 Febbraro 1864.
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imporre di bel nuoyo la Religione con la forza della legge; bisogna, se

non metier raano ai roghi ed alle segrete ,
almeno fare che il potere ci-

yile sia vincolatp alia Religione, se ne faccia banditore, lei sola proclaim
vera, ed obblighi le coscienze ad accettarla. Altri vogliono essere piu av-
Teduti e non sono che piu imprudent!. Atterfiti dai progress! della liber-

tav vedendo ingrossare il
tprrente,

come dice il signor Di Montalembert,
esclamano: bisogna che noi vi ci gettiamo dentro

;
resistere alia demo-

crazia torna impossibile ;
essa ci ingoierebbe. Bisogna duuque farcene

padroni ,
e voltarla a nostro profitto. Lasciamola fare

;
essa spazzera i

troni e le costituzioni
;
noi grideremo ad una voce con lei

;
e quando i

democratic! non sapranno piu in chi confidare, la democrazia cadra nelle

braccia del Cattolicismo, e noi instituiremo la teocrazia. >, Voi sapete me-

flip

di me, se yeramente siano yostri gli intendimenti, che costui vi attri-

uiva, dandovi per ispiratore o complice il Vicario di Gesu Cristo. Ben

possp dirvi esser pura calnnnia, suggerita dalia perfidia, quel rappresen-
tare i Cattolici del Belgio in aspetlp di congiurati, che per vie soppiatte,
sotto la bandiera della Religione, aiutandosi con le arti della democrazia,
mirino ad abbattere gli ordini costituzionali del nostro Regno, ed a ro-

yesciarne il
trpno, per insediarvi quel mostro fantastico, che i nostri libe-

ralastri si
foggiarqnq in capo, dandogli nome di teocrazia.

3. Questi f'urori si spiegano agevolmente da chi sappia quanto riusci

amarp a costoro lo smacco patito per le elezioni di Bruges ; qnd'
essi

yendicaronsi col yotare 1'indirizzo tal cjuale era stato compilato, cioe osti-

le a'Gattolici, senza ammettere modificazioni di sorta.

Coteste elezioni di Bruges, le quali, dopo essere state annullate quelle
del Giugno, come vi scrissi a lungo nell'ultima corrispondenza, doveano

rinnovarsi, teneano preoccupati tutti gli animi; ed i liberal! aveano per-

cip postq
in moto tutte le loro forze, tutti i loro maneggi, gli ufficiali pub-

blici, e tin gli ultimi arnesi di polizia, per accattar voti ai candidati mi-

nisteriali
;

e questo faceasi non piu, come altra volta, di celato, sotto

qualche pretestp e con qualche ritegno; ma pubblicamente, con appro-
Tazione e compiacimento del Minisltero. Interrogato, a tal prqposito,

il

Ministro della Giustizia non nego nulla, ammise il fatto, e ne diede que-
sta incredibile ragione: che, sotto pena di veder salire introno e regnar
sovrana la teocrazia col suo assolutismo, bisognava che, per cagione di

legittima difesa, il potere civile s'inframettesse in tali faccende, e paras-
se i colpi che si dirizzavano al cuore dello Stato e della liberta.

Questa, che io mi
sappia,

e la prima volta che tali massime sieno spie-

gatamente promulgate in questo paese ;
e forse non andremmo lungi dal

yero supponendo, che i nostri Ministri con cio non abbiano fatto altro

che recitare una lezioncina, tra le parecchie che vanno imparanp!q alia

scuola d' un potente nostro vicino. I liberal! son sempre stati amici del

potere forte; e spglipno
usarne con dispotismo piu esorbitante, quando

si sentono piu vicini alia caduta. Non direi per altro la
yerita,

se vi des-

si a credere che i Cattolici se ne stettero con Je mani a cintola, in tal cir-

cpstanza. Nppercerto; essi non furono punto neghittosi ; spacciarono

dichiarazipni, confutarono avversarii, trattarono limpidamente la questio-
ne che agitavasi, e fecero di tutto per organarsi il meglio possibile. Co-
testo circondario di Bruges gia da trentatre anni spediva, senza interru-

zione, il signor Devaux per suo rappresentante alia Camera ;
e perch6

nei passato Giugno quest! non fu rieletto, sebbene due de' suoi colleghi
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liberali fossero a cio riusciti, la elezione di tutti e tre yenne annullata ,

sotto pretesto di corruzione.

Or bene, mentre tutto lo svantaggio in realta era dalla parte dei Catto-

lici, contro i quali si adoperavano ogni sorta di maneggi, qual fu la ri-

sposta degli elettori di Bruges? Inyece di un solo Deputato cattolico,
eletto nel passato Giugnp a debple pluralita di suffragi, essi scelsero, il

12 Gennaio, tra' candidati cattolici tutti e tre i loro Deputati , con plura-
lita ragguardevqle di yoti, escludendo il De Yriere, il Devaux ed il De
Rider, candidati del Governo. 11 numero dei yotanti non erasi peraltro

cangiato, ma erasi mutato il convincimento degli elettori; i quali, ye-
dendo cosi accanitamente combatluta la Chiesa

,
si posero d'accordo per

difenderla. Dal 1830 in qua non v'ebbe certo elezione piii importante,
sia per gli attentati faziosi che la precedettero, sia per la yiolenza con cui

fu combattuta, sia per le conseguenze ch'ella doveva avere.

4. II partito liberate ne fu costernato ; di che
, dopo due soli giorni di

deliberazione, il Ministero, sapendo di non poter piu fare assegnamento
che sopra due voci di pluralita, e sentendosi mortalraente ferito al cuore
in questa lotta, che egli medesimo avea proyocata, yolle usciretli carica,
e depose nelle mani del Re la propria dimissione. Salito al potere nel

1857 ' in yirtu delle sassaiuole e delle sommosse, indebolito successi-

yamente dalle elezionj regolari, sentiva accostarsi 1'agonia, e lento un ri-

medio energico per mantenersi in yita, e si ridusse al punto da trovarvi

ijuasi la morte. Nato dalle
yiolenze, yissuto di yiolenze, staya altresi per

ispegnersi tra le proprie yiolenze, gettandone pero, per bocca de' suoi

giornali, tutta la colpa sopra il contegno de' Cattolici
;

il cui solo difetto,

agli occhi d'ogni uomo leale estimatore dei fatti, potrebb'essere appunto
la moderazione, che talvolta sembra toccare i confini d' una debolezza

colpevole.
5. Sapete che nei Governi costituzionali la maesta del Re non inter-

yiene direttamente, che nella scelta de'Ministri. Nel casp presente la stes-

sa condizione delle cose indicava in quale deile fazioni liberali doyea il

Re cercare nuoyi Gonsiglieri responsabili, cioe tra i moderati cbe seg-
gono al centro della Camera ma yerso la sinistra. Difatto i capi di questa
fazione furono 1'un dopo 1'altro chiamati da S. M. ed inyitati a formare
il Gabinetto; ma tutti vi si rifiutarono: 1. perche legati dalla loro pro-
messa di non sostenere altro Ministero liberale chequello del sig. Frere

;

2. perche sarebbero subito ridotti all' impotenza, perl' abbandono in che
li lascierebbero gli altri liberali. Tale e 1' inconcepibile audacia dei

capi, e tale il non meno inconcepibile servilismo dei menibri di questa
setta! Dal 1840 in qua, dopo che la sentenza fu bandita dal Deyaux, fu

sempre osservata in questo senso, che soli i liberali di quel partito deb-
Lano tenere il Governo, ed i Cattolici siano mantenuti in soggezione ; ora
si aggiunse per soprappiii, che niun altro debba sedere al Ministero, fuor-

che il sig. Frere con quei della sua
consprteria. A che si riduce dunque

la prerogativa reale? A che la guarentigia sancita nella Costituzione? A
che il yoto del paese? Tutti questi decantati diritti a che valgono, se deb-
bono esercitarsi a profitto esclusiyo d' Una setta?

I In qucsto volume a pa{j. 233 lin. 23, invecedi 48oi come ivi si legge per mcnda tipo-

CraGca, si legga I8
SJ?J
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II Re per verita chiamo pur a se i capi de' Cattolici
;
ma questi ,

non
avendo nella Camera la pluralita del nuraero, non avrebbero potuto as-

sumere il Governo, senza la certezza di essere soverchiati, salvo che , col

consenso del Re, non avessero sciolto la Camera. Al qual partito i Cat-
tolici ripugnano, si perche abborrono i mezzi violenti, si perche prevedo-
iio quali turbplenze ne potrebbero sprgere ,

e si perche gli ayvenimenti
esterni il divietano. Ma per gli stessi motiyi appunto i liberali diederp la

loro dimissione, sperando cacciare i Cattolici nell' imbarazzo, e poi trion-

farne a colpo sicuro. Questi s' avvidero del tranello e si astennero. Quat-
tro volte dal 1831 furono sciolte le Camere

,
e tutte e quattro le volte il

decreto reale fti controfirmato dal sig, Rogier; a cui poco importa di met-
tere alle strette il Re, purche egli ed i suoi possano far da padroni, come

apparira
da quello che vi accennero qui appresso. Andate a vuolo le pra-

tichc del Re, anche per costituire un Gabmetto, come dicono, cstrapar-
lamentare

, dovette S. M. ritiutare le dimissioni del sig. Frere e dei

suoi colleghi, e richiederli di rimanere in officio. Ma essi, per quanto di-

cesi
, rifiutarono finora di ripigliare defmitamente il Governo

,
che pur

conlinuano ad esercitare provvisoriamente ,
finche il senno del Re abbia

trovato modo di comporre meglip le cose.E cosi ebbea sostarela cr-isi mi-

nisteriale, per 1' impossibility di trovar altri che volesse o potesse assu-

mere il carico della cosa pubblica nelle presenti condizioni, dovute agli
errori ed alle colpe dei presenti Ministri.

C.
Costpro non rispettano punto piu le prerogative regie, che la santita

clella religione. Eccone in prova un
fattp

che io m' ebbi di buon luogo. II

Borgomastro di Lovanio era stato nominate Governatore di Liege, e bi-

sognava dargli un successore. Or bene vi e a Lovanio un uomo, famige-
rato per sensi ostili alia religione e all'Universita cattolica, a cui e tiera-

niente nemico, perche ne fu espulso un suo figlio ribelle ai regolamenti

disciplinari. Costui per appunto fu proposto al Re per quella carica; il

Re credette di dover rifiutare la sua tirma
,

e di rimando il sig. Frere,
con uno de' suoi colleghi , spedi al Re la propria dimissione. Feryea di

que' giorni la lotta per le elezioni di Bruges; e, cagionando una crisi mi-
nisteriale per tal ritiuto del Re, il Frere faceva cadere sovr'esso tutta la

malleveria delle presenti congiunture. II Re, che non potea sobbarcarsi

a tal peso, dovette pertanto cedere a questa morale violenza, e firmare il

decreto in fayore di quel favorito del sig. Frere. Tale e il rispetto che

questi settarii professano per la maesta del Principe! La combattono

quando non seggono al Governo
;

le fan violenza quando ne sono pa-
droiii.

GRECIA 1. Trattati per Vannesslone e la neutralita dell'Isole lonle; opposizip-
ne del Governo ellenico; modificazipni consentite dalle Potenze protettri-
ci 2. Demolizione delle fortificazioni a Corfu 3. Scompigli nella Ca-

mera; impotenza del Ministero; stalo deU'erario.

1. Pel Trattato del 16 Luglio, conchiuso fra le tre Potenze protettrici
della Grecia, cioe la Francia, ringhilterra e la Russia da una parte e la

Danimarca dall'altra, era stato chiamato al tronp ellenico il giovane figlio
del presente Re di Danimarca, sotto nome di Giorgio I

;
ed a suo tempo

abbiam recato le condizioni stipulate in tal congiuntura, si per la lista

civile del nuovo Re
,
e si per 1' annessione delle Isole Ionic, di cui 1' In-
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ghilterra offerivasi a smetlere il protettorato. Un secondo Trattato fra le

cin jiic grandi Potenze
eurppce

fu egualmente stcso a Londra, sotto il

1 i Novembre, per sancire 1' abbandono di tal protettorato e 1' annessione

delle raeatovate isole; ma apponendovi due condizioni che vanno qui ri-

fcritc a verbo.

Art. 1. Le Isole lonie, dopo la loro unione al Regno di Grecia , go-
dranno dei vantaggi d'una neutralita perpetua; e per conseguenza nessu-

na forza armata, navale o militare, potra mai essere riunita o di stazione

sul territorio o nelle acque di quelle Isole ,
oltre il numero strettamente

necessario per raantenere 1' ordine pubblico e per assicurare 1' esazione

delle rendite dello Stato. Le alte parti contraenti s' impegnano a rispet-
tare il principio di neutralita, stipulate dal prescnte articolo. 2. Come con-

seguenza necessaria della neutralita, di cui gli Stati Uniti delle Isole lonie

sono per tal mpdo chiamati a godere, le fortificazioni, costruite nell'isola di

Corfu e nelle immediate dipendenze, essendo oramai senza oggetto, do-

vranno essere demolite, e la loro demolizione si compira prima del ritiro

delle truppe, impegnate dallaGranbrettagna ad occupare quelle Isole, nella

sua quafita di Potenza protettrice. Questa dernolizione si fara nel modo
che S. M. la Regina del Regno unito della Granbrettagna e dell' Irlanda

stimera sufficiente ad aderapiere le intenzioni delle alte parti contraenti.

Giunta ad Atene la notizia di tal Trattato
,
non e a dire se altamente

ne fossero conyuossi gli spiriti di cjuel popolo,gia tanto inquieto e turbo-

lento. II Governo die ordine al Tricoupis, che i'u spedito a Londra per jar

mitigare quella
clausola di neutralita e di abbattimento delle fortihcazio-

ni, che riuutasse Tannessipne se quelle fossero mantenute. Ma quanto al-

ia prima, Lord Russell fu inflBssibile, e rispose asciutto che non si pptea
dare addietro, e che anzi metterebbesi mano senza indugio a demolire i

baluardi di Corfu. Quanto alia seconda, il Gabinetto inglese si contento
di sottoporre la domanda del Governo ellenico alle cinque grandi Potenze.

Difatto nel corso del Gennaip fu elaborato nelle Conferenze di Lon-
dra un nuoyo protocollo, con cui venne abrogata la condizione, riferita

piu sopra, in virtu della quale si limitavano le forze di terra e di mare
che potrebbero tenersi nelle Isole

;
ed inoltre venne ristretto a due sole

delle Isole il patto della neulralizzazione. E questo fu sancito sotto il 25

Gennaio. Nel qual giorno fu anche steso un disegno di un terzo Trattato,

pel quale, posta
in sodo la riuunzia dell'lnghilterra al protettoralo e

confermata V annessione delle Isole al reame ellenico, si stende anche a

queste la guarentigia, assicurata dalle tre Potenze protettrici aH'antico

Regno di Grecia. Inoltre si definisce che debbano conseryarsi
in pieno

vigore i Trattati di commercio, stipulati sotto il protettorato inglese, per le

Isole lonie con le Potenze straniere
;

sia riconosciuto il debito pubblico
di queste ;

siano mantenute le pensioni e le indennita assegnate tanto

a' nativi greci, quando a' sudditi inglesi, che vi hanno diritto per ufficii

pubblici sostenuti per 1' addietro. Del qual Trattato manca soltanto ad
aversi la ratificazione de' rispettivi Governi.

2. Intanto 1'Inghilterra, solita a trattare i Greci come figliuoli discoli,
col bastone e con lo scudiscio, senza dar retta agli schiamazzi plebei ed
alle

protestazioni dei clubs, fece cominciare la distruzione del forte de-
nommato Vido in Corfu, destinando la stessa sorte ai forti Abramo e

Duova, ed alia parte piu robusta della cittadella. Die pure ordine alle

truppe del presidio di allestirsi alia partenza, ed uua parte di esse gia fu
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traspprtata
a Malta; sicche da tutti si tenea per certo che pel primi

giorni del Marzo, com' erasi determinate, le milizie inglesi avrebbero
interamente sgomberato le Isole. Ma, sppraggiunto il conflitto guerresco
i'ra la Gerraania e la Danimarca, 1'Inghilterra (che non sa ancora bene
da che parte pendera la vittoria decisiva, essendo probabile un interven-

to straniero, e yuole ad ogni modo trovarsi in grado di cayar profitto

dagli ayvenimenti, comunque yolgano questi propizii od avversi all'Au-

stria, ed ai padroni delle rive dell'Adriatico) mandp ordine, al cominciar
del Febbraio, che si sospendesse 1'opera di distruzione, e si conservasse
10 statu quo, tinche sia palese cio die richiede il suo interesse. L' inte-

resse poi dei Greci, come cosa al tutto secondaria pel Gabinetto di Lon-

dra, dovra acconciarsi alia volonla dei protettori amantissimi, i quail

gli auni addietro faceano impendere alle forche coloro che- osavano pro-
muovere 1'annessione, ed ora la yollero compiuta sotto condizioni gra-
yose, a dispetto d'una ferma resistenza della parte piii cospicua degli
lonii.

3. Duel che debba essere di questo magnitico portato della diplomazia
moderna, la quale con si gran travaglio diede yita ed incremento al re-

gno ellenico, solo Dio lo sa. Ma chi volesse congetturare da' fatti cor-

renti, dovrebbe, dire che si spno fabbricate mine. L'indole turbolenta

dei Greci, de' quali ognuno si crecle, a dir poco, un Milziade, un Tenii-

stocle, un Alcibiade redivivo, e percio pretende a recarsi in pugno
ogni cosa, rinfocata per giimta dai principii settarii e dalle mene dei

mazziniani d'ltalia, continua a tenere in pienissimo scompigiio tutte le

parti della pubblica araministrazione. Neila Camera dei Deputati e un
continuo inveire degli uni contro gli altri, uno svillaneggiarsi yirulento,
uno scavalcarsi a vicenda, un contrastare ostinato e pettogolo, che mette

in disperazione tutti i Filelleni, adoratori del reggimenio parlamenta're.
11 Ministero, sempre palleggiato dalle fazioni, appena si prova a dare

un ordine, e tosto lo vede comhattuto nella Camera, yilipeso in pubbii-

co, yiolato da que' meclesimi che dovrebbero curarne 1'esecuzione. Si

provo di fatto a riordinare le truppe, rimettendo in carica gli ufficiali

che erano stati iniquamente espulsi da' loro proprii soldati o dal Gover-

np plateale della
rivpluzione; ma 1'accozzagiia armata, che sotto nome

di battaglioni teneasi a Tripolitza ed a Lamia, ritiuto di riconoscere i

capi assegnati dal Goyerno ;
e si doveltero tenere a freno, con far mar-

ciare contro
lorp

altri soldati, con cui stavano in gara. A capire quale
efficacia si abbiano gli ordini del Governo, basti sapere che il Re non

pote per piu mesi avere a suo uso le stalle del palazzo reale
, per la

semplicissima ragione, che alquante decine di artiglieri yi si erano allo-

gati, e troyandosi ivi piii comodi che altrove, non yollero saperne di

ottemperare alle intimazioni fatte loro, ma continuarono a rimaneryi, a

dispetto del Re e del Ministero.

Questa condizione di cose era descritta con le seguenti parole alia

France del 15 Dicembre : L' inquietezza ed il disordine sono da per-

tutto, la contidenza e la tranquillita in nissun luogo. II ministro Bulgaris
e incapace di riorganare checchessia. L'Assemblea costituente, che

iinp-
ra non riusci ad altro che a costituire Vanarchia in permanenza, e piu
che mai il luogo di convegno di tutte le passioni piu insaziate, di tutti i

})iu meschini rancori, dello
spiritp

di parte e di campanile.
I/esercito

finisce di sformarsi aspettando la riforma. La marina sciyolo, per lo stes-
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so pcndio, a dirotta. La gendarmeria si esercita tra gli stessi suoi mem-

hri, mentre il brigantaggio ritiorisce impinguato dalle stesse sue cene-

ri. E cosi di questo stile, e con questi colori, il corrispondente sig. Mip-

poulos narro alia France per lungo Iralto, quanto non si conterrebbe ia

quattro o cinque delle nostre pagine ,
le beatiludini del neonato regno

ellenico; le quali continuano anche al presenle, nello stesso fiore.

Del Re non importa dire altro, se non ch'egli si governa da perfetto
Sovrano costituzionale, lasciando fare a' Ministri risponsabili, i quali non

sempre sono d' accordo col Conte Sponueck , aio, tutore o Mentore, che

voglia dirsi, di Giorgio I; e percio il carro del Gpyerno, tra le strappate
de' quattro suoi condottieri, cioe 1'anarchia, il Ministero, la Camera e lo

Sponueck, cigola orrendamente, e mpstra ognora di sfasciarsi.

Lasciamo pensare a' nostri lettori in che condizioni debbano pertanto
versare le tinanze di cotal Regno. Intorno al qual punto non vogliamo
far altro che voltare fedelmente nella nostra lingua un articoletto del

Debats del 9 Ge.nnaio.

Tra tutte le cose, in cui torna arduo il
cpminciare, niuna e piu ar-

dua che 1' incpminciare un Governo. La Grecia ne sta alle proye Essa

voile pigliarsi il gusto e il lusso d' un cangiamento di dinastia. Or ecco

che il telfgrafo ci annunzia, che il Ministero fece teste un imprestito di

quarantaquattro mila franchi, per sopperire ai piu urgenti bisogni della

cosa pubblica. Chi yoglia formarsene un concetto, dee immaginarsi un

personaggio privato, che e ridotto ad accattare in imprestito cinque o

sei scudi, in mezzo alia strada, da un amico, commqvendplo col confes-

sargli, che questo gli e al
tuttp indispensabile, per tirare innanzi la sua

vita almeno una settimana. Cio solo puo dare un' idea della condizione

in cui e un Ministro delle Finanze, il quale ha bisogno di tirmare ima
cedola di 44,000 franchi, per far procedere il Goyerno d'un Regno. Ma
il peggio e che tale indigenza e poco male, quando si pensa a questi co-

mandanti di truppe, che ritiutano di cambiar quartiere, perche loro pia-
ce meglio quello in cui gia stanno; a questi soldati che respingono gli

ufficiali
lorp assegnati ;

a questi Ministri che si perseguitano a vicenda con
le loro diinissioni

;
a questi Deputati che proscrivono, vituperandoli col

titolo pomposamento assurdp di ministero di sangue, gli antichi consi-

glieri del re Ottone I, il cui massimo difetto si i'u un eccesso d'indul-

genza yerso le congiure de' Sottotenenti e le ribellioni capricciose! Ed

intantp ecco quale spettacplo olfre ora la Grecia! E tutti questi mali prp-
lungati e quasi irreparabili son frutto d' una rivoluzione compiutasi in

ventiquattr'orel Bisogna confessare che le furono in verita yentiquat-
tr' ore ben impiegate !

Cosi appunto il rivoluzionario Debats. Non occorre aggiunger altro.

INGHILTERRA 1. Discorso della Corona perl'apertura del Parlamento 2.Di-
battimenti circa il conflitto fra la Germania ela Danimarca 3. Interpel-
late circa la distruzione e rincendio di Kagosima in Giappone, per ope-
ra di un ammiraglio inglese 4. Buona rimbeccata d'un laglese al Times
circa il disastro di Santiago del Chili 5. Sfacelo della setta anglicana
6. Risultato del processo contro Lord Palmerston.

1. Aspettavasi con gran desiderio il riaprimento delle Camere inglesi,

per isperanza di trarne qualche lume a scorgere la vera condizione, in che
versano le relazioni politiche della Gran Bretagna verso le Potenze conti-
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nentali, massime per cio che spetta il presente conflitto fra laGermania e
la Danimarca. II Parlamento venne riaperto alii i Febbraio, benche con
minore solennita del consueto, atteso che non vi intervenne laRegina, tut-
tora immersa in inconsolabile dolore per la perdita del Principe Alberto
suo consorte, tantoche non voile piii dopo d'allora partecipare alle grandi
pompe della sovranita. Anzi ora dicesi

, ed il Memorial diplomatique del
21 Febbraio ne discorre come di cosa molto probabile, che la Regina sia
sul punto o di abdicare,o di cedere almeno la reggenza al Principe di
Galles

;
di che si recano due ragioni : cioe lo stato di abbattimentp in che

si giace la Regina medesima, ed il rincrudire di acerbi dissapori dome-
stici tra la madre ed il figlio ; inchinando la prima alia neutralita nelle
cose di Alemagna, dove ebbe i natali il Principe Alberto, e dove ora sono

disposate a Principi tedeschi due sue figliuole ; e per contrp insistendo
il secondo affinche le armi britanniche, se ed'uopo, s'impugninp a difesa
del Re di Danimarca, padre della Principessa di Galles. Pei quali dissensi
tiicesi pure, che fosse qualche disaccprdo

fra i membri del Gabinetto.
II discorso reale d'apertura che puo yedersi nel Memorial diplomati-

que del 7 Febbraio, letto da' Commissarii regii ,
comincio con ringrazia-

menti a Dio per la nascita d'un erede al Principe di Galles; quindi passo
subito a dire delle molteplici cure poste dal Governo per oltenere, che si

risolvesse paciticamente la quistione serta fra la Gerraania e la Danimar-
ca, mettendo tutti sull'avviso circa i pericoli che deriverebbero dall'ac-

cendersi una giierra nel settentrione dell'Europa; e soggiunse che Sua
Maesta continuera i suoi sforzi all'intento di procurare la pace. Entro

quindi a parlare della guerra col Giappone, dove, per punire il Daimio
di Satsuma si dovette, con esemplare gastigo, distruggere in gran parte
la citta di Kagosima. Accenno

poscia a' trattati di commercio ,
alia ces-

sione delle Isole lonie alia Grecia, ed a cose di linanze. I
punti piu in-

teressanh adunque furono due : quello che spetta la guerra Dano-germa-
nica

,
e 1' altro dell' incendio micidiale di Kagosima ;

e di questi diremo

quanto basta a chiarire qual sia fin qui la politica inglese.
2. Quanto al primo, furon subito mossi asprissimi biasimi al Gabinetto,

nell' una e nell' altra Camera, per la sua politica irresoluta, provocatrice,
inefficace, petlegola, pnd'egli

era riuscito a nulla, se non ad esporre
la di-

gnita britannica a rifiuti da tutte parti , senza ne avviare saviamente le

pratiche per un componimento pacifico, ne provvedere con vigore per
farsi rispettare con 1'armi. II Russell ed il Palmerston si difesero con le

consuete reticenze, con allegare le
difficplta

intrinseche del negozio, e

spprattiitto col ripetere che, per quanto risultava dalle dichiarazioni uffi-

ciali dei Gabinetti di Vienna e di Berlino, questi intendevano solo di ri-

Tendicare il mantenimento del Trattato del 1852, stipulato in Londra, circa

le condizioni ond' e assicurata 1' integrita della Monarchia e la successio-
ne alia corona di Danimarca. Ed in prova fu recitato un dispaccio identico

che, nello stesso giorno, il Rechberg ed il Rismark fecero presentare al

Gabinetto di Londra, e che qui reciteremo con le parole del Ministro au-

striacp
al Conte Appony.

Vienna, 31 Gennaio. II Governo imperiale, fondato sulle stipulazioni
del 1851-52 i diritti, i quali, di concerto con la Prussia, procede a far ri-

spettare dalla Danimarca, ha con questo stesso atto riconpsciuto
il prin-

cipio dell' integrita della monarchia danese
, quale fu stabilito dalle con-

venzioni del 1851-52. II Governo imperiale, procedendo all'occupazione
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ckllo Shleswig , non intende dipartirsi da questo principle. Se tuttavia,

in conseguenza di complicazioni che ppssono sopravvenire, a cagione della

resistenza del Governo danese, nel riliutare di compiere le promesse del

1851-52, o per causa dell'armato intervenlo di altre Potenze nel conflitto

dano-germanico, il Governo imperiale fosse obbligato di rinunziare a com-
binazioni che non offerissero piu un rrsultato proporzionato ai sacrifizii,che

gli eventi possono iraporre alle Potenze germauiche, non si potrebbe ve-
nire ad un accomodamento detiriitivo senza il concorso delle Potenze fir-

matarie del Trattato di Londra. II Governo inglese troverebbe allora il

Governo imperiale pronto a venire con loro ad un accomodamento defi-

nitive sulla questione dano-germanica. Vostra eccellenza leggera e dara

copja di questo dispaccio al conte Russell. Accetti, ecc. Rcchberg.
E inutile aggiungere, che il Gabinetlo non si lascio sfuggire parola,

onde si pptesse
divinare quali siano i suoi propositi per 1'avvenire, con-

tentandosi di giurare che 1'onore e 1'interesse della GranBretagna sarebbe

guarentito a dovere, e narrando le pratiche fatte
;
di che i nostri

lettpri
ebbero gia sufficiente contezza; come delle cose spettanti alle Isole lonie.

3. Quanto alia barbaric dell' incendio di Kagosima, gia da noi mento-
vata (Vol. prec. pag. 510) , fu incalzato il Gabinetto a.purgare di quella
taccia rAmmiraglio. Ed i Ministri il

jecero,
come suolsi da que'Signori,

dimostrando che ne il Plenipolenziario Colormello Neal, ne rAmmiraglio

ayeano abusato delle loro facolta; che tutto era stato efletto della pertina-
cia de'Giapponesi in ritiutare le debite satisfazioni

;
e che non solo con ram-

marico, ma eziandio con giustizia, erasi proceduto alia narrata distruzione

d'una si popolosa citta, per mezzo d'un disastroso bombardamento che la

fece divampare. Udite le spiegazioni, la
fjlantropia

fu paga di sapere che
1' onore britannico era salvo, e sul fatto si passo una spugna, col voto di

approvazione, che
Ip

rese immacolato
; rigettandosi, da 184 contro 85 suf-

fragi, la proposta di infliggere un biasimo agli autori di
essp.

. 4. Or egli e da sapere, che appunto di que'giorni i diarii inglesi piu
autorevoli faceano le disperazioni e le tragedie sopra la deploranda cata-

strofe, da noi riferita nel passato quaderno, per cui ebbero a perire un
duemila persone a Santiago del Chili. Naturalmente si dipingeva quella
sventura come un' ecatombe pretina ,

immolata dal fanatismq cattolico al

domma dell' Immacolata Concezione, gettando ogni sorta d'improperii e
calunnie addosso al Clero, e

tirandpvi entro pe'capelli i Gesuiti, che non
c'entravano per nulla, solo perche il disastro accadde in una chiesa, che

apparteneva ad essi un secolo addietro, e nella quale presentemente non
hah nulla che fare, benche la tradizione abbiale conservato il noine anti-

co di chiesa della Compagnia. Tra questi filantropi
da tragedia , si sgo-

lava
sopra

raodo il Times , che fu molto bene rimbeccato da un Inglese,
il sig. Harrison, il quale scrisse he'termini seguenti al Daily News:

II Times assume il pennello di Michelangelo e di Dante per raccon-
tare la storia del Chili. Ma questo orribile avvenimento nou e gia cosi

unico come si pretende. Nel mese di Agosto scorso, al Giappone, non fu

splamente un edifizio contenente un 2000 persone , ma intiera una citta

di ben 170 mila anime, che, in breve ora, venne ridptta
in cenere; citta

ripiena di donne e di ragazzi, di ammalati e di vecchi, di ciechi, di scian-
cati e di storpii. Costrutta di legno e di canne abbruciava siccome paglia,
facendo di sue fiamme rosseggiare 1' Oceano a piu leghe di distanza.

Senza preventive avviso venne bombardata
, e durante due giorni una
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pioggia di globi di fuoco cadeya sopra di essa. Egli e moralmente certo,
che in quella vasta conflagrazione, non solo 2 mila, ma 10 mila almeno ,

e forse 20 o 30 mila pers'jne dovettero perire senza difesa. Nessuno
finora tolse a descrivere gli spaventevoli incident! di lor ultima agonia,
ne gli orrori di quel fuoco infernale

,
a confronto di cui quello del Chili

sembrera ben debole e pallido. E questo genere di morte venne inflitto

a tanti innocenti nel Giappone per opera dei marinai inglesi, diproposito
deliberato, nel modo piu spietato ,

in pieno giorno ,
non gia in tempo di

guerra, non per necessita
,
non per caso di legittima difesa

,
ma pura-

mente per incutere terrore negii spiriti di popolazioni innocenti
,
cui noi

YOgliamo forzare a tenere commercio con noi ! .

5. Gli anglicani che tanto s'arrabbaitano contro il Cattolicismo, fareb-

bero con piu sennq ,
se volgessero 1' occhio a guardare lo sfacelo della

loro setta, di cui si ya sbrandellando il cadayere, attesa la dissoluzione

intrqdottavi dalla miscredenza e dal razionalismo de' suoi Ministri , che

oggimai non hanno piu minima traccia di fede nella divina rivelazione.

In prova di che, invitiamo i nostri associati a leggere pel
Monde ie bel-

lissime corrispondenze ,
che questo eccellente diario riceve da Londra

;

dove scorgeranno. il lavorio continuo di distruzione
, per cui i Pastor! ,

Yescovi e Predicant! dell' anglicanesimo ne hanno oggimai fatto un cu-

mulo di rovine
, puntellate solo dalle ricchezze loro mantenute dal Go-

yerno. Che sarebhe della setta anglicana, se avesse a sostenere dal pro-

prio Goyerno la centesima parte di quella persecuzione , per esempio ,

che il Pisanelli promove in Italia contro la Chiesa cattolica ed il Papato?
Qui ci basti allegare un fatto importance , con le parole di cui si vale

1' Armonia di Torino del 17 Febbraio: Dissoluzione prossima della,

Chiesa anglicana 1 E questo un alto grido ,
che di presente mandano

clamorosainente i zelanti dell'eresia anglicana. Una Commissione di giu-
stizia del Consiglio private della Regina, la quale in Inghilterra costitui-

sc'e la giurisdizione suprema in materia ecclesiastica
,

teste sentenzio
,

che riconosce il carattere d'opinione disputabile nella dottrina che asse-

risce 1'inspirazione divina della Bibbia, e 1'eternita deile pene ,
a cui nel

giudizio universale saranno cqndannali
i reprobi ! I pseudo-Arcivescovi

anglicani di Cantorbery e di York , membri di quella Commissione ,

ricusarono di soscrivere a siffatta decisione
;
ma il Lord cancelliere e tre

altri membri laici della Camera dei Lord cosi sentenziarono, cosi approve
la regina Yittoria ;

e la decisione della Papessa di quest' anno 1861 e

pracolo impreteribile peri superbi Inglesi, come 300 anni addietro erano

impreteribili oracoli le si mil! decision! della verginella regina Elisabetta,

infame per otto drudi, e per crudeli barbarie moderno Nerone ! Conceda
la divina misericordia

,
che quel grido di prossima dissoluzione, messo

fuori da! zelanti fautori di quei pseudo-Arcivescovi ,
scornati dalla loro

Papessa e dai laici di lei consiglieri, giudici della fede, giovi ad illumi-

nare quei miser! popoli avvolti nell'eresia anglicana , ed a farli ritornare

alia Chiesa cattolica !

E che la setta stia disfacendosi e perdendo quanto le restava di virtu

Titale in qualche reliquia dell'antica tede cattolica
,

si scqrge
da cio che

stiam per aggiungere. Si legge nel Tablet del 13 Febbraio ,
che la piu

alta autorita ecclesiastica della Chiesa anglicana ha recentemente pro-
nunciate le seguenti decision! : 1. Non essere dottrina della Chiesa

anglicana, che ogni parte di ciascun libro della Scrittura sia stata scritta
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sotto rinspirazione dello Spirito Santo, eche siaparola di Dio: 2. Che
la Chiesa anglicana non inscgna , ne dichiara la dottrina dell' eternita

dell' ultima punizione riservata ai malvagi. Con queste due decision!

ia Chiesa anglicana ha spalancate nel suo seno medesimo le porle al ra-

zionalismo
;
ed il Times osserva assai bene : che le conseguenze praliche

di queste decision! sono assai piii estese di quello che prevedessero co-

loro che le pronunciarono.
6. Nel precedente volume, a pag. 510, abbiam accennato quel chean-

dava sui giornali, e che era distesarnente oarrato anche nel Memorial di-

plomatique, sopra unp scandaloso processo intentalo a Lord Palmerstqn,
innanzi alia Corle dei Divorzii. La causa fu trattata nel passato Gennaio;
ma con risultato che dimostra, quella essere stata una ribalderia, per la

quale I'O'Kane, che non e punto un Minislro protestante, sperava forse

ai spillare dalla borsa del nobile Lord una buona vena di sterline. 11 Pal-

merston sulle prime non bado a quelle dicerie; poi, citato, depute un
avvocato a far le sue parti. In giudizio la donna, denunziata come yittima,

giuro in tutte le forme, che quella era una favola. L'O'Kaiie, richiesto

di indicare il giorno, il luogo, le circostanze del delitto, di cui accagiona-
Ta il Palmerston, non voile dir nulla, e ritiro la denunzia. Onde fu am-
monito severamente dal Giudice, con insinuazione che tal procedere lo

metleva in vista di calunniatore. Ma quegli non si rimosse dal suo pro-

posito di tacere, e percio il processo fu annientato.

MESSICO 1. Intendimenti di Napoleone III nella spedizione al Messico; sua
lettera al Forey; dispaccio del Drouyn de Lhuys 2. Succede al Mare-
sciallo Forey il Generate Bazaiue; primi suoi atti in favore de'liberali e
de' protesianti 3. AdesioDi alyoto de' Notabili di Messico 4. Morte
del Gomonfort 5. Atti sopra i beni ecclesiastici, confiscati e venduti
dal Juarez, sanc'ui dal Governo provvisorio, e contro i diritti della Chie-

sa; protestazione di Mons. Labastida, che viene escluso dal Governo
provvisorio.

1. Havvi anche adesso in Francia, eziandio tra' Deputati, non pochi i

quali non sanno darsi pace, come Napoleone 11F, per rivendicare certe in-

dennita, che al piu poteano salire a tre milioni di franchi, e per esigere
satisfaziooi d'onore, ai)bia avviata oltre

I'Atlaplico
una spedizione, che

costo molte migliaia di vite, e piu che 200 milioni di franchi. Tuttavia
costoro ebbero sou' occhio document! rilevantissimi , onde risulta che
quelli non furono i soli motivi determinanti di tale spedizione al Messico.
Basti qui ricordare la lettera, scritta da Napoleone III, da Fontainebleau,
il 3 Luglio 1862, al Generale Forey, che stava sulle mosse per andare
cola con 30,000 uomini a vendicare il disastro patito sotto Puebla dal

prode, ma sfortunato, Generale Lorencez. In cotesta lettera, stampata nel-
la raccolta de' documenti diplomatic! , o libra giallo pel 1863, a pagi-
ne 190-191, 1'Imperatore disse chiaro: che 1. egli voleva aiutare i Mes-
sicani a

cpstituire
un Governo saldo e capace di assicurare alia Francia

le riparazioni dovute; 2. che in tanto la Francia si sobbarcava a tale

impresa, in quantp non tprnava a conto ne al suo onore, ne alia sua po-
litica, ne alia sua industria, ne al suo commercio che la repubblica de-

gli Stati Unit! s' impadronisse di tutto il golfodel Messico, dominasse di
la le Antille e tutta rAmerica meridionale, e fosse cosi la sola dispensiera
dei prodotti del Nuovo Mondo. Noi vediamo oggi ?

con trista esperien-
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za, quanto sia precaria la sorte dell' industria, quando'e ridotta a cercare
la materia prima, da alimentare i suoi opificii ,

in un mercato unico
,
di

cui ella patisce tutte le vicissitudini. In altri termini
,
non voleasi la-

sciare agli Stati Uniti il monopolio delle derrate americane
; poiche troppe

cause potrebbero ad ogni istante impedirne il mercato, come ayyenne di

questi anni per la guerra tra gli Stati settentrionali e meridional!
,
e con

cio solo rovinare 1' industria francese. Da cio puo argomentarsi se siano
bene o male spese le somme di pecunia ed il sangue versato nel Messico.

Laonde, come il presidio francese resta in Roma, non per la sola idea

generosa di sostenere i diritti del Papato e gl' interessi della cattolicita:

ma pure, se non principalmente, come dichiararonp tante volte il Thou-
venel ed il Drouyn de Lhuys ne'dispacci diplomatic!, ed il Billault al

Corpo legislative^, per gli interessi politici della Francia
;
come

1'esercitp
francese

,
con lo stesso Napoleone III

,
valicarono le Alpi e versarono il

sangue in tanta copia a Magenta ed a Solferino
,
non certo per la sola

idea generosa di ditendere il Piemonte dall'invasione austriaca: ma per

compiere altri disegni ,
abbozzati a Plombieres, e che si vennero effet-

tuando nel 1859 e nel 1860
;
cosi ancora fu mandato un esercito al Mes-

sico, non per la sola idea generosa di aiutare quel popolo a rigenerarsi, o

per Ja rivendicazione de' mentoyati diritti, ma perche yi si yoleva fonda-

re uno stato di cose, pnde fossero vantaggiati g!' interessi politici e com-
merciali della Francia. Al quale intento si sa che il Drouyn de Lhuys ,

con dispaccio del 17 Agosto 1863
, stampato nel libro giallo pel 186i ,

torno a ribadire bene in capo al Maresciallo Forey, il pensiero da cui

s' inspira il Governo deir Imperatore. E questo pensiero,
in senlenza,

e 1. di promoyere nel Messico la spontanea e libera fondazione d'un
Governo forte e stabile, e, dove i popoli consentano, in forma monarchi-

ca
;
2. di far abolire il sistema de' sequestri, delle proibizioni, degli sban-

deggiamenti, delle intestine lotte fra le fazioni armate, onde si perpetua
la desolazione del paese; 3. di riprganare 1' esercito; 4. di riordinare

Tamministrazione civile e giudiziaria; ,

r
>. di esigere dal nuovo Goyerno

le bramate satisfazioni ed i compensi dovuti per la spedizione : che sali-

ranno a piu di 200 milioni. Tale, in sostanza, e il contenuto di tal dispac-
cio. Vedremo come sia stato tin qui adempiuto questo disegno.

2. II Maresciallo Forey, con la presa di Puebla e I'occupazione della

Capitale, avea eompiute le parti che gli erano state assegnate da Napo-
leone III nel Messico; ma restavano a domare i partigiani del Juarez dis-

seminati a bande ne' varii Stati, e, quel che e piu, a ravyiare gli ordina-

menti civili e politici, per forma da potervi stabilire il divisato Impero,

pel quale 1' Imperatore de' France-si, gia dal 1860, erasi posto d'accordo

con r Arciduca Ferdinando Massimiliano d' Austria. Pare che al Forey

questi maneggi politici non talentasserp gran fatto; e Napoleone III lo ri-

chiamo. Prima di partire di cola, quegli scrisse, sotto il 14 Settembre, una

lunga lettera all' Imperatore , per dargli minuto ragguaglio, si delle con-

dizioni dell' esercito, e si del lento ma sicuro progresso che, parte con la

forza dell'armi, e parte con quella delle persuasiorii, si veniya facendo per
abbattere i fautori della repubblica, e rannodare le fazioni alia bandiera

imperiale. Di che si leggono larghi estratti nel Memorial diplomatique
del 1. Npvembre 1863. Sulla line del Settembre il Forey si dispose a

rientrare in Francia
; e, rimesso il comando al Generale Bazaine, desti-

nato a suo successore, con buona scoria fu accompagnato a Yera Cruz.
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Quinci si condussc a New-York degli Stati Uniti
,

visito il Presidcnte

Lincoln, e n'ebbe, dicesi, 1'assicurazione che questa repubblica nulla ado-

prerebbe contro 1' istituzione del nuovo Impero messicano, od a favore del

Juarez , purche in ricambio la Francia si astenesse dal riconoscere la

Confederazione dei ribelli, o separatisti, di Richmond. E di fatto da quel-

1'epoca venne ognora scemando la mostra di simpatia, che dalla Francia
si manifestava verso i Confederati, i quali lagnaronsi forte d'esserederelitti

da tutti; e per altra parte nella raccolta dei document! diplomatic!, comu-
nicati al Congresso di Washington, fu stampato un dispaccio del Seward
al Dayton, a Parigi, nel quale quel Segretario di Stato dichiarava, che:

sebbene negli Stati Uniti lo stabilimento di un Governo straniero e ino-

narchico nel Messico non si troverebbe ne facile ne desiderabile, e questa

opinione rimane immutata
; tuttavia non aveasi veruna intenzione d' inge-

rirsi nella libera scelta del
popolo messicano, ne di turbarlo nell'esercizio

di qualsivoglia Governo, che esso costituira con la sua libera scelta.

Composto questo negozio, il Forey si rimise in mare, e giunse in Fran-

cia, dove
rientrp

senza veruna di quelle accoglienze pompose, che so-

glionsi fare a' vittoriosi capitani di grandi imprese ;
il che si attribui al

manifesto disfavpre ,
con che dal popolo francese guardavasi allora la

spedizione messicana.

Uno dei primi atti del Bazaine si fu di riyocare un bando, col quale il

Forey avea sottoposti a sequestro i beni di non pochi tra i piu influenti

partigiani del Juarez
, per impedire loro di valersene ad avyersare 1'im-

presa della Francia. Tal bando avea destato gravi querele ;
i diarii ame-

ricani ed inglesi se n' erano scandolezzati
;
ed in Francia si era spacciato

dai giornali che tal fatto era una pretta invenzione di maligni detrattori.

Ma, partito il Forey ,
venne in

chiarp
che il fatto era vero ,

che 1' Impe-
ratore 1'avea biasiriiato

,
e che percio il Bazaine erasi affrettato di abro-

gare tal decreto. II che piacque sommamente a'liberali. E piu ancora

piacque loro un secondo atto del Bazaine, il quale fu sollecito di mostra-
re un lato dell' idea generosa che avea condotto nel Messico i Frances}.
Cola vigoriva sola e sovrana la religione cattolica

;
ed i protestanti non

poteano esercitaryi verun atto pubblico del loro culto setlario. II Bazai-

ne, sotto colore di dare agio a' protestanti, che militavano tra le file dei

Fraacesi , di satisfare a' loro doveri religiosi ,
voile aprire un temoio al-

1'eresia, e destino a tal tine il vastissimo salone di quello che fu gia Col-

legio de'Gesuiti. Indarno l'autorita ecclesiastica cpntrappose lepiii ener-

giche protestazioni ; indarno 1' eletta dei cittadini si
dichiarp altamente

ayyersa a questa violazione del piii sacro de' loro diritti
,

di escludere
cioe dalla loro patria la peste dell'eresia. II Bazaine, che pur e cattolico,
dovea forse attenersi alle istruzioni ricevute, e col fendente della sua
sciabola tronco tutte le difficolta

,
mandando un drappello di soldati che

a viva forza
penetrarqno in quel luogo, e ne diedero il possesso e 1'uso

alle superstizioni ereticali. Cosi fu piantato in
quel

suolo il primo germe
della liberta dei culti, che e uno dei dommi della civilta moderna.

3. Quando la stagione divenne propizia, il Bazaine ripiglio vigorosa-
mene le

spedizipni militari per discacciare i partigiani del Juarez dalle

province. Lasciatp in Messico un sufficiente presidio , distribui le sue

truppein variedivisioni, abbastanza forti per non dover temere qualsiasi
scontro col nemico

,
e libere d'ogni ingombrp ,

affine di poter rnarciare
con la necessaria celerita. Gia s' erano rifatti varii reggimenti di fanti e
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di cavalli messicani
,
che

,
sotto il comando del Marquez , gareggiarono

d'intrepidezza co'Francesi. Difatto le bande repubblicane furono 1'una

dopo 1' altra o disperse o distrutte ,
o ricacciate in fondo alle piu rimote

province. II Doblado
,
continuando a tergiversare , inchinando era pel

Juarez, ora pe'Francesi, in realta guasto le cose del primo. E difaito in.

una lettera d'un tal Zarco, scritta da San Luis de Potosi, inlercettata dai

Frances!, e riferita nel Memorial Diplomatique del 25 Ottobre
, codesto

tido amico dell' abbattuto Presidente scriveva cosi : II nostro amico
Benito (Juarez) co' suoi capricci ,

manda tutto a male. Ora egli e occu-

pato a carezzare quell' ipocrita , quel furbo di Doblado ,
e quello stolido

di Uraga ;
il primo doblado

( doppio) in tulto
,

tradira quando gli con-

verra
;
ed il secondo

,
se gli si danno a guidare quattro soldati ed un

caporale, passera con essi nelle file degli imperialist! ; purche gli si fac-

cia sperare che sara mantenuto nel suo grado di Generale di divisione
>

e che gli saranno lasciate in proprieta le case cb' egli si aggiudico.

Questo bell'arnese dell' Uraga e uno di quelli, che piu allargarono le mani
ad aggrappare i beni di Chiesa, i conventi ed i monasteri.

Procedendo di questo passo le cose
,
cioe entrando i Francesi nelle

precipue citta
,

e partendone o disfatti o dispersi i faziosi del Juarez ,
i

Notabili de' varii Slati erano prontamente convocati e richiesti di aderi-

re al voto gia espresso dai Notabili della Capitale ,
circa 1' istituzione e

la forma dell' Impero, e la persona eletta al trono imperiale. E
,
come

ognuno puo agevolmente immagioare ,
il consenso davasi quasi sempre

a sufTragi unanimi. Poiche da una parte il giogo tiraunesco del Juarez,
le continue vicende de' varii pretendenii al sjpreiiio potere, e gli strazii

crudeli delle guerre civili aveano oggimai stancati tutti
;

e dall' altra

parte le belle qualita dell' irciduca Ferdinando Massimiliano, gli ufficii

dell' Imperatore di Francia, e la presenza dell' esercito imperiale erano

piu che bastevoli a persuadere anche i piu indocili a far senno. Laonde

pare che de'23 Stati, non meno di 18 avessero gia prima del Dicembre,
con questa forma di plebiscite ,

che era la sola da potersi attuare cola ,

sancito il nuovo Impero, ed acclamato il nuovo Imperatore.
II Juarez

, perduti quasi tutti i suoi aderenti
,

vinto in piu scontri coi

Francesi e co' Messicani
,

fatti sforzi disperati per riconquistare alcune

delle principali citta
,
e respinto con gravi perdite, accennava sulla tine

del 1863 di voler riparare per Matamoras negli Stati Uniti
;
d'onde Corse

si ripromette di tornare tra non molto a tentar di riafferrare il perduto
dominio, quando sian partiti i Francesi.

4. II Comonfort, che fu altra volta Presidente della repiibblica Messi-

cana, inchinato piuttosto a moderazione, non ostile al Clero, avea mo-
strato di volersi dare alia parte imperiale ,

e lealmente tenersi co' Fran-

cesi pel nuovo ordine di cose. E di fatti il Moniieur avea recato ranuun-
zio della sua adesione

,
e noi lo riferimmo iiel Vol. VII, pag. 760, e nel

Vol. VIII, pag. 254. Ma, dopo lungo tentennare, come leggesi nel^/ow-

de del 9 Gennaio, avea iinito col rappiccare amicizia col Juarez. Ora
costui ,

nel quale si erano poste speranze di poter avere un conciliatore

tra le variefazioni liberali, a mezzo il Novembre cadde ucciso, con va-

rii de'suoi ufficiali d'ordinanza, in una imbpscata tesagli da certi fratel-

li Troconso; i quali sopra il Comonfort vendicarono la sventura d' un loro

fratello, caduto vittima del rigori del Doblado. In questa strage perirono

pure molti del 190 soldati
,
che servivano di scorta all'ex-presidente ;

il
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cadavere del quale fu sepolto con grandi onori a San Miguel de Allende.

Le ricchezze, di cui avea fatto grassissima preda nel tempo che fu Pre-

sidente
, egli avea poste in salvo a New-York

,
dove possedeva varie

e splendide case in uno de' piii bei quartieri. Cosi, morto il Comon-
fort

, poco dovendo fidare nel Doblado , respinto dal Yidaurri che vuol

fare da so
,

il Juarez perdette i precipui capi de' suoi partigiani e pre-

cipito a quel modo che qui sopra abbiamo accennato.

o. Pertanto sotto il risguardo politico e militare, le cose procedet-
tero prosperamente, tra le raani del Bazaine , quanto al gittare le

fpn-
daraenta del nuovo Imperp, divisato lin dal 1860, come ci narro in-

fenuamente
i! Memorial diplomatique ,

tra Napoleone III e 1'Arciduca

erdinando Massimiliano. Ma sotto il risguardo religioso dobbiamo con-

fessare, con sommo nostro rammarico, che non fu seguito quell' indi-

rizzo cristiano, ossia veramente cattolico, di cui tutti aveanp concepu-
to vive speranze, quando si vide che erasi nqminato Presidente del

Governo provvisorio 1'Arcivescovo di Messico, ilvenerando Mons. La-

hastida, amatissimo dai Messicani, che ne accolsero il ritorno con fe-

steggiamenti trionfali. Non solo il Bazaine apri un tempio al cullo pro-
testante, non solo mantenne col fatto 1'abolizione delle immunita ec-

clesiastiche bandita dal Juarez, ma sospinse ancora due dt;i membri del

Governo provvisorio, cioe i Generali Almonte e Salas, a fare tali at-

ti, senza saputa di Mons. Labastida
, pei quali venne sancita una del-

le piu inique e scellerate nefandezze del Juarez
;

di che 1'Arcivescovo

si richiamo con solenne protestazione, e fu escluso percio dal partecipare
alia Reggenza, esercitata ora per intero, sotto la direzione del Bazaine,
dai due sopramentovati Generali.

Chi vuol sapere per tilp
e per segno come andasse tal fatto, e leggere

il testo dei document! ufticiali e le lettere dello stesso Arcivescovo Mons.

Labastida, ne cerchi nel Monde del 9
,
del 24 e del 28 del passato Gen-

naro. Qui riferiremo quanto basta a mettere nel suo lume il contegno del

Bazaine, il quale si arrogo soldatescamente di
trpncare

.a modo suo que-
stioni

grayissime,
intorno alle quali egli era ed e al tutto incompetente.

Pochi di prima d'essere espulso da Messico, il Juarez avea messo fuori

delle cartelle, dette pagares, le quali rappresentano una parte del prezzo
delle proprieta ecclesiastiche, confiscate e vendute all' asta dal Juarez,
non ancora pagata da chi compero questi beni rubati alia Chiesa. Code-
ste cartelle t'urono vendute al due e mezzo, al tre per cento del loro valo-
re

; ossia, con tre scudi al maximum, a cagion d'esempio, si cornpro una
cartella di cento scudi ipotecati sui beni tolti alia Chiesa. II latrocinio

adunque, che sol questo pome s'ayviene a tal fatto, era doppio : 1'usur-

pazione dei beni della Chiesa in primo luogo, e poscia la vendita di essi

al tre per cento al piu del loro vero valore. La Reggenza del Messico
avea gia deciso che, tanto circa la vendita dei beni ecclesiastici, quanto
VQI pagares ,

si aspetterebbe 1'Imperatore eletto del Messico, Massimi-
liano a"Austria. Ma un bel giorno, 9 di Novembre scorso, il Sottose-

gretario di Stato, Filippo Riagosa/scrisse al Prefelto di Messico Jose del

Yillary Bpcanegra: La Reggenza dell' Impero , avendo conosciulo, che i

Tribunali ricusarono di sentenziare sui pagares e'sulle altre rendite de-

y immobili die appartennero al Clero, la stessa Reygenza ordina, che

tutti i Giudici devono riconoscere valide le vendite dei beni ecclesiastici e

Remissions dei pagares. Questo decreto era stato fatto, in assenza e senza
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saputa di Monsignor Labastida
,
da due soli merabri della Reggenza ,

Don Juan Nepomuceno
Almonte e Don Jose Mariano Salas, d' accordo

col Generale francese Bazaine
,
che ne fu il vero autore

, come apparira
da quanto siamo per riferire; e cio per costringere i Giudici che vi si ri-

fiutavano, a guardar come yalide le usurpazioni e le Yendite dei beni

ecclesiastici, e sopra esse recar sentenza.

In una lettera di Mons.Labaslida,stampata nel Monde del 28 Gennaio r

si leggono queste precise parole : Malgrado delle precauzioni che io

avea prese aParigi equi, prima di occupare il mio luogo nel Potere ese-

cutivo, quantunque il signor Drouyn de Lhuys, ed it Generale Bazaine ,

si fossero messi a accordo con me^per differire le questioni vitali, ed in

particolare le questioni ecclesiastiche, fino all' arrive del nupvo Impera-
tore, codesto Generale sollevo, quattro giomi dopo il mio arrive a Messi-

co, la quistione dei pagares. Difatto, come risulta da un documento uf-

ficiale, recato nel Monde del 24 Gennaio, fu il Bazaine che mosse istanza

alia Reggenza ,
aftinche procedesse all' alto

spvraccitato del sig. FilippO

Raigosa ;
c 1'istanza era fatta in modo da attirare tutla 1'attenzione del-

la Reggenza. Avutone sentore, Mons. Labastida, il giorno seguente, fu

a visitare il Bazaine, ebbe con lui una conferenza, presente 1'Almonte, che

approvo molte delle ragioni allegate dall' Arcivescovo per una dilazione.

Ma il Bazaine teneva duro, come si suole anche altroye e da altri pari

suoi, perche ban la forza in pugno. Monsignpre Labastida si
pfferi

allora

a dare per iscritto le ragioni del propostp indugio. 11 Bazaine assenti.

Quand'ecco, mentre 1' Arcivescovo stava, il di vegnente, per ispedire al

Bazaine quel suo memoriale. venue pubblicata dal diario ufliciale la so-

prarriferita intimazione a' tribunali
;
che ad un tempo e legittimava il la-

trocinio sacrilego del Juarez e compiva 1' assassinio della Chiesa.

L' Arcivescovo vide quest' atto, pubblicato in nome della Reggenza,
senza ch' egli fosse pure invitatp

a deliberarvi sopra, c senza che ne sa-

pesse nulla; per la semplice ragione che, quando il Bazaine ascoltavale

ragioni dell'Arcivescovo, e 1' Almonte le approvava e si conchiudeva di

dar tempo al Prelato di comunicarle per iscritto, allora gia era, non pure
deciso, ma si disteso e spcdito, come confesso il

Sqttosegretario per gli

affari di Giustizia, quelFordine che troncava ogni via di ottenere giusti-
zia per la Chiesa. E il peggio si e che il Sottosegretario per la Giustizia

dipendeva nel suo ufficio da Monsignor Labastida, a cui non ne fece

motto, perche cosi yolle
chi avea la forza di far eseguire i suoi comandi.

Non basta! Monsignor Labastida steseuna protestazione, sptto
il di 11

di Novembre, e chiese che o si reyocasse quell'ordinanza, o si pubblicas-
se questa sua protestazione. L'ordinanza fu mantenuta, e fu proibita per
contro la pubblicazione dell'atto contrario del Presidente della Reggenza.
Questi si offer! a restare in carica, purche si sospendesse 1'effettuazione,

almeno in parte, di quell' ordine
;
e la sua domanda fu ancora reietta.

Dpmandp spiegazioni, ed i due ossequiosi complici del Bazaine, presi

gli ordini di lui, risposero che Monsignor Labastida cessava di far par-
te della Reggenza.
Da questo fatto possono congetturare i nostri lettori, quali vantaggi

per la religione e la Chiesa debba ripromettersi il Messico MYintervento

francese, qualora cpntinui
ad essere condotto in quella forma, dispotica

ed iugiusta per ogni verso, che si adopero dal Generale Bazaine, in cosa

di tanta rilevanza, ed a cui, quando e mal fatta, riesce quasi impossibila
il recar qualche riparo.
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IX. Principii dell' economia catlolica efficaci a sciogliere

il problema clella mendicila.

Dopo di avere dimoslrato die 1' economia elerodossa e impotente

<a suggerire la vera soluzione al problema della mendicita per lo

-scopo che si propone , pei mezzi die adopera , per lo spirito die la

informa, ed inflne pel fondamento sopra di cui si appoggia ; entria-

mo direttamente a indicare, come promettemmo , gli dementi che

porge T economia caltolica per giungere efficacemente a quella mede-

sima soluzione. Questi elementi sono tre : la carita privala sciolla d'o-

gni inceppamenlo governalivo ;
1'azione governaliva ridolta ai primi

termini di rimuovere gli oslacoli, e di supplire alia insuflicienza dei

privati ;
e fmalmente la liberla piena ed assoluta della Chiesa. L'u-

nione di quest! tre elementi
,

ordinati con ghista armonia insieme,

conduce immancabilmente aU'estirpazione del panperismo. Due cose

.son da chiarire : la prima che quei principii appartengano veramente

^lla scuola caltolica di economia
;
la seconda che essi sieno veramente

<efficaci contro la mendicila. Or la prima sembra polersi ricavare dal

detto da noi nella traltazione della Beneficcnza. Quivi di falto svol-

gemmo ampiamente quei tre principii ;
c si puo dire che tutlo il

1 Vedi il Vol. IX della V Serie, pag. 182.

Serie 7, vol. IX, fasc. 336 .
41 3 Marzo 1864.
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trattato fosse imicamerile direlto alia loro dimosirazione. Non ci rima-

ne adunque che il ricordare cio, che allora spiegammo, fame I'ap-

plicazione al problema della mendicila, e indagarne 1' efficacia.

II primo adunque di quesli element! si e la carita private. A que-

sla principalmente s' apparliene o Y impedire che il pauperismo

sorga.dove aricora non e, o il sopprimerlo dove per mala ventura si

trovasse gia piii o meno radicato. AH' indigenza non v' e allro rime-

dio che il soccorso pronlo ed efficace
,

sia pur qual si voglia la for-

ma soito la quale si sommmislra. Ora per questo soccorso voi non

uscile da questi due eslremi: o la carita privala, o la legate; o 1'ele-

mosina, o la tassa governativa; cioe dire o la spontaneita della. cari-

ta fraterna, o 1' ohbligazione detla forza sociale
; 1'amore, o la paura;

la commlserazione, o il gendarme. Tra questi due estremi la scelta

non puo essere dubbia. II Goveriio che prende a suo carico esclusivo

la distruzione del pauperismo, assume officio indebito, intraprende

opera impossibile, e fmisce per conseguenza non col sopprimere ma

coll' aumentare la mendkita. Bisogna adunque che lasci un compito

si necessario ,
e si difficile a un tempo, alia beneficenza privata; la

quale conosce meglio i veri bisogni del povero ,
ha viscere piu pa^

terne per sovvenirli, lro\a nella liberta stessa maggiori gli slimoli,

e tende naturalmenle a far diminuire e non a far crescere i poveri y

quando e perspicace.

Questo c il primo teorema, che dalle dottrine spiegate intorno alia

Beneficenza scende quasi corollario. Conciossiache 1'atlo dell'elemo-

sina e cosa die passa per se interamente nell' ordine privato. Chi

la chiede, nel primo stadio di questa sventura, brama tult'altro che

di pubblicarsi per un pilocco : e chi la fa solto gl' indirizzi del Van-

gelo , prima del quale 1' elemosina appena conoscevasi dai soli Giu-

dei, e lontanissimo dal irombettarla per le piazze. Or se Telernosma

e alto del privali, non e chi non veda niuna cornpetenza avervi per

se Y autorita pubblica. E con qual titolo polrebbe ella proibirmi di

chiedere un favore a chi passa, o di compartirlo a chi lo chiede f

Solo dai disordini pubblici originasi nelle pubbliche autorita il dirit-

to di prescriverle opportuni regolamenti. Ma se quei disordini ven-

gano evitati, solo il dispotismo potra prelendere di proibire alia
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commiserazione di un' aniuaa pietosa il commuoversi sulle svenlure

del prossimi e sovvenirle. Se dunque qualche cosa puo ottenersi a

pro di quest! miseri
,
dovremo rivolgerci all' uomo private, afline di

conseguire colla pcrsuasione cio che non puo imporsi dal pubblico

coH'autorita.

Posto dunque che il limosinare e un fatto private e per se non

illecito ,
non potr& essere guidato con retto ordiuamento se non dal

volere dei privati e da chi riesce ad ottenervi influenza.

Vogliamo noi dire con questo che nulla vi possa, nulla debba in-

fluirvi 1'autorita civile? No: 1'economia cattolica non 1'esclude inte-

ramente : e chi vieta che anch' essa
,
senza violentare col comando ,

prenda ufficio di consigliera ? Secondo i principii allrove stabilili, altri

sono i suoi diritti nell'ordinare con potere coattivo Tadempimento di

quei doveri, che per altro verso gia legano il suddito; altri nell' ini-

ziare certe imprese di immegliamenlo per via di suggerimenlo amo-

revole ,
senza 1' urgenza del comando. Bramare il bene dei cittadini

ft un diritto, anzi un dovere d'ogni uomo ragionevole : quanto piu del

governante ! Ma dal bramare al costringere corre gran tratto. E quan-

do il compimento dell'opera e chiuso nella cerchia del diritlo dei pri-

vati ,
ben puo dal Governo prendersi T iniziativa del consiglio, slu-

diando le vie piu soavi per farlo penetrare in ogni mente
; ma sareb-

be inopportune e talora violento togliere la liberty a coloro, ai quali

appartiene 1'arbitrio del volere. Sotto tale aspetto entri pure il Go-

verno a suggerire coi debiti modi, ma sia salva al suddito la liberta

della deliberazione. E poiche due sono le persone cooperanli in que-

st' atto ,
vale a dire colui che da e colui che riceve

;
il modo efficace

di sopprimere la mendicita dipendera dal trovare le vie del cuore
,

per modo che i mendichi vogliano essi stessi ordinata la mendicita,

e i ricchi comprepdano e mettano in atto cotesto ordine.

La prima parte e certamente la piu difficile a conseguirsi, essen-

do pur troppo grande 1'altraltiva dell'ozio scioperato per chi speri-

mento una volta esservi nella societa, quale oggi e stabilita, una

professione, mediante la quale si vantaggianoi guadagni sopra altre

professioni faticose ,
senz' altro lavoro che di assidersi in un trivio

o alia porta di una chiesa
, sciorinando allo sguardo dei passeggieri
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lo spetlacolo di finte o esagerale miserie. Giungere con si poco a

guadagnare quanto altri con mestiere duramente laborioso, sembra

naturalmente ad animi volgari la vita piu beata che possa condursi

sulla terra. Gio nondimeno chi conosce tutte le molle
, dalle quali

yien mosso il cuore umano ,
vede benissimo

,
tanta essere la forza

morale della societa sull' individuo
,
clic

,
fatte straordinarie eccezio-

ni, le quali non debbono calcolarsi in simili imprese, non vi e ragio-

ne di disperare anche a fronte di cotesle altratllve.

E in primo luogo la societa puo prevenire il male, ispirando ge-

neralmente il scntimento giuridico della obbligazione, che a tulti e

imposta di procacciarsi il pane col sudore della fronte. Un artiere,

un popolano, un prolelario, die di tal verita siasi fortemente imbe-

vuto, si forma nella mente quasi un punto di onore di non accettare

mercede, cui non corrisponda colla falica. Soltanto allora si potra

sperare di vedere sparita quella grossolana avidita, che non di raro

s' incontra ia alcune contrade, ove se il pauperismo propriamente

delto nou domina, regna pur troppo nelle classi infime una certa

abbiettezza di sentimenli che puo agevolmenle generarlo. Quando si

scorge in alcuna terra che il chiedere 1'obolo del povero non fa ver-

gogna a giovanotloni alti e robusti
, pure in quell' atlo che impiegati

a racconciare sulla pubblica via edifizii o strade , mostrano che lo

stipendio giornaliero e per essi in sicuro
;
come puo non temersi che

costoro non abbiano un di a noiarsi di quel lavoro, per gittarsi uni-

camente a quell' abbietto accattonaggio ?

Ognuno vede che in costoro manca il punto d' onore e forse ancho

la conoscenza del principio giuridico donde esso germoglia, dell'ob-

bligo cioe di mangiar pane col sudore della fronte, perche trascurata

probabilmente nella educazione popolare che dovrebbe formarla. Del-

la quale educazione dimostrammo gia al trove che per riuscire vantag-

giosa dovrebbe essere continua
, autorevole

,
universale. Continua ,

vale a dire non ristretta a qualche aforismo morale, macchinalmente

insegnato ai fanciulli o alia prima adoloscenza; il che suole ordinaria-

mente intendersi per educazione. Evvi un'altra educazione in senso

piu largo, la quale dura per tutta la vita e informa gli animi con

una influenza perenne , penetrandovi per tutti i pori , allorche tutta
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la socicta c impregnata dei sentiment! medesimi. Quesli senlimenti

divengono allora lo spirilo di corpo , formandovi un movimento

sponlaneo .che giunge talora, come accade nella milizia
t, all'eroi-

smo. Ed a tal fine riuscivano in allri tempi eflicacissime le isti-

tuzioni dei Corpi d' arte, tanto biasimate per qualche abuso da chi

volea distruggerle e principalmente da chi volea toglierne, abolile

le confraternite, 1' aroma religioso; ma che ben considerate da os-

servalorejmparziale presentavano immensi vantaggi per la sociela.

In esse 1' onore dell'arte avea forza gagliardissima, e potea fare buoi*

conlrasto non solo ai disordini particolari degl'individui, i quali se

infamavano la consorleria, venivano esclusi,ma eziandio agli inleres-

si dell' arle, di cui la corporazione aveva il monopolio, ma per onore

non soleva abusarne. Non sempre quest' onore sara rimasto illeso :

ma la tendenza dell' istituzione era questa : e meglio sarebbe stato

usufruttuare la lendenza correggendo 1'abuso, che perdere una molla

cosi potenle, distruggendo ristituzione.

Alia continuita della educazione vuolsi aggiungere V autorevolez-

za. La quale dipende dalF essere il principio medesimo accettato ed

inculcato da chi per qualsivoglia titolo primeggia nella societa. Di

che ognuno vede quanto le giovino quei patrizii e quei citladiui do-

\iziosi che, dispensali per la loro condizione dal sudare il pane quo-

tidiano, lungi dal poltrire quasi privilegiati nell'ozio, usano i lore,

ozii e le loro ricchezze'per raddoppiare il frutlodelle pubbliche loro

fatiche: fatiche doppiamente benefiche, e perche impiegate gratui-

lamente in pro d'immensa clientela, e perche accoppiate alia profu-

sione benefica di quelle ricchezze, che altri sprecano in morbidezza

ed in lusso. Quando da tali allezze scende nel volgo il principio di

amore del lavoro, trovasi naturalmente universaleggialo e diviene

1' anima , il principio molore dell' intera societa, senza che sia piu

possibile ai poltroni di evitarne le influenze
,
sicche o abborriscono

lo sciopero o ne sentono vergogna.

Ma non durerebbe il punlo d' onore se non accorresse in soslegno

la coscienza. E qui e dove 1' opera del clero e, puo dirsi , necessaria

fra catlolici ,
i quali dalla Chiesa professano di ricevere saldo ed in-

fallibile 1' ammaestramento morale. Mollo dunque potrebbe sperarsi\
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quaiilo airimprimere aache nei mendichi stessi la preferenza del pane

sudatd al pane scioperato, qualora i pastori deManiine, volendo, co-

me ilVescovo di Carcassdna, prevenire o correggere gl' inconvenient!

dell' accaltonaggiOj raccomandassero ai parrOchi e ai catechisti una

cura speciale, una speciale, frequenza nello spiegare ed inculcare il

dovere di falicare, e I'irighistizia del frodare ai veri poveriil pane

graluito della Beneficenza:- negando poi francamente a coloro, che

abusano la piela del fedeli, certi alieslati di poverla, di cui
gli sciope-

rati si servono a carpirlo dalle mani dei troppo condiscendenti.

Se tali principii e tale spirito fosse sparse generalmente nelle

classi povere ,
cbi non vede quanto meglio .aiuterebbero a frenare e

scemare con moto spontaneb la mendicita, gli uoniini di cbiesa, che

non gli uomini di pelizia con una ^igilanza sempre odiosa, e con una

forza che puo si facilmente degenerare in ingiustizia ?

Applicate ora i mezzi medesimi a produrre nei ricchi il desiderio

di far si, che tulli i poveri non solo ricevano il sussidio necessario,

ma sieno prevenuti dalla carita che provvede, si che possano rispar-

miarsi il rossore di mendicarlo : e vedrete tjuanto progredirebbesi

verso il fine desiderato. 1 ricchi sentirebbero allora da un canto il

bisogno di accumulare tesori per le {ante miserie onde sono circon-

dali, e per conseguenza quello di circoncidere tutto quel marame di

lusso e di inulilila, in che si assorbisce tanta parte dell' annua en-

trata
;
e dall' altro comprenderebbero 1'importanza di coordinare i

loro sforzi sotto la direzione di conoscitori accorti, periti ed atluosi.

Accorti, sicche non sieno gabbati dalle gherminelle degli scrocconi:

penti, per Tabito di salire e scendore le povere scale degli abituri,

esaminandoiie cogli occhi loro proprii le miserie: altuosi, da potere

inseguire giorno per giorno, ora per ora coteste nemiche del povero,

nei conlinui loro aumenti e cangiamenli. Se queste due persuasion!

entrassero nei cuore dei ricchi, voi vedete che i tesori, liberalmente

profusi dalle borse piu potenti, distribuendosi equamente fra i poveri,

basterebbero probabilmente a spargervi sufficiente agiatezza: di che

il mendicare diverfebbe professione non solo inutile ma disperata;

non essendo possibile 1'esercizio del mendicare, quando non trovasi

chi voglia soceorrere. Ed appunto per questo non fu mai possibile
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fra pagani il meiidicare, perche la costoro spietatezza toglieva al

mendico ogni speranza ;
ed all' opposto allora comincio il mendico a

stendere la mano, quando incomincio il ricco crisliano ad allargar^

la. Tolga il cielo che vogliamo stringere questa fonte di Beneficen-

za, rinvertendo cosl alia durezza pagana. Ma se fosse possibile di

regolare lalmente i rigagnoli della carit&, che in Ogni doraicilio es-

a giungesse spontanea, senza farsi cercare per le piazze; chi non

vede che sarebbe questo non un rmvertire ma un progredireynon

uno stringere ma un ampliare la carila?

Or bene, propagato nei poveri quel sentimento di dignita perso-

nale e di giuridica obbligazipne al lavoro
; propagalo nei ricchi il

dettame della loro obbligazione a soccorrere, e il concetto dell' ordi-

rie con cui ai soccorsi verrebbe assicurata T equa dislribuzione se-

condo i bisogni ;
dair un canto scemerebbe il numero dci mendichi,

mentre crescerebbe dall'altro canto la quantita e la proporzionata

distribuzione dei soccorsi. Fate i couli dei tesori immensi, che si

profondono quotidianamente dalla carita crlsliana, paragonateli colla

quantita dei poveri.che debbono ottenerne sostentamenlo : e vedete

se la Provvidenza non ha fornito, ed anche copiosamente, ai veil bi-

sogni di quanti ella creo uomini sulla terra il necessario riparo.

X. Possibilita d' applicare alia pratica questi principii.

- Bellissime specolazioni ,
direte voi

, se riuscisle prima a per-

suader e, come avete supposlo, ai mendichi di lavorare c ai ricchi di

largheggiare ordinatamente. Ma questo come potrete voi ottenerlo?

La risposta e facile. Non fu otlenulo in anjico ad Ipri, ed ultima-

menle a Strasburgo ? Tutla la difTicolta sta nei trovare consiglieri

accettevoli ed argomenli calzanti. Oragli argomenti soprabbondano;

e ne abbiamo toccati parecchi per indurre i poveri ad cvitare la

mendicila e i ricchi a prevenirla. In quanlo poi al trovare consiglieri

accettevoli che inculchino quesli argomenti e li rendano efficaci,

T impresa puo sembrare anche piu agevole ,
se si consider! dall' un

canto quanlo siasi propagato il desiderio in ogni classe d' uomini di

conseguire 1' intenlo, e quanto siesi dall' altro perfezionata colla os-
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servazione e colla pralica 1' arte di associare migliaia di volonta in

unica operazione. Se il risultamento da oltenersi fosse di quelli che

o accendono le passioni politiche, o promuovono polemiche religio-

se, o ingelosiscono scambievolmente le varie classi o le varie pro-

fessioni; si capisce che s' incontrerebbero difficoM insormonlabili

e nel trovar consiglieri e nel ripeiere consigli. Ma nel problema

presente tutti sono concordi a volerne la soluzione, governanli e pri-

vati, cherici e laid, credenti ed elerodossi
,
cuori interessali e cuo-

ri pietosi : tulti si stimerebbero felici di contribuire all' opera e di

condurla a terraine. II congiungere poi lutti gli animi e spronarli

all'opera, o volete ottenerlo per mezzo della Chiesa, e la Chiesa non

ebbe forse mai per lo addietro una si compatta e si gagliarda imita

di tutti i fedeli coi Vescovi, e di tutti i Vescovi col sommo Pontefice,

come 1'ha presentemeote. volete conseguirlo per via di privata

associazione
;
e i privati sono oggidi si avvezzi a condurre per tal

via imprese gigantesche, che lo spaven tarsi per questo sarebbe stra-

nezza. Sono si molliplicali i mezzi di comunicazione, ne e si rapi-

da la celerila, sono si conosciule le molle atle a produrre 1'operazio-

ne sociale, che in un attimo, appena accaduto un disaslro, appena

preso un impegno , appena surto un interesse politico o religiose,

al primo squillare delle trombe giornalistiche, eccoti centinaia di fir-

me appie d' un programma , centinaia di persone ad un convegno,

ad un circolo, centinaia di borse aperle a preparare i capitali. E que-

sto il genio, e, diciamo puranche, un vero progresso del secolo. Con

tale eflicacia di mezzi alia mano
, con tanto spirilo di socievolezza ,

che non potrebbe sperarsi da una societa, come quella per esempio

di S. Yincenzo de' Paoli, che gia a\
Tea dislesi i suoi rami ad ombreg-

giare tulti i popoli della terra?

Supponete ora che Tautorita chile, ben penelrata dei proprii do-

veri ,
e rispettando per conseguenza e la liberla dei privati e 1' indi-

pendenza della Chiesa
, entri con queste due influenze in negoziati

efficaci
, ponendo anche in opera tutti i mezzi

, dei qu ali ella puo

dal suo canto disporre ; supponete che si rivolga all' oracolo delle

coscienze cattoliche, e ne implori dichiarazioni autentiche della dot-

trina cattolica in tal materia, ed efficace raccomandazione a tutti i
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prelali per alluarne con perfezionc Y adempiroento ; supponcte cite

ogni Vescovo , ad imitazione di quello di Carcassona, si dia di pro-

posito all' esecuzione del disegno; fate che, ollre la caritaliva accor-

tezza degli immediati suoi cooperatori , conosciiori perilissimi d' o-

gni miseria del povero, egli ottenga la cooperazione bene organata e

della Conferenza di S. Vincenzo, che forse ampliata basterebbe anche

sola, e di altre simili associazioni pietose, perche non solo sommini-

strino i mezzi, ma personalmente ne scandaglino il bisogno e ne ma-

neggino 1'economia: congiunti cosi tulti gli sforzi della proprieta pri-

vata e dell'influenza religiosa, con tulto quel di piu di ricchezza e di

forza che polrebbe aggiungervi il supremo imperante, che abbiamo

supposto iniziatore del movimento; e vedete quanta sia la probabili-

t&, se non di giungere in pochi luslri alia compiuta cstirpazione del

morbo, certo almeno di veder sotto tale aspetlo trasformata in tempo
non lunghissimo la societa.

Infatti chi vorra negare, immensa essere la forza del dirilto sugli

animi onesti? Ne abbiamo sott' occhi un tale esempio, che 1'universo

attonito appena crede agli occhi suoi. Dall'un canto iutta la forza uma-

na delle armi, della frode, degli interessi, posta in giuoco per for-

mare una 1' Italia, assiderarsi in faccia a quel solo rimprovero vi

manca il dirilto . Dal lato opposto un uomo sola, yecchio ed inerme-

grida dall' alto del Vaticano non cedo il mio diritto : e al tuono

di tal protesta trema e tace o freme ogni nemico, ne osa affrontare

quel fulmine. Codesto prodigio non mostra egli 1' immensa forza del

diritto perfino sugli animi delle generazioni corrolle?

Se dunque s' incominciasse dall' inculcare universalmenle lutte le

relazioni di diritto spiegate da noi nei precedenti arlicoli, intorno

alia Beneficenza sociale, cotalche divenissero persuasione universale;

qual probabilita non avremmo d'ollenere il consenso e la coopera-

zione di lulte le persone di buon senso
,
e di buona yolonla? Com-

prendano esse cio che la religione cristiana insegna, il superfiuo non

dover servire al lusso dei ricchi, ma ai bisogni dei poveri ,
e il fro-

darneli minacciare immenso danno alia societa, colla marea sempre
crescente del comunismo : comprendano che Y efficace adempimento
di un tal dovere mai non si otterra, se non si compia ordinatamente ;
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n&inai si compira ordinatamente ,
se tu.lti i benefaltori non danno

qualche sistema ordinato ai loro sforzi mediante la carita associata:

e che per conseguenza questo ordine, questa associazione forma un

tal quale dovere (benclie piu indeterminate e men rigoroso) dell'amo-

re del prossimo : ed avremo un principio di ordine profondamenle

radicato nelle menti dei. priori motori della Beneficenza sociale. Con-

trapponete dal la to. dei poveri ben radicate ed inculcate le du& verita

capitali, il rispello cioe della proprieta, donde il dovere del lavoro,

e T inevitable necessila del palimento sulla terra
,
donde il dovere

della rassegnazione : ed esso imparera i due grandi elementi dell' a-

gialezza : spo-nlanea assiduita alia fatica e volontarie privazioni nel

risparmio. Se riuscissimo ad otlenere anche solo questo, grandi passi

sarebbero fatti per la diffusione dell' agiatezza e T abolizione della

mendicHa.

Si comprendcra viemeglio lutlo cio se farassi sol di passaggio

un' applicazione della forza del diritto alia gran quistione dei salarii.

Se il cristiano e obbligato a provvedere col superfluo ai bisogni dei

poveri per sentimento di carita, verso gli operai e obbligalo a stretto

rigore di giustizia. E quesla giuslizia il cristiano non la misura sol-

tanto con quella spietata legge della domanda-offerta; mal'attem-

pera coll' allra mollo piu equa delle richiesle della natura e dell' equa

loro soddisfazione. Ben posso io non chiedere all' operate die egli

fatichi per me : ma se cliiedo che falichi, Tequita dee ricompensarlo

in modo che mostri di rav\isare in lui, non gia un nemico in guerra,

o un somiere sotto il basto, ma un uomo dotato della niia stessa na-

tura, e pero soggetto ai bisogni medesimi e fisici e morali: e la mi-

sura di quest! bisogni non si prendera col filo delle Parcbe, restrin-

gendoli fino al punto che lo stame della vita puo durarla senza rom-

persi : ma con quella misura
,
con cui tulto dovrebbe determinarsi

nella vita sociale : Fare agli allri cio cbe vuoi ragionevolmente

per te . Non possiamo entrare per ora nelle lunghe spiegazioni che

richiederebbe la quistione dei salarii
,
trattando qui solo generica-

mente della forza die avrebbe il diritto nello spandere uguale agia-

iezza nella sociela. Ma il poco che abbiamo detto sembraci dimo-

strarla tale, che la giunta anche di questo solo elemento crescerebbe

a dieci tanti la probability di risolvere il problema.
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So non che il leltore andra forse seco slesso ruminando: Noi

sliamo qui come il conciliabolo dei topi. Anch'essi aveano trovaio il

rimedio, un campanello : -ma come allaccarlo al collo del gatto? E

presto detto : inculcate le idee del diritto. Ma posto eziandio Che si

trovassero voci eloquBntissime ed autorevoli
, quale avete speranza

di fade atlecchire nei cervelli.

Ma r.equo letlore vedrei per se medesimo ., aver noi gia risposto

alia domarida, quango introducemmo nella Beneficenza sociale T in-

fluenza della Chiesa. A prima vista pptra sembrare che colesta giun-

ta poco concluda
; giacche dira 11 lettore: E non ha ella la Ghiesa

assunto fin da prineipio lal compito? E frattanto quali vanfaggi no

abbiamo iicavali ? >>

L'obbiezione e ragionevole in se
,
ma non fa al caso nostro. Ve-

rissimo : la Chiesa sempre voile fare il bene
;
ed inchinevole come

ella e alia concordia ed osservantissima .dell' ordine
,

voile farlo in

armonia cogli altri principii di Beneficenza, ed usare quel mezzo che

a lei tocca, lavoraudolo nelle coscienze con iutta Y efficacia del sen-

timento religioso. Ma fu ella libera neiresercitare quest'ufficio tanto

necessario al buon riuscinienio? Non e chl noi sappia : e i fatti che

osservammo al prineipio di queste traitazioni, non danno speranza

che la giierra fmisca si presto. I/ opposizione del potere laicale ^

universale e contihua; e la poca accortezza dei privati aggiuhge

iitiovi impacci all'efficacia deila Chiesa.

Ma dunque quale speranza avete voi per 1' avvenire
, migliorc

dei tempi andati?

Molta : ed eccone brevemente alcune i
%

agioni. Pu6 egli negarsi che

la divina Provvidenza
, con un ordine tutto speciale ,

vada costante-

mente eangiando in tiionfo della Chiesa lutte le persecuzioni che I

mal vagi- le fan soffrire, ed allargando sempre T influenza morale di

lei, mentre la politica elerodossa cerca di scemarne ogni di piu la

sociale ? Che questa persecuzione incomincia ad amareggiare gli ani-

mi dei popoli, i -quali ne sentonoil danno? Che 1' influenza conceduta

in diritto ai popoli, checche ne sia del falto, nell'andamento delle cose

pubbliche , pu6 far si che i nemici della Chiesa non possano per
1' avvenire liranneggiarla con tanta liberla, principalmente quacdo
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essa assume la difesa del loro inleressi? Che la materia di Beneficenza

e atta piu che molte allre ad eccitarne gli affetli, avendo in favor suo

non solo i buoni cattolici, ma tulte le persone oneste e benefiche?

Per altra parte molti sono fra i liberali medesimi, che incomincia-

no a comprendere 1' assurdila di separare fra cristiani la politica dai

Vangelo ;
essendo assurdo che la morale, onde son guidati grindivi-

dui operanti alia spicciolata, sia diversa da quella che li guida nelle

opere comuni. Frattanto 1'ammettere in principio che anche la poli-

lica debb' essere cristiana ,
e una prima disdetta

,
che il liberalismo

comincia a dare all' ateismo politico ,
autenticalo nel congresso di

Weslfalia, donde prese le mosse lo sciagurato spirito dell' indifferen-

tismo politico.

Aggiungete a questo la pratica di molti eterodossi onesti, die in

opere di carila incominciano a persuadersi che solo dalla Chiesa cat-

tolica se ne possa ottenere un buon indirizzo : e vedrete che ben po-

trebbe ottenersi a* di nostri cio che ai nostri antenali non fu dato

di conseguire.

La Chiesa poi, libera che fosse neli' operare, quanli mezzi si tro-

verebbe fra le mani che a quelli mancarono ! Tutto oggi si opera nei

mondo per via di associazioni, e 1'abiiudine di usare un tal mezzo e

universale anche fra il popolo. Non diciam noi che questa forza e

oggi si potente ? Si riconosce dunque aver noi qui uno stromento

onnipotente che manco alia Beneficenza degli avi nostri. Fate che

una tale associazione accumuli capitali colla generosita cattolica ,

che li amministri gratuitamente e accortamenle li distribuisca : e

vedele quali cospicui effetti ella potrebbe conseguire. In quanto poi

ai principii da inculcare nelle menli ,
il mezzo della stampa ,

sicco-

me e efficacissimo nel male
,
cosi potrebbe operare efficacemente

iiel bene, dopoche lo stampare e il leggere sono divenuli poco meno

che una mania. Se dunque come ogni altra opera, anche questa

avesse e i suoi gravi periodici, e i giornalelti popolari ,
e gli annul

congressi , e gli opportuni opuscoli : tutto questo maneggiato dalla

Chiesa e maneggialo con libera attivila darebbe grandissima la pro-

babilita di miglior successo per lo avvenire.
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XI. Riepiloyo e conchiusione.

Ma tempo e di reslringere in un breve quadro tutto quello che

sparsamenle abbiamo finora ragionato , per dimostrare come solo la

scuola caltolica di economia pubblica puo francamente proporre, e

sicuramenle promellere lo scioglimenlo di quest' arduo problema del-

la mendicita. Quella scuola in effetto puo sola riuscirvi, che sola ri-

spetta i drilti di tutti , e non s' inimica veruno col violarli
;
che sola

riunisce le forze motrici della Beneficenza
,

e non le debilita con

escluderne veruna. Or tale e la scuola cattolica di economia, e fuori

di lei , tale non e nessun' allra. Essa dunque soltanto puo proporre e

promettere quello scioglimento. Veniamo alle pruove, prima riguar-

do al rispetto di tulti i diritli
, poi riguardd al concorso di tutte le

forze.

Per abolire il pauperismo bisogna rispettare ogni diritlo
; giacche

chi pretende 1' ingiusto, e chi fa violenza al diritto altrui non ha che

languida la probabilila di riuscimento ,
e nessuna speranza di stabi-

Jila. Ora la sola scuola che nel suo sistema economico rispetta ogni

drilto, e appunto la cattolica.

Essa rispella il diritto delle persone individue di potere dispensa-

re a modo loro la limosina ,
e disporre del loro superfluo in vila,

e de' loro beni in morte , in opere di beneficenza
,
come e verso chi

loro meglio aggrada. Gli elerodossi or divietando il fare o il ricevere

la limosina
, inaridiscono una sorgente non tenue di soccorsi

,
che

spesso sono indispensabili ;
e or dando al fisco la piena facolta di

ordinare, sopravvegliare, dirigere le opere pie di Beneficenza, alie-

nano i ricchi dall' istituirne delle nuove coi loro lasciti o legati.

II dritto d'indipendenza e di liberta delle associazioni carilalevoli,

sotto qualsivoglia nome, e per qualsivoglia opera di Beneficenza sian-

si dapprima coslituite , e quello che d& anima e vigore alle medesi-

me , e ne fa scaturire quei beneficii pei poveri, che sollevano o im-

pediscono 1' indigenza estrema. Or queslo drilto e leso dagli econo-

mist! eterodossi
,

i quali le vogliono tutte sottoporre all' autorita

governativa ,
e convertirle in ufficii pubblici con impiegati salariali.
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Al contrario esso e rispettato dagli economist! cattolici
,

i quali le

vogliono indipendenti da qualsivoglia ingerenza governativa ,
e la-

sciate alia spontaneita e liberta dei socii, che primi le istituirono
,
e

per si luogo tempo le mantennero in vigore.

II dritlo poi della Chiesa di regolare e dirigere quei deposit! che

la carita dei suoi figliuoli pose nelle mani di lei per sollievo dell' in-

digenza ;
il dritto della Chiesa di possedere ,

e di liberamente dis-

porre dei proprii beni per corrispondere ai finl benefici , pei quail

la Provvidenza glieli concesse; il dritto della Chiesa di regolare e

dirigere quelle Comunila religiose e quei pii sodalizii
,
che consa-

crano la loro vita in servizio e in sollievo d'ogni sorta di miserie,

non che spiritual! ma eziandio temporal! ; questi tre dritti cosi incon-

irastabili come sacri, sonole dinegati quasi unanimamente dagli eco-

nomisli eterodossi
,

i quali vorrebbero qualche volta usufruttuarne

bensi 1' influenza, ma non osano di concederle quella liberta di azio-

ne e di mezzi, la quale sollanto puo renderla attuosa ed efficace.

La scuola adanque eterodossa, violando i dritti dell' uomo indivi-

duo ,
dell

'

uomo associate
,
e della Chiesa, prima ispiratrice della

carita
, toglie a qualsivoglia sua proposta ogni probabilita di riu-

scimenlo, ogni speranza di. stabilita. Essa con cio solo distrugge

F opera benefica del Cristianesimo a pro dei poveri , e spinge la so-

cieta a retrocedere con infausto ritorno alia lirannica coslituzione

della societa pagana, nella quale il.povero non avea altro rimedio

alia sua indigenza che quello di vendersi per ischiavo, perche schia-

YO de\e dirsi certamente il povero ,
mantenulo appena in vita dalla

tassa governativa.

N6 meno efficace riesee la economia cattolica a riunire insieme

tulte le forze motrici della Beneficenza privata e sociale.

Per abolire il pauperismo bisogna non solo rispettare. ma impie-

gare il drilto; bisogna non solo guardare al bisognp, ma fareappel-

lo al dovere. Or questo dritto non puo impiegarlo con buon successo

se non chi ha la coscienza di averlo pieno ed inconcusso; questo do-

vere non puo inculcarlo sia al ricco sia al povero, se non chi ricono-

sce un'autorila insegnante che obblighi e leghi la coscienza.

Ci vogliono grandi capitali, e spontanei: grandi per sopperire ai

grandi bisogni dei poveri, spontanei perche non ispremuti dall'avi-
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dila del guadagno, ma ycrsali dalla gcnerosilu del sacrificio. Or la

carila cattolica sola puo ripromettersi di oltenerli senza spese di ri-

scossione ,
senza sciupio di amminislrazione , senza odiosita di

coazioni .

Ci vuole lo zelo delle persone. Ora o queslo zelo si olliene per

motivi d'interessi, ed allora il salario che deve retribuirlo
,.
sce-

mera i capitali che s' impiegano a pro dell' indigenza; o, per non

iscemare quei capitali , bisognera ricorre.re ai motivi soprannalurali

della carita cristiana, che soltanto possono muovere chi opera per

propria elezione, e sotto la direzione ed il comando della Chiesa.

Ma allora all'inleresse- deve sostituirsi la grazia, ai motivi umani i

motivi soprannaturali. Ma queste forze^ questi molivi d' un ordine

soprannaturale solo nel cattolico possono aver luogo, perche solo

possono sperarsi presso coloro che vagheggiano ed amano la pover-

ta, che la comprendono fra le bealitudini, che la pralicano con gioia,

che sono usi di chiamare, con S. Luigi Re di Francia 1 poveri nostri

padroni in terra, e nostri protettori in cielo.

Ci vuole il concorso dei poveri inedesimi, che si debbono aiutare.

Un tal concorso il catloliclsmo Y ottiene coll' idea del dovere annessa

alia fatica, colle abiludini della. vita mortificata, col sentimento di

amore verso Dio
,
colla speranza d' una beatitudine avvenire, coH'e-

sempio dei Religiosi fattisi volontariamenle poveri, e dei Palrizii di^

venuti spontaneamente gli amici dei poveri.

tli vuole cariti preventiva. Essa si ha dai parrochi, siiia dalle

pie ongregazionij si ha dai congregati dei varii Corpi di arte, i quali

solo possono scoprire senza diffjcolta, e riparare senza ingiuria la

poverta vergognosa, che e sempre il primo stadio per cui 1'uomo

s' incammina alia mendicUa.

Ci vuole repressione senza tirannia. Questa T ottiene V economia

cattolica, quando assegna ali'autorita ecclesiastica la vigilanza, tan-

to piu temuta dai protewi, quanto piu earitativa verso gl' infelici ; e

air autorila civile 1' ingerenza nell' esigere 1' osservanfza dei doveri

sociali, e nel rimuovere ogni oslacolo al libero esercizio dei dritti

d'ogni cittadino .
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Or tutle quesle forze non si riuniranno insieme nell' opera, che-

soltanto in una sociela sinceramente catlolica ; ne si vorranno riu-

nite insieme, che da una economia sinceramente cattolica. Ma se ess&

non si riuniscono tutte insieme, indarno si spera di distruggere il

pauperismo ove regna ,
indarno d' impedirlo ove minaccia d' intro-

dursi. Adunque solo 1' economia cattolica possiede la soluzione del

problema della mendicita, infallibile nei risultamenti, come agevole

nella pratica.

Contultocio non crediate che ci facciamo illusione : questa solu-

zione, quantunque cosi semplice nella teorica , non la vedremo pro-

babilmente altuafa cosi presto nella pratica : perche troppo siamo*

ancor lungi dal vedere sparsa nella generazione vivente la persua-

sione della potenza dei principii cattolici per lo scioglimento dei phi

ardui problemi sociali : troppo vediamo osteggiata la Chiesa ,
anche-

quand' ella altro non chiede alle societa moderne ,
clie la facolta di

salvarle dai mali che piu crudelmente le travagliano. I/ odio ele-

rodosso e la miscredenza dei libertini porranno all' impresa i princi-

pal! ostacoli, impugnando le dottrine catloliche. L' influenza politics

non ismettera certamente le paniche sue paure d' essere balzata dat!

trono per le invasion! della Chiesa : e pero, lungi dall'implorarla coad-

iutrice, s'ingegnera di affievolirla quasi nemica. I privati poi, in-

ceppali da mille pastoie di legge e di fisco
, quale efficacia avranno

quando pure rimanessero persuasi dai nostri argomenti ? La speran-

za dunque di vedere la Beneficenza sociale coronare 1' opera e sban-

dire la mendicita, la rimanderemo a quel tempo ,
che la Provviden-

za va preparando al mondo per vie aH'umana sapienza imperscrula-

bili, nel quale stanca la societa di lanli e cosi fatali sperimenti, dis-

ingannata delle illusioni
,
delle quali per tanti lustri si e pasciuta ,

desiderosa di salvezza, ricorrera novellamente a farsi
,
diciam cosi ?

ribaltezzare dalla Ghiesa, e lasciato Fignominioso nome di atea, che

ora sembra di ambire, si gloriera di dirsi e di essere cristiana.
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IN MOIN'ACO DI BAVIERA

E LE SCIENZE SACRE*

VII. Qui si mostra come di quel preteso scadimento non si pud
recare la colpa alia Inquisizione.

Essendosi gia dimostraio , che lo scadimento delle sacre discipli-

ne nell' Italia 'e nella Spagna , per tutto il secolo XVII, fin quasi al-

ia meta del seguenle , almeno in quella misura che pretende il Dol-

linger, e al tutto falso
;
sfuma per cio medesimo la colpa, che se ne

voleva attribiiire all' Inquisizione ed alia Censura romana
,
com' egli

aggiunge o dichiara in altro luogo , sopra il quale avremo occasione

di ritornare. Se il falto e falso
,
manca il corpo del delitto, come di-

rebbero i criminalisti
;
e non ci e da muoverne querela o fame pro-

cesso ad alcuno. Nondimeno trovandosi pure qualche parte di verila

in quel pronunziato, noi, a rigettarne la cagione che sene arreca, po-

tremmo spacciarcene con una semplicissima osservazione, ricordando

come quella , per 1' Italia segnatamente ,
fu condizione non delle so-

le sacre discipline, ma fu eziandio delle profane ,
delle leltere , delle

arti , le quali tutte nel seicento non si polerono mantenere in quel-

la eccellenza, da esse raggiunta nel cinquecenlo. Pertanto se nes-

suno sogno mai
,
che T Inquisizione avesse la colpa del non essersi

visti altri Fracastori eMachiavelli, altri Ariosli e Tassi, allri Miche-

1 V. questo volume pag. 513 e seg.

Serie V, vol. IX, fasc. 336. 42 3 Marzo 1864.
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langeli e Raflaelli , perche dovra averla del non essersi visti altri

Baronii e Bellarmini?

Tuttavolta noi possiamo essere larghi; e posciache si trattaezian-

dio della Spagna , supponendosi in questa ed in Italia lo scadimento

nelle scienze sacre maggiore che nel resto
,

noi vogliamo supporlo

un poco , quale 1'Autore lo dipinge , per cercare se realmente 1' In-

quisiziorie e la Censura ne dovessero rispondere al tribunale della

opinione. Ora quei che ascoltarono questo Discorso, quei che poscia

lo hanno letto si saranno dovuto certamente immaginare ,
cio che

1' Autore non dice
,
ma lascia supporre ,

che cioe quelle due islitu-

zioni nascessero appuuto in quei secolo, il quale, come fu il primo'a

senlirne gli effetli disastrosi
,
cosi avrebbe dovuto essere il primo a

sperimentarne 1'azione. E pure la cosa va tuito altrimenti ! La censura

del libri risale ai primi tempi della Chiesa, ed il Concilio di Trento la

rinnovo solamente, la riordino, prescrivendo la compilazione dell'/n-

dex librorum prohibitorum , il' quale dopo piccolo tempo venne alia

luce. L' Inquisizione poi lino dai secolo XIII era costituita ed opero-

sa
;
e si puo dire che il suo tempo piu flo'rido

,
come quello dell' In-

dex , fosse la seconda mela del secolo XVI
,
e precisamente sotto il

regno del tanto calunniato Filippo II. Ora il Dollinger medesimo ci

ha detlo che quello, per la Spagna e per 1' Italia, fu il secolo d' oro

delle scienze sacre ,
mentre che vi si facevano piccole pruove in

Francia e piu piccole in Alemagna ;
nelle quali due seconde contra-

de non sappiamo quanto valesse V Index, ma e certo che d'lnquisir

zione neppure si parlava. Talmenle che noi quinci abbiamo diritto

di conchiudere, che la cosa precede lutto a rovescio di cio che pre-

tende il Dollinger ; tanto che 1' Inquisizione e la censura sarebbero

mezzi efficacissimi a mantenere in fiore le scienze. Che se egli vi ri-

flette bene, chi sa che
,

a fabbricare la grande nuova Teologia in

Alemagna ,
non vorra pensare a qualche cosa somigliante a quelle

due istituzioni ! Piu innanzi si Tedra che vi ha pensato.

Ne alcuno sia che si commuova troppo al ricordo del volume in

folio dalle 992 pagine, pubblicalo per cura del terribile Inquisitore

Generate Antonio de Sotomayor 1. Gia e stato detlo, che 1' Indies

1 Pag. 35, Nota.
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del libri proibiti fu disposizione, non degli Inquisitor! particolari o

general! ,
ma del Concilio di Trento; e posto che vi debba essere un

Index, rileva poco che sia stampato in folio, in quarto od in ottavo.

Da un'altra parte, dopo il diluvio di libri ereticali pubblicali nel se-

colo della Riforma, ra naturalissimo, che si dovesse ampliare di mol-

4o un Indice ordinato a preservarne possibilmente una contrada , che

non volea sapere di eresia, Che se al presente vi si volessero inseri-

re tulti i libri che ne hanno il merito, non vi pare che le pagine in

folio vi si dovrebbero contare non a centinaia , ma a migliaia?
- Ma con cio non resla forse escluso dal lavorio intellettuale del

dotti quella immensa suppelleltile di libri proscritti, nei quali ac-

cante ad alcuni errori possono e sogliono contenersi molte cose olti-

me ,
ed i quali cpi medesimi errori contribuirebbero non mediocre-

mente agl' increment! della scienza? Or non e questo un incatenare

gl'ingegni? un tarpare loro le ali, condannando le generazioni ed i

secoli alia nolle ed alle tenebre, in cui langui la povera Spagna,

per tullo il secolo XVII e per la prima meta del seguente?

Veramente al vedere come
,
a giudizio del Dollinger ,

la Spagna e

restata fino al di d' oggi nella medesima oscurila , per ivi finora

non pin ravvivarsi l (um dort bis jetzl nicht wieder aufzuleben),

ancorche da forse tre quarli di secoli n' e sparita 1' Inquisizione ;

noi potremmo pigliarne nuovo argomento per inferirne
,
che dun-

que se quelle tenebre sono vere
,

le debbono avere avuta qualche

altra ragione dall'assegnata dalV A. Deh! che nuova specie di ca-

gione e cotesta
,

la quale, operando vigorosissima ,
non produce il

suo effetto, come avvenne nel secolo XVI
;
e non phi operando, anzi

piu non vi essendo, pur lo produce, come sta avvenendo nel XIX? Ma
lasciamo cio, per accostarci alle sue ubbie e paure, le quali noi non

abbiamo esagerate , traducendo nelle soprascrilte interrogazioni il

suo paragone tolto dall' uccello collocato sotto una campana , da cui

ogni aria respirabile fosse stata estralta.

Ora egli per rinfrancarsene, non avrebbe dovuto fare allro, che

aprire un qualche volume d' alcuno dei grandi Teologi spagnuoli di

1 Pag. 35.
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quel secolo, od anche del precedente, che pel capo dell' Inquisizione

gli fu somigliantissimo: del Suarez, esempligrazia, del Ruyz de Mon-

toya, dell'Arriaga. Egli vi avrebbe visti ampiamente riferiti o soda-

mente confutati innumerevoli di quegli error!
,
che si contenevano

appunto nei libri registrati nell'/wcte, ed in quello propriamenle del

Solomayor. Falta la quale ispezione, non ci pare che ci voglia una

crilica molto squisita per inferire, che se essi espongono e confutano

quegli errori, avranno dovuto leggere quei libri
;
e cosi per loro YIn-

dex e 1'Inquisizione non ebbero 1'effelto, tanto dal Dollinger temuto, di

impedirne loro la leltura a servigio della verita cattolica e della scien-

za. Cio poi si fa pianissimo per chiunque osservi, che, islituita la Cen-

sura e 1' Index per lenere i libri perversi lungi dagli occhi di coloro,

che ne possono portare detrimenlo al costume ed alia Fede
; quanto

a coloro che vogliono e possono usufruttuarli
,
ad incremento della

scienza ed a difesa della Religione ,
la Chiesa, non che proibirne la

lettura, la desidera anzi, la raccomanda, la conforta. Di qui quell'age-

volezza, fatta tanlo maggiore nei tempi moderni, di concedere la

facolla di leggere quei libri
; per ottenere la quale neppure si richie-

de un grado accademico qualunque ,
ma basta la ragionevole pre-

sunzione, che, veduto la sua fermezza nei principii cattolici e la suffi-

cienza degli studii
,
la persona non ne abbia a ricevere pregiudizio.

Non abbiano dunque paura il dottor Dollinger e i suoi amici, che,

mantenendo la debita ossequenza alle prescrizioni e proscrizioni deila

Chiesa, essi ne abbiano a morire asfisiati sotto una campana pneu-

matica
,
come egli ha espresso 1' avere soffocata la vita intellettiva

e scientifica pel manco deH'alimento, che le potrebbe venire dai libri

proscritti. A noi certo pare, che anche senza questi, ce ne siano pur

tanti, da esercitare polmoni quanlo piu si voglia potenti ;
ma se quelli

altresi son pur necessarii ai loro, noi gli assicuriamo, che molto age-

volmente potrebbero avere una facolta cosi ampia di leggerne, che

per essi 1' Index sarebbe proprio quasi non fosse. Che se, come si

usa al presenle, cosi fu praticato sempre nella Chiesa, dove sla dun-

que nella Censura, nell' Inquisizione, nell' Index quell' impedimento

ai progressi della filosofia e delle scienze sacre
,
dal quale furono

sopra la Spagna protese quella mtte e quelle tenebre, che un secola
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di liberty non c bastato a diradare? Eh! si! scl persuadano quest!

signori ! Se i secoli passati non furono , ed il presenle non e piu in-

nanzi nelle discipline filosofiche e nelle sacre
,

la colpa se ne dee

recare meno di qualunque altro alia Censura romana ed all' Inquisi-

zione spagnuola.

Si polrebbe tultavia andare un passo piu innanzi, e dalle afferma-

zioni medesime dell' Autore raccogliere , come egli riconosce neces-

saria nella Chiesa, almeno a rispetto delle scienze teologiche, una

istituzione non guari differente dalle due, con si acerbe parole censu-

rale da lui. II che sarebbe nuovo argomento, che egli valorosissimo,

come iulti sanno, nella storia, e, come supponiamo, dall amore che

ne mostra, nell' esegesi biblica, non e forte ugualmenle nella dialet-

tica. Ed ecco come sta la cosa.

Ragionando il Dollinger, sul principle del suo discorso, degli erro-

ri, che la scienza teologica avea contratti in Origene dalla parentela,

che quella aveva colla filosofia alessandrina, pronunzia queste molto

notevoli parole: Ben pole la Teologia, fmo dai suoi principii, fare

la sperienza, che essa porta il suo tesoro in yasi
di terra , e che

ha uopo di una perpetua sopravveglianza e correzione
,
mediante

la universale coscienza della Fede della Chiesa : il che serve per

guardarla dalla propria alterigia, alia quale qualunque umana

scienza e inchinevole l. Nelle quali parole e indubitato, che si

riconosce il bisogno, che ha la Teologia di essere sopravvegliata e

corretta. Vera cosa e, che potrebbe rimanere dubbioso a prima giun-

ta il suggetlo, a cui e commess^queir uffizio di sopravvegliare e di

correggere, atteso la strana e contorta formola, onde quello e da lui

espresso: I' universale coscienza della Fede, o piuttosto I'universale

Fedecoscienza della Chiesa (allgemeinc Glaubensbewusstsein der

Kirche
) ;

ma e certo
,
che per essa non si puo inlendere la Teologia

stessa o i Teologi. Perciocche, oltre all'assurdo che sarebbe nel do-

1 Wohl mochte die Theologie schon in ihren Anfiingen die Erfahrung

machen, dass sie ihren Schatz in irdenen Gefassen trage, dass sie der ste-

ten Ueberwachung und Correction durch das allgemeine Glaubensbewusst-

sein der Kirche bedQrfe; es diente diess, sie vor der Selbstiiberhebung zu

bewahren, zu derjede menschliche Wissenschaft neigt. Pag. 27.
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vere quella e quesli sopravvegliarsi e correggersl da loro medesirai,

osserviamo pure che, secondo lui, la Teologia e bene la coscienza

scientifica che la Chiesa ha di se stessa, comeiiotammo fin da prifr-

tipio; ma lion e la Fedecoscienza. Par dunque certo
( corners' inten-

de, puo essere certo un concetto nelmodo di conccpire e di scrivere

usato da questo Autore ) , che quell'unizio appartenga airauterita della

Chiesa, in quanto quella risiede nel Capo supremo di lei e. nel Corpo
dei YescoYi, e da essi si esercita con un magistero esteriore ed au-

tentico. Senon si ammette die quella universale coscienza della Fede

si attui e si personifichi in uomini yivi, visibili, parlahti ed operanti

al di fuori (e chi altri possono quest! essere, che i Pastori della

Chiesa?), quella sopravveglianza e quella correzione resterebbero

nel fatto, come sembrano sonare nelle parole ,
una formola aslratta

e senza costrutto.

Da un' altra parte ,
secondo che notammo nel precedente quader-

no, il dolt. Dollinger altribuisce una importanza tragrande alia Teo-

logia ed ai Teoiogi nella Chiesa
, fino a volere che i Capi di lei si

debbano inchinare alia opinione formata da quella^ e da questi ricono-

seiuta per legittima. Che se egli non avesse tanto esagerata la cosa,

chiamando quella importanza Gewalt, che significa propriamente

polesta o potere; se si fosse contentato di chiamarla An sell en
,
che

vale considerazione, riguardo, deferenza, e se volete ancora aulorita

nel senso men rigoroso della parola; noi rion vi avremmo avuto mil-

la a ridire in contrario
, perche veramente nelle deliberazioni della

Chiesa, sopraltutlo se si attengono f doltrine, la opinione dei Teoiogi

ha peso sommo/E se ne puo pigliare argomento dalla parte gran-

dissima che fu loro data nel Concilio di Trento, dove le materie era-

no da essi discusse, maturate, apparecchiate, prima che fossero som-

messe alia deliberazione dei Padri; dove i Teoiogi piu famosi di quel

tempo erano nelle pubbliche adunaiize ascoltati, per lunghe ore, trat-

tare le materie piu controverse, sopra le quali si dovea poscia deli-

berare.
,
e dove

,
con esempio memorabile

,
fu differita una Sessione

gia intimata, afline di attendere 1'arrivo di Pietro Canisio, e di gio-

varsi dei lumi
,
che quel grande e santo Teologo , colla sua dottrina

e colla sua esperienza, avrebbe potuto fornire a quel consesso intor-
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no alle cose di Lamagna. Un Concilio ccumenico aspettare un sem-

plice Teologo ! Deh ! quale deferenza maggiore si sarebbe potuto di-

mostraro per la Teologia ?

Or queslo e quello die si e serapre praticato e si pralica tuttavia

nella Chiesa, quanto a condanne .di.llbri od a censure di dotlrine ;
e

noi non sappiamo intendere per qual ragione questo Autore se ne

mostri cosi irritato, come di cosa che impedisca ogni progresso del-

la scienza, e troncbi i nervi agli scienziali. Or che? non ba egli ri-

conosciuto il bisogno, che ha la, Teologia di essere sopravvegliata e

corretla dalla Chiesa? Non ha volulo che nello esercitare quell' uffi-

zio si deferisse alia opinipne dei Teologi ? Perche dunque pigliarla

cosi a traverse, quando 1'autorita suprema della Chiesa, uditi e pon-

derati i gravi giudizii dei Teologi, oregistra nell'Indice, esempligra-

zia, le opere del Gioberli , ovvero riprova alcune dottrine , poniamo

esempio, dei professori Giinther e Frohschammer? In altri tempi, oc-

correndo somiglianti casi, i Pontefici facevano interrogare la Facolta

teologica di questa .0 quelUUniversila ;
al presente che Universila

caltoliche o non sono piu, o certo, a giudizio dello slesso Dollinger ,

non hanno Facolta toologiche molto fiorenti, al presente slnlerroga-

no i Consultori di questa o quella Congregazione romana, i quali, e

Tinlenda bene il nostro Aulore, non sono rie medici ne ingegneri, ma
sono Teologi sempre capaci, e talora anche insigni. Qual fondamento

'dunque puorimanere alia querela? Che se si conoscessero quanlo

gravi e moltiplici studii precedono un atlo somiglianle delia Santa

Sede, forse.se ne parlerebbe con maggiore riverenza da quei mede-

simi che ne sono colpili. I fp//,;_che si slendono per la condanna di

una opinioneo di un libro, sono talora, per la loro ampiezza e per la

loro profondila, vere opere, alle quali in Germania sarebbe molto pro-

babilmente conferilo dai giornali 11 titolo di epochemachende,
e le quali nondimeno si vanno a seppellire negli archivii ,

non con

altro compenso pei modesli loro autori
, per lo piu oscuri claustrali ,

che il merito appresso Dio di avere servito alia sua Chiesa.

Forse il dottor Dollinger a quesli preferirebbe altri melodi ed al-

tri uomini, per far funzionare quella coscienza universale della Fe-

de nell' opera di sopravvegliare e corregyere la Teologia ; e chi sa
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che, in sua scntenza, Don vi dovessero enlrare i Congress! dei dolti

cattolici, che si lengono in Lamagna , almeno finche non sia fabbri-

cala ivi la nuova e grande Teologia ! Ma egli ed i suoi amici vegga-
no se quesii risentimenti non siano effetto di quei va'si di terra

(
ir-

denen Gefassen), nei quali esso medesimo ha detlo essere portato

dalla Teologia il suo tesoro
; veggano se non vi entri un poco di quella

propria alterifjia (der Selbsliiberhebung), alia quale esso medesimo

ha affermato
, con motto senno ,

che tutte le scienze umane svno in-

chinevoli; veggano se la loro disposizione acl inchinarsi
,
come Cat-

tolici
,

all' autorila della Chiesa , non sia legata alia condizione, che

T autorila della Chiesa s' inchini a loro come Teologi. In ogni caso ci

permetteranno di pensare, die, trattandosi non degl' inleressi della

scienza, ma degl'interessi delle verita rivelalo, siano meglio appro-

priati alle present! circostanze quei melodi e quegli uomini, che tali

sono giudicati dai Pastori della Chiesa, ai quali soli fu da Cristo com-

messo il deposilo ,
e raccomandata la cuslodia di quelle medesimo

verita rivelate.

VIII. Condizione presente delle scienze ftlosofiche e sacre nella Spagna ,

in Italia ed in Francia, sccondo i giudizii del dott. Dollinger.

Venuto fmalmente ai tempi moderni, il dollor Dollinger esor-

bila cosi slranamente nei moltissimi giudizii , che reca in dispregio

delle allre nazioni ed in csallamenlo della propria ,
che quelli par-

rebbero vantamenli puerili e poco meno che impertinenze ,
se non

rivelassero in lui un animo desideroso del bene
,
ma oltre ad ogni

credere pregiudicalo. In sustanza le sue premesse sono che, in ope-

ra di studii filosofici e sacri, in Ispagna da tanto tempo, non ci e sta-

to e non ci e nulla; in Italia, nulla, e benche nella Francia dia pure

a divedere di riconoscere qualche cosa
,
nondimeno neppure cola ei

trova nulla, che risponda alle condizioni del tempo presente ed ai bi-

sogni della scienza. Di che la conchiusione dovea essere, e di fatto e

stata , che dunque dall' Alemagna deve venire la salute
;
non pure

perche ivi tutto si trova gia disposto per far divenire la genie teutoni-

ca maestra in Divinila, com'e in filosofia e storia, deiruniverso mon-
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do, ma e per altre molto originali cagioni ,
che saramio riportate al

loro luogo. Noi ci fermcrerao ad esaminare Ic preraessc in questo

paragrafo , riserbando pel seguente cd ultimo la conchiusione; e ci

pare che nel farlo ne potremo cogliere il destro di proporre ai nostri

letlori, sopra questo particolare, alcune considerazioni piu assairile-

vanli t che non sarebbe il semplice ribatlere le illiberali censure
,
e

confutare i ghiribizzi di un professore alemanno. Ma conviene comin-

ciare ,
secondo che finora abbiam praticato ,

dal recare testualmen-

le le sue parole; e qui ce n' e tanto maggiore il bisogno , quanlo sa-

rebbe meno credibile, che un uomo assennato ed istruito abbia scrit-

to di somiglianti esorbitanze.

Egli pertanto asserisce, che della Spagna non sarebbe neppure a

parlare. In questa materia anche al presente e vero della Spagna,

che essa non e ne in ripulazione ne iri numero (CUT* iv ACVW CUT' Iv

apiO^T)). Da secoli cola piu non esislono scienze teologiche, filoso-

fiche e storiche. . . .
;
ed ivi sogliono alimcntarsi di version! dai Fran-

ce cesi. Da una generazione addietro surse dal clero spagnuolo Gioac-

chino Villanueva
,
come un dolto considerevole per sapere istori-

co e teologico. Piu tardi comparve come una solitaria e presto spa-

ce rita meleora, il Balmes, i cui scritti mostrano ben chiaro come

nella sua patria pur troppo si difetta di cultura storica e teologi-

ca 1.

Quanto all'Ilalia, ricordati alcuni chiari nomi che ne illustrarono

la prima meta del passato secolo, soggiunge: Ma gia nel mezzo del

secolo aveano luogo amari lamenli sopra il profondo scadimento

degli studii clericali e sopra Y ignoranza dominanle nel clero. Si

1 Es 1st auf diesem Gebietfe auch jetzt: &0r' XoVw GUT' ev aptOuw. Theelo-

gische, philosophische, hlstorische Wissenschaft existirt dort seit Jahrlmn-

derten nicht mehr. Man pflegt sich von Uebersetzungen aus dem Fran-

zosischen zu nahren. Yor einem Menschcnalter ragte unter dcm Spanis-

chen Clcrus Joachim Villanueva als eln Gelehrter von bedeutendem

historisch-theologischem Wissen hervor. Spater erschien als ein einsames,

bald wieder verschwindendes Meteor Balmes, desseu Schriften gerade

deutlich zeigen, wie sehr es in seiner Heimath an historischer und thcolo-

gischer Bildung mangelt. Pag. 40.
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dovevano travalicare secoli per potere nominare una considere-

vole opera esegetica di Teologo italiano 1. Poscia recato il giudi-

zio di Cesare Canlu sopra la grande poverta degli studii esegetici ne-

gli anni seguenti 2, riferisce, come un dotto Tedesco in un giornale

di Wurzburg 3
,
avendo falta una rassegna degli scriltori che fiori-

rono e fioriscono nella moderna Italia, egli ,
il Dollinger ha senlila

penosa impressione per la lamentevole miseria (nel testo propria-

mente e lamentevole sete klagliehe Diirftigkeil) del piu di s^miglianti

scritti, allorche provenivano da sacerdoli. Quei dollo nondimeno avea

potuto concliiudere la sua rassegna dicendo, che la primiera altivita

scientifica non era tultam morta in Italia 4. Ma il Dollinger, che la

tiene per raorla e seppellita , si continua in quest! precisi termini :

I Ire piu capaci uomini del sacerdozio ilaliano
,

il Gioberli
, il

Rosmini ed il Ventura, sono ora mancati, e i clue ultimi doveltero

morire in terra straniera; e quali splendide speranze avea legate

alle opere di quei due uomini ii Gonle Balbo Fanno 18 44! Sono es-

si (dice egli) che avrebbero di nuovo innalzato, nella pubblica opi-

nione, il sacerdozio italiano sul primo, o in ogni caso sopra uno del

primi seggi (Delle speranze d'Italia, pag. 490). Ad uii sacerdole

italiano ,
che ascolti queste parole , dopo diciannove anni, debbo-

no esse parere uno scherno aniaro. Quei tre uomini sono capitati

sollo la Censura romana
,
ed in qual maniera il Passaglia abbia

rinunziato alia Teologia, della quale era riputato il primo orna-

<( mento italiano ,
e gia noto. Pur troppoivi di altre citla, come di

1 Aber schon in der Mitte des Jahrhunderts ward iibcr den ^efen Ver-

fall der klerikalen Studien, iiber die im Klerus herrschende Unwissenheit

bittere Klage gefiihrt. Man musste Jahrbunderte iiberspringen, um ein

namhaftes exegetisches Werk von einem Halianischen TheolOgen nennen

zu konneu. Pag. 40.

2 Pag. 41.

3 Quella rassegna fu fatta con singolare diligenza dal Prof. J. Ilergen-

rother
,
nel Periodico intilolato Kilianeum, nel I. qiiaderno del 1863

pag. 28, e nel III. dello stesso anno, pag. 11.8.

4 Pag. 42.
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Napoli, si awera 1' tn olia nata Parthenope 1. Convicn tuUavia

aggiungere, per amore di verila, che quesla infmgardaggine italiana

trova presso 1.' Autore una qualche scusa nelle alterazioni poliliche ,

oncle quesle coptrade sono state negli ultirni lustri cosi spesso agitate.

Alia maniera
,
onde 1'Autore si accosta a parlare della Francia a

noi conlemporanea, si direbbe che ne e abbastanza satisfalto. Meylio

(comincia egli) molto meglio fa parlare di se la pin felice condizio*

ne della .Francia 2
;

e poscia ricorda alcuni chiari nomi di quel

clero, tra i quali avremmo desiderate di trovare parecchi allri, e

notantmenle il Martinet
,
uno dei piu nobili scrittori del nostro tem-

po ,

'

d il quale avrebbe potuto essere noveralo tra gl' Italiani , co-

me ilGerdil, quando la Savoia faceva ancor parte di uno Slato Ha-

liano
;
ma ora perche non aggiungerlo ai Francesi? Ad ogni modo,

data quella piccola incensatina, vengono tosto le censure acerbe,

quasi altreltanto, che per la Spagna e per 1' Italia. Perciocche egli

dice seguilando : Ma ora donaandiamo noi : ... Dove sono in

Francia i Teologi ragguardevoli ,
la nobile famiglia d' ingegni co-

me un Petavio, un Bossuet, un Arnaldo? Gli uomini della scienza

vasta e profonda? Non si ascoltaalcuria risposta. La Francia gia da

un pezzo non ha alcun Teologo , perche non possiede alcuna alta

scuola diTeologia, e generalmente non una, una sola scuola di

scienze ecclesiastiche. Essaha al presenle ottanta, od ottantacinque

1 Die drei bcgabtesten Manner des Italianischen Priesterthums : Gio-

berti, Rosmini uud Ventura, sind nun todt, die zwei leizteren muss-

ten im fremden Lande sterben, und welche glanzeude Hoffnungen hatte

der Graf Balbo im Jahre 1844 an das Wirken dieser beiden Manner

gekniipftl Sie seien es, meinte er, welche das Italianische Priesterthum

wieder in der offentlichen Meinung auf die erste, oder doch jedeuCalls anf

eine der erslen Stellen erhoben batten. Einem Italianischen Geistlichen,

der diese Worte jetzt, nach neunzehn Jahren liest, miissen dieselben wie

bittrer Hohn erscheinen. Jene drei Manner sind der Romischen Censur

verfallen, und in welcher Weise Passa^lia sich von der Theologie, als

deren erste Italianische Zierde er fru'her gait, losgesagt babe, ist ohnehin

bekannt. Freilich gilt das: in otia nata Parthenope dort noch von ande-

ren Stadten als Neapel. Pag. 42.

2 Pag. 42.
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seminarii, i quali, come istiluli di educazione pastorale posso-

no essere molto buoni ed in parte ancora eccellenti : ma i quali ,

almeno secondo le idee tedesche
, appena possono considerarsi co-

me istituti scientific!, ed offrono un apparecchio cosi imperfetto ,

che al maggior numero dei loro allievi riesce affallo impossibile

1' innalzare un saldo edifizio di cullura teologica stabile e vasto so-

ft pra un cosi fragile e manchevole fondamento 1.

Queste premesse erano necessarie al Dfillinger, per inferirne la

concbiusione cbe il lettore gia ba conosciuta. Ma chiunque non e in-

namorato di questa potra spassionatamente giudicare del valore di

quelle; e cominciamo dalle condizioni generali della scienza. Intorno

alle quali se ci si fosse detto che , dagli ultimi decennii del passato

secolo fm presso alia mela del presente , nelle tre soprascritte con-

trade
,
come nell'altra Europa callolica

,
non vi fu una filosofia co-

mune
,
universalmente professata nelle scuole

, la quale supplisse

all' abbandono quasi per tutto consumato della Scolastica
, noi non

ayremmo avuto a replicare nulla in conlrario. Anzi tanto piu ci sen-

tiamo disposti a concederlo , quanto ci pare di conoscerne le cagio-

ni, e non finiamo di deplorarne gli effelti, e di quelle e di questi fia

pregio dell' opera dire qualcbe parola.

La grande filosofia cristiana non cadde, ma fu abbandonala dalla

insipienza ed oppressa dal ridicolo in una malaugurala stagione di

vertigini ,
tra le quali tante altre istituzioni calloliche erano state

1 Aber fragen wir nun; .... wo sind denn in Frankreich die achten

Theologen, die ebenbiirtigen Geistesverwandten Petau's und Bossuet's

und Arnauld's? Die Manner der griindlichen und umfassenden Wissens-

chaft? so erfolgt keine Antwort. Frankreich hat eben schon darum keine

Theologen ,
well es keine theologische Hochschule und iiberhaupt nicht

eine einzige kirchlich-wissenschaftliche Schule besilzt. Es hat nur achtzig

oder fiinfundachtzig Seminarien, welche als pastorale Erziehungsanslalten

sehr gut, theilweise vortrefflich sein mogen, welche aber,-nach Deut-

schen Begriffen wenigstens ,
kaum als wrissenschaftliche Institute gelten

konen, und eine so mangelhafte Yorbildung gewiihren, dass es der gros-

sen Mehrzahl ihrer Zoglinge spiiter ganz unmoglich ist, auf einem so

gebrechlichen und liickenhaften Unterbau das feste Gebaude griindlicher

und umfassender theologischer Bildung zu errichten. Pag. 43.
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abbandonate ed oppresse. E spenli gli Ordini religiosi, e passato

imiversalmente in mani laicali 1' insegnamento ,
a quella e manco il

piu fidalo suo asilo, ed era rolta la guerra dai nuovi maestri, ai qua-

li spesso bastava il saperla cosa crisliana, per fieramente astiarla.

Aggiungete le preferenze ,
onde un' eta materialislica onorava le co-

gnizioni naturali e matematiche ,
dalle quali si promettevano nuove

agiatezze alia vita, e profilti mirabili ai loro cultori. Per la Germa-

nia poi ve ne furono cagioni piu universal! e piu efficaci nel dispregio

per 1'antichila, nella pretensione di cosliluire, non che una scienza,

ma una societa nuova; di che seguil6 tra molli dei dottori catlolici

il tenere in poco, o in nessun conto I'autorita della Santa Sede, ed il

non curarsi di quella luce
,
che dalle scienze sacre pu6 venire alia

medesima filosofia. Ma, lornando a noi, questa, venuta ad essere quasi

nulla, 1'intelletto pure volea qualche pascolo strettamente razionale
;

e
, supposto che dell' antico non si dovesse piu parlare , comincia-

rono i tenlativi di costituire una nuova filosofia : tutli finili colla

vita dei loro autori, o poco piu oltre. Intanlo dovetlero passare degli

anni prima di capire, che il creare una nuova filosofia e cosa altret-

lanto, se non anche piu assurda, che creare una nuova matematica ,

od una nuova giurisprudenza. Che se non ci si e arrivato piu pre-

sto, ed in Italia ed in Francia si e sprecato meglio d' un quarto di

secolo, ed il vigore d' ingegni elelti in isterili conati, noi ed i Fran-

cesi ne abbiamo tutta 1'obbligazione all'Alemagna, inquanto tra' noi

e tra loro prevalendo il pensiero ,
che di cola potesse venire alcuna

cosa di probabile, per opera del Kant e dei tre suoi piu nomiriali

successori
, appena si fece altro, che manipolare variamente quelle

nebulose astrazioni che piu si vedevano da presso, e piu sfumavano

o in assurdita od in nulla. Alcuni dei nostri gli ha nominati il Dollin-

ger : pei Francesi basla ricordare il Cousin, il Damiron ed il Jouffroy,

per tacere di parecchi altri. Talmente che
, quando lo stravolgere i

cervelli si chiamasse insegnare Filosofia , sarebbe verissimo
, che

di quesla i piu solenni maestri sono stati regalati all' altra Europa
dall' Alemagna.

La sola Spagna ha avuto il vanto di non cssersene lasciata sedur-

re
;
ed in un tempo, nel quale il meglio che si potesse era non isca-
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pestrare alia tedesca ,
anche il nulla sarebbe stalo un privilegio di

quella nazione ,
dalla quale non sappiamo che sia venuto mai fuori

alcuna di quelle mostruosila scienlifiche ,
le quali, se non fanno ri-

dere per la sfoggiata slranezza, fauno accartocciare gli orecchi per

la bestemmia salanica, come pur troppo ne sbucano da per tutto

altrove. Appena si crederebbe che il Dollinger , il quale non ha te-

nuto nessun conlo dei Teologi scrittori che illustrarono la Spagna

dal principio fin verso al fine del secolo XVIII, e che dal Gener sono

noverati fmo a quarantotlo i, venuto ai tempi moderni, non menzioni

un Andres, un Arevalo, un Erras
;
ma tutto si ristringa a ricordare

il giansenista Villanueva. Di coslui si conoscono gli scritti
;

ed al-

cuno non ne ha
,
che gli merili la riputazione, di che questo Aulore

ha \oluto onorarlo. Ma quegli, oltre ad essere giansenista, fu famoso

per le sue opinioni. anlimonarchiche, e destinato dal Governo rivolu-

zionario del 1820 ad Incaricato d'affari presso la S. Sede
, questa

considero quella nomina come un imovb insulto
,

e ricuso di rice-

verlo 2. Chi sa che queslo, piu che il valore scientifico, non gli ab-

bia meritato 1' onore di una menzione !

Ma che che sia di cio ,
e volendo giudicare secondo i veri meritl

scientifici, una conlrada che ha dato al mondo Donoso Cortes e Gia*-

como Baimes, ed il cui Parlamento, con somma unanimila, si e rifiu-

tato a stanziare per legge la liberta dei culti, ha dato, anche scientifica-

mente parlando, tal segno di sanita di principii, da farci giudicare,

che i suoi studii razionali debbono avere avuto qualche cosa di piu,

che il non deviare per errori. Quanto poi al Baimes
,

con tutte le

gratuite censure, che il Dollinger ne fa, a noi pare che da questa

meteora solitaria e presto sparitae venuta piu luce all' Europa, che

non da tulti e quattro quei lorbidi nuvoloni tedeschi, dai quali non si

e fatto altro
, per lanto tempo, che offuscare la luce. Che se vi e sta-

to uno
,
die meglio abbia esposti e confulati i sogni filosofici dell'Ale-

magna eterodossa, questo si e avuto appunto dall' in otia nataPar-

1 J. B. GENER, theologi hispani, Theologia dommatico-scholastica, perpe-

iuis prolttsionibus polemicis historico-critids illustrata. Pagg. 140-188.

2 FUSTER, Escritores de Valencia, Vol. II, pagg. 304-436. .
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Ihenope nel Barone Galluppi ,
il quale ,

non essendo mai cadulo sot-

to la Censura romana ,
mancava naturalmente del miglior titolo ad

essere menzionato in queslo Discorso. Ad ogni modo ,
e verissimo

che, per quel tempo, vera e formata filosofla non vi fu, se pur non

vi pare che possano distinguersi di queslo nome quei Corsi che, con

molto lodevole zelo
,
erano comunque compilali , per fornire ai gio-

vanelli le regole del sillogismo , qualche nozione sulla conoscenza

scienlifica ed i mezzi per acquistarla, ed alcune dimostrazioni piu o

meuo accurate della spirilualila ed immortalita dell' auima
,
della li-

berta dell' arbilrio ,
della esistenza di Dio, della sua Provvidenza e

di altri somiglianti fondamenti dell'ordine morale.

Quali effetti seguitassero da una tale condizione degli siudii ra-

zionali a detrimento della medesima societal civile-, sarebbe lungo

a dire : bastera ricordare la perversione delle idee nella morale , nel-

la politica ,
nella scienze sociali e nelle economiche

, e si puo dire in

tutte
;
stante che alcuna scienza non vi essendo, la quale dalla filoso-

fia non prenda gli universali suoi principii, quando questi o manca-

uo , o sono deboli
,
o sono fallaci

,
non e possibile che quelle siano

in flore. Per do che concerne le sacre discipline ,
e uopo osservare,

come
,
dismesso 1' uso della Filosofia scolastica , alia Teologia spe-

culativa si era sotlratlo il suo strumento doppiamente naturale,e

perche a lei in singolar modo appropriate ,
e perche fornitole dalla

natura ;
e cosi quella uon pote res tare in piedi, venutale meno la fida-

ta sua ancella. E benche S. Tommaso rimanesse nell'antico onore

nelle scuole cattoliche, e si consultasse e si citasse nelle quistioni

parlicolari ,
nondimeno universalmente non si sarebbe polulo ab-.

"bracciare quella immensa sintesi del sapere divino ed umano
, es-

sendo mancalo uno dei precipui cardini
, sopra cui essa e edificala.

Con cio si ebbe un nuovo argomento che la Teologia speculativa c

certamenle un nalurale strumento convenientissimo alia Chiesa, ed

anche necessario ut melius sit
;
ma non ut simpliciter sit. E cosi fu

di fatto : la Chiesa certamente non venne meno pel manco di quella

scienza
;
ma e indubitato che tulle le sacre discipline ne restarono

non mediocremente sgagliardile ,
ed in peculiar guisa se ne risenli-

rono la polemica, 1'ascelica e la sacra eloquenza. Oltre a cio, in par-



672 IL CONGRESSO DEI DOTTI CATTOLICI

te fu recata in forse, ed in parte fu perduta quella superiorita, che

la scienza sacerdolale avea avuta sempre a rispetto della laicale ;

appunto perche tulti i principii di questa erano patrimonio di quella,

la quale li possedcva e piu ampli ,
e piu saldi

,
e piu sicuri

, in

quanto erano purificati e cliiariti clal contatto colle verita rivelate.

Tutto do e verissimo; quanlunque il rammarico del ricorioscerlo ci

sia non poco disacerbalo dal vedere come gia si sia cominciato uni-

versalmenle a riconoscere. Ma dire che nelle con trade cattolicke* in

opera di storia e di scienze sacre, tutlo fu ed e perduto, iulto e notle

e tcnebre ,
dandone per cagione la Censura romana

,
e per effelto il

manco di lavori patristic! ed esegelici , cotesti sono sogni del dott.

Dollinger, ai quali non accadrebbe nepptire di rispondere.

E perciocche della Spagna fu gia fat to un cenno
, quanlo alia

Francia diciarao ,
che 1' ingiustizia di quella censura si manifesla

dai nomi medesimi che 1' Autore ha ricordati t
, ai quali , per non

dire del Martinet gia menzionato da noi, avevano certamente il meri-

to di essere aggiunli quel decoro dell' Ordine benedetlino, che e Doni

Gucranger, ed i Cardinali Gousset e Pitra
,
ed i Vescovi di Arras,

di Poitiers, di Nimes, di Algeri, ed il Rohrbacher, ed i Continuatori

dei Bollandisti, se si voglia lener conlo eziandio del Belgio, e parec-

chi altri
; ognuno dei quali basterebbe a smentire quella pazza paro-

la
,
che in Francia non m e alcun Teologo. Ma in generate in tutte

le maggiori quistioni cola agitate , notantemente
, quanclo si e trat-

talo di sostencre il Potere temporale dei Pontefici
,
e di rivendicare

a Cristo la sua Dlvinila , quel clero ed in particolar guisa quel no-

bilissimo Episcopato, ha dato tali pruove di doltrina e di eloquen-

za, che avrebbero fatto pensare, gli studii sacri essere ivi piu

forti ,
che veramente rion sono. Ed a dirlo ci porge sicurla il sapere,

come in Francia ragguardevoli Ecclesiastici pensano ben di proposito

a rendere gli studii stessi e piu ampii e piu solidi 2 : H che quando

1 I nominal! dal Dollinger sono Gerbet , Maret , Lacordaire
, Gratry ,

Bautain, Dupanloup, Ravignan, Felix. Pag. 43.

2 Alludiamo ad un lavoro intitolato: Du retablissement des hautes etudes

eccU'siasliques en France, pubblicato negli Etudes religieuses, hisloriques et

Utteraircs, par des Peres de la Compagnie de Jesus Nov. 1863, Jan. 1864.
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si facesse, abbiamo ferma fiducia che sar& falto secondo le idee

calloliche ,
chc hanno ben moslrato quel che valgono nella pratica

dei secoli passali, e non secondo le idee ledesche del dolt. Dol-

linger ,
delle quali gli effelti maravigliosi sono tuttavia in spe del

Joro faulori. Ncl resto non e punlo vcro chc a chi chiede alia Fran-

cia : dove sono i Bossuct ed i Pctavii? non si pub rendere alcuna

nsposta. La risposla e ,
che essi sono in Francia ad illustrarla

colla loro fama; ma supposto che tali uomini slraordinarii
, ap-

punto perche slraordinarii, non possono essere di tutti i secoli ,

il rimprovero di non avcrne al presente e leslimonio di una gloria

nazionale ;
e meno di tutli potrebbe farsi da chi in quei generi non

ne avendo avuto nessuna , dalla propria poverta sarebbe messo ai

coperto da un tale rimprovero.

In Italia, come per lutto altrove, la Teologia, per questo tempo,

fu veramente una controversia piu o meno ampia, e si giudico suffi-

dente apparecchio dei leviti ai sacri ministeri
; quantunque si possa

dubitare se la controversia, in paesi esclusivamente cattolici, sia pro-

priamente il fine di quelli. Ad ogni modo, senza pretendere, che gli

studii sacri fossero in gran fiore negli ultimi decennii del passato

secolo, e nei primi di queslo (e come avrebbero poluto essere nelle

grandi allerazioni pubbliche, onde furono per quel tempo sconvolti

gli Slati, e tribolata la Chiesa?), ci pare che il sol nominare un Bern.

<le Rossi, un Bianchi, un Zaccaria, un Mamachi, un Mansi, un Muz-

zarelli , un Bolgeni ,
un Marini

,
un Garampi possa baslare a smen-

iire 1' iynoranza dominante net clero
(
die im Klerus herrschende

Unwissenheil) dal Dollinger gettate in viso all'Ilalia di quella slagione.

Ma venendo da ultimo ai tempi presenti, una Istituzione teologica,

la quale nel giro di pochi anni ha noverale oltre a Irenta edizioni, pel

maggior numero fuori dell' Italia, come quella del Perrone
, ha do-

vuto rispondere ad un vero bisogno delle scuole
,
e sicuramente nou

ci e veriuta dalla Germania. Ci pare poi che Carlo Troya (altro argo-

niento dell' in olia nata Parthenope )
colle sue ricerche storiche ; ed

Avogadro della Molla coi suoi Trattati sul Socialismo e sul Matrimo-

nio
; e il Taparelli coi suoi studii sociali, morali ed economic!, pre-

Serie V, vol. IX, fasc. 336. 43 5 Marso 18G4.
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cisamente quali il Dollinger li desidera 1; e 1' Audisio coi suoi la-

vori analoghi a quelli e di sacra didattica
;
ed il Peyrori ellenista ed

il De Vit latinista, ambedue sommi
;
ed il Cavedoni ed il De Rossi ed

11 Garrucci nella sacra Archeologia ;
ed il Card. Mai nella palristica ;.

ed il Card. Mezzofanti
,
vero prodigio nella linguistica ;

ed il Pairizi

ed il Vercellone nella esegesi biblica
,
siano tali nomi da potere

almeno stare accanto ad un Vincenzo Gioberti. Di costui nessuno si

sarebbe immaginato tnai di trovarlo nominato come un luminare

delle scienze sacre in Italia, sapendosi da tulli come quegli , fatti i

primi saggi ,
e lutt' altro che felici

,
in una filosofia prettamente tc-

desca
,

si getlo alia politica ed alia maldicenza
;

inlanto che la piu

prolissa sua opera e un libello famoso
, capace di ruinare la riputa-

zione di uno scrittore, che Tavesse bene allrimenti meritata, e piu

saldamente slabilita, che egli non avea fatto.

Inlorno al quale proposito vuole osservarsi
,
che il Dollinger non

da gran saggio di criticismo storico, quando, volendo recare un giu-

dizio sopra le present! condizioni delle scienze , segnatamente sacre

in Italia
,
se ne rapporta alia parola di due laici per nulla versati in

quelle, che scrivevano quindici o yenti anni addietro
,
e dei quali il

secondo, cioe il Balbo
,
benche con ottime intenzioni

, pubblicava il

suo scrilto a servigio di una causa politica. Or crede egli, che quel

tanto caltolico cavaliere avrebbe parlato del Gioberti nel 1849 e piu

nel 1803, come ne avea parlato nel 1844 ? Da un'altra parle non sa-

rebbe stato meglio pel Dollinger , piuttosto che attenersi ad autorita

cosi incompetent!, dare un'occhiata ai lavori sopraccitati , nolissimi

In Alemagna come il Mai ed il Troya, o stampati in Alemagna come

il Patrizi
,
od anche voltati in tedesco come il piu notevole del Ta-

parelli? Ma a lui, perorante per la liberla delta scienza, rilevava

molto il dare ad intendere
,
che i tre piu pregevott uomini del Sa-

verdozio italiano avevano dovuto soccombere alia Censura romana,

1 Quel desiderlo di vedere la economia sociale trattata coi principii cal-

tolici fu espresso dal Dollinger in una delle tornate del Gongresso, ed e ri-

i'erito alia pag. 76 delle Yerhandlungen, o degli Atti, diremmo noi. E

non sapeva il valeutuomo che in Italia in parte fu fatlo
,
ed in parte si'sta

i'acendo
'
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aggiungendo, quasi per riucarire la dcrrala, che i due ullimi dovet-

lero morire in terra straniera, rendendo vane le liete speranze del

Balbo ;
e cosi lasciando supporre ,

che cio fosse avvenulo per colpa

della Censura stessa, alia quale, non si capisce perche, si vorrebbe

attribuire la defezione anche del quarto.

Or tutto questo e un garbuglio, nel quale sono per avventura piu

errori che parole; e bastera noiarli 1'uno appresso deU'allro. Dicia-

mo pertanto in primo luogo che i due , di cui parla il Balbo
, sono

i due primi ,
non i due ultimi nel contesto del Dollinger ;

cioe sono

il Gioberti ed il Rosmini
,
non il Rosmini ed il Ventura. 2. Quest!

due non soccombettero alia Censura romana, in quanto essendo sta-

to posto all' Indice qualche loro opuscolo secondario
,

e quasi estra-

neo alle principal! materie dei loro studii
,
non vi scapitarono nella

opinione, anzi vi guadagnarono colla nobile docilita
, onde, massime

il Ventura, si sommisero al giudizio della Chiesa. 3. che si pren-

dano i due primi del Balbo, o che i due ullimi del Dollinger, e sempre

falso, che ambedue morissero in terra straniera, perche il Rosmini

mori santamente a Stresa, nella principal casa della Congregazione

per lui fondata. 4. Dell'essere gli altri due morli piuttosto a Parigi

che nelle rispetlive loro patrie ,
non si puo intentlere perche si deb-

ba recare la colpa alia Censura romana, quando e notorio che questa

non manda in esilio gli autori, benche ne condanni qualche libro
;
e

noi, senza sapere se da altre potesta fossero al Ventura chiuse le

porte dell' Italia, sappiam benissimo che il Gioberti
, volendola fare

un poco da Achille indispettito, i suoi Agamennoni, lungi dal richia-

marlo nel campo dei Greci, furono molto contenti che ne restasse

lontano. 5. Ed e altresi notorio intorno al disgraziato presbilero,

che egli ha nominato in ultimo luogo, che la Censura non pote dare

cagione, perche venne appresso ad uno scandaloso pervertimento ;

al quale se in Roma si contribui da domestici e da esterni
,
cio fu

per 1' ajQtica e bella colpa di Roma : vogliamo dire per una trop-

po longanime condiscendenza , della quale le anime abbiette soglio-

no pigliare ansa di peggio imbaldanzire.

Ma quello che, nella presenle materia, ad un attento osservatore

dovea meno sfuggire ,
e che al Dollinger non sappiam dire se sia
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meno onorevole 1' averlo ignorato o dissimulate, e quella inclinazione

amplissima e risoluta , che ,
da due o tre luslri , si sta manifestando

in Italia ,
e

,
come si vedra ,

eziandio in Alemagna , verso 1' antica

Filosofla scolastica. Egli certo ha il dirilto di non approvare rincli-

nazione a quella scienza
,
e le opere che si fanno per raggiungere le?

scopo di ristorarne Y amore ed il culto ;
ma il dirilto di non menzio-

narle non si puo avere che da una ignoranza , la quale noi duriamo

falica a supporre in un Autore cosi addoltrinato
,
e che giudica di

tulti e di tutto con tanta sicurezza, che lalora potrebbe parere baldan-

za. Ed e singolarissimo, che i piu efficaci conforti e i migliori avvia-

menti a quel desiderato ritorno siano proprio venuti da quell' in otm

nata Parthenope, la cui inlingardaggine il Dollinger allarga genero-

samente alle altre cilia italiane, quantunque, buona grazia sua, pur

concede loro una scusa, la quale un meno ingiuslo estimalore avreb-

be forse volta ad encomio. A non dire del Corso cosi pieno, come il

Liberatore l\ha rifatto nell
f

ultima edizione ad Triennium, i due suoi

Traltati sulla Conoscenza intelleltuale e sul Composto umano, ben-

che dettati in Italiano, non sono ignoti in Alemagna ; ed i cinque vo-

lumi, gia pubblicali dal Sanseverino in latino, della grande sua ope-

ra Philosophies Christiana cum antiqua el nova comparata, hanno

avuto gia il tempo di farvisi conoscere ed ammirare. Ma giafu detto:

quesli e gli altri autori italiani, messi in nota piu sopra, non essen-

do stali giammai registrali ndY Index, non aveano nessun titolo acl

esserc menzionati in un Discorso, ordinato a difendere la liberta del-

la scienza. Talmente che, in ultima conchiusione, la moderna Italia,,

lungi dal lenere il broncio, dovra sapere mollissimo grado alia Censu-

ra romana, in quanto, per merilo di lei, qualtro Italiani a noi contem-

poranei hanno avuto 1'onore di essere mentovati in questo Discorso.

Da ultimo ci reslano ad esaminare gl' indizii, pei quali il dolt. Dol-

linger si e persuaso , che il candelabro dclle Scienze sacre ,
rimosso

dalle altre contrade europee, dovra essere collocate in Lamagna. Ma

di cio nel prossimo venturo quaderno.



LA CREAZIONE

DELL' ANIMA UMANA
E IL DOMMA CA.TTOLICO

I.

Senlenza di S. Tommaso.

Che Vanima umana non sia per emanazione dalla sostanza divina,

ne per propagine dalla sostanza de' parent!, ma solo tratta dal nulla

per virtu creatrice , fu da noi evidentemenle dimostrato nel prece-

dente articolo. Resta ora a vedere se una tal verita debba tenersi

solamente come doltrina filosofica, o anche come insegnamento df

Fede crisliana. E quanto alia prima opinione , doe a dire 1' emana-

lismo, non accade alcun dubbio; essendo quella un'eresia manifesfa r

siccome dislruttiva della semplicita e immutabilita di Dio
, riconc-

sciute e proclamate dalla Chiesa cattolica. Ne la cosa e men chiara

per rispello della seconda, intesa nel senso de' materialist!, cioe che

1' anima si origini da' parenti per seme corporeo ;
e di essa princi-

palmente YUO! intendersi cio che afferma S. Tommaso: Haereticum

est dicere quod anima intellectiva traducatur cum semine 1. La ra-

gione e quella appunto che arreca il S. Dottore, cioe che cosi Tanima

inlellelliva sarebbe nel suo essere dipendente dal corpo, e pero cor-

rutlibile insieme col corpo : Ponere animam intellectivam a gene-

rante causari, nihil est aliud quam ponere earn non subsistentem ,

et per consequens corrumpi cum corpore 2. II quesito adunque ,
da

1 Smma th. 1. p. q. 118, a, 2. 2 Ivi.
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ii oi proposto, si restringe a solo quel senso meno tristo, nel quale la

seconda proposizione fu sostenuta da Apollinare , che doe come il

corpo vien generate dal corpo ,
cosi 1' anima venga generata dall' a-

nima , per seme incorporeo. In cotesto senso
, essendo stala quella

proposizione avuta alcun tempo come probabile da varii scriltori

ecclesiastic! ,
da luogo alia quislione : se cioe anche presentemente

possa almen tollerarsi
,
senza offesa clella credenza crisliana. Ed e

bene risolvere tal conlroversia
; perche quinci alcuni moderni pren-

dono occasione di sostenere che la creazione delle anime non sia og-

gidi dottrina apparlenente alia Fede, e cbe pero sia libero ai cattolici

il potere o rinnovare quella medesima opinione del Traducianisnao

spirituale, o inventarne qualcbe altra, che, rigeltando F immediata

ereazione divina, spieghi in qualcbe altro modo 1' origine dell' anima

umana per mera azione di cause seconde. Ecco il motivo
, perche

crediamo opportune, anzi necessario, il trattarne qui brevemente.

Perlanto, a fine di procedere con maggiore chiarezza, proponiamo

fm da principio la soluzione dell' anzidetta controversia, e pensiamo

non poterlo far meglio, cbe dportando le parole onde la decide il Dottor

S. Tommaso. Egli, nella quistione terza De Potentia Dei, si esprime

appunto cosi: Intorno a questa quistione (dell' origine dell' anima

umana) diverse cose si dissero anticamente da diversi scrittori. Al-

cuni opinarono cbe 1' anima de' figliuoli si propagasse dairanima dei

parent!, come il corpo dal corpo. Altri poi dissero che le anime uma-

ne sono bensi create, ma tutte insieme fin dal principio del mondo

fuori del corpo, e che poscia, generati i corpi ,
a quest! si unissero

o per movimento di propria volonta, secondo certuni, o per coman-

damento e operazione divina, secondo altri. Altri in fine sostennero

cbe le anime vengano create nel momento slesso cbe s' infondono

nei proprii corpi. Le quali opinion! ,
bencbe per qualche tempo si

tenessero liberamenle, e qual di esse fosse la vera si dubitasse (co-

me apparisce da S. Agostino nel decimo libro sopra la Genesi alia

lettera, e nei libri cbe scrisse sopra I'origine dell'anima); nientedi-

meno le due prime furono poscia condannate per giudizio della Chie-

sa, e la terza sola approvata. Onde si dice nel libro dei Dommi Ec-

clesiastici: Non crediamo cbe le anime umane sieno slate create

fin da principio insieme colle altre intellettuali nature, coine fingc
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Origene ;
no clic si generino insieme coi corpi per opera matrimo-

niale, come i Luciferiani e Cirillo ed alcuni Latini temerariamentc

affermano: ma confessiamo che solo il corpo, per 1'atto coiiiugale,

si generi, e che, formato il corpo, 1' anima venga creata e in esso

infusa 1.

Mettendo da banda la preesistenza delle anime alia formazionc

dei corpi (errore che sara da noi confutato separatamente , siccome

quello che riguarda piuttosto il tempo della produzione delle anime) ;

e riducendoci al solo punto, che si riferisce in generale aH'origine di

esse anime; due cose scorgiamo asserile nel testo , dianzi allegato,

di S. Tommaso. L' una e che, per alcun tempo, non fu chiaramenle

manifesta la dottrina della Ghiesa sopra un tal punto ,
ne intemnne

veruna decisione dommatica
,
che terminasse la lite. La seconda ,

che poscia la Chiesa dannando
,
eziandio nel senso di generazione

spirituale, la propagazione delle anime umane da'parenli, approvo

la sola terza proposizione , quella cioe, che ne spiega 1' origine per

mera creazione divina. Noi prendiamo qui a giustificare questa du-

plice affermazione del S. Dottore, e con cio avremo chiarito qual sia

la dottrina della Chiesa in un punto di tanta importanza.

1 Circa hanc quaestionem antiquitus diversa dicebantur a diversis. Quidam

nempe dicebant, animam filii ex parentis anima propagari, sicut et corpus

propagatur ex corpore. Alii vero dicebant, omnes animas seorsum creari; sed

ponebant a principio cos extra corpora fuisse creatas simul, etpostmodum cor-

poribus seminatis coniungebantur, vel proprio motu voluntatis, secundum quos-

dam, vel Deo mandante et faciente, secundum alias. Alii vero dicebant, animas,

simul cum creantur, corporibus infundi. Quae quidem opiniones , quamvis

aliquo tempore sustinerentur et quae eamm esset vera in dubinm verleretur (ut

patet ex Augustino in decimo super Genesim ad litteram, et in libris quos scrip-

sit de Origine animae); tamen primae duae poslmodum iudicio Ecclesiae sunt

damnalae, et tertia approbata. Unde dicitur in libra De Ecclesiasticis Dogma-
tibus: Animas hominum non esse ab initio inter ceteras inteUecluales naturas

nee simul creatas credimus, sicut Origenes fingit, neqve cum corporibus per col-

turn seminanlur, sicut Luciferiani et Cirillvs et aliqui latinomm praesumpto-

res affirmant. Sed dicimus, corpus tantum per coniugii copulam seminari, ac

formato iam corpore ,
animam creari et infundi. Qq. Disp. Q. HI: De Poten-

iia Dei, a. 9.
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II.

Per molli secoli non fu emdentemente certo ed immune da dubbio

il sentir della Chiesa intorno all' immediata creazione delle

anime.

Infmo al tempo di S. Agostino, fu abbaslanza universale Ira calto-

lici T insegnament-o che le anime umane non dal corpo o dair anima

del genilori, ma solo per immediata creazione divina venissero all'esi-

jstenza. Intorno a do le moltiplici e concordi testimonianze dei SS. Pa-

dri, si latini come greci, possono vedersi nel quarto tomo delle Con-

troversie del Bellarmino al capo imdecimo, dov'egli tratta la quistio-

aie: De origine animae. A noi basti per saggio citarne due sole,

quella doe di S. Girolamo e quella di S. Leone magno, 1'uno contem-

poraneo al grande Ipponese, 1' allro a lui di poco posteriore : il pri-

mo dei quali ckiama 1' anzidetta dotlrina, propria della Chiesa, il se-

condo dice espressamente -che essa apparliene alia cattolica Fede.

Ma son da udire le stesse loro parole.

S. Girolamo, scrivendo a Pammachio, dice cosi : Tutto il genere

umano per quole origine delle anime dee pensarsi prodotto ? Per

propagazione ,
come i bruti animali

, ovvero come il corpo dal cor-

po cosi 1' anima vien generata dall' anima. . . .
, o per fermo

, il die

e dotlrina ecclesiastica, le anime sono ciascun giorno formate da

Bio ,
il cui volere e fare

,
e il quale non cessa di essere creatore

,

giusta la parola di Cristo : Mio Padre anche adesso opera ed io ope-

ro ;
e quelle di Zaccaria : II quale forma lo spirito umano nell' uomo ;

e quelle dei Salmi : II quale forma nei singoli i loro cuori 1 ? San

1 Omne humanum genus quibus animarum censetur exordiis ? Utrwn ex

traduce, iuata bruta animalia, ant quomodo corpus ex corpore, sic anima

yeneretur ex anima... an eerie, quod ecclesiasticum est, iuxta eloquia Sal-

vatoris : Pater meus usque modo operatur et ego operor, et illud Zachariae :

qui format spiritum hominis in ipso ; et in Psalmis : Qui fingit per singulos

corda eorum, quotidie Deus fabricelur animas, cuius velle fecisse est, et con-

ditor esse non cessat?

Noi non facciamo forza nei testi qui addotti della sacra Scrittura ,
i quali

parvero a S. Agostino non essere chiaramente dimostrativi ; naa facciamo

forza in quella frase quod ecclesiasticum est
,

la quale sembra esprimere che

questa fosse la dottrina generale o almeno abbastanza comune della Chiesa.
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Leone poi, scrivendo a Toribio, dice cosi : La fede caltolica costan-

temente predica e veracemente die le anime umane non esislettero ,

priraa che venissero inspirate nei loro corpi ,
e che da nessun allra

vengono incorporate se non da Dio crealore 1.

Contuttocio, benche la credenza della creazione dellc amrae uma-

ne nella Chiesa non solo greca ma ancora latina
,
fosse tanlo comu-

ne ,
che Dottori gravissimi la riputassero di gia appartenenza di

Fede cattolica; tultavia essa non era giunta a tal grado di cerlitudine

con si manifesta pienezza, che piu non lasciasse luogo a dubitazione.

Ci6 non puo in niuna guisa negarsi da chi considera, non fosse allro,

lo stato in che trovavasi tal quistione nel secolo quinto. Imperocche-

lasciando stare Ruffino ,
il quale benche caltolico

,
nondimeno affer-

mava con giuramenlo di non sapere se le anime venissero generate-

o no (il che non avrebbe potuto dire, se la dottrina della Chiesa

fosse stata in quel tempo notoria) ; ognun sa 1' incertezza, che intor-

no airorigine deir anima S. Agoslino professo fmo alia morle. Tale-

incertezza procedeva in lui dalla difficolta che egli provava a spiega-

re la propagazione del peccato originate ,
se le anime umane fossero

create immediatamenle da Dio. Imperocche sorta 1' eresia di Pela-

gio , il quale negava la trasfusione del peccato di Adamo nei poste-

ri, servendosi massimainente di questo argomento, che il peccalo ri~

siede neir anima, e pero non puo derivare da fonte, da cui non ne

deriva il soggetto; S. Agostino riputo coteslo argomento di si grave

peso, che apertamente confesso al Vescovo Otlato di non sapere

risolverlo : Faleor
,
non inveni quemadmodiim anima peccatum e%

Adam trahat. . . . et ipsa ex Adam non trahatur. Laonde venne

neH'opinionc essere del tutlo incerta 1'origine delle singole anime ,

siccome quella che non polea irrepugnabilmente chiarirsi colle divi-

ne Scrilture , e che pero non dovesse una cosa incerta recar danno

a un'allra certissima, qual era la trasmissione del peccato di origine.

E si grandemente si senti molestato da quella fallacia di argomen-

tazione, che ne' suoi libri Sopra la Genesi alia lettera giunse fmo a

credere piu forte 1' argomenlazione in favore del Generazionismo spi-

1 Catholica fides constanter praedicat atque veradter quod animae homi-

nwm, priusquam suis insplrarentur corporibus, non fuere, nee ab ullo incorpo-

rantur nisi ab opifice Deo. S. LEO ep. ad Turiblum c. 10.
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rituale, che non quella che mililava per la creazione immediate. Non-

dimeno egli piu tardi si dichiarava pronlissimo ad ammettere questa

secooda senlenza, purche polesse coneiliarsi colla verita indubitabile

della propagazione del peccato dal primo padre. Ondeche scriveva

a. S. Girolamo : Ilia de animarum novarum creations sententia, si

hanc fidem fundatissimam (del peccato originale) non oppugnat, sit

et mea; si oppugnat, non sit et tua 1. Anzi, come osserva il Bel-

larmino 2.
, il S. Dotlore negli scrilti posteriori a quelli sopra la Ge-

nesi si ando sempre piu allontanando dall' opinione del Traducia-

nismo, ed accostando alia doltrina dell' immediata creazione delle

anime umane. II perche non dubito di scrivere ad Ottato : Ben-

he niuno possa fare che col suo desiderio divenga vero cio che

non e
,
tutlavia se tal cosa potesse avvenire ,

desidererei che questa

sentenza
(
della creazione delle anime

)
fosse vera

;
come desidero

che se e vera , venga da te limpidissimamenle ed inviltissimamente

difesa 3. E nei quatlro libri De origine animae, che scrisse molto

vecchio
, dopo aver noverato quattro error! da fuggirsi , soggiun-

ge : Rigettando dunque queste quattro cose
, poiche ciascuna di

esse e falsa ed empia , quella loro sentenza (dell' immediata crea-

zione delle anime
) sostengano ,

non solo senza mio divieto , ma con

mio favore e rendimento di grazie 4.

Di che chiaramente si vede che S. Agostino prediligeva coll'af-

fetto la dottrina da noi propugnata ;
ma poiche non iscorgeva il modo

di rispondere trionfalmenle all' obbiezione dei Pelagiani, si asteneva

dair affermarla come certa
,

e si appigliava al dubbio tra essa e la

sua contraria, senza aderire ne all'una ne aU'altra $.

1 Epist. J66.

2 Controversiarum lib. 4, c. XI.

3 Licet nemo facial oplando ut verum sit, quod verum non est; tamen, si

fieri posset, optarem ut haec sententia vera esset; sicut opto ut
}

si vera est f

abs te Hquidissime et invictissime defendatur. Epist. 28.

4 Nihil ergo istorum quatuor dicenles, quoniam quodlibet eorumfalsum at-

que impium est, hanc sententiam suam non solum me non vetante, sed etiam

favente et gratias agente defendant. De origine animae, lib. 1, c. 19.

5 Che S. Agostino riputasse temerario 1'assenso aH'opinione del Genera-

zionismo apparisce chiaramente dalla citata lettera ad Ottato ,
nella quale

dopo averlo esortato a cercare argomenti per provaxe quomodo animae , si
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L' csempio cli S. Agoslino ebbe molta influenza in Ocoidentc , at-

lesa 1' autorita cli un lanto Padre. Laonde non e meraviglia se per

altro tempo appresso si trovarono perfmo tra i piu elevati maestri

nella Ciuesaalcuni, die credeltero doversi in tal controversia serbare

la medesima circospezione. Cos! noi Yeggiamo nel secolo sesto san

Gregorio aflermare che tultavia era dubbio se I'anima di ciascuno

discendesse da Adamo, ovvero fosse data da Dio 1
;
e S. Isidore di

Siviglia, Dottore del settimo secolo
, parlando dei dommi della fede

dice espressamente che, quanto air origine dell' anima, essa era in-

certa 2. Dalle quali cose apparisce che quantunque fin dai primi se-

coli della Chiesa nessun cattolico scrittore (tranne forse qualcuno di

poca importanza )
abbia sostenuta la generazione delle anime

,
e per

conlrario la loro creazione immediata sia stata dottrma abbastanza

comune ; tuttavia non mancarono Doltori di grande autorita che cre-

dettero la cosa esser dtibbia e di non facile soluzione
;
massima-

mente dopo il parere e I'esempio di S. Agostino.

III.

Col cominciare della teologia scolastica la creazione immediata delle

anime umane si ando sempre piii chiarendo, fino a manifeslarsi

come dottrina cattolica.

Di questo incremento , che ando passo passo prendendo la vera

sentenza intorno all' origine delle anime umane, puo essere bastevo-

novae a Deo creentur, in peccato nasci queant ; soggiunge : Et si inveneris ,

quodipse adhuc non invent, defende quantum poles atque assere animarnm

infantium eiusmodi esse novitatem, ut nulla propayatione ducantur Si

autem non inveneris ... nee sic iam temere in aliam sententiam tua deflecta-

tur assensio , ut eas ex ilia una credas propagando traduci , ne forte alius

invenire possit , quod ipse non possis. E piii sotto riprencle <f inconsiderala

temerilii coloro, che difendessero la propagaziOne delle anime ; e tornando

ad inculcare che si procuri di sostenere la creazione delle medesime, con-

chiude che dove ci6 non si possa, melius origo animae lateal. Epist. 28.

1 Sed hac de re, dulcissime ndhi, tua caritas sciat , quia de origine ani-

mae inter sanctos Patres requisitio non parva versata est; sed utrum ipsa ab

Adam dtscenderit, an certe singulis detur, incerlum remansit, eamque in hac

vita insolubilem fassi sunt esse quaestionem : grams enim quacstio est , nee

valet ab homine comprehendi. Lib. 7, Epist. 53 ad Secundinum.

2 Lib. 2 De Offic. eccl. c. 23.
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le argomento non solo il teslo di Gennadio
, ripprtato di sopra nel

luogo citato di S. Tommaso , lilt dove si annovera tra i dommi da

opporsi agli erelici ,
la creazione divina delle singole anime l

;
ma

molto piu 1' autorita dei posteriori scrittori ecclesiaslici, fmo al Mae-

stro delle Sentenze, il quale nel luogo, che citeremo piu sotto, espres-

samente riprova , come errore rigettalo dalla Chiesa caltolica, 1' opi-

aione della generazione delle anime. E sebbene alcuni teologi con-

iemporanei a lui o molto prossimi opinassero che quella sentenza

fosse solo piu conforme alia Fede cattolica , ma non del tutto cerla ;

nientedimeno questo stesso residuo di dubbiezza si ando poscia dile-

guando del tuttp.

Ne dee recar nieraviglia che una dottrina da prima dubbia si

diiarisse dappoi come appartenente alia Fede; essendo cio proprio

del progressive svolgimento dc' dommi
,

secondo che insegna san

Vincenzo Lirinese, e non pochi falti comprovano. E per commemo-

rarne qualcuno, nella stessa primitiva Chiesa
,
vivendo gli Apostoli,

fu incerto per qualche tempo se i fedeli convertiti dal Giudaismo fos-

sero o no tenuti air osservanza delle cerimonie legali 2. Lo slesso

xncontro poscia intorno al Battesimo amministralo dagli eretici
,
se

fosse valido o no; come e nolo pel dissenso tra S. Cipriano e santo

Stefano. Lo stesso avvenne per rispetto all' immediata ammissione

de' giusti dopo morte alia visione bealifica
;
e

, per non allargarci

troppo ,
non abbiam noi veduto a' giorni nostri definirsi finalmente

come verita dommatica 1' itnmacolato concepimento di Maria Ver-

gine, inlorno al quale erasi per si lungo tempo dubitato nella Chiesa?

Qual meraviglia dunque che queslo medesimo processo siasi av-

verato della presenle quistione ? Dapprima non fu indubifcatamente

manifesto che le singole anime umane fossero create immediata-

mente da Dio
,
sicche senza nota di eresia poterono alcuni pensare

diversamente ,
o almeno tener la cosa siccome incerta; e poscia tai

verita si venne chiarendo per guisa ,
che giustamente pote afier-

1 De Dogmat. Eccles. c. 13.

2 Eorum quae sunt Fidei
, quaedam sunt

, quae non sunt perfecle per

Ecclesiam wanifestata; sicut in primitiva Ecclesia nondum erat perfecte

declaralum apud omnes quod illi qui erant ex ludaeis conversi non tenerentur

legalia observare. S. TOMMASO in Epist. ad Rom. c. 14, Lect. 3.
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rnarsi da S. Tommaso esserc stala la conlraria riprovata dal giudizio

della Chiesa.

Sopra di eke vuolsi avverlire che la Chiesa manifesla i suoi giu-

dizii non solo per le solemn definizioni de' suoi Concilii e de' suoi

Pontcfici , le quali definizioni non sogliono essere cosi frequenti ;
ma

niolto piu spesso medianle 1'ordinario magistero ed insegnamento

che essa, dispersa per tutto il mondo, esercita tra i fedeli. La qual

verita, benche abbaslanza chiara per se medesima, ha ricevulo ulti-

mamenle 1'autorevole conferma del Sommo Pontefice Pio IX, il quale

in un suo Breve all'Arcivescovo di Monaco spiegatamente dice, che

la soggezione dovuta ai dommi di Fede non deve restringersi a sole

quelle cose, che con espresso decreto son definite dai Concilii e dal

Ponlefici , ma deve stendersi aucora a quelle che con consueto ma-

gislero la Chiesa insegna come rivelate, e i Teologi cattolici con uni-

versale e coslanle consenso affermano appartenere alia Fede : Etiara

si ageretur de ilia subiectione, quae fidei divinae actu est praestan-

da, limitanda tamen non essel ad ea quae expressis Oecumenicorum

Conciliorum aut Romanoram Pontificwn, huiusque Aposlolicae Se-

dis decretis definite sunt, sed ad ea quoque exlendenda, quae ordi-

nario totius Ecclesiae per orbein dispersae magisterio tamquam dwi-

nitus revelata tradunlur, ideoque universali et constanli consensu a

Catholicis Theologis ad fidem pertinere relinentur 1. Ora che lal

maniera di decisione intorno al presente punto sia intervenula nella

Chiesa, e cosa da non potersi chiamare in controversia. E ben ne e

prova Tunanime persuasione di tutti i fedeli, la quale non altrimenii si

c formata, che sotto rammaeslramenlo della Chiesa. Cio il Bellarmino

avverliva fin da' suoi tempi, facendo nolare, non essere tra i Cattolici

persona , eziandio Ira gV illetterati ed i rozzi ,
la quale non si scan-

dalizzerebbe ove udisse dire che Tanima nostra non e creata da Dio :

Est ita insitum in menlibus fidelium animas a Deo recens creari

cum foetus in uleris matrum animantur , ut eliam agricolae, fabri,

sutores, mulierculae , pueri hoc sciant ; et si quis contrarium pu-

Uice doceret, pessime omnino apud catholicum populum audiret 2.

1 Venerabili Fratri Gregorio Archiepiscopo Monacensi et Frisingensi,

die 21 Decembris 18&3.

2 Controv. lib. 4, Cap. XI.
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Per quello poi che si attiene ai Teologi, e noto come fin dai primordii

del secolo duodecimo cominci6 a insegnarsi in tutte le scuole dai Mae-

stri in Divinita , con meraviglioso consenso , che 1' anima in ciascun

uomo, che nasce, viene creata da Dio. Ondeche ben presto una tale

dottrina fu data dai piu solenni Dottori qual dottrina della cattolica

Chiesa. Citiamone alcuni.

Pietro Lombardo, appellate, a cagiou de' suoi libri, il Maestro delle

Sentenze, e il cui testo fino ai tempi del Concilio di Trento formo la

base dell' insegnamento di quasi tutte le scuole, dice : La cattolica

Chiesa insegna chele anime non furono create insieme lutte, ne che

si propagano per seme, ma che ai corpi gia generati e formati ven-

gono infuse e in quell' istante create 1.

S. Bonaventura, la cui autorita, dopo quella di S. Tommaso, non

conosce eguale nel regno teologico, si esprime cosi : Ci ha un altro

rnodo di dire, ed e che la produzione delle anime sia per propaga-

zione
,
sicche T anima si generi dall' anima come la carne dalla car-

lie : e come da una candela si accendono molte candele ,
cosi da

una sola anima per moltiplicazione di se medesima, senza divisione,

vengano vivificati molti corpi; e di cio dubitarono un tempo scrit-

tori caltolici e massimamente Agostino. Ci ha poi un allro modo di

dire, che e il cattolico ed il vero, cioe che le anime non si generino,

ma che, formali i corpi, vengano da Dio create e nelcrearsi vengano

infuse 2.

Di S. Tommaso d' Aquino, vero principe della teologia caitolica,

non occorre parlare; avendo veduto come nel testo, allegato fin da

principio, dice che tanto la sentenza della preesistenza delle anime ,

quanto quella della loro propagazione dall' anima de' parenti ,
ben-

1 Catholica Ecclesianec simul nee ex traduce factas esse animas docet, sed

corporibus per coitum seminatis atque formatis infundi el infundendo creari.

Seiitentiarum lib. 2, clist. 18.

2 Est et alius modus dicendi, quod animarum productio est per traductio-

nem, ut anima traducatur ex anima, sicut caro ex carne: et sicut ab una can-

dela accenduntur multae; sic ab una anima per sui multiplicationem absque

diminutions vivificentur multa corpora; et de hoc aliquando dubitaverunt ca-

tholici tractatores, et Augustinus maxime. Tertius est modus dicendi calboli-

cns et verus, quod animae non seminantur, sed formatis corporibus a Deo

creantur et creando infunduntur. Lib. II, Disk. 18, q. 2.
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rlio tolleralc da principio , furono poscia dannale per giudizio della

Chiesa. Onde nella Somma teologica generalmente asserisce : Hae-

relicum est dicere quod anima intellective, traducalur cum semine 1 .

Poste queste tre autorevolissime testimonianze
,
del Maestro delle

Senlenze, di S. Tommaso e di S. Bonaventura , non e maraviglia se

tulti i Teologi posteriori concorsero nella medesima sentenza. Per

non allargarci di troppo in citazioni, ci contenliamo del solo celebra-

tissimo Melchior Cano, le cui parole spiegano altresi limpidamente

come una verita, benche appartenga alia Fede
, puo nondimeno per

qualchc tempo essere soggettivamente incerta tra'fedeli : In due

modi possiamo inlendere che una quistione sia di Fede : o in se , o

nspetto a noi. In se quella e quistione di Fede, che e rivelata da Dio

alia Chiesa, benche da molli s'ignora. Cosi, che lo Spirito Santo

procede dal Padre e dal Figlio , lo stesso Spirito del Signore lo ri-

relo agli Apostoli ;
e parimenle che le anime de' Santi subito dopo

1' uscita dal corpo veggono Dio. Di queste verita nondimeno fu leci-

to un tempo il pensar variameute
,

e senza danno della Fede affer-

marle o negarle , quando ne Y una ne 1' altra era stata defmita dalla

Chiesa. E cosi rispetto a noi quelle non furono sempre tenute come

quislioni di Fede, ma, salva la ortodossa credenza, alcuni uomini dotti

tennero la sentenza contraria alia verita. In queslo modo Agostino

affermo non esser quistione di Fede, se 1' anima ragionevole si pro-

pagasse per seme. Ma ora, essendosi da quel tempo in qua assodato

nel sentir eomune de' Teologi e de' fedeli che 1' anima esiste non per

generazione ma per creazione ,
tal quistione senza alcun dubbio ap-

parliene alia Fede 2.

1 l.p. q. 118, a. 2.

2 Fidel quaestionem duobus modis interpretari possumus: et ex natura sua,

et quoad nos. Ex natura sua ilia Fidel quaestio est, quae est a Deo Ecclesiae

revelata, quamvis a plerisque iynorelur. Ut Spirilum a Patre Filioquepro-

cedere ipse Spiritus Apostolis revelavit; item animas Sanctorum stalim, ut a

torpore exierint, mdere Deum. De quibus licuil olim varie sentire et sine Fidel

discrimine aut a/firmare aut negare, cum neutra res scilicet erat plene ab Ec-

clesia definita. Ita quoad nos non semper Fidei quaestiones illae sunt habilae,

sed salva Fide viri quidam docli contrariam veritati sententiam tenuerunt.

Quomodo asseruit Augustinus, non esse Fidei quaestionem, num anima rationa-

lis ex traduce sit. Nunc autem t
cum post ea lempora Theologorum fideliumque
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E di vero ,
V insegnamenlo de' Teologi , quand' e universale e co-

stante, rappresenta T insegnamento stesso della Chiesa. ImperoccM
nel seno di lei e in nome di lei essi esercitano il loro mag^stero, sotto

la vigilanza de' supremi* Paslori. Laonde, se esprimessero cose con-

trarie alia sua dottrina
, altribnendole a lei , ella non polrebbe tace-

re, senza colpevole connivenza nell* errore ;
no la divina Provvidenza

potrebbe in lei permettere tal debolezza. Tanto piu che alia doltrina?

comune de' Teologi sogliono uniforrnarsi i Bandilori della divina pa-

rola , i Direttori di spirito , gl' Istruttori del popolo ; sicche 1* errore

de' Teologi diverrebbe in breve errore universale di tutti i credent! :.

11 che quanlo sia assurdo, non e chi non vegga.

Go solo basterebbe a dimostrare 1' assunto, quand' anche non esi~

stosse nessun decreto o alcuna positiva dichiarazione della Chiesa

intorno airimmediata creazione delle anime umane. Ma questo e poi

vero? Noi crediamo di no; perciocche ci sembra di avere sopra di

un tal punlo due aulorevolissimi documenti, 1'uno di un Ponlefice,

T altro di un Concilio.

Nel secolo XIV, furono accusati gli Arraeni a Papa Benedetto Xlf

di professare alcune dottrine, che venivano qualificate come esecra-

bili eel error! contrarii alia Fede orlodossa. II Pontelice, dopo maluro-

esame, fe' corapilare un catalogo dei detti errori, ed ordino che tutti

i Yescovi dell' Armenia
, assembrati in Concilio ,

li rigeltassero.

Ora uno di quelli fu che come il corpo umano dal corpo ,
cosi 1'a-

nima dall' anima sia generata per una spirituale propagazione, come

una luce da allra luce 1. Questa, benche non sia una solenne de-

cisione, e tullavia un'assai esplicita manifestazione del Capo della

Chiesa inlorno a cio che fa partc della dottrina della medesima, e in

una circostanza cosi solenne, come e quella d' imporre ,
in qualila

di Dottore supremo e Maestro
,
ad un' inlera nazione le cose da cre-

dere per sentir rettamente colla Chiesa caltolica.

omnium consensu firmatum sit, animam non per yenerationem sed per createo-

urn existere, sine dubio ad Fidem ilia quaestio pertinet. De Locis Theologicisv

lib. 12, cap. ultimo.

1 Yedi il MARTEN. Yet. Script, t. 7, pag. 319. II RINALM, ne'suoi Annali

all'anno 1341, n. 46, dice che il catalogo degli anzidetti errori Extat inMSS~

Archivii Vatic, de rebus Tart. Armen. etc. pag. 10.
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Piu ,
ncl sccolo XVI ,

si tenue da Leone X il quinto Concilio ge-

nerale di Laterano. In esso nel condannarsi alcuni errori del Pora-

ponazzo, fu definite tra le allre cose che 1'anima, secondo la

moltitudine de' corpi, nei quali viene infusa, e moltiplicabile e si mol-

tiplica di fatto : Pro corporum, quibus infunditur, multitudine sin-

yulariter mullipUcabilis et multiplicata 1. Benche qui non si parli

cspressamerite della creazione delle anime, se ne parla in senso

implicito e con vocabolo equivalente. Imperocche nel comun linguag-

gio delle Scuole, come la produzione delle anime per generazione si

esprimeva colla voce traductio
,
cosi la Icro produzione per creazio-

ne da un principio esterno, si diceva infusio. Ora i Padri del Con-

cilio non polevano adoperare i vocaboli , se non nel senso usitato e

ricevuto nel comune insegnamento. Se dunque essi dicono che cia-

scun' anima viene infusa nel proprio corpo, voglion dire che in esso

vien creata da Dio. II che essi non dissero definendo ,
ma solo par-

landone come di cosa noia e ammessa nella Chiesa : il che basta per

chiarire che una dottrina e cattolica. Benche dunque un tal fatto non

possa recarsi per provare una defmizione dommatica, puo nondime-

no recarsi per mostrare do che i Padri di quella ecumenica Sinodo

pensarono esser dottrina della Chiesa, intorno all' origine dell' anima

umana.

IV.

Si risponde all'argomento de' Pelagiani.

Avendo sopra menzionato la difficolta, sorta dair argomenlo dei

Pelagiani, il quale rec6 lanta molestia a S. Agostino, non sara vano

soggiungerne qui da ultimo la soluzione.

L'argomento dei Pelagiani procedeva cosi: II peccato non risiede

nella carne, ma nell' anima. Dunque, acciocche fosse in noi un pec-

cato derivatoda Adamo, dovrebbe Tanima stessa derivare da Adamo.

Ma ci6 5 folso ; perche 1'anima nostra non sorge per generazione dai

parenti ;
ma Tien creata da Dio. Dunque la trasmissione del peccalo,

1 Sesslone 8.

Serie Y, vol. IX, fasc. 336. 44 3 Marzo 186i.
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detto originate, e falsa. Per esser vera, dovrebbe ammeltersi il Tra-

ducianismo.

Primieramente conviene osservare che neppure il Traducianismo

di per se solverebbe tal difficolta, se essa fosse sussistente. Impe-
rocche cancellandosi pel Baltesimo il peccato originale dall' anima, i

figli dei battezzati non potrebbero contrarlo , se la ragione del con-

trarlo fosse il derivare la loro anima da un' altra anima
,
infetta di

colpa. Per contrario le anime de' figliuoli , invece* del peccato del

primo parente, contrarrebbero in quella ipotesi i peccati de' prossimi

genitori ;
il che importa un novello assurdo. II Traducianismo adun-

que (lo stesso dicasi d' ogni altra inaniera di Generazionismo) non

serve in modo alcuno a spiegare la diffusione del peccato di Adamo

nei posted ;
e pero la soluzione dell' argomento pelagiano dee pren-

dersi da altro capo. Questo capo ci sara porto dalla dotlrina di

S. Tommaso, ed e il seguente.

Come il peccato atluale deturpa la persona individua, cosi il pec-

cato originale deturpa Tintera natura umana, contenuta in Adamo,

qual padre comune e primo ceppo di tutti gli uomini. Onde, come il

peccato attuale e detto personale, cosi il peccato originale e detto

peccato naturale 1. Per contrarlo, basta che la natura di ciascun

uomo sia in vero senso derivata per generazione da Adamo. Ora

acciocche la natura di ciascun uomo sia in vero senso derivata da

Adamo
,
basta che da lui sia derivata la carne, colla quale 1'anima,

benche creata da Dio, viene a congiungersi in unita naturale 2. La

generazione umana ha propriameiite per termine 1' individuo umano,

e per avere un tal termine , basta che la virtu generativa si stenda

gradatamente a disporre la materia fmo a quel punto , in cui infalli-

bilmenle e per naturale esigenza dee venire informata dall' anima

1 Peccatum originale dititur peccalum totius naturae, sicut peccatum actua-

te diciiur peccatum personale. Unde quae est comparatio peccali actualis ad

unam personam singularem, eadem est comparatio peccati originalis ad totam

naluram humanam, traditam a primo parente ,
in quo fuit peccati initium.

Qg. Disp. Q. Ill: De Pot. Dei, art. IX ad 3.

2 Sic ergo originale peccatum est in anima, in quantum pertinet ad humanam

naturam. Humana autem natura traducitur a parente in filium per traductio-

nem carnis, cui postmodum anima infunditur; et ex hoc infectionem incurrit,

quod fit cum carne traducta una natura. Ivi.
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razionale , benche prodolta per creazione divina. Imperocche quinci

avviene che 1' alto generative si termini nel composto ;
del qualc

benche non produca la forma, produce tultavia U unione di essa col

soggetto. Cosi dunque si avvera che Y atto generative vada a termi-

nare nell' uomo, e produca 1'uomo; la cui natura giustamente si dice

derivare, mediante il generante, da Adamo l. E poiche questa na-

tura in Adamo fu corrolta dal peccalo; non deriva da lui, che come

infetla di tal corruzione 2.

II perche rispondendo in forma dialettica all' argomenlo, conce-

diamo che il peccato risiede nell' anima
,
ma neghiamo Y inferenza,

che cioe non possa derivarsi in noi il peccato di Adamo, se da que-

sto non derivi la nostra anima. Imperocche, giusta le cose dette, a

far si che il peccato originale si derivi da Adamo, basta che da Ada-

mo derivi la natura
;
e a far si che da Adamo derivi la natara, basta

che derivi da Adamo la carne nostra , colla quale 1' anima, benche

creata da Die
,
forma una sola natura. Allora sarebbe impossibile

quella derivazione, se 1' anima si unisse al corpo in qualita di sem-

plice motore
,
non in qualila di forma sostanziale ; come voile Pla-

tone
,
e alia cui sentenza si riduce

, al trar de' conli ,
la teorica car-

tesiana: Si uniretur ei ad constituendam naturam, sicut Angelus

unitur corpori assumplo, infectionem non reciperet 3.

1 Generans general sibi simile in specie in quantum generatumper actionem

generantis perducitur ad participandum speciem. Quod quidem fit per hoc,

quod generatum consequitur formam similem generanti. Si ergo forma ilia

non sit subsistens, sed esse suum sifsolum in hoc quod unlatur el, cuius est for-

ma, oportebit quod generans sit causa ipsius formae ,
sicut accidit in omnibus

formis materialibus. Si autem sit tails forma, quae subsislentiam habeat et non

dependeat esse suum totaliter ex unione ad materiam , sicut est in anima ra-

tionali; tune sufficit quod generans sit causa unionis tails formae ad materiam

per hoc quod disponit matmam ad formam, nee oportet quod sit causa ipsius

/onnae.IviadG.

2 In natura Adae erat natura omnium nostrum originaliler; ita et peccatum

originate, quod in nobis est, erat in lllo peccato originaliter. Nam peccatum

originale, ut dictum est, perse recipit natura, anima vero ex consequent!.

Ivi ad 4.

3 S. TOMMASO, luogo citato.



LA POVERELLA DI CASAMARI

RACCONTO STORICO

DEL 1860 E 1861

XXVI.

Guai
, guai e sempre nuovi guai ! ecco le dolci allegrezze del

bentornato ! poffare ! sto a veder io
,
che io pover' uomo non po-

tro piu mettere piede fuori di casa, che costei non mi vi facciaden-

tro il diavolo a quattro , e non mi gelti in disperazione sua madre

e sua sorella ! Uh disgraziato me ! ahi destino mio ! Gia ell' e malta

nel mezzo del cer vello
,
e la pazienza che mi bisogna per non am-

m attire anch' io
,
e cosa che ah Madonna mia cara

,
che tribola-

zione ! che croce e mai questa benedelta Flaminia ! Con tali e

simili altre lagnanze Traiano ,
un quarlicello d'ora dopo arrivato

dalla fortunosa gita di Veroli , da se da se
, passeggiando per Io

scrittoio e sbuffando e tirandosi i basettoni
, apriva libero corso allo

sdegno di che era gonfio , per le nuove dei mali portamenti della

sua figliuola maggiore, udite subito dalla Maddalena sua moglie ;
la

quaie, tutta scorrucciata einsospiri, gliene avea terminato il doloro-

so racconto esclamando: Ah Traiano mio, cosi non si va innan-

zi! Io non ne posso piu , piu , proprio piu ! Con lei combatteteci voi.

Oramai io me ne lavo le mani, che ogni di piu mi perde il rispetto,

e io non vo' schiattare per lei ,
ne che la mi tenga per suo strofinac-

ciolo : capite ?

Ma buona voi ! ripiglio il marito scrollando la testa e accen-

dendosi in volto come una fiammella di gasse ;
buona , buona, anzi
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sciocca voi ! Corpo di una saetta ! e perchd non le rompete una vol-

ta quel suo grugnaccio da scimmia, con una dozzina di bravi sma-

scelloni?

Si eh? avete un bel dire voi ! mormoro la donna tergendosi

gli occhi.

cospetto! strillo egli a par d'un' aquila, si che il suo vo-

cione caldo e rolondo rimbombava per tutla la casa; vi credele for-

se che Domeneddio vi abbia dale le mani, solo per asciugarvi il

pianto che vi fa spargere quella diavolessa? Non siele voi sua ma-

dre? Perdervi il rispelto! farvi rispostacce! e voi non cacciarle i

denti in gola? Ih, la fastidiosa! si provi un po' di comparire davanti

a me , a rifarmi que' suoi occhiuzzi di triglia e quel suo bocchino

da sciorre aghelti ;
insolente ! catlivaccia ! ch' io non sia io se non

glieli fo schizzare in questo muro, e se non le sfondo il mento e non

le strappo la lingua e la butto al cane ! Ahi povero me ! non mi

mancava piu altro che questo complimento di benvenuto !
- - Gio

delto , brontolando e sbattendo a furia le porte ,
era ilo chiudersi

nel suo studio; in quel che la Maddalena ripelevagli dielro : Belle

parole ! belle parole ! al punto vorrel vederv' io ! Vergine santis-

sima
,
se non ci ponete un rimedio voi

, quesla casa vuol diventare

T anticamera dell' inferno !

Cotesto schiamazzare e nabissare del padre era stato cosi slrepi-

toso , che la figliuola minore, di nome Lucilla e creatura semplice e

innocente piu di una tortora, Iroppo immaginandosene la cagione, si

era rincanlucciata nella saletta accosto la camera dove Traiano tern-

pestava , e non si era ardita uscirne e presenters! a lui, per fargli i

saluli che convenivano. L' altra , cioe la gran rea che aveva nome

Flaminia , sentiva ancor ella il minaccioso gridare che, a suo dispet-

to, le dava la tremarella ai nervi. Ma ell' era di sopra in uno stanzi-

bolo apparlato ,
serratavisi bene dentro col chiavislellino, e non zit-

tiva, quasi non si fosse accorta della venuta e di quegli scomponi-

menti del padre. II quale essa aveva un' arte sua mirabile di placare

poi a tempo e luogo , ognora che egli si rabbuffava per qualche sua

cattiveria: e tanto sapeva andar seco con I'erbolina in mano, e pero-

rarc scaltramente la causa propria, e con iscede e fanfalecchi e mali-

ziette finissime mostrargli lucciole per lanlerne , che ella al suo In-
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bunale se la eavava sempre netta; movendolo a metier lei dalla par-

le della ragione, e invece la madre o la sorella o chi altri da quella del

torlo. E percio mentre die Traiano, adiratissimo di lei, menaya quel

suo rumore da smaniante, la furbacchiotta livida in volto tra di pan-

ra e di stizza
,
e con un risolino contralto alle labbra che parea di-

cesse : Ba' ! acqua che corre non porta \7eleno arzigogolava in

mente sua mille ciancioline e bugiuzze e smorfiette rabbiose, con le

quali ammoinarlo prima di sera, e pigliare cosi la solita rivincita sul-

la mamma, e farla stare, e ricattarsi di quell' incendio di collera de-

stato nel padre, lornante appena da un viaggio, conlro di se e delle

sue bizzarie.

Che brutle cose, lettore o leltricc, eh? Voi che siete un fiore di

gentilezza e un oro colato di crislianita, dovete sentirvi montarla se-

napa al naso a lanta pelulanzadi albagiosa figliuola. Pur che volete?

Ell'era appunto appunlo cosi, e non un'oncia piu enon un'oncia meno

che tale. Questa serpicella ,
che contava allora didotto anni

, presu-

meva le si passassero buoiie tulte le sue cervellinaggini : e male per

chi gliene avesse rivolto un rimprovero benche dolce
,
un ammoni-

mento benche giulebbato ! Lo folgor'ava con cede sue guardatacce a

squarciasacco ,
e gli scagliava in viso certe trafitture con quel suo

pungiglione di vespa, che gli facea cascar il fiato e salire in fronte i

rossori. Non paliva ne baslo
,
ne freno

,
ne barbazzale. Nella Mad-

dalena sua madre non riconosceva altra autorita, che quella di aiu-

tarla a trarsi tulti i capriccelli e le voglioline che le grillassero in te-

sla; se no, caparbiela, smusature, punligli, ripicchi e imperlinenze

da non piu fmirla. Con la Lucilla, minore a lei di dieci anni e buona

Ianto che pareva un'angiolina del paradiso, non amorevoleggiava se

non quanto si adattava a servirle di zampetta , per levare dal fuoco

della madre le castagne a cui ella ustplava; in caso che no, asprez-

ze, bronci, angherie , soprusi e, se il ciel ^i salvi, anche ceffatelle

c scappellolli di salda mano. Col padre, del quale sapeva d'essere il

vezzo e 1'ogni suo bene, le spuntava tutte : e era con le belle belline,

ora con procacita schizzinosa
,
ne trasgrediva i divieli

,
e ne rompe-

va i comandi
,

e a senno suo giravalo e rigiravalo ,
siccome colei

che ne teneva in pugno le chiavi del cuore. Con lutti poi superba,

disavyenevole, yendicaliva, arroganle, permalosa e ciarliera che era
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un faslidio. Ella la regina di casa, ella la secretaria del padre , ella

la sullana delle serve
,
eke pe' suoi mali traltamenli si accomiata-

yano ogni due o Ire mesi
,
ella la sopraccio e spesso la tiranna del-

la sorellina, ella il tormento e il supplizio di (juella poverelta della

Maddalena, che si rodeva, clie si altapinava, che intisichiva di cor-

doglio : ina che non la poleva con lei
,
slai^te la cecit di Traiano, il

quale non vedeva lurae per allri occhi che per questa Flaminia; e fl

quale , dopo alcuna rara sfuriata con lei
, quasi per compensarla ,

le

ridiveniva piu facile, piu indulgente, piu syiscerato che priraa.

E non c' era verso di farlo capace, che, con tante sue condiscenden-

ze, egli sempre peggio guastava questa figliuola : o piuttosto non si Iro-

vava modo valevole di ritenerlo che non gliele usasse. Conciossiach5

per capace egli n' era, e cento volte avea promesso e ripromesso al

P. Eusebio suo fratello (che era religiose di san Francesco, uomo

lutlo di Dio e stampato all' anlica) che si
,
farebbe e direbbe e prov-

vederebbe e via la. Ma quando era da venirsi all'atlo pratico di una

negativa ,
di una sgridata ,

di un casligo ,
la civellina con un viset-

to amariccio, con qualtro lagrimuzze , con una convulsioncella
,
con

due alloccherie ti uccellava il babbo di si santa ragione, ch'egli im-

bieloliva lutto, e subito lagrimava con lei o rideva con lei, e non che

risparmiarle il dispiaceruzzo o la punizione ,
ma si saria fatto in

trinci per racconsolarla. Di maniera che la sola persona del mondo

che le incutesse rispetto, e dinanzi a cui la Flaminia si rappiccinisse

come la pispola davanti 1' astoro , era il P. Eusebio ;
al quale la

madre soleva ricorrere per partito eslremo, ma dal quale la giovane

rifuggiva piu che il diavolo dalla croce. Imperocche esso gliene di-

ceva delle salate
,
e con quel suo occhio fiammante , e con quel suo

indice brandito, e con quel sao lono da predicatore le tosava la bur-

banza si corto
,
che ella

, dipintasi a mille colori e bassate le ciglia

e perduta la parola, sbottava in un pianto grandissimo. E per cio che

un giorno la catlivella si provo a rimorderlo con un motto d'ingiu-

ria, n'ebbe da lui, uno in una gola e uno in un' allra , due colpi del

serafico cordone cosi benedetli , che piu mai non rimasero di pizzi-

carle: e ba^lava talora ridurglieli in memoria , a fare che si raumi-

Hasse nel bollore delle sue bizze piu fumose. Senonche questo zio di

rado assai capitava in casa, e ancor egli non senza grave noia si ren-



696 LA POVERELLA DI CASAMARI

deva al disgustoso uflicio di riprenditore e domalore di quello spiri-

tello protervo.

Signore ! o che
,
era ella dunque erba gramigna , che si fosse

lasciata crescere alia babbalci e proprio come vien viene ? Perche la

madre sua
,
che dicesle pur essere savia donna

,
non se 1'era alleva-

ta meno sciattamente e con un po' piu di sanlo timor di Dio? Bella

la mia saviezza ! se aclesso questa vipera di figliuola le fa dar del

capo ne' canli
,
ben le sta : suo danno !

Cari voi ! se per iscolpare sua madre , o per appagare una curio-

sita vostra, avessimo a narrarvi qualmente la faccenda sia stala cosi

e qualmente sia stata cola, troppo ci bisognerebbe uscir fuori del

solco e batlere la campagna. Ma pensate di grazia che abbiamo a ire

innanzi, e che se, per farvi servizio, ci baloccassimo con lacchezzi che

forse a voi mordono 1' ugola ;
c' e altri di dielro che arriccerebbe il

naso
,
e gli saprebbe grave che inframmettessimo lungagnole e ci

sperdessimo per via
, gingillandoci come i putti quando vanno alia

scuola, e non ne trovano mai la porta. Onde vi preghiamo che vi

contentiate di avere anche voi un grano di pazienza ,
e vi diam fede

che vi terremo il meno che sia possibile a bocca dolce.

XXVII.

Tostoche la madre fu rientrata nella salelta, dov' era Lucilla a ba-

sir di paura per quel fracasso del padre arruffatissimo : figliuo-

la mia
; le disse con sembiante tra 1'amorevole e 1' imperioso ; bada

bene questa voi la di non far Y avvocata di tua sorella col papa, che

guai a te ! io non ti guardo piu in faccia. Intendi, bella mia? s' ha

da farla finila con quella imperlinenle. Tu
,
se tu t' impacci di lei e

ti metti a scusarla, domani siamo da capo. M' hai inlesa? La fan-

ciulletta piego la testa senza fare motivo.

Or va
; seguito 1' altra

;
va dar un bacio a tuo padre ,

che ti

fara le carezze perche tu sei stata buona. Ma attenta ve' ? Ricordali

che male per le, se pigli le parti di Flaminia! Hai da dirgli che la e

stata cattiva , caltiva , cattiva ;
che mi ha disubbidito sempre ,

che

m' ha fatta disperare , che ti ha menati schiaffi , e alia serva pugni

e poi tutlo il resto. Va, va pure. E questa, ricompostasi tutta, si

mosse e ando bussare timidamenle allo studio di Traiano.
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Egli e inutile soggiungere, che, per 1'arcana legge dei conlrappo-

sti e dell'equilibrio, la quale governa altresi il piccolo slalo che sono

le famiglie , questa Lucilla era la beniamina della madre
,
siccome

1'altra era i due occhi del padre.

Tu? enlra
,
enlra: ah ! io li rivedo volentieri, bell' angiolelto

mio; diss' egli udito scricchiolar 1' uscio, e vista lei far capolino tra

imposta e imposta ;
su , qua ,

vieni che io ti regali , perche tu sei

una buona figliuola, e consoli me e lua madre : ma quella Strega pet-

tinata di Flaminia, uff!

No, papa, deh non v' inquietate ! tolse a pregarlo la figliuolet-

ta vezzeggiandogli le mani; che serve? tanto e tanlo

Coutami un po' su ; che cos' ha falto ella in questi giorni, che

sua madre n' e si fuori dei gangheri eh? tu non sai dir bugie.

Dio guardi ! le bugie sono peccati; la maestra c'insegna che

elle corrono su pel naso di chi le dice.

Brava le ! parla dunque, e io slaro osservando se ti spuntano.

Uh ,
uh ma io non ne dico ! La maestra insegna ancora che le

bugie hanno le gambe corte
,
e che si conosce prima un bugiardo

che uno zoppo ;
e che al bugiardo non e creduto il vero pur quando

Io dice.

Ben bene
,
lascia stare la maeslra in iscuola, e tu raccontami

le valenterie di tua sorella : sbrigati.

Ecco, dirovvi; comincio a rispondere la bambola annaspan-

do parole e giocherellando con le mani del padre; dirovvi che... o

sapele, papa? a me nori piace niente di fare la spia. Se ella .se ne

insospettisce ,
mi ammacchera la faccia con gli schiaffi, e mi ruzzo-

lera giu per la scala. Fossi matta I

Bum, scimunitella ! Coteste sono corbellerie che, con poca

prudenza, te le ficca in testa tua madre per disaflezionarti da Fla-

minia. Or questo non va.

Mi piace ! so ben io i belli schiaffoni che mi ha sonati 1'al-

tr' ieri, ch' ella quasi mi cavo un occhio.

Ah birbacchiola ! dunque e vero che ti ha maltrallata?

Io era diventata rossa come un peperone, e facevo sangue dal

naso, e perche le dissi ch' ella era cattiva, mi spar6 un calcio che, se

mi coglicva, addio stinco mio !
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Perfida! vituperosa! E tua madre la lasciava fare? ohi che

sento !

Eh, la mamma non ci ha azione con lei : appena le dice una

parolina, ed ella subito allunga il muso, rizza la testa che pare un

gallo, e spiffera certe sue insolenze che chi le ha mai inlese in Roma?

Ed ella dice di averle imparate nel suo convitto in Toscana.

Si, si, da quelle suorine muschiate, coi cerchi alia gonna e col

tegamino in testa, che davvero, povero me ! me Y hanno tirata su

italiana a modo !

E poi quello che sdegno piu la mamma
,
fu che

,
tornando dal

negozio dove Flaminia si era arrabbiata che ci fece vergogna, perche

non le si voile comperar la stoffa che costava dieci scudi piu dell'al-

tra, e incontrando il Santo Padre, il quale passava in carrozza, ella,

per farci dispetto, si ostino a non inginocchiarsi e prendere la be-

nedizione; e grido forte e slizzita, tanto che la udirono altri, che

questa era una superstizione, e ch' ella non piegava il ginocchio se

non a Dio.

Brutta peltegola ! oh questa e la volla ch' io, con le mie mani

le strappo quella linguaccia di serpe, e gliela fo in pezzi!

La mamma disse, che questa era una bestcmmia di certi ere-

tici e dei liberali, e che si fosse andata subito subito a confessare,

che ella non yoleva stare in casa con una figliuola scomunicata.

-
questo poi! Tua madre va troppo in la. Basta, basta ! Flami-

nia me 1' ha da pagare: si accorgera ella se gli schiaffi sono di buon

sapore !

Ma per carita, papa mio, non glieli menate tanto forti che non

si avesse da ammalare !

- Di queslo non tocca a te impicciarti.

Ed ancora vi raccomando
,
che non le mostriate manco per

ombra, che io abbia fatta la spia.

Che spia! che spia! Quando il padre interroga non c'e riguardo

che tenga; e un'altra volta che tu m'esca con questa parola di spia,

ti avvedrai tu chicca ch' io daro anche a te !

Venne 1' ora del pranzo. La coipevole, che s'era rinchiusa nel

summentovato camerino, e che era rosa dal taiio della coscienza, e

stava in pensieri di quelle vampe della paterna iracoadia , diviso di
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atlularle con questa nuova astuzieltu, di fingersi eioe indisposta di

salule e presa da tanto fiera migrana . eke non ci vedea piu lume :

c cosi mando rispondere giu per la sorclla, che era salila a chia-

marla. Maddalena, che conosceva tulte le piume di quella sua polla-

striua crestosa, principio a biasciare e a squassare il capo e # guar-

dare Traiano con un cerl' occhio, il qual diceva : Se tu le credi ,

sei il gran gonzo!

L'uomo, non curando quell' occhia la, strinse le labbra e senz'aprir

bocca, altro che per soffiare e trarre sospironi lunghi lunghi, si as-

sise, e burbero in faccia, spiego la salviella, die di piglio alle posa-

te e si prov6 di affondare il romaiuolo nella zuppiera ,
e di scodella-

re due cucchiaiate di minestra. Ma che? quel brodo era dolce di sale,

quel riso stracotto ;
e' non gli andava. Si lolse dinanzi la scodella, e

invece si mise a sbriciolare del pane. La moglie s' ingegnava di in-

stradarlo per qualche ragionameuto del suo viaggio, che lo svariasse

un lantino. Nulla: non replicavale verbo e si stropicciava in fronle.

Fu poslo il bollito in tavola. Ne trincio un morsello, lo assaggio :

anche questo gli sapeva di mucido, e lo masticava con nausea quasi

stoppa. Corto, quel mangiare non gli faceva alcun pro, e al tutto

mostrava di patire mancamento di qualche cosa, senza della quale

non islesse bene. E in effetlo, scoslato da se il piatto con la carne,

si dfrizzo ah" improvviso > e guagnolato un: Ora ci penso io!

ando fuori e prese la scala.

Poveretta me, ci siamo ! mornioro la Maddalena fra i denti ;

costui mi va a sconciar tutto! Che debolezza d' uomo
, sanl' Antonio

mio bello , pare impossibile ! ah che pazienza mi bisogna ! E si

Iev6 in piedi per seguitarlo.

Che ! dite, va forse a darle gli schiaffi? dimando Lucilla al-

quanto spaurila; o Dio, clla e inalala!

Poh, si, schialfi ! le si vollo la madre incerta del che fare e

raccogliendo ii tovagliuolo ;
tuo padre e proprio uomo da lorcere un

capello a Flaminia ! Madonna mia ! in cambio di lasciarla friggere

quella cocciuta nel suo grasso, me la va a lisciare e crescerle bal-

danza di pigliarmi sempre piu campo addosso. Uh santo Giobbe,

aiutalemi voi 1
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E la madre colpi nel bianco. Traiano, insofferenle di aspettare piu

avanli a riavere la figliuola da presso, e intimorito ch' ella non pe-

nasse troppo la su, cosi solitaria, cosi digiuna, cosi invelenita, mon-

to all' uscio della sua stanzetta, e picchio sommessamente chiaman-

dola per nome. La volpicella, simulate un vocino fioco fioco da mezzo

svenuta, rispose con lai e sospiretti; e poscia, da una leziosaggine

all'altra, tanlo giunse a truccare il padre, die quest! s' impegno di

non farle pur un occhio torto, solo che gli avesse aperto e fosse con

lui scesa a tavola a sorbecchiare una tazza di brodo. Stipulata que-

sta capitolazione, la scaltra rese la piazza, e si presento a lui facendo

la cascamorla e inzuccherandolo di si dolciate carezzuole, che Tra-

iano, contultoche le stesse contegnoso e contraffacesse lo slralunato,

si sentiva ammorbidir dentro come la cera al fuoco. Ed ella li sul

pianerotlolo (per dissipargli dalla fronle quella nube di cruccio) a

disfogarsi con ischizzinosissime doglianze, ch' ella era diventala la

casselta da spazzatura di casa, che ogouno le sputava sopra, che

sua madre la Iratlava da figliastra, che melteva su contro lei la so-

rella, che a tutti i patti la si voleva liberare da questo inferno, e

dentr' otto giorni farsi moriaca e chiudersi fra le sepoltevive. Al pa-

dre scoppiava il cuore, ma per altro, con isforzo di se sopra se me-

desinao, domino la naturale fiacchezza tanf oltre Tusanza, che, presala

per un braccio: andiamo ! le mozzo gli sfoghi con voce di al-

terato
;
fmiscila con queste smorfie, e vieni a basso. L' allra ca-

glio, si morsicchio la lingua, e col menlo in seno e il fazzolelto alle

ciglia, si lascio slrascinare a mensa.

II capitale delitto, ossia 1'anello maestro della collana di tutle le

caparbiaggini commesse da questa figliuola nell'assenza del padre ,

era stato, siccome ne die cenno 1'altra sorella, che s*era impennata

a pretendere le si fosse compro un abito, il quale costava dieci scudi

piu di quanto sua madre avea determinato di spendere. Quindi la

testereccia, sempre si radicata e fissa ne' suoi ghiribizzi, che, dove

una volta avesse afferrato , non \i poteano le tanaglie , s'incaponi a

Yolere bel bello strappare da Traiano, cio che indarno avea tentalo

espugnare per assedio dalla Maddalena. Per questo volse immedia-

tamente ogni sua batteria a ingraziarselo : e -appena seduta alia sua

manritla , pur mostrandosi ingrugnata con la madre e con Lucilla ,
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non vi fu maniera di serviziucci affettuosissimi che non gli usasse, c

mutandogli ella i piatli, e tagliandogli ella il pane, e trascegliendogli

ella i bocconcelli migliori, c mescendogli ella da here, eccetera ecce-

lera. Per lo die esso, a cui era tomato 1'appetito e che non poteva piu

resistere alia gran voglia di recitare gli avvenimenti del suo viaggio,

ricuperata 1'abituale parlanlina , principio a esporli cosa per cosa e

con tale vigore di eloquenza, che in breve la moglie e le due giovani

e persino la fantesca ,
furono pendenti come statue dal suo labbro.

Tulle lo ascoltavano a bocca tonda, ogmma aveva gli spiriti ristretti,

ciascuna impallidiva, rabbrividiva , arrossava
,
si rallegrava , scla-

mava a seconda del vario svolgersi di quella strana orditura. Senon-

che quando egli venne al racconto dei casi e alia descrizione della

tapinila della famigliuola di Giovanna, e alia intimissima compassio-

ne provata per lei, gli occhi suoi cominciarono a gonfiarsi e a stil-

lare, e quelli delle ascoltatrici a consentire ai suoi con tale piela e

commovimento, die non si potrebbe dire a mezzo.

Allora quella furbetta bagnata e cimata di Flaminia, che staya

desta su 1'ali di cogliere il punlo buono per se, che fee* ella? Un

colpo maestro. Rizzalasi tulta in un profluvio di artifiziose lagrime,

e intrecciate smaniosamente le sue fra le braccia del padre : Ah

papa mio! gli disse con un'attiludine di volto che pareva una Niobe ;

deh per 1' amore del Signore vi supplico che mandiate subito subito,

per vestire quella poverella di Casamari , il costo dell' abito che do-

vea farsi a me ! lo ne faro senza
, purche lei non muora di freddo.

Non ci voile altro piu : ebbe vinto. Traiano, rapito come in estasi

a tanta bellezza di parole , le sallo al collo mugolando : Ah, tu

hai un cuore di serafmo ! Maddalena die uno strido e si chino la

faccia nelle mani : Lucilla reslo balorda balorda, e dubbiosa se doves-

se o ridere o piangere : e la sera che success' egli? Successe che la

vincilrice
,

la figliuola dal cuore di serafmo
, si pavoneggiava per

tutte le camere, sciorinando la pezza della ricca stoffa da se agogna-

ta, mentre alia volta di Yeroli andava una leltera indirizzata a Gio-

vanna
,
con un biglietto da cinque scudi, per limosina da vestire la

poverella di Casamari . E con questo lilolo espresso Flaminia

non si perilo di denominarc, in una poscrilla alia lettera, la nobile

e virtuosa figliuola di Pellegrino!
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XXVIII."

II piego fa ricapitato alia Giovanna quel di medesimo del quatlro

Decembre, alia prim' alba del quale 1' amato suo Guido s'era mosso

con Giacometto ID cerca di Otello. Quando Caterina glielo porto ,

ella stava assisa nel suo letticciuolo, con accanto a se Maria, la quale

era tutta inlenta a meitere in buono la sua lettera alia santola : e

s era conchiusa poco dianzi una lunga disputa tra lei e i suoi geni-

tori, i quali avrebbero pure desiderate ch'ella trascrivesse anche un

periodo, composlo dal padre, nel quale si faceva manifestarle conten-

tezza di accompagnarsi con si generosa e affezionata cugina.
-
Questo non posso copiarlo ; rispondeva tristamente essa alle

istanze della madre.

-
figliuola mia! e per qual ragione?

- Perche mentirei.

-
Va', va'

;
la premeva Pellegrino ; fammi tanto piacere di co-

piarlo. Sai tu che gusto avra essa in vederlo?

- Me ne duole, ma io non posso : direi una bugia.
- Almeno copiane la seconda meta, dove le vieni a testimoniare

the riputeresti benefizio di Dio, questa sorle di vivere qualche anno

sotto la sua tutela.

Dio me ne liberi ! sarebbe la piu grande menzogna che si

potesse scrivere al mondo.

- Ebbene , che farci? che farci? ripetea Giovanna con placata

mestizia; forzarla no. E tulto amore di noi. Avverti pero, figliuola^

che quando avrai perduta tua madre, ti sara caro di potere incontrare

qualche buon'anima che te ne tenga le veci. E la incontrerai poi al-

lora? e piu amorosa di tua santola?

II Signore provvedera. Io mai mai non mi rendero a separarmi

da voi, sino a che Dio vi faccia vivere. Tocca a me assistervi.

E con che? ripigliava il padre turbatetto ; pensi tu che la tua

presenza fra noi basti a consolare la poverty nostra? Finilo questo

po' di moneta (e finira presto) con che ci assisterai tu?

Lavorero se bisogna ; mi accontero con una cucitrice , andro

a far legna ? mi mettero a opera pei campi , sudero, mi consumerd :
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ma deh ! non mi togliete il conforto di rimanere con voi , di vigilare

io al letto della povera mamma, e di servirla io con le mie mani.

- Lavorarc ! -sudare ! soggiungeva la madre; ma tu, anima mia,

accomodandoti con la santola, non avresti quesla necessita : vivresti

con agio, nuoteresti nell'abbondanza.

- Bella gioia, in verila ! io trattata da signora e voi patirc la fa-

me: io star bene e voi male. Dio! questo unico pensiero sarebbe

la mia morte: no, no: mi contento di dormir sulla paglia, di man-

giare pan di cruschello e d'andare stracciala, sol che abbia la soddi-

sfazione di penare con voi, e di sollevare, secondo la possibilita mia,

le vostre miserie.

- Tu discorri da angelo, Fioretta mia buona; replico Pellegrino

commosso fmo alle viscere ;
ne io li saprei dire quanto io pregi que-

sti tuoi sentimenti di figliale tenerezza. Ma che vuoi ? ancor io ii

amo, e sono sollecito di te, e mi struggo pel desiderio di farli felice,

e di gran lunga preferisco il bene tuo al mio proprio. Adunque sc

mi ami
,
da retta a me e fa a mio modo : copia quelle tre righe, le

quali posson fruttare, Dio solo sa quanta fortuna a te, e quanlo utilc

ancora a noi. Fammi tanla grazja, figliuola mia, e fammela per ri-

verenza della Madonna.
- Ah Vergine santa ! sclamo la giovane rivolgendo a Pellegrino

un'occhiata diangoscia ineslimabile
;

io vi scongiuro , padre mio,

che non mi martirizziate. Come ho da scrivere cio che non e vero?

Io non posso. Perche ingannare mia santola? perche farle credere

ch' io brami quello che, se avvenisse, sarebbe per me un supplizio?

Oh no ! non posso.

Per amor nostro, vinci adunque prima la ripugnanza, e fa di

pacificare il cuor tuo in questa nostra volonta; riprese Giovanna ac-

carezzandole il capo; poi con tale disposizione d'animoscrivi, e non

iscriverai bugia.

Non e possibile che io mi acconci a questo. Io non mi sen to

virtu da rinnegare 1' amor vostro fmo a tal segno. Oibo ! comanda-

teml tutto cio che volete e vi ubbidiro, ma non pretendiate che io mi

adatti a staccarmi da voi, quando appunto siele nel maggior abban-

donamento d' ogni assislenza. Non e possibfle ! non e possibile ! Ne
avrei un rimorso che mi ucciderebbe in tre giorni.
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Adunque ponti in pace , e non se ne fara altro; soggiunse la

madre che nei sembianti della sua fanciulla scopriva il troppo che le

offendeva 1'anima questa battaglia ; se piii tardi, con cuore riposato,

ti parra di secondare i nostri disegni , bene
,
ne loderem Dio

; caso

che no, sia quieta ;
non ne parleremo piu.

E cosi sia ! disse Pellegrino a mezza bocca e passandosi con

aria di rammaricato una mano pel niento ; invece di afferrare T occa-

sione pe' capegli ,
tu le dai un calcio : pazienza!

Senlite, papa mio caro
; rispose la donzella con in viso un se-

reno raggio di afietto che le scaturiva dall
1

intimo spirito; io nonam-

bisco di essere ricca, ne di tornare signora ,
ne di godere in questo

inondo. Percio la dole promessami da mia santola, non mi fa gola.

A me basla la grazia di Dio, e la soddisfazione di spendermi lulla

per voi e per mia madre. Ouando con Olello faremo casa, gia e punto

fermo che il suo patrimonio, quale che sia, e le nostre fatiche s'impie-

gheranno in aiuto vostro, e anco per tirar innanzi negli studii Guido.

Piu in la con le mie mire io non vado
, perche la poverla e il patire

non mi sgomenlano. Pellegrino tacque, si strinse nelle spalle ,
e

si apparto ad almanaccare nuovi compensi da palliare queslo rifiuto

della figlioccia alia cugina ,
la qualc tanto calevagli di mantener be-

nevola a se e alle cose sue.

Grande fu la meraviglia della donna in ricevere quel plico da Ca-

terina : ma divento maggiore come vi lesse la sottoscrizione del Ro-

mano, e vide il biglietlo che v'era inchiuso. Che provvidenza!

che bonta d' uomo ! sclamo ella cominciando dare una scorsa al fo-

glio; oh, Iddio Io rimeriti! Se non che compiuto di correrlo si

fece rubiconda e mise un sospiro.

Che e? la inlerrogo allora la giovanetta.

Una limosina che m' invia per te la figliuola di quel signore.

Per me? disse ella con un moto ammiralivo.

Si piccola limosina per fare un abito alia poverella di Casa-

mari e scritto qui dentro di suo pugno. Chi altra puo esser questa

poverella da te in fuori ? Maria le strappo di mano la lettera , la

divoro con gli occhi, si accese nelle guance come unfior di sciamito,

e rendendola a Giovanria : Sarebbe stata piii bella carita
; sog-

giunse con qualche alterazione di voce e con le ciglia umide e basse;
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die ci avesse falto queslo benc, scnza dirci di'era una limosina e

scnza chiamarmi cosi.

Ah! or li accorgi, ligliuola mia, che la poverla scolla e cagiona

rossori, non c vero?

Non imporla ; replico toslo la fanciulla , pcntita di non avere

in se represso quel natural senso della vergogna; anche Gesu Cristo

benedello voile esser povero e avere liraosine. lo gradisco phi che

mi chiamino poverella, che non gradirei d'esser tilolata com'eravamo

una volla, e come sarei in compagnia di mia santola.

11 ragionamento non procedelte piu innanzi. Tultavia quel dono

dei cinque scudi non fu di niun pro alia giovane: la quale ,
come se

vi odorasse un non sapea che d'ignobile, anziche accettarlo, prego ii

padre che subito lo ripartisse fra alquanti infelici Napoletani che gia-

cevano malati in Veroli ;
e Pellegrino ne fu conlento. Che lezione per

la incivile e superba Flaminia, se fosse potuta essere spetlalrice di

queste accoglienze fatte al suo donalivo !
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Subito che I'Alonzi, dalla velta del poggio, udi a basso 1' urlo dis-

peratissimo ,
e vide i contorcimenti e poi la caduta di Otello ,

dalo

un cenno ad alcuni de' suoi che il seguitassero ,
balzo giu egli in

persona , e con una foga si celere, che fu sopra al giovane in meno

che non si dice. Ma ancor egli ,
alia scena crudelissima che se gli

aperse davanli , si sent! tremare dentro di piel e di orrore. Otello

era li , prosteso tutto coll' imbusto nel cupo del solco e aggavignalo

al petto dell' ucciso fanciullo
;

e mescolando lacrime al sangue che

dalle squarciale arterie di quel corpicciuolo sgorgava ancora fuman-

te ,
c imprimendo baci sulle sue gote scontraffatte , fremeva e rug-

giva e si dimenava come un ferilo leopardo. La carabina e il cap-

pello erano in terra a' suoi piedi , la chioma se gli era arrovesciata

dinanzi ;
ed egli dal mezzo in su stavasi immerso in una mota sau-

guigna, che, appiccandoglisi nel viso c nei panni , briiltamente la

disformava. Caccialore! gli grido Chiavone dopo un istante, cur-

vandosi a rialzarlo.

Serb Y, vol. IX, fasc. 336. 45 10 Marzo 1864.
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Luigi, oh Luigi! lasciate ehe io rauoia sopra questo mio bel

cuore scarmato ; ripiglio il giovane rivoltandosi a lui tutto grondantfr

sangue dalla fronte, dalle nari, dalla bocca, dai capelli irti e searmi-

gliati, e con due occhi die parevano due tizzi roventi
;
uh i demonii!

ufe gl'infami!

MM So, mio caeciatore ; abbiamo i nemici alle eoste ; rizzati ! gli

comandf!) Taltro in quella che per forza lo divelleva dal eadavero.

II misero Otello cedette, si levo sostenuto dalle braccia di Chia-

yone, e gemendo e piangendo e ansando guardava i oompagni, che

se gli serravano intorno , quasi uno istupidito ,
e penava a reggersi

su le gambe, tant'era la violenza dei tremhi che la passione melte-

vagli in tutt'i nervi.

Luigi la prima cosa raando per acqua, che si lavasse
;
e poi slon-

tanatolo da quel solco nefasto, lo feceassidere all'orlo di una fossetta

accanto un pruneto, e con amichevoli parole e rineltandolo (nel che-

si adoperavano eziandio gli allri con brancale d'erba e di foglie sec-

che) il veniva riconfortando : quand'ecco da un mucchio di sarmenti

accatastali a un dieci passi, farsi fuori un giovanotlone smorio, ab-

biosciato, singhiozzoso, che con le mani in croce si affrello incontro

al loro gruppo. Costul era Giacometto, il villano che conduceva Gui-

do, stato lestimoaio inconsolabile della uccisione di lui.

Noi, per farla
;
coria

,
ometteremo il dialogo suo con Chiavone r

conOtello ecogli altri, e narreremo, ricapitolandoli, i parlicolari del

caso, conforme costui ebbeli esposti.

Taolo egli quanlo dl; fanciullo
, appena intesero gli scoppii del

combattimento nel vicino eolle , abbandonato il mulo
,

si erano ac-

coccovali dietro il predetto nionticello di fascine
;
e poscia, rinipiat-

lativisi dentro, con rocchiovsteltero sempre alia vedetta di quella

parte, d' onde rintronava lo strepito della battaglia. Di laggiu seor-

sero parecchi soWati vagare sbandali pei campi; ma essi due, per Jo

spazio di uora, rimasero immobali nel ioro naseondiglio a rincorarsi

V un li'altrOy e si raocoovandayano 1' anima. Sul punto che gli spari

della moschetteria allentavano, comparve unafrotta di gente inarmi r

yestita alia paesaea, la quale scesa dal sito dell' azzuffamento attra-

yersava la >
7alle per prendere la slrada \icina. -^-i nostril sono i
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nostri ! venne uscito di bocca a Giacometto. Guido non bado ad al-

tro, e sbucalo come un forasiepe da quella bruciaglia, accorse a fe-

steggiare coloro , aeclamando Chiavone e il Re
,
e giubilando con

puerile Iripudio.

Fu errore terribile e senza riparo. Quella torma non era altri-

menti di Chiavoniani, ma di Guardie mobilitate, le quali, miste a un

pugno di bersaglieri, slavano in testa della colonna quando si attac-

co la zuffa. Cosloro in un batti baleno essendo poi fuggili vigliacca-

mente dal posto , neppure erano stati osi di raggiungere gli avanzi

del loro drappello che si rannodavano verso Balsorano : ma piantati

gli animosi bersaglieri a distrigarsela coi Realist! ,
s' erano invece

occultati per un pezzetto in un macchioncello
; d'onde, vislo I'esito

sinistro della scaramuccia , si precipitarono per iscortatoie alia volta

di Sora. Com' e proprio dei codardi, che mostran le spalle ai forti e

fanno viso di leone a' deboli, quell' abbietta marmaglia avendo rico-

nosciuto 1'inerme giovincello per fautore di Chiavone, gli si bultaro-

no sopra e con le baionelte gli passarono la gola, mentr' egli strilla-

va : Gesu ! Gesu !
- - E perche la paura spronava tutti que' pol-

troni a scappare quanto loro bastasser le gambe, tre di essi, che

avevano il fucile ancor carico ,
si rivolsero indietro e glielo scarica-

rono addosso : di che lo sgozzato e gia moribondo fanciullo rololo

freddo nel solco col cranio sfracellato.

Tal e la genuina e lacrimabile istoria deH'assassinamento di que-

sto innocentissimo garzonetto, la quale se da riprezzo a leggerla, non

deve dar meraviglia a nessuno che ripensi le triste condizioni a cul

soggiaceva allora, forse piii che non ai di nostri, il Regno delle Due

Sicilie. Imperocche a cagione dell' assedio di Gaeta, che rendeva an-

cor dubbia al Piemoute la sua grassa preda, e a cagione del contra-

sto fierissimo che opponevano i traditi popoli ai nuovi piu compra-

tori che conquislatori; ogni ribaldo mascalzone che si fosse arnialo e

rinfronzito alia piemonlese ,
era di fatto coslituito arbitro della vita

della morte di cui gli paresse e piacesse: e a mallevargli la impu-

nita ,
ed eziandio a sicurargli un bel premio , erano pronti gli editti

ferocissimi dei Procoasoli di Torino
,
che bandivano strage e morte

immediata senza giudicio, contra chi che si fosse, il quale resistesse
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a un soldato della Nazione. Or certo e che nel numero di tali soldafi

si comprendevano altresi quei corpi che, sotto nome diGuardie mo-

bilitale, si erano sguinzagliati nel Regno per far guerra di esterminio

ai cosi detti briganli : e quei corpi erano la schiuma della piu laida

e yiluperosa canaglia che insozzasse le citla ilaliane
;
esosi alle mili-

zie regolari, che da loro non ritraevano se non impaccio e disonore;

ed esecrati dalle popolazioni ,
di cui erano flagello alrocissimo per

gl' kicendii, pe' ladronecci, per le spietatezze, pe' sacrilegii e per le

nefandita d'ogni maniera, cui sfrenatamente si abbandonayano a loro

danno. Cotalche, per merito singolarmenle di questa malnata feccia

di satanassi, e accaduto che, in quanto e lungo*e largo il Reame na-

poletano ,
1' appellazione di nemici di Bio si appropriasse in ge-

nerale a tulte le soldatesche ancora disciplinale, e diventasse, com'e

al presente, sinonima di Pienionlesi. Oual meraviglia adunque, che

queste masnade di veri e bestiali scherani non inorridissero di tru-

cidare e mosclieltare anche teneri fanciulli? Cosi Guido fosse staid

il solo !

Un circa tie ore dopo il mezzodi, Otello, \
:arcato il confine della

Montagna, cavalcava solo e di passo per gli alpestri sentieri che met-

tono nella pianura di Scifelli
;
e s' incamminava a dirittura per Ve-

roli. Egli aveva la man sinistra fosciala, ed era pallido in vollo come

alabastro, e in atlo di pensieroso e tutto raccolto in se medesimo, e

con gli occhi rossicci pel pianto che ogni poco versava. Allo svolto

di una \ioltolina, la quale correva tra due roece
,

si abbatle a rag-

giungcre la retroguarclia della squadriglia, che marciaya su per le

Scaleile.

-
Ola, caccialore, il buon viaggio a yoi lo salulo Carminielte

che capitanava quei pugno d'uomini. II giovane chino il capo ne ar-

ticolo sillaba. Ma gli aliri circondandolo e per amicizia loccandogM

la mano : Coraggio, caraerata! presero a dirgli ;
stale di buon

animo; noi yendichereino la morte del vostro fratellino. Lasciate fare.

Domani, allo schiarire dell' alba, i cinque prigionieri la pagheranno,

Li fucileremo lassu nell' allura del Castello.

L' uomo e sempre uomo : e Olello che negl' impeti del suo furore

soldatesco
, inasprito clalla brutale inumanita de' nemici ,

s infiam-
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mava si spesso a proposili di vendetta ; per quellc parole brillo al-

quanto in faccia, e schiuse la labbra a un amaro sorriso di compia-

cenza. Ma poi perocche egli aveva il cuore nobile : I prigionieri?

dimando ai compagni; oh, e che c' entrano eglino que' disgraziati ?

C' enlrano tanto, che, per voce di tutti, si hanno da fucilare. E

tempo che i Pieraontesi imparino, che i soldali loro noi li trattiamo

da soldali, bencheessi trattino noi da ladroni; ma che gli assassini,

sotto qualunque abito ci capilino alle mani, noi li trattiamo da as-

sassini. Che serve fare a buona guerra con questa razza di cani?

Ma que' cinque souo bravi bersaglieri, non sono Guardie; re-

plico Otello.

Non fa
;
in guerra e' c' e il diritlo di rappresaglia.

II giovane non rispose altro: ma spinto innanzi il cavallo, galoppo

fmo a che arrive il grosso della banda , e data una voce a Chiavo-

ne, lo ebbe in disparte. Allora lo supplico, per 1'anima di Guido, che

avesse perdonata la vita a que' cinque. Me ne pregate davvero?

lo interrogo 1' Alonzi un po' incredulo.

Si, davvero, e in fede di cristiano.

- Ma e perche?

Per rispetto alia bonta di quel mio angelo ,
e per consolazione

della povera sua madre e di sua sorella. Ouesto sara il solo conforto

che io possa recar loro : dire che si e perdonato.
-

Cacciatore, i prigionieri son vostri. Che ho a fame?

Rimandateli.

Domani li rimandero
;
ve lo giuro.

Con questa promessa, che fu attenuta lealmente, si separarono, e

Otello la sera, a un' ora di nolle, busso alia porta della nuova abita-

zione de' suoi. Apertogli, si trovo al cospello di Pellegrino, il quale

amorosamente se lo serro fra le braccia. E Guido? gli chiese

poscia , dopo bacialolo e ribaciatolo , mentre lo accompagnava nella

stanza della Giovanna. L' altro singhiotti. Ah, Otello! ben ve-

nuto! sclamarono madre e figliuola con allegrezza. Esso le risa-

luto lacrimando. E Guido? chiesero toslo anch' ellcno; e Guido?

Let lore, il resto figuratevelo da per voi.
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La parola di Dio e i moderni Farisei ; Appello al sentimento catto-

lico per AINDREA MORETTI, Depulato al Parlamento italiano

Bergamo, dalla tipografia dei fratelli Bolis 1863. Volume unico

di pag. 124.

L/ Italia ha un nuovo, un inaspettato predicatore! Egli e, per chi

de' nostri associali non lo sapesse, il signor ANDREA MORETTJ, Depu-

tato al Parlamento italiano. E di che vaglia predicatore e coteslo si-

gnor Andrea? Fiamme di zelo paiono le sue parole, gli trabocca da

ogni lato la carita, pretto caltolicismo gli bolle nella mente e nel cuo-

re; in una parola egli e un uomo ispirato. Non crediate che do di-

ciamo per celia
; giacche e lo stesso Moretti che ce ne assicura

;
e

qual testimonio piu competente polreste averne? Cristiano caltoli-

co, cosi egli comincia il suo libro, per fede e per intima convinzione,

io non posso piu ollre resistere al grido della mia coscienza, la quale

mi chiama ad impugnare la spada dello Spirito, che e la Parola di

Dio (Efes. VI, 17) ... Nulla per grazia di Dio puo separarmi da Ge-

su Cristo, ne dal mislico suo Corpo, che e la Chiesa di Dio, . . . e so-

no pronto a dare la vita piuttosto che venir meno a questa Fede
, a
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quest' Amore ,
a quest' unica Speranza 1. Togliendo poi le parole

dal labbro dell' Aposlolo, soggiunge: Io dico la verita in Cristo,

non menlo, rendendo a me testimonianza la mia coscienza nello Spi-

rito Santo, che una grande iristezza e in me, e conlinuo dolore net

cuor mio; perciocche desidererei d* essere io stesso anatema da

Cristo per li miei fratelli (Rom. IX) 2. Se alcuno, grida da ulti-

mo, si crede profeta o spirituale, riconosca eke qnelle cose che io w
scrivo sono comandamenti del Sign&re (i. Cor. XIV) 3.

Sie grazie al cielo ; abbiamo in questi tempi difficili un nuovo

Elia, un altro S. Giovanni Ballista, un seeondo S. Paolo! e, cio che

phi e, lo abbiamo in mezzo allo stesso Parlamento ilaliano ! Ci sara

dunque quinci innanzi una voce fra gli onorevoli, la quale gridera al-

1'ipocrisia, quando si magnifichera 1'ordine morale portato nelle pro-

vince annesse; alia menzogna, quando si spaccera il principiO: libe-

ra Chiesa in libero Stalo
;
alia calunnia ed alia ingiustizia , quando

si accusera il Clero per ispiccare bandi crudeli ;
alia barbarie ed

alia roiquila. ... Senonche la concepita speranza tosto svanisce ;

giacche il buon predicatore ha impugnato la spada dello spirito, non

gia contro i nemici di Dio e della sua Chiesa
,
ma contro la Chiesa

slessa e i suoi Ministri , qnali sono il Papa, i Vescovi e il clero fe-

dele, che la sente co' suoi Prelati nella quistione del Dominio tern-

porale della S. Sede. Contro di questi egli gira a tondo la sua spada

orribilmente, traendo tuttalasua forza dalle divine Scritture, racco-

gliendo tesli da S. Pietro
,
da S. Giovanni ,

da S. Giacomo, dagli

Evangelisti , dagli Atti apostolici , per nulla dir di S. Paolo , che e

tutto suo. E tan to e il commuoversi e 1'agilarsi delle sentenze divine

nella sua menle, che spesso erompono affocate di zelo a tre, a cinque r

a dieci ,
a venti

, adunfiato; sicche corre losto alia mente quel-

1' Etna, che

I >i'ii'i . ; . . . r.... imrtiam sassi e scogh

Liquefatti e combusti al ciel vomendo

In fin dal fondo romoreggia e bolle.

Tal e Tandatura di tutlo lo scritto.

1 .1. -2 . 5. 3 .4.
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Contutlocio non impaurisca il nostro lettore. Questo fitto grandi-

dinare di sentenze non reca danno ne al Papa ,
ne ai Yescovi

,
ne a

verun altro della loro parte ; giacche tutto il discorso del buon predi-

catore precede dalla malta fantasia, che gli si e fitta in capo, di vedere

il Papa ed i Vescovi figurali negli anlichi Farisei. Ed e graziosissimo

1'argomento ,
con che intende provarlo ! Egli reca il nolo verselto

di S. Paolo: Queste cose tutte avvennero loro (agli Ebrei) in figu-

ra e sono state scritte per ammonizione di noi ,
ne' quali si scon-

trarono gli ultimi termini de secoli (Cor. X, .11). A questo prin-

cipio appicca tosto la proposizione minore : ma come gli Scribi e i

Farisei antichi
, quali sedenti sulla calledra di Mose, erano i prepo-

sli della Chiesa ebraica, i cuslodi e gl' interpret! dell'anlica Legge ;

cosi i Prelati e Minislri della Chiesa cristiana siedono sulla vera cat-

tedra di Cristo e degli Aposloli, cuslodi e inlerpreti della cristiana

dotlrina : dunque i Prelati e i Minislri della Chiesa sono i nuovi Scri-

bi e Farisei ,
di cui gli antichi erano figura ;

e percio quanlo con-

viene a quesli dee convenire anche a quelli ; imperocche : Tutte le

cose, che sono stale scritte, per nostro ammaestramento furono scrit-

te (Rom. XV, 4). Ma il dabben Deputato non s' avvede che, anche

ammessa la slrana applicazione che egli fa di quel teslo dell' Apo-

slolo, la faccenda \Ta tulla a riuscire contro di lui. E per fermo, Crislo

ha espressamente detto : Sopra la Caltedra di Mose si assisero gli

Scribi ed i Farisei: Tutto quello pertanto che vi diranno, osserva-

telo e fatelo, ma non vogliate fare quel che essi fanno (Malt. XXIII).

Or bene, insegnano o non insegnano il Papa ed i Vescovi, che il

Dominio temporale e necessario alia S. Sede nelle presenti circostan-

ze? Lo insegnano. Adunque , perche il Deputato predicatore non li

ascolta ed obbedisce? Non si avvede, che, dovendo per ordine di

, Crislo tulli i fedeli osservare e praticare Tinsegnamenlo degli Scri-

bi e dei Farisei, egli colla sua contumacia prevarica il precetto di

Cristo?

Sembra che il valenluomo abbia intravveduto queslo rilorcimen-

to di pruova, e pero si adopera a schermirlo. Sapete come? Col

dimostrare che un insegnamento od una dollrina puo essere un' o-

pera, e che, questa possibilila yerificandosi nel caso nostro ,
la Di-
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chiarazione o doltrina del Papa e dei Vescovi e da contarsi tra le

opere farisaiche
, non gia tra le doltrine. Senliamone la dimostra-

zione: Alle opere farisaiche, egli scrive, secondo le quali non

bisogna fare , appartengono anche quegli insegnamenti e quelle dot-

trine
,
che sono proprie dei Farisei stessi

,
anziche della cattedra sul-

la quale sono assisi. Eccovi 1'assunto: altenti alia prova. Cosl e,

in quanto che anche 1* insegnare e di per se stesso un fatto ed

un' opera , e quando un insegnamenlo non e conforme alia dotlrina

propria della cattedra, sulla quale 1'insegnante e assiso, allora quel-

r insegnamenlo e di sua natura e necessariamenle un' opera farisai-

ca l. Adunque allora quando un insegnamento od una dottrina e

conforme alia doltrina della calledra
,
e una dottrina; quando e dif-

forme, ella e un' opera. Canone veramente mirabile! Senonche es-

so pecca per doppio lato. Prima, perche la conformila o difformita

dell' insegnamento colla verace dottrina fa che 1' insegnamento stes-

so sia vero o falso, ma non mai lo trasforma in azione. Secondo,

perche se la slrana confusione della dottrina coll'alto materiale del-

1' insegnarla fosse valevole a tramulare in opera Y insegnamento

falso, varrebbe ancora a tramutare in opera anche 1* insegnamento

vero, stanteche 1* atto materiale d' insegnare ha luogo nell'im caso e

neir allro.

Ma T acuto Deputato non si turba per do. Egli rincalza il suo

discorso con un Infatti. Infalti , Gesu Cristo avea anche delto :

Aprite gli occhi e guardalevi dal fermenlo dei Farisei. ...
(
/ di-

scepoli) allora intesero, come non aveva egli delto di guardarsi dal

fermento del pane, ma bensi dalla dottrina de'Farisei (Mali. XVI).

Adunque la dottrina de' Farisei, difforme dalla dotlrina della cattedra,

e un' opera. Oibo! Adunque, conlinua il Deputato predicatore, vi

erano due doltrine insegnate dai Farisei, Tuna che si aveva da riceve-

re ed osservare, Valtra conlro la quale bisognava stare in guardia 2.

Sapevamcelo; ma non era quesla la conseguenza, che dovevamo a-

speltarci, si bene 1'altra, che una dottrina difforme dalla cattedra e

un' opera. Questo era 1'assunto da provarsi e dimenticato dal nostro

1 .11. - 2 .11,12.
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predicate. Rimaiie pero vero, che si davano due dottrine da' Fari-

sei ,
1'una delle quali per comando di Cristo doveasi fuggire? Si

;
ma

Bon tutte e due erano insegnate dalla cattedra di Mose. Che se il De-

putato predicatore invece di appigliarsi al consiglio di darci monca

la sentenza del Vangelo , sopprimendone delle parole ,
si fosse appi-

gliato all' altro savissimo di sludiarla per intero, avrebbe schivato il

sospetto della mala fede e la strana confusione deli' insegnamento col-

1' atto materiale del porgerlo. II testo intero ha : Intuemini et cavete

a fermento Pharisaeorum et SADDUCAEORUM. . . Tune (discipuli) in-

lellexerunt, quod non dixerit , cavete a fermenlo panum, sed a do-

ctrina Pharisaeorum et SADDUCAEORUM. 11 Deputato predicalore ha

creduto bene di omettere et SADDUCAEORUM, e sta appunto li ii

bandolo della quislione. Crislo accoppio nella sua sentenza i Farisei

ed i Sadducei sotto il riguardo di una tale dottrina. Si sa per altro

lato che i secondi
, professando il materialismo

,
erano per questo

esclusi non che dalla cattedra di Mose
,
ma da ogni maneggio della

cosa pubblica. Donde conseguita, che Crislo non abbia inteso di ac-

cennar alle dotirine che soleansi esplicare da' Farisei al popolo , ma

ad un' altra parlicolare, la quale era comune ad ambedue le parti.

Dal contesto del capo, onde il Deputato predicatore ha tolta la citata

sentenza, e dal capo dodicesimo di S. Luca, questa nostra sentenza e

pienamente confermata 1. Cio posto ,
eccovi la nostra conseguenza

della soggezione dovuta alia Dichiarazione pontificia restare immota

davanti al Deputato predicatore, come figliata da quel suo principio

fondamentale convenendo senza dubbio alia dottrina del Papa e del

Vescovi quello che
, per comando di Cristo

,
conveniva alia dottrina

insegnata dagli Scribi e dai Farisei nel loro grado di maestri.

II Depulato predicatore tirando innanzi soggiunge : siccome dalla

qualita del frutto si conosce la nalura dell'albero che lo produce;

cosi dalle opere del Papa e dei Yescovi si conosce che eglino sono

i modern! Farisei 2. Da vero? Noi crediamo per contrario che stan-

do alia indicata regola, del doversi conoscere I' albero dai frutti , la

perfetta copia degli antichi Farisei si trova anzi negli uomini di

1 Gf. CORNELIUM A L,u>iDE. 28. 149 ed altrove.
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quella fazione, a cui apparliene il nostro buon Deputato. Facciamone

un saggio. Che uomini furono i Farisei, sccondo il Yangelo?!. Fu-

rono ipocriti; ed ipocrita e pure quella fazione
,
che protesla colla

bocca riverenza al Vicario di Gesu Cristo, e lo vitupera col fatto;

che va gridando : libera Chiesa
,
e la incatena

; che si vanta propa-

galrice d' incorrotla morale , e intanlo apre ogni varco alia licenza

piu lurida. 2. Furono cospiratori e conlro il Governo politico e con-

Iro di Crislo. La fazione de' ribelli si e pigliala tutta per se quest*

nota infame, in risguardo de' Principi e del Papa ,
fino a darsene

pubblico vanto
;
e quindi inutile il favellarne. 3. Furono ricettatori

di vili apostati e pagatori di tradimenti. A chi convengono questi

due titoli, al Papa ed ai Vescovi, od alia fazione de' ribelli? I fatli e*

le rivelazioni, venute non e guari in luce, parlano da se. 4. I Farisei

usarono ogni maniera di trappole, furono mendaci col popolo, calun-

waton'conPilato ed Erode, in tutto congiurali a screditare ed a per-

dere Cristo. V e arte di asluzia, che non siasi messa in opera a danno

del Papa? V e raenzogna, che non siasi sparsa nel popolo contro il

suo Governo, contro le sue decisioni, contro ogni suo fatto? V e ca-

lunnia, che non siasi posta nelle note diplomatiche, oscritta ne'gior-

nali o sostenula nel Parlamenlo, affinche egli, screditato presso di

ognuno, fosse prima balzalo dal trono per la universale eslimazione,

che per le armi parricide? II Deputato predicatore no, non sapra per

fermo citare e provare un fatto solo, o proporre una sola pratica, sia

dalla parte del Papa, sia da quella dell' Episcopato, onde e 1' uno o

1' altro si rassomigli nelle mali arti a' Farisei. Si accuso il Papa in un

solenne docuniento, di tener mano ai cosi detti briganti; ma 1'accusa-

lore ebbe una solenne mentita dagli slessi prolettori del partilo ri-

voluzionario. Si giltarono in carcere i Vescovi, si processarono ;
ma

non si trovo niuna colpa da condannare, salvo quella del proprio do-

Tere. Che se i fatli appropriano la fazione del nostro predicatore ,

]' affigurano, la qualificano per una selta d' uomini farisaici
, quando

in quelli del Papa e dell' Episcopate non v' ha il menomo riscontro.

anzi vi si ritrova lutto 1'opposto, a chi conviene il traslato di Fariseo,

coll'aggiunto moderno, messo in capo della predica?

Cui ama il vero, gia vede a che sia riuscilo il Depulalo predicalo-

re, col rotare della sua spada. Yolea con un fendente disfarsi della
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soggezione dovuta alia dottrina del Papa e dell' Episcopate, e si tro-

va averla col suo stesso principio confermata
;
volea coprirli di eter-

na infamia, acconciando loro un nome ignorainioso ,
ma tutta 1'infa-

mia ricadde sopra il capo proprio e de' suoi. Dimodoche convenen-

do loro ii tilolo di moderni Farisei, e forza, clie contro di essi ven-

gano a rovesciarsi le lunghe tirate
,

in cui il Depulato predicatore

disfoga il suo zelo ardente a discredito del moderno fariseismo, e

quindi egli abbia scritlo il suo libro
,
non gia contro del Papa e del

Vescovi, come intendea, ma si bene a danno della sua fazione. L'esi-

to della predica non potea riuscirgli phi sforlunato !

Nondimeno fingiamolo ancora in sella
,

e veggiamo un poco Li

qual modo egli conlinui a giostrare colla fulminea spada della divina

parola. A nome di questa ei riprende fieramente il Papa ed i Yescovi,

come rei di ladronecci; e si dimentica die la sua fazione ha derubato

i frati, ha ridolto colle sue rapine a morir di fame le monache
,
ha

involalo Province e Stati al Papa. Predica ai medesimi con grande

calorc la soggezione ;
e si scorda che i primi a calpeslarla furono i

suoi consorti, inlanto che dalla rivoluzione hanno preso il nome. Si

scaglia contro gli stessi, perche, secondo lui, hanno osato di giudi-

care i loro fratelli
;
ed egli ne da il piu villano esempio in tutto il

suo libro
,
e verso di chi ha obbligo di riverire come Padre. Piglia

la lettera di S. Paolo ai Galati, e rovescia in capo del Papa e de' Ve-

scovi tutti i rimproveri fatti dall' Apostolo a quc' suoi discepoli ;
ed

il poveretto non si avvede
,
che essendo i Galati agramente ripresi

dell' avere abbandonato gl' insegnamenti apostolici per seguirne al-

tri; quelle riprensioni paiono scrille per lui e pe' suoi confratelli, re-

sisi imitatori dei Galati
,
nella presente quistione l. Ma assaggiamo

un tratto le ragioni (sempre, s'intende, cavate dalla Scrittura), colle

quali egli s' ingegna di persuadere al Papa ed ai Vescovi di rinun-

ziare al Poter temporale. II Papa ed i Vescovi , egli dice
,
debbono

fare cotesta rinunzia, perche, se per causa d' un cibo (e parimen-

ti
, soggiunge tra parentesi ,

se per causa del tuo Dominio tempo-

rale. ..) il fratello luo (cioe il rivolloso) resta conturbato, gia lu

1 . 21 esegg., .79esegg.
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uon cammini secondo la carila. Non volere pel luo cibo mandare in

rovina colui, pel quale Crislo e morto. Non vi par egli 1'applicazio-

BC di questo molivo dedotla dali' ascetica piu fma? La Chiesa di

Dio si spogli di tulto, si riduca allo stalo di ancella, purche si eviti

II grandissimo male di scandolezzare il iioslro pio Deputalo e la

schiera de' suoi consorti. Udite quest' allra : II Papa ed i Yescovi

devono rinunziare ogniDominio, perche chi ti toglie il mantello non

dei vielargli di prendere anche la tunica
; perche devi donare a chi

ti cbiede, e non ripetere le cose a chi le toglie, e perche niuno ha da

oercare quello che e suo proprio, ma cio che e per altrui. Speria-

mo che questo libro non venga in mano a qualche socialista, perche

lion sappiamo come ne andrebbero gl' inleressi materiali dello scrit-

tore : i ladri, per sua sentenza, sono ormai sicuri de' fatli loro.

Non dissimuliamo per altro, che quesle.applicazioni si oppongono

a quelle insegnate dai Padri e dalla Chiesa, e come tali sono gia

condannate insieme col loro aulore dal Concilio Milevitano e dal Tri-

dentino 1: ma questo che monta? Egli vide fin dal principio i no-

velli Farisei sorgere indignati, e li senti gridare all' insolenza ed

allo scandalo, e propose nell'animo suo di non curare la loro indi-

gnazione e le loro grida. Quello pero, che non vide
,
fu che la torta

iuterpretazione feriva piuttosto la sua parte ,
che quella del Papa e

de'Vescovi. Ed in vero, non potremo noi, argomentando alia sua

maniera, dire contro di lui ; lulta la crislianila si mostra conturbata

per le voslre annessioni : volele, pel vostro cibo, mandare in rovina

coloro, pei quali Cristo e morlo? Voi affermate che il Papa si liene,

qua! ladro, la capilale d' Italia; e perche essendovi tolto il mantello

yli delate di prendere anche la tunica, vale a dire , le Marche e le

Romagne ? Queslo discorso ed altri somiglianti siano al Depulato

predicatore una pruova di piu, che egli ha fallo un libro che tullo

puo rivolgersi contro di lui.

Dopo cio, a chi rechera. maraviglia , se il Deputalo predicatore

al principio della predica ed al . 78 concede al Papa ed ai Vescovi

il litolo di maestri, e posciaal . 121, con un'alternativa dialetlica, lo-

1 Sess.IV.
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rolonega, Y-ituperandoli perche se rappropriano?Se al . 133 li

rimprovera del mettersi nelle brighe del secolo, e poscia al . 13&

danna il Veseovo di Bergamo, come se avesse vietato assolutamente

al suo clero di pigliar parte alia cosa pubblica? Se li ripiglia al . 58,

perche nelle Allocuzioni , Eneicliehe e Pastorali sono intenti a

proclamare e sostenere i loro diritti
,
come cio fosse un predicare

se stesso , e poscia con un' alternativa pralica cade nel medesimo>

fallo contro la Unita Cattolica? Se al . 81 giunge ad asserire, che

per loro colpa la umanita cristiana si divise in parte scismatica,

erelica ed indifferente, tacendoci, forse per modestia, in qual tocco

di umanita egli sia rimasto?

Nella farragine di testi, che ci regalail Deputato predicatore, oltre

la prova della sua sperimentata saviezza in risguardo della scelta, ci

da anche quella della sua perizia nel traslatarli. Sembra per altro

die la preposizione in coi casi corrispondenti fin dal principio gli

abbia dato non di rado travaglio. Fatto sta
,
cbe rimanendoti nelle

prime pagine, t'imbatti in questi modi di gusto non molto fino: Cosl

come ciascheduno ha ricevuta la grazia, in altrui a vicenda ammini-

slratela in accettazione di persone avere la fede di nostro Siynore

Gesii Cristo, sei lutto nato inpeccaM, la parola di Dio eper~

venuta in voi soli; per ammonizione di noi, nei quali si scontra-

rono gli ultimi termini de secoli (dove ? a passeggio ? o in qualche

viaggio?) Gesii Cristo e venuto in questo mondo per giudizio (non

gia per se; sarebbe un' eresia, ma in pro d' altri, si capisce). Quando

poi non ne intende il costrutto, omette la dizione che gli porge gra-

yezza : cosi fa, per esempio, coll' ebraismo GLORIAS nel Yersetto :

Fratres mei, nolite in personarum acceptione habere fidem Domini

nostri lesu Christi GLORIAS 1. Finiarno con due gemme, la prima

si trova al . 24, dove mandatum, comandamento, e voltato, nel sen-

so di mandate, uffizio, incarico, e Taltra al . 103 dove didrachma

e tradotto le didramme 2. Ab ungue leonem.

1 . 3, 4e6.

2 Riputiamo utile arrecare qual paragone la versione del testi allegati

fatta da Monsig. Martini. Ciascheduno, secondo il dono ricevuto, ne faccia

scainbievolmente copia agli altri Fratelli miei
? nonvogliatetenere la fede
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Or bene, letior coilese, qucslo Dcpulalo prcdicalore, chc da si bel

saggio del suo ingegno e del suo sapere, queslo Deputato predica-

lore
,
Iia la fronle di rimproverare al Papa ed ai Yescovi di avere

<Jimcnticale le cose piii elemenlari della dollrina cristiana
,
di chia-

marli ciechi e slolti, d'insultadi come privi della verita e della fede,

di accusarli come ladri, come sacdleghi, come ingannali e inganna-

tori , come corrolti e corrullori , come seduttori , bestemmialori, e

iigguagliato a Satana il Ponleflce, terminare una delle sue molte e

Junghe invettive, gridando al medesimo ed ai Vescovi Yanalema 1.

E a quali ragioni egli appoggia lanta sua impudenza? A due prin-

cipalmente: Una particolare e tutta nuova al. 121, ed e che ilPapa

riceve dagli uomini il nome e il titolo di Santo Padre, di Bea-

tissimo Padre . Onde esclama con animo sdegaatissimo : come po-

tete violare in un modo cosi manifesto la parola di Gesu Cristo?

Ma il buon uomo deve ignorare ,
che dal Goncilio di Calcedonia fu

chiamalo sanclissimus ac Dei amantissimus il Papa S. Leone; da

<niel di Costantinopoli del 536 sanclissimus et beatissimus il Papa
S. Agapilo; da quel di Laterano del 649 Paler Pairum, ter bea-

tissimus il Papa S. Martino; e dal quarto diCostanlinopoli Dominus

mnciissimus, coangelicus sacerdos, summus Pastor, Princeps om-

nium Ecclesiarurn il Papa.S. Adriano.

L'allra ragione universale, onde e commosso il suo zelo, consi-

^te nel veder lui
,
ANDREA MORETTI

,
che il Papa ed i Vescovi colla

lora dottrina capovolyono il Vangelo. Yi mancava ancor 1' eresia

per rendere piu delestabile la predica del Deputato ! Egli in piii

luoghi scagliandosi colla spada della parola di Dio alia mano (que-
sto s' inlende) contro il Papa ed i Veseovi, li tratta quali falsalori

<leH'Evangelio a cagione del Dominio temporale della S. Sede e

! 6i!'>
-

;>

'.|
'i-.iki'nM GicJr/tyqraf "ik -/ri^JisI ^i.s.

del glorioso Signore nostro G. G. e infciemej awettaztene deUa persona
Tu se' venuto al rnondo ricoperto di peccati , o tuttp,peccati ncU'anima e

nel corpo A voi soli e venuta la parola di Dio? Or qucste cose tutle

accadeVano loro in figura: e sono state sciitte pea- avyertimeato di noi
,
ai

quali e venuta la fine dei secoli. Io son venuto iu questo mondo per far

giudizio.

1 . 90, 98, 123, 127, 130, 142, 144 ed alcove.
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degli altri beni di Chiesa, inculcando come se fossero cose nuo-

ve que' testi, che da secoli sono discuss! e chiarili. Onde noi ci te-

niamo paghi di ricordargli sopra questo proposito, come a callolico

di convinzione, due articoli dell'eretico \Vicleffo, condannali nel Con-

cilio di Gostanza; il primo e: Papa Silvestro e 1'imperatore Co-

stantino errarono nel dotare la Chiesa. II secondo : E conlro la

sacra Scriltura, che i cherici abbiano possession! . Ouindi colui che

dalla setta di Wicleffo e de' consort! tornavasi alia Chiesa ,
od era

sospelto di appartenervi, dovea rispondere affermativamente alia spe-

ciale domanda: Se egli credesse, che alle persone ecclesiaslichc

fosse lecito avere possession! di queslo mondo senza peccato 1.

Che se il Deputato predicatore bramasse di erudirsi alquanto intor-

no a questo punto, prima di comporre un' altra predica , potrebbe

consullare il terzo volume dell' opera sopra Y antica e la nuova disci-

plina della Chiesa, scritta dal Thomassin, e leggere il Mamachi.

Dalla quale lellura restera ancora convinto del quanto pazzamente

egli abbia asserito al . 81
, che Per molli secoli il Papa ed i Vesco-

\i nulla di lemporale, nulla di mondano, nulla di politico ripulassero

necessario all' apostolico minislero
,
e che 1' avere e 1' esprimere un

contrario senlimento fosse stato per essi un' apostasia ,
una bes^em-

mia. Tanto sono chiare le teslimonianze e certi i fall! in contrario

che si portano dai citali autori ! Quanto poi al capo di accusa ,
che

fa al clero
,
di usurparsi 1' amministrazione de' beni di Chiesa

,
di-

cendola spellante per diritto alle singole comunita de' fedeli, i-ispon-

diamo colla formola di un Concilio tenutosi in Roma sotto Papa Sim-

rnaco, la quale affcrma, che Laicis, quamvis reliyiosis, nulla de ecclc-

siasticis facitltatibus aliquid disponendi leyitur unquam atlributa fa-

cultas, e ricordiamo la querela mossa da S. Leone Magno , in ua
sua lettera all'Imperatore Marciano, perche non secimdum tradilum

morem i giudici di Costantinopoli aveano domandate le ragioni agli

economi ecclesiaslici.

1 Art. 33. Sylvester Papa et Constantinus Impcralor erravenmt dotando

Ecclesiam Art, 10. Contra Smpturam sacram est , quod viri ecclcsiastm

habeant possessiones. Ulrum credat , quod liceat personis ecclesiastic^ ,

absque peccato ,
huius mundi haberc possessiones. In Bulla^ Inter cunctas ,

MARTIM V.
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A queslo errorc circa la possessione de'beni temporali, il Deputalo

predicalore ne aggiunge parecchi piu massicci conlro la fede. Con-

ciossiacche egli 1. Nega la visibilila della vera Chiesa al . 19
,
do-

ve afferma, appoggialo a storpiature di tesli adoperati dagli eretici,

ciie il vero callolicismo non e quello che apparisce agli occhi della

came per segni esleriori, ma quello cbe e del cuore secondo lo spi-

rilo, non secondo la lettera; e questo e riconosciuto da Dio, sebben

non lo sia dagli uomini, mentre quello, sebbene riconosciuto dagli

uomini, non lo e da Dio: 2. Nega il magisterio infallibile della

Chiesa docente, quanto alia retta inlelligenza del Vangelo, al . 81 e

al . 117, dove predica che e stabilita e domina nella Chiesa una

tradizione umana che capovolye /' Evangelo di Cristo : 3. Nega

ogni polere ieralico al . 127, dove dice al Papa ed ai Vescovi: Voi

siete e dovete essere nella Chiesa ministri, ossia servitori, dispen-

salori de'misleri di Dio, riconciliatori, ambascialori di Crislo, ossia

csortatori in nome di lui, pastori del gregge di Dio con mezzi affal-

to volontarii e sponlanei, senza costringimento, formatori delgregge

per sola virtu d'animo.... Voi propriamente non potete inlitolarvi e

non siele Capi della Chiesa, ne degli uomini che la compongono;
della Chiesa, voi siete membri e ministri, degli uomini lutti, voi sielc

fratelli. Al . 128 : Voi avele reso il corpo sociale dei fedeli un

corpo morlo
,
che non ha alcuna \ita in se medesimo ,

che non ha

veruna partecipazione all' ordinamento e al governo proprio :

4. Facendo corrotta la doltrina pralica della Chiesa, predica , con

perversa applicazione degli ammonimenti di S. Giovanni ai Pastori

della Chiesa dell' Asia ,
la deficienza della Chiesa slessa , se non si

emenda, e specialmenle al . 156
, dove sosliene che, lo spirito di

Dio le grida alto : Ricordati donde tu sei caduta, fa penitenza e tor-

na alle primiere opere allrimenti avverra infallibilmente ancora

della Chiesa di Roma, quello che e accadulo alle Chiese dell' Asia.

E gli scriltori del Carroccio, al n. 38, dicono e ripetono di sottoscri-

vere ogni pagina del sig. Moretti ! Non potevano fare professione piu

esplicita di quelle pessime dottrine dichiaratamenle ereliche che ten-

gono in serbo per ammannirle di tratto in tratto ai loro Icttori, come

gia ne hanno dato esempii.

Serie Y, vol. IX, fasc. 336. 46 10 Marzo 1864.
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111 conciusione ,
colesta miserable scrittura del sig. Moretti, e

plena zeppa di error! ereticali da cima a fondo. Che se cio non ostan-

te il dabben uorao si crede d' essere tutlavia caltolico
,
cio proviene

dalla falsa idea che egli si e" formato della Cliiesa. Nulla, per gra-

zia di Dio, egli dice; puo separarmi da Gesu Cristo, ne dal mistico

suo Corpo ,
che e la Chiesa di Dio , la societa dei cristiani fratelli,

aventi una medesima fede , uno stesso amore, una sola speranza.

Qucsta definizione non solo si trova mollo inesalta, ma ancora man-

cante di una parte soslanziale, fatta per avventura dimenticare all'Au-

tore dalla grande erudizione biblica, a cui era inteso. Adunque eda

riformarsi col piccolo Catechismo del Bellarmino, che s'impara dai

fanciulli, nella maniera seguente : lo credo similmente che ci e una

Chiesa, la quale e la Congregazione di tutti i fedeli Cristiani, che

sono baltezzali
,
credono e confessano la Fede di Cristo nostro Si-

gnore e riconoscono per Vicario di esso Cristo in terra il Sommo

Pontefice Romano. Fatta una tal correzione, 1' egregio nostro An-

drea non durera fatica a comprendere, che non puo appartenere alia

Chiesa chi ne conculca le dotlrine e si ribella dal suo \'isibile Capo.

II.

Net Irecentesimo natalizio di Galileo in Pisa, XVIII Febbraio

MDCCCLXIV. Un volume in 8. di pagg. 70. - - Altri scrilti

per la medesima occasione, specialmente alcuni articoli dell' Opi-

nione di Torino.

II 18 Febbraio di quest' anno ha ricordalo all'Italia il di natalizio

del Galilei
, dopo Ire secoli appunto da che venne alia luce

,
accen-

dendo con cio, in parecchie cilta, uno zelo non ordinario di celebrare,

con feste accademiche ed altre dimostrazioni di gioia, la lieta ricor-

renza. E se queslo zelo si fosse dimoslrato cosi nel suo intendimen-

to, come ne'mezzi, sinceramenle dirello ad onorare la memoria di

quel gran luminare non deir Italia solamente
,
ma di tutto il mondo

incivilito
,
noi loderemmo altamente il gcneroso pensiero e faremmo

voli, che il buon esempio di glorificare gi'illuslri trapassati si esten-

desse ancora piu, siccome stimolo per s5 cfficacissimo ad ingenerare
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nobili desiderii d'imitarli. Ma sventuratamente il caso non 5 questo.

II centenario del Galilei, piu che una significazione di onore per 1'il-

luslrc scienziato, e riuscito da parte di molti una dimoslrazione di

odio e dileggio contro la Chiesa catlolica. Cosi apprendiamo dai dia-

rii
,
cosi da private relazioni ;

e questo pure rileviamo , se non da

tulti, almeno da parecchi imbratti di carta stampata, che ci sono per-

venuli, in forma esterna di epigrafi, di poesie, di discorsi.

La miglior cosa che ci e accaduto di leggere & il libricciuolo , di

cui abbiamo qui sopra annunziato il titolo, ed e stato come la stren-

na della festa. Esso contiene alcune lettere inedite del Galilei
,
ed

altre di \arii direlte a lui, ed un frammento de' suoi studii giovanili

sopra Plauto e Terenzio
;

tutte cose per se slesse pregevoli, ma piu

preziose perche memorie di tant' uomo. Intorno al quale ,
il Profes-

soje Selmi, uno degli ediloH, pubblica un fatto particolare, sin qui

rimaslo ignorato, e che egli casualmente ha scoperto, investigando,

per cerli suoi studii
,
fra le carte che un tempo apparlennero ai mo-

nasleri dell' Ordine di Vallombrosa, ed ora son conservate neH'archi-

\io centrale di Firenze. Lesse adunque in un manoscritto del mona-

stero di Santa Maria
,
che Galileo Galilei non solo apparo scienze

,

da giovinetto, sotto la disciplina de' Vallombrosani
,
come gi& si co-

nosceva per le relazioni del Viviani e del Nelli
;
ma

,
di piu che si

fe' scrivere no\izio di quell' Ordine ,
e vi meno alcun tempo \1ta di

religioso. La scrittura e di mano di Diego Franchi da Genova, mo-

naco vallombrosano
, contemporaneo del Galilei ,

ed assai riputato

per opinione di dottrina e cariche illustri esercitate nella religione.

Costui adunque, avuto incarico da un suo superiore d' intessere bre-

vi memorie de' personaggi piu ragguardevoli, i quali per qualunquc

modo fossero apparlenuti all' Ordine ,
lo fece di parecchi col mano-

scritto teste ritrovato
,
e fra essi colloco il Galilei colla nota segucn-

te : Non si deve tralasciare il nome di Galileo Galilei , matematico

insigne. Questi fu novizio vallombrosano, e fece i primi esercizii

dell'ammirabile ingegno nella scuola di Vallombrosa. II padre di lui,

sotto pretesto di condurlo a Fiorenza per curarlo di una oftalmia,

con traltenerlo assai, il travio dalla religione in lonlane parti. Una

notizia di si aulorevole tcslimonio dell' eta stessa del Galilei, e di piu

confermata, come atlesta V editoro, dalle Memorie vallombrosane,



7M RIVISTA

che souo un fascio di piu volumi
, conservalo al presente in Santa

Trinita di Firenze, fara certamente non poco piacere ai buoni caltoli-

ci, i quali ravviseranno nella educazione giovanile del Galilei i semi

di quella soda piela cdstiana, la quale, se per le note vicende pote

alquanto vacillare, non manco pero mai nel grande Italiano. Per

eonlrario ne avranno rovello i libertini, ai quali parra questa un'on-

la alia mcmoria del grand' uomo, a cui si pensano di fare un singo-

larissimo onore, riputandolo come uno di loro.

Ma 1'Aulore deWAvverlenza, non sappiamo chi, si e curalo di ri-

consolarli sin dal principio del libro, facendola in parle da storico, in

parle da indovino, colle seguenli parole: E certo da rallegrarsi che

Galileo non seguitasse nel giovanile proposilo ;
benche non per que-

sio forse 1' Italia e la civilla avrebbero perdulo 1'ardito e libero pen-

satore; che a que' tempi se eranvi frali come il Caccini, il Grassi,.il

Lancio, ve ne erano anche altri che si chiamavano Morandi, Campa-
nella

, Sarpi. Or si mid se non hanno ragione di riconforlarsi di

questa specie di smacco i libertini, i quali, oltre ad avere nel Galilei

ua libero pensalore, avrebbero avulo di vantaggio un aposlala ;
che

e qualche cosa di piu ghiotto. E sentimenli ,
altrellanto che questi ,

empii coritro la Religione ,
e percio irreverenli contro quel medesi-

mo che s' intende onorare
,

s' incontrano di quando in quando nella

prosa che ha per titolo : Pisa e la sua Universita ai tempi di Gali-

leo. Ma non ci vale la pena di neppure ricordarli, non essendo in

cssi allra cosa notabile, all' infuori dell' empiela, onde sono informal!

i concetti
,
e della impronlitudine, con che vengono magislralmenle

aflcrmali.

E nondimeno questo libretto noi dicevamo essere la miglior cosa,

che sia uscita alia luce nella presente occasione
;

fra quelie almeno

che ci c accadalo vedere. Si: perche sebbene anch'esso e contaminato

del veleno irreligioso, comprende pero, come abbiamo notalo, alcuni

preziosi documenli ed allre memorie di qualche importanza. II ri-

manente degli encomii pubblicali, o sia in prosa o sia in verso, a

giudicare da quelli che ci sono pervenuti, oltreche spirano quasi

tutli astio irreligioso, e vi sono qui e cola spiattellale bestemmie ere-

licali, non hanno neppure tanlo di bonla artistica, che debbano

inleressare sotto il rispetto letterario. I migliori si possono appena
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giudicare tollerabili esercizii da umanisti, che sappiano irarre qual-

chc partilo dalle frasi della moda, e dai luogbi comuni del tempo c

degli uomini. Altri poi sono slorpialure tanlo misere e cosi scevre

di senso comune, da doverne arrossire , in servigio de' loro aulori,

ogni fronte italiana. Un di costoro, in un sonello, stampato nelia pa-

Iria slessa del Galilei 1, nel cuore della Toscana, ebbe il gran senno

da scrivere, qualmente Con la sua vasta menle Egli poleo Dare

un concetto del piu grave pondo. Dopo due versi seguita la sgraf-

fiatina obbligata: Roma se ne adonto, lo chiamo reo, E lo perse-

guilo da cima a fondo. Saremmo quasi quasi tentali di credere che

il poetaslro scambiasse il concetto del Galilei col concetto della torre

di Pisa
;
e che nella sua immaginazione Roma si fosse oslinata di

abbaltere da cima a fondo quella si famosa torre , rappresentante il

concetto del pin grave pondo I Almeno cosi sarebbe servata in qual-

che modo la proprieta de' vocaboli, in che non parrebbe probabile

che potesse errare tanto grossolanamente un Toscano.

Un altro porlenlo di buon senso ci e loccato ammirare nella chiu-

sura di un altro sonetluccio , slampato in Napoli ,
nel quale il sedi-

cente poeia , dopo avere spropositato in istoria e religione ,
e nep-

pure salvale in tutto le ragioni della grammalica, conchiude cosi

sul proposito del sistema mondiale, spiegato dal Galilei : Se tanlo

raggio di sapienza aU'uomo Venir dovea dall' alia colpa d' Eva, Ben

gustato fu cerlo il fatal porno. E senza fallo un pregio del sonetto

la chiusura inaspellata: e il nostro verseggiatore, che avra inleso que-

sio documenlo, quando andava a scuola, ha volulo dimoslrare quanto

gran capitale sapesse fame, metlendo insieme tre versi, ognuno dei

quali e un prodigio d' inaspettazione poelica. Di falto, chiunque sin

qui ha creduto al peccato originate, ha creduto insieme che tutt' i

mali di pena , uno de' quali e 1' ignoranza , provenissero da quella

fonle. Ma no: il nostro poeta inaspeltalamenle ci fa intendere il con-

trario : se fossimo rimasti nell' innocenza
,
saremmo stali lutti ga-

glioffi, Galileo il primo. Si era parimente sin qui nella opinione, che

la colpa d' Eva fosse stata un atto assai basso : basso nel principio;

perche quella nostra buona madre si lascio tanto facilmenle ingan-

1 Pisa, Tip. Vannucchi .
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nare da un animate
, qual essa giudicd che fosse il diavolo

, che le

parlo nella forma di serpente : basso nel modo e nel fine; perche si

pole accecare sino a lal segno, da credere che Iddio le avesse delto

il falso, e le dicesse il vero un retlile della terra : basso in se stesso;

perche in sostanza vende la sua innocenza, la sua felicita e tulti noi,

per non altro che un pomo : permuta che non farebbe il nostro poeta

neppure col suo Sonetlo. E nondimeno, per lui fu alia colpa, perche

gli pare che il diavolo, galantuomo com' e, non potesse aver mentito,

quando promise quell' Eritis sicutDii, scientes bonum et malum.

Finalmente ogni buon cristiano si era contentato sinora di chiamare

colla santa Chiesa felice (non mai alia] la colpa d' Eva
, perche ci

merito Cristo Redentore : felix culpa, quae talem ac tantum nolis

meruit Redemptorem. Ma ora
,
in virtu del sonetto, stampato in Na-

poli T anno di grazia 1864
, impariamo di piu che quella colpa fu

alia, come a dire un'impresa sublime, un' impresa gloriosa ,
e che

il pomo fa ben yustato, val quanlo dire che i nostri progenitori fecero

un alto meritorio a trionfarselo; e tullo do per quel nesso maravi-

glioso ,
che F autore e riuscilo a discoprire Ira il fallo di Eva e la

invenzione di Galileo.

Ma i nostri letlori ne avranno abbaslanza da quesli due esempii

di scempiaggini, senza che rioi seguiliamo piu ollre a sconciar lon>

il sangue c la bile con altre stupidita o bestemmie piu o meno sfor-

inate. Or die direbbe il raedesimo Galilei, se potesse levar su il

capo dalla tomba, e vedere 1' oltraggio e V insulto
,
onde lo ha falto

segno 1'ignoranza e 1'irreligione solto sembianza di onorarlo? Se ar-

rossirebbe dell'una, scorgendo che que' medesimi che fanno profes-

sione di scienza e di letlere danno in cosi grossi scappucci ;
freme-

rebbe deH'altra, nel vedere che e messo in fascio cogli empii, cogli

scredenti, cogli apostali, co' sacrileghi; egli che la fede e la pieta

ebbe sempre in cima a tutli i suoi pensieri, e se fu alcun poco riot-

toso alia autorita ecclesiastica, non ribellossi pero mai ad essa, e

molto meno rinnego i dommi della Fede. Ma piu ancora si sarebbe

indegnato il suo nobile animo nel senlirsi glorificato da'Frammasso-

ni, se e vero cio che altesla il Museo di famiglia 1, che nell' Aula

1 E questo nno cle'pessimi diariiliberaleschi, il quale col titolo specioso

che si e adatlato, e colle varie curlosita letteraric ed arti'stiche che reca iu
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Magna della pisana Universita sotto la staiiui di lui fu messa qucsta

epigrafe: A Galileo Galilei i Libert Muralori di Pisa. Con die

quegli oscuri seUarii, facendo come un pubblico alto di riconosccrlo

della loro scellerata e infame genia, non gli poleano recare offesa

piu crudele ne piu iaimerilata.

Questa rabbia manifestata da' libertini di ogni razza conlro la

Chiesa, per occasione della memoria del Galilei, si fonda, come

ognun sa, sopra la condanna, onde il Tribunale della sacra Inquisi-

zione gli proibi di sostenere e d'insegnare la sentenza del moto del-

la Terra e della stabilita del Sole
,
secondo il sistema copefnicano ,

proscnvendola come contraria alia santa Scrittura, e per la parle

che riguarda la immobilita del sole, ereticale. Della qual cosa quei

pelti si leneri dell' onore dell' Italia, del progresso, delle sdenze,

della civilta, della raitezza e di ogni virlu di qualunque nome, non si

sanno dar pace. A loro senno quel decreto fu eccesso di tirannide

clericale, fu prodigio d' ignoranza, fu abbaUimento della morale di-

gnila dell'iimano intellelto, e quindi un attentato contro tutla 1'uma-

nita. Ma la loro indignazione locca il sommo, quando conlemplano

il grande Italiano, povero, vecchio, infermo patire gli sUramenti e

ie tanaglie de'manigoldi della Inquisizione, o languire i lunghi gior-

ni e le lunghe notti in oscura prigione, carico di catene. Pero lo fan-

no una vittima della rabbia pretesca, un mavlire della scienza, una

dimoslrazione perenne dell' ignoranza di Roma.

Se questa gente avesse un po'di buona fede, non verrebbe con lan-

ta sicumera a ricantarci favolette mille volte smenlite, e a tesser

sofismi mille voile ribattuti. Se non altro, dovrebbe farla piu ritenu-

ta la vergogna di apparire ignorante di molli fatti e di molle cose ,

che avrebbe potuto facilmente imparare non solo dai caltolici, ma

giro, intende di farsi largo nelle oneste famiglie. Ma badino bene i padri e

le madri: con uu os|>ite si insidioso in casa uon starebbe guari sicura ne la

religioae ne la onesta del loro figliuoli e delle loro figliuole. Badino, ripe-

tiauio; perche non vi e quaderno di questo infelicc periodico, che uonmet-

ta in mostra In sulla covertina i libricciattoli piii osceni che si stampino

nell'Italia ; e non ha quasi pagina ogui quaderno, la quale non sia infetta del

veleno della irreligione o di altra immoralita, non sempre manifesto, ma

pero sempre mortifero.
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da parecchi onesli protestanli. E forse questa vergogna di far la tri-

sta figura o d' ignoranti o di sleali ha messo un po'di freno in quei

che fanno piu speciale professione di dotlrina, i quali, conlenli di

lanciare alia larga i loro insulli conlro la Chiesa, non soiio pero

venuti all'esame storico della quistione. Questa parte se I'haimo lol-

ta per se principalmente i giornalisli liber lini, i quali coll'odio, che

hanno comune con molli altri alia Chiesa, aggiungono del proprio

una sfacciataggine a lulta pruova, obbligali come sono per raesliere

di combattere di per di le verita piu comuni e piu conosciute. I gior-

nalisli adunque sono entrati direltamente nella ragione de' fatli, ma

secondo lor uso, doe ora sopprimendo la verila per fare apparire piu

rilevalo il la to odioso della parte avversa, ed ora intessendovi le ca-

lunnie
, razzolate donde die sia

, per condurre il lorlo della mede-

sima a quell' cstremo che si vuole. Noi esporremo la cosa
,
benchc

brevemente
; perciocche siamo persuasi che quegli stessi die si ar-

gomentano di oscurare la verita, nel fondo la sanno ancor essi al-

treltanto che noi: e dall'altro canto pe'semplicibaslache sieno chia-

rificati alcuni capi principal!, perche con do solo si potranno riguar-

dare facilmente dalle arti insidiose de' tristi.

Prima di tutto si fa biasimo alia Chiesa di avere perseguitalo co-

si accanitamente nel Galilei il difensore dell' unico vero sislema

mondiale
,

che e il copernicano ;
e questo per sopcrchio d' igno-

ranza e per odio alia sclenza.

Se noi ci facdamo un poco piu in la dell' epoca del Galilei, noi

Iroviamo precisamente il coritrario. II Tiraboschi ,
il quale, in fatto

di storia lelteraria e scienlifica, s' intendeva un pochino di piu degli

scribacchialori del Giornale ebreo della Opinions, dell'altro della

Nazione
, del Museo di Famiglia e somigliante lordura, stabilisce

questa proposizione, di cui forma il soggelto di una sua dotla Dis-

sertazione 1
: Che prima dc' tempi del Galilei i difcnsori del si-

sterna copernicano da niuno e in niun luogo furono piu onorali die

da' Romani Ponlefici e in Roma : e il Tiraboschi non ha il vezzo

di asserire senza provare , come gl' imbrattafogli assoldati al servi-

gio della rivoluzione. Ricorderemo adunque con lui il favore che in-

1 Storia della Letteratura itallana torn. YI1I, pag. 333, segg. Mode-

na MDGGXCIH.
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eontro in Roma Niccolo da Cusa, cbe fu il prime ,
chc si sappia , a

rinnovare nel secolo XV la posizione dclla scuola pittagorica del mo-

vimento della Terra e della slabilila del Sole. La dignila che egli

aveva di arcidiacono di Liegi ;
la rinomanza che godeva per la opi-

nione di doltrina , e per essere stato uno degli intervenuti al Conci-

lio di Basilea
;
finalmenle 1'avere dedicalo il suo libro al Cardinale

Giuliano Cesarini , dandogli quella pubblicita cbe a que' tempi si po-

leva
,
doveltero far si cbe quella sua opinione si nuova si divulgasse

fra i dotti e speciabnente in Roma , dov' egli era conosciulo e sti-

malo piu cbe altrove. E nondimeno tanto fu lungi cbe gli nocesse ,

cbe anzi fu sornmamenle amato ed onorato da piu sommi Ponleflci,

cioe da Niccolo V cbe lo creo Cardinale nel 1418, e poscia gli con-

fer! il Vescovado di Brixen
,

e dai successor! di lui
, Callislo HI e

Pio H, cbe si valsero del suo consiglio e dell'opera sua negli affari

piu difficili e nelle piu malagevoli legazioni.

Ma molto piu si appaleso il favore di Roma e degli uomini di

Cbiesa, per rispello a queslo sistema , quando il Copernico 1' ebbe

condotlo a molto maggiore perfezione colla sua grande opera De re-

volutionibus orbium coelestium. Egli , qual cbe si fosse la ragione,

non finiva mai di deliberarsi di metlere a stampa quelle sue dolle

speculazioni. Or i primi ad incilarlo a cio con vivissime islanze

furono due dottissimi Ecclesiaslici, cioe il Cardinale Niccolo Scbon-

berg, Vescovo di Capua, del sacro Ordine de' Predicated
, ed ii Ve-

scovo di Culma, Fidelmanno Gisia. Dopo di questi, altri ragguarde-
voli personaggi gli rinnovarono le premure : e quando il Copernico
fmalmenle si arrese (efu nel 1543), a niuno meglio credo potere

raccomandare 1'opera sua, che al Romano Pontefice allora regnaule
Paolo III

, il quale egli sapeva intendenlissimo delle cose inatemali-

che ed astronomiche. Tuttavia quel gran Papa non pote dirnoslrare

coi fatti il suo aggradimenlo, ne il Copernico ne avrebbe poluto go-
dere ;

stanteche 1' uno e 1'altro mancarorio assai presto di vita.

Eppure ancbe a que' tempi vi doveano essere di coloro, che fa-

cessero difficolla co' noli luoghi della Scritlura : cosi almeno si rileva

da un passo di una letlera dello Scbonero, allegato dal Tiraboschi 1.

1 TlRABOSCHI, IOC. tit.
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E chi sa die il Copernico, che era buon caltolico ed uomo di Chie-

sa, come canonico di Thorn, non avesse appunto per cio difFerilo tanto

di darla alia luce? Nondhueno ne 1' opera di lui fu notata di nessuna

censura; e il Calcagnini, il quale con un jsuo traltatello intitolato :

Quod Caelum stet, Terra autem moveatur, ne avea esposta la som-

ma
(
benche non molto felicemente) , parecchi anni prima che il suo

autore la divulgasse, non solo non pati molestia da Roma, ma Pao-

lo III I'onoro di parecchie sue leltere, in una delle quali afferma di

avere ammirato il suo profondo sapere negli studii filosofici. Con che

alludeva certamenle al suo Traltato astronomico.,

Non e pero maraviglia che quel Pontefice non s' impensierisse di

cotesta novita
, quando il suo predecessore Clemenle VII

7 sino dal

1533, riceve a gran.de onore Alberto AVidmanstadt
, propagatore di

quel sistema, prima che fosse pubblicato; e ne voile udire da lui me-

desimo 1' esposizione negli orti valicani, alia presenza di molti rag-

guardevoli personaggi. Di che quel dotto Pontefice rimase cosi sod-

disfatlo, che gli dono un codice greco, in cui si conteneva 1' opera

di Alessandro Afrodiseo de Sensu et SensiUli, e I'onoro del litolo di

suo segretario domestico efamiliare 1.

A cominciare adunque da' primi tentativi del Cardinale di Cusa r

fatti innanzi alia prima meta del secolo XV, insino alia pubblicazione-

dell'opera del Copernico, la sentenza del moto della Terra e della sta-

bilila del Sole non pure non pali contrast! da Roma
,
ma anzi vi fti

accolta ed onorata piu che in qualunque parle del mondo. E in que-

sta condizione ,
di polere chi volesse liberarnente professarla, perse-

yero insino al 1616, quando usci il primo decreto contro il Galilei*

che e quanto dire per quasi due secoli interi. Anzi narra il Tirabo-

schi, che 1'anno appresso, cioe nel 1617, dovendosi provvedere alia

cattedra di astronomia nella pontificia Universita di Bologna, vi fii

1 II codice, come altesta il Tirahoschi, si canserva nella Biblioteca di

Monaco con questa iscrizione di mano di Alberto : Clemens VII P. M. hune

Codicem mihi dono dedit, anno 1533 Fiomae; postquam praesentftus Fran-

dotto Ursino, lo. Salviato Cardinalibm , to. Petro Episcopo Vilerbiense, et

Matthaeo Medico Physico in horlls vaticanis, Copernicanam de motu terrae-

sententiam explicam. Johannes Albertus Widmanstadms cognomento Lucre-

tius S$. D. N. Secretarius domesticus et familiaris. ,
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imitato a professore il rinomalissimo Giovanni Keplero, il qualc gia

da 20 anni si era dichiarato, per operc messe a stampa, acerrimo

difensore del sistema copernicano. Che se la cosa non avvenne
,
fu

perche il Keplero non accello 1' onorevole incarico, per allre ragioni,

he egli espose nella sua lettera di risposla. Non puo dunquc Roma

venire con verita accusala ne d'ignoranza ne di odii alia scienza,

per rispetto al sislema copernicano considerate in se stesso.

Ma se queslo e vero perche lo condanno ripetutamente nella di-

fesa che ne fece il Galilei ? Riportiamoci a quel tempo ; alle circo-

stanze delle persoue e delle cose
;
e ne troveremo la vera spiegazione.

Quando il Galilei comincio nella Toscana a risuscitare il sislema

copernicano, gia quasi generalrnente dimenticato, 1' autorita del suo

norne e della sua dotlrina guadagno non pochi a queila opinione. Per

contrario vi ebbe assai allri, i quali, tenacissimi del sistema opposto,

universalmente tenuto vero e reputato da molti il solo conforme alle

teslimonianze delle sante Scrilture, gli levarono contro gran rumore,

ed alcuni ne mossero richiami a Roma, die ne fu non poco commos-

sa. Allora il Galilei o spontaneamente ,
come dice in una delle sue

lettere, o per invito che n' ebbe, come asserisce in un'altra, si deli-

bero di recarsi nella Capitale del montlo cattolico a rendere ragione

della sua doltrina. Vi giunse di fatto presso la fine del 1613 : ma
invece di usar riserbo , come imponevano le circostanze

,
si diede

attorno a spargere la sua leorica, mettendo maraviglie di se e del

suo ingegno in quanti 1' udivano, e conducendo moltissimi ad abbrac-

ciare il sistema da lui proposto. Di che lo scandalo divenne pubblico

e grave ,
mentreche dall' altra parte si allargava pure la conlraria

opinione, che quella ipotesi non potesse conciliarsi colla verila delle

divine Scritlure; sicche molti de' suoi si affaticavano, sebbenc indar-

no, di richiamarlo ad un contegno piu prudenle. Ecco di fatli come

scriveva, su questo proposito, T ambasciatore Pielro Guicciardini al

Gran Duca Ferdinando, a' 4 di Marzo del 1616: II Galilei ha fatto piii

capitale della sua opinione, che di quella de'suoi amici : ed il sig. Car-

dinale del Monte ed io , in quel poco che ho polulo ,
e piu Cardinal!

del S. Uffizio 1' avevano persuaso a quielarsi e non stuzzicare questo

negozio, ma se voleva toccare questa opinione, tenerla quietamente,

senza far tanto sforzo da disporre e tirar gli altri a tener ristessa.
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E poco appresso : Egli s'infuoca nelle sue opinion!, e ha eslrema

passione dentro, e poca fortezza e prudenza a saperla sincere.

Donde si rilevano due verita di allissimo momento; la prima; che i

Cardinali del S. Uffizio si sarebbero contentati che il Galilei avesse

tenuta come vera la sentenza copernicana, purche non ne avesse rae-

nalo ruraore. II che vuol dire che essi non reputavano certo che quel-

la opinione fosse contraria alle Scrilture : altrimenti non avrebbero

potuto consenlirgli che la lenesse. La seconda, che n' e una couse-

guenza; che non si sarebbe proceduto contro di lui, se nel fatto non

fosse intervenuto lo scandalo per la persuasione radicata in molti, cho

quel sistema fosse contrario alia rivelazione. E a queslo scandalo, bi-

sogna pur confessarlo, diede occasione lo sie.sso Galilei, non solo per

quel che afferma 1' Ambasciatore ,
ma ancora perche in alcuni suoi

scritti, come nella lettera al Padre Castelli, e nell'allra alia Gran Du-

chessa di Toscana
,
affermava qualche proposizione intorno al senso

lellerale di alcuni luoghi della Scrittura, la quale, se non era del lulto

erronea ,
offeriva nondimeno non leggiero pericolo di errore.

In questa condizione di cose i Consul tori romani, persuasi dall'una

parle co' dolti di quel tempo che il sistema astronomico del Tolomei

fosse il vero, e dall'altra lenendosi alia norma generate de'sacri inter-

pret!, che e necessario di stare al senso ovvio e naturale delle paro-

le della Scrillura
,
tutte le volte che non apparisca una ragione gra-

ve per dipartirsene , proibirono due proposizioni sostenute dal Gali-

lei. La prima ,
che il Sole fosse nel centro del mondo e non avesse

movimento locale, fu condannata come eretica, perche giudicata di-

rettamente opposta alia S. Scrittura. La seconda, che la Terra non

fosse nel centro del mondo, e si movesse con movimento diurno, fu

condannata come erronea per rispolto alia fede. II Commissario della

Romana Inquisizione intimo al Galilei la condanna, e gli fe' divieto

di piu sostenere quelle proposizioni ,
o di fame soggetto di ragiona-

inento, denunciandogli la prigionia se disubbidisse. Fu ordinato anco-

ra che fosse corretla Topera del Copernico, con toglierne i passi coi

quali si affermava che quel sistema non era contrario alia Scrittura ;

e solo cosi ne fosse lecita la lettura. E quest' ultima decisione riba-

disce cio che dicevamo, che Tunica ragione di venire alia condanna

^delle due proposizioni fu lo scandalo mosso per la poca prudenza del
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Galilei; il quale se avesse operato piu cautamcnte, producendo quel

sislema come semplice ipolesi (c non altro che mera ipotcsi potea

esscre, attese le gravi diflicolta in contrario non ancora possibili a

seiogliere) ;
dall'altro canto se non si fosse intestato a farla ad ogni

modo da teologo, probabilmente le cose sarebbero procedute per lui

cosi quielamenle come pel Copernico; 1'opera del quale, neppure in

questa occasione, fu assolutamenle proibita.

E questa fu la prima condanna ,
non gia del Galilei, perche non

gli fu fatio nessun processo, ne fu sottoposto a nessuna pena : ma

delle sue proposizioni solamente. II processo ebbe luogo circa 17 an-

ni dopo ,
doe nel 1633

, per occasione del Dialogo sul sistema del

Mondo, da lui messo a stampa nel 1632. II carico principale, die

gli si fece, fu di non avere ubbidito al precetto che gli era stato inti-

inato nel 1616, che ei non dovesse piu sostenere ne insegnare le due

proposizioni condannate. Noi non entreremo nei particolari dei diveisi

costiluti, degl'interrogatorii, delle discussioni, che ognuno puo vede-

re narrali minulamenle ed esposli con ordine dal Marini, dall'Alberi

e da altri : noteremo solamente alcune circostanze, le quali varramio

a fard concepire la giusta idea de' riguardi usati in Roma col Galilei.

In primo luogo gli fu conceduto di abitare presso 1' Ambasciato-

ra del Gran Duca, che era il Niccolini, non pure ne' due mesi prima

che incominciassero gli esami
, ma eziandio durando gli esami

; per-

che solo 15 giorni fu tratlenuto nel Tribunale, dove tuttavia gli fu as-

segnato il nobile appartamento del Fiscale, ebbe con se il suo dome-

slico, e gli fu data ampia facolta di ricevere le personeche gli venis-

sero da parte dell'Ambasciatore, e leltere da ognuno, e scrivere a chi

volesse. Ora non furono queste straordinarie agevolezze? Certo nes-

sun tribunale le uso mai con veruno, e quello della sacra Inquisizione

le concesse al solo Galilei pel riguardo al suo ingegno, e per I'inle-

resse che prendevano per lui non pure personaggi eminentissimi, ma
lo stesso Sommo Ponleflce Urbano VIII. In secondo luogo, uscita la

sentenza nel Giugno dello stesso anno, colla quale fu condannato alia

prigionia per qualche spazio di tempo, egli ebbe dalla benignila del

Ponleficc tramutata la carcere nella relegazione alia Villa del Gran Du-

ca, che e ora il Palazzo dell'Accademia francese, nel luogo piu ameno

di Roma in su la pendice del Pincio. Ma questa stessa relegazione
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non duro che alquanti giorni; perocche gli fu conceduto da prima di

trasferirsi presso 1' Arcivescovo di Siena suo amicissimo ,
e quindi

finalmente, in sul terminare dell'anno, nella sua desideratissima villa

di Arcelri presso Firenze. Or quesli trallidi specialissima deferenza,

che i nemici di Roma possono si veramente preterire col silenzio ,

ma non gia negare ,
non dimostrano eziandio ai piu ostinati ,

la sti-

ma straordinaria che i Superior! ecclesiastici avevano dell' ingegno

del Galilei, e la somma benignita, che gli usarono in tutlo?

Ma le catene, ma i ceppi ,
di cui parlano i poeti ? Sono lutto al

piu necessila dellarima: e se quesla tiranna fa loro dire molte volte

cio che non vogliono; qual maraviglia che allre volte faccia dire cio

che non debbono? Ma la tortura, di cui 1' Opinione parla in pessima

prosa, e un Professore di Pisa, che ha per debito di non essere igno-

ranle
,
e chi sa quanti altri nelle loro lucubrazioni

,
non pervenute

sino a noi? Yorremmo scusare tutti quesli signori, i quali non cre-

diamo che abbiano bandito per mesliere il mercimonio della menzo-

gna, siccome Y Opinione. Ma per qual modo polremmo farlo in lan-

ta luce di pubblici documenti, che, chiunque vuol trattare di questa

materia, deve aver consultali ? Dopo la pubblicazione dellelettere del

Galilei , fatta dal Fabroni? Dopo il luculentissimo discorso di Mon-

signor Marini sopra gli alt! autenlici del Processo del Galilei? Prin-

cipalmen te dopo la edizione compiuta di tulte le opere del Galilei
,

curata dal chiarissimo Eugenio Alberi, e arricchita di sue giudiziose

osservazioni e schiarimenti
,
che non lasciano piu luogo ,

su queslo

punlo, a nessun dubbio? A noi pertanto varr& per tutta risposla ri-'

portare qui 1' annotazione, con che esso Alberi conchiude 1' appendice

sul Processo del Galilei
, rimettendo

,
come fa egli ,

chi ne vuol sa-

pere piu addenlro a cio che ne discorre in altri luoghi. Dice dunque

cosi : Sulla line del secolo passato fu promosso il dubbio
(
dubbio

che per ben centocinquant' anni non era cadulo in mente ad alcuno)

che Galileo patisse la tortura corporate nel corso del Processo
;
e fu

promosso appunto, quando piu doveva escluderlo la recente pubbli-

cazione fatta dal Fabroni della corrispondenza del Niccolini col CiolL

Queslo dubbio si e dappoi voluto converlire in certezza con argo-

menli, che non fanno onore all' ingegno di chi li produce. Ora la sola

lettura delle leltere e de' documenti raccolli in questo volume basta
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per escluderlo affatto. Noi ne ragioneremo quanto si convienc nclla

Vita dell' Autore. Qui accenneremo soltanlo di volo, primieramente

che il silenzio del Processo intorno a cio fa prova irrepugnabile che la

lorlura non ebbe luogo, sebben gli fosse minacciala in termini ordi-

narii di procedura; secondariamenle, che, vecchio emalato com' era

Galileo, noil e ammissibile che avesse potato, dopo i tratti di corda,

andare il giorno appresso alia Minerva
,
scriver lettere subito dopo

a' snoi amici, e partendosi il 6 Luglio di Roma, fare a piedi quattro

miglia per diletlo, come abbiamo dai dispacci del Niccolini l.

'.,1 A tanta luce di veritk, ribadita da due lettere che 1' Alberi si e

degnato di.scrivere su questo argomenlo all' Opinione 2
per richia-

marla dall' errore ,
che risponde ella mai? Cio che tutti gli ostinati,

di non darsi carico della evidenza delle opposte ragioni , e ripetere

T argomenlo Achille, che il Galilei fu certamente sottoposto, confer-

me si ricava dalla sentenza, all' esame rigoroso , e 1' esame riyoroso

era sinonimo di for/wra.Ma perche dunque, come ha imparato que-

st' argomento dal Libri e dal Seltembrini (che nomi d' incomparabile

autorita!), non ne ha poi sapulo leggere la risposta nel Marini e

neU'Albe.ri? Vi avrebbe appreso, sopra i documenti della procedura

di que' tempi , che 1' esame rigoroso allora solamenle portava con

se la tortura, quando il reo chiamato ad esso non si determinasse'a

dare la risposta caltolica. Or dal pfocesso risulta, che il Galileo ve-

nuto a quell' esame die la risposta catloliea ; non vi era piu dunque
nessuna ragione di usare allri mezzi. Che se nondimeno vi ebbc

lortura^ perche dunque il Niccolini , che ha tanta cura di raggoa-

gliare il Gran Duca di ogni cosa piu miriuta intorno 1'affare del

Galilei, avrebbe taciuto di una circostanza si principale? L' OpiniG-

ne risponde che fu falto strettissimo precetto a Galileo di serbare si-

lenzio su questo particolare. Singolarissima uscita! Perciocche qual

vesligio vi ha di questo precetto in tutt'i documenti contemporauei?

t;4;; Le Opere di G\LILEO GAJLILEI torn. IX, pag. 465.

2 Nella prima lettera 1' Alberi racconcia il latino all' Opinione inlorno la

supposta lettera' del Galilei al' P. RenVeri, gia da lui dimostrata apocrifa nel

vol. VII delle opere pag. 40; Nella seconda viene direttamente sulla novel-

letta della tortura, e la convince falsa, con tauta evidenza di argomenti, .che

1' Opinione con lealta giudaica si guardo bene di stampa'rla, benchel' Alberi

le offerisse un cotojienso pecuniario ; compenso che ad un' ebrea doveva pure
far gola. Chi volesse la pud vedere nel numero 50 folFircnte a' 2 di Marzo.
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A cercarlo col microscopic , neppure tanto che basli a fondare una

leggerissima congellura. Nel reslo 1' Opinione si da della scure sulle

gambe. Imperciocche o 1' esame rigoroso era sinonimo di torlura, fc

perche gl' Inquisitori ,
i quali avevano cotanlo inleresse al silenzio

da fame un precetto rigorosissimo al Galilei
, spiattellarono poi cosi

dichiaralamenle la cosa nella sentenza che non potesse rimanere

ignorala? Y esame rigoroso non era sinonimo di torlura, ed in tal

caso svanisce tulto in fumo 1'unico argomenlo dell' Opinione.

Conchiudiamo. Non fu i'ignoranza di Roma, ne la ferocia de'preti

la cagione do' travagli del Galilei. Anzi quella stessa dotlrina, per lo

spazio di quasi due secoli
,
non solo era stala tollerata

,
ma veduta

bene e accolta con favore in Roma. Tuttavia nel fatto del Galilei
, lo

scandolo che si suscito, dapprima per la sua poca moderazione e da

poi per la sua inobbedienza, nonche il pericolo che ogni di addiveniva

maggiore per la persuasione che era in mold, che la teorica insegnala

da lui fosse contraria alia Scrittura, mossero il Tribunate della sacra

Inquisizione a procedere contro di lui. Si vuol compatire al Galilei
,

perche era convinlo del contrario : e dall' altro canto il decreto del

Tribunale che dichiarava in parte crelica e in parte erronea, rispelto

alia Fede, la sua doltrina, non era un decreto dommatico, perche non

parliva da una infallibile aulorila, qual c solamente quella del Sommo

Ponteflce che definisce ex cathedra e de'Concilii ecumenic! . Nondi-

meno era obbligato ad ubbidire
;
tanlo piu che se si fosse conlenulo

ad insegnare il suo sistema, soltanto come mera ipotesi, si sarebbe

lascialo in pace, anchc dopo la prima condanna, secondo che si ri-

leva da una risposta del Pontefice Urbano VIII al Niccolini, che il me-

desimo Niccolini manifesto al Cioli colla sua lettera del 27 Febbraio.

Ouesle considerazioni, lo sappiamo assai bene, non commuovono

r Opinione, ne i simili agli scrittori AdY Opinione ; perocche essi che

non crcdono a nulla, salvochc alia pagnotla, non sanno vedere nes-

suno inleresse nelle cose della Fede : anzi a loro senno il non plus

ultra delia civilta c la piena licenza di credere in Venere e Mercurio,

in Budda
,

in Mitra
,

in Maomcllo
,

in checche allro ,
tranne solo

in Cristo e nella sua Chiesa. Ma ci faccia la buona grazia Y Opinione

(giacchc con essa principalmente discorriamo) di credere che que' no-

stri padri fossero teneri almeno altrellanto della Fede cattolica, quan-

lo essa e del Regno d' Italia, intesomimsterialmenle, Finga ora che
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il Galilei vivesse a questi tempi beali, nella sua Toscana, in Firenze;

e fosse diraostralo con pruove, false si veramente, ma di tanta appa-

renza da gabbarcisi la slessa sapientissima Opinione , qualmente il

predelto Galileo Galilei del quondam Vincenzio avesse ordita una

congiura terribilissima, per ristabilire sul loro Irono il Gran Duca e

tutt' i Principi spodestaii, e cosi mandare in aria il beatissimo Regno,

e con esso per legiltima conseguenza la si diletla mangiatoia della

stessa Opinione. Oserebbe ella
,
con tut

Jo
il suo sviscerato amore

alia scienza, specialmente all' astronomia che dev' essere il suo forte,

oserebbe
,
diciamo ,

di pigliarne la difesa? Vedete anzi che siamo

ardifi di affermare, senza un sospetto al mondo di venir contrad-

detli ! Siamo ardili di affermare ,
che se gli agenli del Governo mo-

dello facessero su lui altrettanto che sul muto Cappello ;
se gli faces-

sero la stessa festa che ogni mascalzone in assisa di soldato italia-

nissimo puo fare ad ogni credulo brigante ,
la sullodata Opinione

avvierebbe una lista di soscrizioni nelle sue colonne
, per levare un

monumenlo ai liberator! della patria contro la supposla congiura del

Galilei. E a chi movesse lamenti sopra una perdita cosi luttuosa che

avrebbe fatta la scienza, renderebbe probabilmente la risposta, che

T Assemblea repubblicana di Francia nel 1794 fece al celebre Chi-

mico Antonio Lavoisier. II quale essendo stalo condannato a morle,

per accusa di yilissimo uomo, e domandato pochi giorni di dilazione

per potere condurre a termine alcune sue sperienze su la traspira-

zione e respirazione, si ebbe questa replica : Nous riavons plus be-

soin de savants. Cosi verosimilmeiite risponderebbe Y Opinione, che

come si fa gloria di discendere da quegl' illuslri antenati, cosi si re-

sherebbe ad onore di ripeterne i sentimenti.

Confessino adunque i liberali che i Preti furono infinitamente phi

moderati che essi non sarebbero, ne fu giammai qualunque genia di

rivoluzionarii : perciocche sebbene quelli avessero per la Fede amore

ed inleresse assai maggiore che uon essi pel Regno di Italia, e i so-

miglianti a loro per qualunque sorta di disordine ;
benche credes-

sero
( per errore non solo innocente, ma in quelle circostanze quasi-

che inevitabile) che le dottrinedel Galilei conducessero alia sovver-

sione della Fede, nondimeno ebbero per lui tanta indulgenza, quanto

risulla da irrefragabili monumenli.

Serb 7, vol. IX, f<uc. 336 , 47 12 Marto 1864.



SCIENZE NATURALI

I. Macchina locomotiva del sig. Tell, per le ferrovie sui monti 2. 11 Great-

Eastern all' asta puhblica 3. Nuova forma di timone per le navi, pro-

posta dal Lumley -- i. Uiilita del morns iaponica pei bachi da seta.

1. Ando pei giornali 1'annunzio dell' oflerta fatta da un Ingegnere in-

glese al Governo di Torino, di far percorrerc da una sua locomotiva , di

novissima invenzione, la presenle strada del Moncenisio, purche gli si

concedesse di porvi dall' uno de' lati un binario di rotaie
; sopra il quale

egli farebbe trarre su e scendere un convoglio ordinario, superando 1'erta

della salita e le difficolta delle curve, per cagion delle quali ora, con

enorme dispendio, si attende al traforo di quel monte da Modane a Bar-

donneche. Or egli sera bra che questo sia tutt'aUro che un nuovo e sicuro

trovato. Difatto leggesi nel Cosmos del 14 di Febbraio (Vol. XXIV,

pag. 78), un richiamo del barone Seguier, letto da lui all'Accaderaia del-

le Scienze di Parigi, agli 11 del Gennaio, onde risulta che gia da ven-

t' anni codesto sistema di locomozione erasi e divisato e sperimentato con

acconci modelli in Francia. Checche sia della priorila di merito quanto
all' invenzione, questa consiste in cio, cfre la potenza di trazione, invece

di essere fondata sul peso della locomotiva, e sulla sua aderenza od at-

trito delle ruote, giranti in piano verticale, sulle rotaie, si deriva dal

prendere come punto d' appoggio per un sistema di ruote , giranti in

piano orizzontale, una terza rotaia saldissimamente tissata nel mezzo del

binario di guide; in modo analogo, ma inverso, di quel che si ha pei ci-

lindri d' un laminatoio. In questo la lamina scorre tra cilindri che girano

su perni fissi
; per contro nella nuova locomotiva, proposta gia da gran

pezza dal Seguier, e che pare ora rappresentata dall' inglese sig, Tel],

i cilindri, ossia ruote, girando sul proprio asse, sarebbero mobili con

tutto il sistema, scorrendo sopra una lamina o guida fissa di ferro, cui

premerebbero forte da ambo i lati.
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II barone Seguier cerco informazioni sopra la raacchina proposta dal

Tell, il quale sta facendone gli sperimenti tra Cromfort ed High-Peak,

presso Manchester in Inghilterra; e
seppe

che codesta locomotiva, del

peso di sole quindici tonnellate, puo salire, rimorchiando un convoglio di

trenta tonnellate, su per un' erta di cinque centimetri per ogni metro; il

che egli reputa non potersi ottenere che nella forma teste descritta. Or

cerlo, che tin dal 18 Dicembre 1843, il Seguier avea esposto all'Acca-

demia delle Scienze questo sistema di trazione, descrivendolo per mi-

nuto, recandone i disegni ed i modelli
;
anzi egli avea anche ottenuto

percio un brevetto d'invenzione dall' Inghilterra, alii 3 Luglio 1845; c k
Societa reale d' Edimbourg, sotto 1' 11 Gennaio 1847, gli dichiarava di

averne ricevuti ed esaminati i disegni e le piante spedite cola dal Seguier

stesso. Cio posto resta solo a pensare che i' inglese, con quella singolare

perizia nelle cose meccaniche, per cui primeggia quella nazione, abbia

saputo cosi bene applicare il principio ed il modo divisato dal francese,

che si possa ridurre in atto. Al quale intento pare che s' incontrassero

fin qui difficolta eccessive, poiche per ben vent'anni non si pole venirne

a capo, neppure negli Stati Uniti, dove il Babinet ed il colonnello Fremont,

gia quindici anni addietro, vi si provarono, con lo scopo di far passare

sulle Montagne rocciose il semplice treno de' viaggiatori ,
e dovettero

smettere quell' impegno.
2. Gl'Inglesi, oltreche ardimentosi in questo genere di concetti e nel-

F avviare opere gigantesche, le quali paiono superare le forze della mec-

canica, sono altresi pertinaci ne' loro propositi , senza lasciarsi vincere

dallo sgomento pei risultati infelici che ne ritraggono. Di questo si ebbe

luminosa prova nel costrurre e nel varare che fecero quella smisurata

mole di nave, che prima ebbe nome di Leviathan, poi di Great-Eastern,

della quale abbiam discorso piii volte ^. Fin dal primo suo viaggio a

New-York degli Stati Uniti, parea che il Great-Eastern dovesse essere

abbandonato, tanto fu infelice nella lotta che ebbe a sostenere contro ima

tempesta, assai forte e vero, ma che pure fu vittoriosamente incontrata

da centinaia d' altre navi ordinarie e di piccolo scafo. Quello invece ne

usci a grande stento, dopo aver perdute le navicelle e le scialuppe che

gli pendeano da lato, spezzato il timone, sfracellate parecchie delle ruote

motrici, e ridotto in tali condizioni da galleggiare come massa inerte. I

yiaggiatori che v' erano dentro, ne furono malconci per forma, che loro

parea davvero d' essere stati alia merce del Leviathan ossia del diavolo,

dal cui nome era stato insignito la sull' atto dell' essere varato. Tuttavia

chi avea condotto quell' impresa non si die vinto. Gli azionisti misero

mano alia borsa, ne trassero piu milioni di lire, lo fecero di tutto punto

risarcire, e ritentarono due altri viaggi agli Stati Uniti. E questi, anche

4 Ct'c, Catt. Serie III, Vol. IX, pag. 396.
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effettuati con buon tempo e mare quieto, tornarono funesti al Great-

Eastern, che sofferse nuovi guasti, ed appena troy6 qualche decina dt

passeggieri che osassero di avventurarsi a confidargli la propria vita. A
risarcire i nuovi danni occorrevano spese enormi. Gli azionisti, fattolo

riattare alia meglio, lo posero all' asta pubblica ;
ma per ben due yolte

questa ando deserta, poiche si presento un solo ad offerire per esso non

piu che 50,000 lire sterline (fr. 1,230,000). Si lento altora di spacciar-

sene per mezzo d' una lotteria, che si voleva organare a Francfort
;
ma i

Governi tedeschi non permisero che cosi si uccellasse alia borsa deglj

ingenui loro sudditi. Ora si sta formando una Societa, che si propone di

comperare al prezzo di sole 120,000 sterline. (fr. 3,000,000) il Great-

Eastern, per destinarlo a yiaggi men lunghi e piu lucrosi. Ma egli e dub-

bio assai che si possano troyare codeste centoyentimila sterline, benche

esse siano non piu che Fottava parte di quanto costo la gran mole, che

ora richiederebbe una somma ingente per essere demolita
,
e che niuna

yuol comprare, e nemmeno si puo usufruttuare, senza un dispendio che

supera di gran lunga il provento.

3. Una delle precipue cagioni delle sventure del Great-Eastern, fuche

in mezzo ai cayalloni dell'oceano, ond'erano flagellati i suoi fianchi
,

\\

timone, tuttoche secondo il calcolo doyesse bastare ad ogni prova, and(>

quasi subito in pezzi, Jasciando cosi la naye senza direzione abbandonata

alia merce delle onde, che la trabalzarono in tutti i sensi. Per crescere

la potenza del timone
,
un ingegnere inglese, sig. Lumley ,

ne modifier

recentemente la forma cosi, che uno spostamento di 10 gradi produce 1'ef-

letto, al quale prima richiedeasi un giro di 20 gradi. almeno. Ed ecco in

qual modo. II nuoyo timone e formato di due parti, connesse tra loro COD

quello stesso congegno, onde il timone ordinario s' attiene alia nave. Di

quelle due parti, la prima, ossia piu lontana, fa 1'ufficio di coda
;
edue ca-

tene che partono dall' estremo lembo di essa, e da' lati opposti, s incro-

cicchiano diagonalmente sul corpo della seconda ossia del timone e vanno

ad appicarsi alia poppa. Maneggiando la manoyellaal modo ordinario, la

coda fa col timone propriamente detto gli stessi angoli, che questo fa COB

la nave ;
onde risulta fra le due meta del timone cosi spezzato un angolo

od incavo, da cui si raddoppia la forza di resistenza di tutto il sistema,

per dare alia nave la voluta direzione.

Questa nuova foggia di timone m gia applicata a piu vascelli della ma-

rina reale d' Inghilterra ;
e molte navi mercantili, messolo alia pruova.

se ne trovarono si vantaggiate, che senza piii il ritennero; ma principal-

mente credesi che possa tornare utile per le navigazioni sui fiumi ; poi-

che avendo il Piloto sotto mano una molto maggior potenza da dirigere

il legno, questo potra ancora ricevere assai maggiori dimension! in lim-

ghezza.
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4. Avvicinandosi la stagione di rimetter mano all' cclucazione de' bachi

da seta, giovera sapere che un valente cultore di questa parte della in-

dustria serica, il sig. Nourigat, presento all'Accademia delle Scienze di

Parigi, alii 7 del Dicerabre, due libretti o Memorie, nelle quali, tra le

molte cose che propriamente si convengono al clima ed alle condizioni

della Francia, tocca pure di piu altre, che possono valere per ogni altro

paese. Ci basti pertanto accennare alcuni dei punti da lui svolti e dimo-

strati
;

e sono: 1. Che le malattic de' bachi, conosciute sotto nome di

gattina, etisia, rachitide e simili
, provengono precipuamente dalla cat-

tiva qualita dell' alimento che loro si porge ; spesso dalla specie guasta
del seme forastiero in ctii si raette soverchia fiducia, e spesso ancora dalla

troppa moltitudine di bachi tenuti nello stesso ambiente, onde si appicca
il contagio dagli uni agli altri. 2. Che torna efficacissimo contro tali ma-

lattie il sostituire alle fronde dei gelsi innestati quelle del gelso selvatico

a larghe foglie, ossia del morus iaponica. Oltre di che, 1' uso di questo
alimento favorisce la seconda educazione di primavera , e soprattutto

quella d'autunno, senza che il gelso selvatico patisca nulla per un se-

condo sfrondamento. 3. Che moltiplicandosi con mirabilc celerita questa

pianta, i proprietarii possono agevolmente fornirsi di foglie quante si ri-

chieggono per 1'educazione dei bachi in autunno. Conchiuse il sig. Nour-

rigat, che col morus iaponica si fa 1' economia di sei pasti nel corso della

terza eta dei bachi, il che equivale all' economia di 32 per 100 di foglia

durante questo periodo dell' educazione
;
e se ne ha per giunta che il pro-

dotto riesce molto migliore, perche 1'insetto.si mantiene assai piu robu-

sto e vivace, il suo svolgimento e piu perfetto, e la semenza viene assai

migliore. Le quali cose, riferite nel periodico Les Mondes del 10 Dicembre

scorso (Tom. II, pag. 561-62) , abbiam qui accennato, perche potranno
valere di stimolo a chi dal proprio interesse non fosse a bastanza stimo-

lato a tentarne almeno 1'esperienza.
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I.

COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICII 1. Articolo del Giornak di Roma sopra il Denaro di S. Pietro

spedito daH'Ar/wowa 2. Spedizione di malandrini a Roma, e loro "m-

dustria 3. Misfatti de'settarii, ad istigazione del Comitato nazionale,

glorificati dal Diritto di Torino 4. Ufficio del Console inglese a servi-

gio del Governo piemontese.

1. Nel Giornale di Roma del 5 Marzo leggesi quanto segue: <c II Gior-

nale di Torino YArmonia, nel suo n. 49, pubblicato il di 28 del passato
Febbraio

,
annunziava di aver trasmesso a Roma la somma di fran-

chi 14,000, pari a scudi romani 2661,59, che dal 24 Ottobre 1863 al

29 Febbraio p. p. ebbe raccolta da ogni parte d' Italia per /' Obolo di

S. Pietro. Cotal somma e pervenuta al destino, ed e stata rassegnata alia

Santita di Nostro Signore; che in questa dimostrazione affettuosamente

caritatevole ha goduto di yedere una riprova novella dell'interesse, che

gl' Italiani mettono in sovvenire come possono alle strettezze, cui le spo-

gliazioni sagrileghe hanno ridotto il Tesoro pontiticio. Le amarezze del

cuore paterno del Santo Padre cavano
consolazipni inesprirnibili da que-

sti argomenti di amore e di riverenza, che, insieme a quelli delle altre

parti dell' orbe, non cessano di tributargli quei suoi figli, i quali, quanto
son piu vicini alia Cattedra apostolica ,

e riconoscono il beneficio singo-
lare che alia npstra nazione ha con cio fatto il Signore, tanto maggior-
mente trovansi esposti alle seduzioni dei nemici della cattolica Religio-

ne, che da essa li vorrebbero divelti ed allontanati. La costanza e la

fermezza mostrata in si gloriosa tenzqne, e la professione chiara e leale

dei principii che nel sostenerla essi dichiarano, procureranno'immanca-
bilmente ai generosi campioni la corona, di cui il Signore ricingera coloro

che legittimamente avranno per la gloria sua combattuto. II Santo Padre,
come pegno di questa mercede eterna, che invoca dal Dio delle miseri-

cordie sopra tanti suoi cari, impartisce loro con effusione di cuore 1' apo-
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stolica benedizione
,
che agli oblatori impetri la perseveranza nel bece,

c agli scrittori del benemerito giornale coraggio e generosita in difendere

la giustizia, nella causa della societa e della Chiesa.

2. II Governo di Torino, come annunzio la Stampa, suo diario ufficioso,

effettuo qualche tempo addietro un provvedimento, che risponde molto

bene al concetto che quello si e formato dell' ordine morale, e serve egual-
mente a promovere sotto mano, a colpo sicuro, i suoi intendimenti poli-
tici cpntro Roma e Venezia. Fece adunque scovare da' suoi segugi di

Polizia, poi espellere da' confini un gran numero di malandrini, ladri e

bari di
professione,

sicarii emeriti, antichi volontarii del Garibaldi, ribal-

daglia a ogni specie; levando cosi a se stessp
il

fastidip
di vigilarli o

punirli, e gettandoli a desolare co' loro misfatti gli Stati limitroti. Ed in-

vero a poco andp il leggersi, che a Padova, a Verona, a Venezia rico-

mincio 1' infestazipne
dei ladri e delle bombe, con grandissimo disturbo

della cjuiete pubblica. Anche Roma ebbe la sua parte di codesti ristau-

ratori dell
1

ordine morale; e difatto, non senza commozione e sdegno
universale, ebbersi a lamenlare, da poco piu che un mese, un certo nu-

mero di furti e d'aggressioni, che, rispetto alle condizioni di questa citta

ed alia numerosa sua popolazione, non eccedonp pernulla, anzi son molto

al disotto di quanto avriene a Milano, a Napoli, a Palermo, per non dire

di Parigi e di Londra e d'altre precipue citta d'Europa; ma che qui, dove
e tanta

1'prdinaria quiete e sicurezza, parvero al tuito una gran cosa.

La novita di tale intestazione mosse ognuno a divinarne le cause; ed
il pensiero di tutti gli onesti corse subito a cercarle nei maneggi della

rivoluzione , rappresentata nella sua parte direttiva dal Comitato nazio-

nale, e nella esecutiva dal partito $ azione; che cosi studiavasi d'inge-
nerare inquietudini e scontentp ne' cittadini

,
di preoccupare il Governo

pontiticio, di diflamarne i magistrati come inetti o mal sicuri, di spaven-
tare i forestieri ed indurli cosi a partirsi da Roma; e quinci aver pretest!
ed argomenti di declamare (come presero in verita a fare 1' Opinione, la

Nazione, \aStampa, il Diritto, e il reslo de' giornalastri giudaici a seryi-

gio del Governo di Torino), che oggimai la
capitale

del mondo cattolico

era cangiata in ladronaia e spelonca d' assassim
, in grazia della canaglia

cattolica ivi accorsa da tutte parti. La voce pubblica era fpndatissima ,

si negli avvisi stampati ,
che da Firenze e da Torino si mandarpno

spargere per Roma , a nome del Comitato, onde ammonire i foreslieri a

dipartirsi se non volcano trovarsi involti neH'imminente
catastrpfe; e

si ancora nella natura dei fatti che avyennero, cioe furti sacrileghi nelle

chiese, polveri veneQche gittate in aria in mezzo a'festini del carnevale,
e bombe col miccip accesp deposte ne'luoghi piu frequentati, come pres-
so il Corsp ed in piazza di Spagua.

L' indizio delle bombe e cosi caratteristico di quella parte della setta

mazziniana, che sta col Garibaldi, e serve, senza torse volerlo, al Gover-
no di Torino, che basterebbe da s solo. Difatto il Procuratore generale a

Parigi, alia Corte d'Assise per la Senna, nell'iidienza del 6 Febbraio, ar-

ringando contro i quattro italiani congiurati per uccidere con bombe Na-

poleone 111
,

fece la seguente rivelazione che risulta dall' istruttoria del

processo : In una escursione che il Greco * avea fatta a Genova , per

\ Non si dimentichi che costni era agentc scgreto di Polizia del Goreroo di Torino
, da

cvvi fa liccnziato all'uso di arm! insidiose, e piotetto con raccoraaodazioni al fisco di Varese,

perche lo lasciasae tranquillo dopo un attentato alia vita d'un auo commilitone.
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prendervi le bombe annunziate dal Mazzini , egli avea
troyato nel Tra-

bucco un complice gia pronto, gia addimesticato colle cospirazioni, e se-

gnalato tra gh agitaton Italian! per Y ardore, con cui avea disegnato di

gettare delle borabe nella Camera dei Deputati di Torino
,
in occasione

d' uno strepitoso conflitto che si era eleyato tra Garibaldi ed il generale
Cialdini. ;> Ma anche senza queste ragionevoli conghietture , habemus

confitentem reum.

3. Una bomba fa deposta carica, col miccio acceso, presso il Gaffe

detto del Veneziano in piazza di Sciarra, la sera del] 'ultimo giorno di Car-

nevale
;
ma scoperto a tempo 1'infernale ordigno, fa spento il fuoco, e non

avvenne altro. 11 Diritto, num. 46, ebbe Timpudenza di stampare, che

quella bomba pesava 28 libbre
,
e che disgraziatamente non ha preso

fuoco
;
ma con tutto cio quei zelanti sostemtori del trono pontiticio ( gli

avventori di quel caffe) gradiranno egualmente la buona intenzione che
hanno avuta i romani nel far loro un tale regalo ;

ne sara, a quanto sento

dire, 1' ultimo, ne il piu piccolo che loro si iara. E di fatto la doma-

ne, a sera , una bomba scoppio in piazza di Spagna , presso la libreria

dello Spithower, che ne rimase non poco danneggiata. Vedremopiu sotto,

se fossero romani gli autori dell'attentato. L' Opinions (num. 50), piu ipo-
crita ma percio appunto piu trista, non ebberibrezzo,parlando del primo
attentato, di aggiungere una calunnia nerissima, rappresentandolo come
una commedia recitata da un crocchio di amici del Papa, il quale rica-

pita in una delle sale del Gaffe di
piazza

di Sciarra
,
facendo comparire

esservi stata posta una bomba col miccio acceso : e che uno di quelli ,

ardito ed impavido, 1'ha presa e spenta a tempo, risparmiandp molte Tit-

time. . . . JE tutto una commedia da cima a fondo. Ma subito appresso
si contraddisse, lasciandosi scappare ,

che in tutto il popolo 1' effetto

dell' ira cagionatane contra i liberate e stata una realta. Dunqtie il po-
polo credette yero quel delitto, e lo reco ai liberali, e non ai difensori

del Papa !

La impostura dell' Opinione deve aver fatto stomaco al Diritto
,
che

,

nel num. 48, prese a celebrare come gloriose imprese, non pure le bom-
be, ma si un furto violento commesso in casa d'un emigrato napoiitanp ;

e ad inventare inoltre una cospirazione di 50 sicarii romani, congiuratisi
di piombare, con le coltella e le pistole, sopra chiunque partecipasse ai

divertimenti del carnevale nel Corso
,

dolendosi che il Comitato nazio-

nale avesse posto a cio un ostacolo insormontabile
; e, per esordio di co-

tali novelle, incomincio dicendo : il Comitato d'azione ha aperto la sua

campagna con buoni auspicii. E nel num. 50, tripudiando per lo scop-
pio avvenuto d' una bomba in piazza di Spagna , guardo tale assassimo
come un indizio che la vita voglia ridestarsi nel popolo romano. E
ne reco il merito ad alcuni patrioti ben pensanti, per dare una lezione

di civilta a quei signori , che assistevano alia conversazione serale nel

negozio Spithower ; ed ai medesimi ben pensanti rivendico la
gloria

di

due uccisioni a tradimento, a colpi di pugnale nelle reni; le quah, per la

Dio merce, sono pure favole, avendo uno de' supposti uccisi, il sig. Nib-

by, mandate stampare una lettera nell' Unita Cattolica, n.
f
107, dichia-

rando d'essersi molto ben divertito al Corso, e d' aver riso di cuore delle

facce sparute e svenevoli dei membri del Comitato, senza averne pur
toccato una graffiatura.
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ISOpinione cap! 1'imprudenza che era in codesto yantarsi di tali infa-

mies e nel num. 52 stampo una lettera d'un fuoruscito romano, pernome
Lopez, che quali ficava per un tessuto di calunnie e di menzogne la

mentovata cospirazione di popolani liberali, narrata dal Dirittone\ num.
48; avendo pero cura di aggiungere che questi ed altri cotali misfatti,

i quali formano la yergogna eterna d'un popolo e destano
1'qrrore

uni-

versale, ben
eranp probabili in Roma, ov'e radunato tutto il sozzume

cattolico, e percio yi si poteano troyare cento
, ducento assassini

,

pronti per qualunque causa. Ma la voce pubblica continuava a denun-
ziare come colpevoli delle bombe e dei furti noni cattolici, ma i liberali

ed il Comitato nazionale romano; il quale ,
volendo scuotere da se quel-

1'obbrobrio, fece pubblicare ua suo bando, che leggesi nella Nazione di

Firenze, num. 57, per far sapere che le bombe ed il furto commesso
contro il napolitano sig. Merenda ,

come le corrispondenze che ne me-
navano yanto , erano opera di un cotale, onde esso Comitato ayea invi-

tato tutti a diffidare e che yenuto a Roma dalle province meridional!
,

ebbe a cooperatori ed esecutori quattro soli individui
,

diyenuti da

qualche tempo inconscii strumenti dei nemici del paese.
Quindi e chiaro, che tutta 1'apparenza di un imminente sollevarsi del

popolo, come un solo uomo, di che si atterrivano i forestieri, per lettere

anonime accreditate dalle bombe e dagli assassinii, erano opera di soli

cinque ribaldi, denunziati da chi dovea ben conoscerli, poiche cosi aper-
tamente li designo alia diffidenza de' suoi complici ! Ma questo svelare le

magagne pt;r punto d' onore mando sulle furie il corrispondente del Di-

ritto, che nel n.
4

60 ne stampo una lettera acerbissima, in cui, negato che
al Merenda si fosse tolto altro che carte, mentre il Comitato contessaya,
e disse yero, essersi rubati valori, si pretende dimostrare 1. Che gli al-

tri fatti, e specialmente quei delle bombe, non sono'che i primi sintomi
della bufera terribile che sta per iscoppiare in mezzo al popolo romano

,

e non possono meritareil nome d'infamia : 2. Che il Comitato nazionale,
che pretende comandare senza neppure avere il coragyio civile di risie-

dere in Roma*, ha. torto di biasimarli
; poiche egli ne ha dato i primi esem-

pii quando, per opera del medesimo, fu tentato d' involare tutta la corri-

spondenza borbonica stillo scrigno stesso di Francesco II, fu inyolato il

carteggio ed il torchio tipografico al parti to d' azione, e quando tutti ri-

cordano, con riso e beffe da un lato e con indignazione dall' altro, che per
tre o quattro mesi continui il Comitato suddetto

faceya assordare la citta

da continue esplosioni di petardi. Insomma 1' Opinione yolle far credere
che quei misfatti fossero imposture o delitti de' cattolici devoti al Santo
Padre

; poi dovette riconoscere che erano opera di cinque scellerati libe-

rali
; e questi ne rimandarono il merito ai consigli ed agli esempii del

Comitato nazionale. Vili tutti, ed egualmente degni satelliti delMazzini.
4. II Consolato inglese in Roma si e incaricato di certe faccendea pro

del Governo di Torino : di che il Ministro Pisanelli
, per mezzo del sig.

Eula, mand6 attorno la seguente circolare, la cui notizia puo tornare utile

a piu d'uno de' nostri lettori.

Torino, addi 10 Febbraio 1864. In seguito a recenti accordi interye-
nuti tra il Goyerno italiano e

quello della Gran Rretagna , yenne autoriz-

zato il Console britannico, residente in Roma, a legalizzare gli atti e i do-
cumenti in materia ciyile, dei quali occorre far uso nel regno d'ltalia. Gli
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interessati percio, dqpo ottenuta F autenticazione degli atti e del docu-

ment! della Segreteria di Stato
pontiticia, potranno procurarsene la le-

galizzazione dal Console inglese in Roma, e quindi, previa rapposizione
del bollo straordinario, la legalizzazione del Ministero degli affari esteri,
mediante il pagamento del solito diritto di L. 1,50, dal quale possono
tuttavia essere dispensati gli indigenti. Cio stima il Guardasigilli di re-

care a cognizione della S. S. ,
affine

pqssa, occorrendo, impartire le op-

portune direzioni ai signori procuratori del Re da codesta Corte dipen-
denti. Per il Ministro, Firmato Eula.

STITI SAUDI 1. Relazione del Pisanelli per lo schema di legge diabplizione dei

Gorpi religiosi, e la confisca dei beni ecclesiastic'! 2. Dimissione del-

r Ab. Vacchelta dalla carica di R. Economo generale; nomlna d'un ayvo-
cato laico per suo successore 3. Giudizio del Memorial diplomatique,
confermato dal Diritto, che bandisce la distruzione al Gattolicismo.

1. Lo schema di legge, presentato alia Camera dei Deputati dal Mini-

stro Pisanelli, alii 18 del passato Gennaio, per 1' abolizione de' Corpi

religiosi e la confisca de' beni ecclesiastici
, yenne finalmente, con la spo-

sizione di principii e di fatti cbe gli mando innanzi codesto nemicq giu-
rato di santa Chiesa, stampato Degli Atti ufficiali della Camera, nei fogli

438, 439 e 440. In questo fatto il Pisanelli si lascia addietro quanti Giu-

seppisti e Tanucciani il precedettero in quest' opera infamedi assassinare

il
cjero, spogliandolo del fatto suo

, per ridurlo a condizione di salariato

e di schiavo. II Siccardi, il Mancini, il
Cqnforti,

e simili regalisti, sono

poveri scolaretti nella scienza dell' ipocrisia, a petto del Pisanelli, che

mostra di conoscerne tutti gli artificii piu detestabili e piu abbietti, tanto

daemulare, come yenne stampato nel Memorial diplomatique, il suo

maestro Giuliano apostata. Dare qui una giusta analisi di tal documento,
ci e impossibile, per manco di spazio ;

ma speriamo di potercene intrat-

tenere con miglior agio, quando la legge stessa -verra chiamata a disami-

na. Qui ci basti dire, che la relazione del Pisanelli e un capolavorod'astu-
zia, per cui si appone alle esigenze dell'opinione pubblical'attuazione di

cjuesto infernale disegno ;
si pretende giustificare il diritto di sterminare

i
Corpi religiosi, per poterne occupare i beni; si vuol dimostrare che tutti

quest! beni si yolgeranno a pro della Chiesa, mentre di fatto si confiscano

a disposizione del Governo; si riducono a condizione di ufficiali slipen-
diati i Vescqyi egli Ecclesiastici, per isperanzache cosi sarannopiu spedili
ai soli ufficii spiritual}, ma in realta per ayerli suggetti ;

si finge umanita.

yerso i religiosi, e si fa pompa di giustizia in lasciar loro una conveniente

pensione ;
ma praticamente questa si limita

, pel massimo numero
,
a

L. 300 pei sacerdoti, e L. 150 pei laici: onde i piu favoriti avrebberq 70
centesimi quotidian!, ed i men favoriti non piu che 40 o 45 centesimi,
con che provvedere a tutte le necessita della vita. Insomma gli Ecclesia-

stici sarebbero trattati assai peggio che i piu spregevoli servitor! della

rivoluzione. E questa incontrera, non ne dubitiamo punto, la sua rovina,

appunto nell* eccesso di queste sacrileghe depredazioni, onde avra mezzo
di spingersi ad imprese che la faranno precipitare al suo termine.

2. Come preparazione al ladroneccio compiuto dei beni della Chiesa,

importava, che la Direzione dell' Economato generale regio apostolico
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fosse in mano d'imlaico, ed i
preti,

con apertaviolazionede' Concordat},
ne fossero onninamente esclusi, salvo se fossero del taglio di certi preti
notoriamente venduti ad ogni piacere della setta. Percio si fece in modo
che 1'Abate Canonico Vacchetta, che pure nel passato fu sempre morbi-

dissimo e sommamente pieghevole a servigio del Governo, chiedesse

licenza di smettere quella carica
;
e la sua dimissipne , ricompensata con

titoli d'onoranza, venne prontamente accettata. Gli fu sostituito un laico;

e giova vedere in che modo 1'ufficiosa Opinione (n. 57
)
ebbe annun-

ziata la cosa ; perche cosi si puo far ragione dello scopo inteso e dei mezzi

percio posti in opera.
Siamo inforraati essere stato pggi,

25 Febbraio , firmato il decreto,
col quale il cav. avvocatp Fenolio, gia capo della Direzione speciale
della Cassa ecclesiastica di Napoli, enominatoreggente 1' Economato ge-
nerale regio apostolico delle antiche province, in seguito al ritiro del-

1'econorao generate, ab. Michele Angelo Vacchetta. II cav. Fenolio e in-

telligente e solerte impiegatp, e siamo
persuasi

che nel nuovo suo ufficio

appprtera
1' attivita e 1'esperienza ammmistrativa, di cui ha dato prova

nelV ordinamento della Cassa ecclesiastica delle province napolitane. La
nomina di un laico ad un impiego, che tinora era serapre stato aftidalo. ad
eminenti dignita ecclesiastiche, accenna ad un progresso : essa si deve

pero riguardare come conseguenza deH'applicaziqne, all' Economato ge-
nerale delle antiche province, delle disposizioni adottate nel 1860 ri-

spetto alle altre. Ora 1' Economato ha da prender possesso di mold bene-

ficii: quest' atto avrebbe dovuto esser
compiuto prima d' ora, e sembra

che sia stato ritardato,soltanto perche Tab. Vacchetta si
riprpmetteva di

riuscire a conciliare la sua posizione verso Roma col suo ufficio di eco-

nomo generale. Forsemonsig. Vacchetta sperava piu che non potesse ot-

tenere; e la nomina del cav. Fenolio, mentre toglie lui d'impaccio, deve

pur rendere piu spedito il corso degli affari spettanti all' Economato ge-
nerale. Gli economi generali delle varie province sono ora tutti laid,
meno quello della Lpmbardia, 1' on. Robecchi, la cui amministrazione e

lodata per parsimonia e solerzia.

3. Per qual maniera si proceda da codesti laici economi della Chiesa,
si potra capire dai documenti recitati nell' Unita Cattolica del 20 Feb-

braio, alia quale fu scritto da Ancona, che un
lorp

ufficiale ha di gia

percorso personalmente quasi tutto il
distrettp,

invitando pvunque i Cap-
pellani o Beneficial! a presentarsi a lui nelle rispettive residenze comuna-

li, e presentando ad essi a tirmare 1'atto di possesso e rinuncia del benefi-

zio o cappellania a Tavore della cassa ecclesiastica; ma ognuno si e ricusa-

to a quella firma, ad onta di mille minacce che gli vennero fatte a voce.

Intorno a che ecco quanto leggesi nel Memorial diplomatique del 21

Febbraio (pag. 121): II Ministro Pisanelli yuole suggettare all
1

exequa-
tur, non solo i nuovi, ma eziandio gli antichi beneficiati, da'cjuaji esige
una specie di

professione
di fede ;

in caso di rifiuto, si arroga il diritto di

levar loro il beneficio ed anzi farsi restituire i frutti gia percepiti. II

clero italiano sara tra poco, ed e gia in gran parte fin d'
pra,

ridotto alia

miseria, e quindi aH'impotenza. Che cosa puo farsi oggidi senza danaro?
Ne pubblicare un giornale, ne anzi fare studii alquanto continuati. Oue-
sto e per appunto quello a che si mira: 1' avvilimento morale ed intellet-

tuale del Clero. Era 1'idea di Giuliano 1'Apostata, che ora ha suoi emoli .
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II Diritto di Torino, del 24 Febbraio, niostrandosi abbastanza pago
dello schema di legge del Pisanelli, si rammarica che non siasi effettuato

gia da gran pezza tal disegno con emancipare il clero inferiore dal di-

spptismo della Curia romana e dei Vescovi ,
e con ispogliare il clero

aristpcratico
delle sue rendite

; perche con cio solo la rivoluzione

politica e religiosa avrebbe avuto tale sviluppo da costringere i Fran-

cesi a sgomberar da Roma, che sarebbe gia capitale d'ltalia. E per rin-

calzare 1' argomento, propone ad esemplari
I' Inghilterra che rigetto

ogni predominio del Papa : la Germania che si
liberp

dai preti della

Curia romana : e da ultimo con piu ardore la Francia, la quale non

pote conservare la propria indipendenza,
se non abrogando ogni culto

cattolico e proscrivendone tutti i ministri. Tutto codesto articolo del

Diritto e un bando di guerra a morte contro la Chiesa ed il cattolicismo;
e dove ci fosse cpnsentito di recitarlo per interp,

i nostri lettori avrebbe-

ro prova evidentissima dell'essere noi lontanissimi da ogni esagerazione,

quando appelliamo giurato nemico della Chiesa il Pisanelli, che sa tauto

bene secondare i yoti di codesti settatori deH'Anticristo.

IL

COSE STRANIERE.

IMPERO D'AUSTRIA 1. La politica del Ministero, nel conilitto con la Danimarca,
discussa ed approvala dal Reichsrath 2. Chiusura delle Camere ;

di-

scorso dell'Imperatore 3. Condizioni politiche della Gallizia; congiure

ordite; prowedimenti del Governo 4. Decreto imperiale per lo statp
d'assedio in Gallizia e Gracovia 5. Morte di S. A. R. la Duchessa di

Parma a Venezia.

1. Niuno e che non vegga, come il conflitto fra la Danimarca da una

parte, e le grandi Potenze germaniche dall'altra, abbia gia travalicato di

molto i contini d' una semplice quistipne di psservanza
dei doveri fede-

rali e dei patti fondamentali quanto ai Ducati dello Schleswig e dell' IIol-

stein. Tale forse pptea dirsi, finche la Dieta di Francfort avea la suprema
direzione di tutto il negozio; ma dacche 1'Austria e la Prussia, per vin-

cere le tergiversazioni e le resistenze della Danimarca
,
o per istrappare

di manp alia democrazia tedesca un pretesto di agitazione pericolosa, o

per altri arcani intendimenti , si recarono in mano la condotta delle pra-

tiche, e, malgrado delPopppsizione
della Dieta

, ruppero la guerra e pe-
netrarono nello Schleswig, e manifesto che tal quistione diyenne d' inte-

resse europep ;
e di fatto da quel punto I'lnghilterrn si mostro meno ten-

tennante e piu irritata: se dayvero o per burla, si vedra poi.
Or appunto quando stavasi per dare tal indirizzo a questo negozio

grayissimo, con la domanda dei crediti necessarii alle spese di guerra ,

si per 1'esecuzione federale nell'Holstein e si per 1'inyasipne
dello Schles-

wig ,
il Reichsrath austriacp

ebbe necessariamente a dichiararsi intorno

alia politica del Ministero; il quale riporto un compiuto trionfo.

Gli oppositori , e ye ne ha in tutti i Parlamenti , presentaronp subitp
una proposta ,

che inyolgeya un biasimo contro il Governo. Gli oratori
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iu eloquenti di quella fazione
,
che siede alia sinistra nella Camera dei

leputati ,
aveano tolto 1'impegno di far valere le pretension! del Natio-

nahcrein
,
e costringere il conte Rechberg a romperla con la Prussia ,

almeno col separarsene , ed a capitanare il moto nazionale
,

d' accordo
con la Dieta di Francfort. I dibattimenti sopra tal punto durarono , ac-

cesi assai, per quattro interi giorni. Ma, nella tornata del 30 Gennaio, il

senno, la lucidita del discorso, la forza delle ragioni, con le quali, come

puo vedersi nel Memorial Diplomatique, 1 Febbraio, p. 84-86, il Consi-

gliere sig. De Biegeleben seppe riassumere tutte e ribattere le accuse

recate in mezzo dagli oppositori, diedero il tracollo alia bilancia in favore

del Ministero. II deputato Giskra non voile percio darsi vinto , e sali in

bigoncia per sostenere la proposta d' un yoto di diffidenza contro il Ga-
binetto. 11 Giskra sedeva nel 1848 alia Dieta di Francfort , dove si mq-
stro de' piu ardenti contro la Monarchia. Percio ebbe buon giuoco il Mi-
nislro di Stalo

, sig. Schmerling; il quale toccando a proposito ,
e met-

tendo sotto gli occhi di tutti, le fatali conseguenze, a cui si verrebbe col

secondare le aspirazioni dei radicali, e rinnovando le piu solenni affer-

mazioni che erano purefavole, spacciate ad arte, le dicerie d'una reazione

contro gli ordinamenti liberali dello Impero, fini col rassicurare tutti, che
niuna

concessiqne erasi stipulata a favore della Prussia
,
con detrimento

dell'Austria. Di che la Camera fu cosi persuasa, che, venutosi a voti, la

proposta della sinistra fu respinta da 103 suffragi contro 59.

2. Alii 15 di Febbraio, compiuti i lavori assegnati al Reichsrath, ebbe

luogo con grandissima pompa la sua chiusura
; per la quale 1' Imperatore

lesse un discorso
,
che riscosse le lodi eziandio dei piu schifiltosi tra i

pubblicisti francesi, per la forma politica onde furono rivestiti i concetti,

per la temperanza dei modi, e per 1'avvedimento con che si passarono
sotto silenzio certi punti delicatissimi per una parte , e pericolosi a trat-

tarsi per 1'altra, come quelli spettanti 1'Ungheria e la Venezia. Rammenta-
ta, con parole d'encomio e di compiacimento grande, lavenuta dei Tran-
silvani al Reichsrath, e trattone augurio di piii lieto avvenire, 1'Impera-
tore, come leggesi nel Memorial diplomatique del 21 Febbraio (p. 116),

esprimeya il suo ramrnarico profondo per la carestia qnd' era desolata

1'Ungheria, e la speranza che si farebbe di tutto per mitigarne i disastri.

Parlo quindi del progresso che si otterrebbe
,
in ogni parte amministra-

liva e commerciale, nella Gallizia orientale e nella Bukowina, per le vie

ferrate che stanno per condurvisi
;

e del suo desiderio che altrettanto si

facesse per la Transilvania. Entro quindi a dire delle tina'nze e dei tri-

buti, dando a divedere non lontano il tempo in cui vi si potrebbe recare

una compiuta rilbrma. Di qui passq a toccare il punto piii importante ,

cioe la guerra avviata contro la Danimarca. Ed ecco fe sue parole:
E nei destini dell' Austria 1' essere forte contro qualsiasi attacco, te-

nendo nel tempo stesso un linguaggio di pace nel
consiglip

de' popoli.
Con mia soddisfazione, il carattere amichevole delle relazioni del miq
Governo con le grandi Potenze europee risponde pienamenti a quest!
sensi. Tuttavolta una crisi, ond'eravarao minacciati da piii anni, tra 1'Al-

lemagna e la Danimarca, scoppio finalmente
; e, malgrado degli sfprzi piii

conciliatiyi
del Governo, ne conseguironoavyenimenti guerreschi. Nella

mia qualita di Sovrano alemanno
,
ho partecipato, secondq le risoluzioni

delia Dieta federale, alle misure militari divenute necessarie per effettua-
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re 1'esecuzione federale dell'Holstein
; e, d'accordo col Re di Prussia, ho

giudicato esser necessario di prender possesso del Ducato di Schleswig,
come pegno dell'adempimento delle obbligazioni, che la Danimarca con-

trasse -verso le Potenze alemanne, e trascuro costantemente. Diresse

poi calde parole di lode all' esercito, riaffermando che le sue imprese
non tendono a scopi d' ambizione o di conquista, ma ad uno scppo di

giustizia gia noto a tutta Europa ;
e tini con cortesissimi compliment!

ai membri del Reichsrath ; che risposero con plausi d' entusiasmo yi-

vissimo.

3. Tuttavolta, mentre il cielo era cosi sereno a Vienna, oscuravasi da

negra nube in Gallizia, dove il nembo della rivoluzione si venia da gran

pezza fprmando nel segretp, per opera dei piu eccessivi tra i demagoghi
polacchi, de' quali e capo il Mieroslawski, e che non rifuggono da verun

eccesso, onde giungere con le arti della democrazia all'ambita indipen-
denza della

patria.
Una eletta di emissarii di questa fazione vi avea anno-

date le file di una yasta congiura, e "vi a\ea istituito un Governo occulto,

di^iso il paese in distretti, assegnato a ciascuno il suo comandante, de-

cretata la pena de'traditori per chiunque si rifiutasse ad obbedire, consi-

derando i renitenti a militare come disertori, degni di morte. Si riscote-

yano tributi, si organayano legioni di gendarmi e di combattenti, si era-

no scelti i luoghi opportuni per gli attacchi, per gli spedali, pei magazzi-
ni. Le cose erano procedute tanto innanzi, che alfine yennero all'aperto,
e la Gazzetta austriaca, il Bostschafter ed il Vaterland di Vienna non
esitarono a scoprire la grandezza del male gia invalso, in modo che I'O-

pinione di Torino, n. 59, fece tesoro di queste nqtizie,
forse per incorag-

gire con esse gl' Italiani a sperare negli effetti di prossime e terribili ri-

yolture, onde TAustria sarebbe occupata fin quasi nel cuore dell'Imperq,
e cosi s' ayrebbe agio di far qualche sforzo per rapirle Venezia. Ma il

Governo austriaco non dormiva, e sapeva, come leggesi nel Memorial

diplomatique del 28 Febbraio (pag. 137-38), che precipuamente si ado-

peravano a servigio de'congiurati le dpnne e gli scolari, e tin ragazzi di

15 e 16 anni, organizzati, come guardia mobile, in ufficio di spie presso
i pubblici ufticiali. Laonde, ayuta piena contezza delle trame, il Governo
corse pronto al riparo, facendp arrestare parecchi de'piu influenti agita-

tori, tra' qnali il Principe Sapieha, che pero riusci a fuggire di carcere e

riparare ne Principal Danubiani; quindi anche il deputato Rogawsky ,

il quale, chiuso il Reichsrath , cessava di godere rimmunita personale.
4. Lo stato d' assedio fu poi conosciuto indispensabile, decretato ed

eseguitp pel seguente attp imperiale :

Abitanti della Gallizia e di Cracovia. Da molti mesi il regno di Po-
lonia e il teatro di malaugurati avyenimenti. La Gallizia e tocca poten-
temente dalla compartecipazione ai destiai del suo paese finitimo ,

e quel-
la provincia ,

che rjer altro movevasi tranquillamente nelle vie dell'or-

dine e della legalita, e agitata profondamente. Attese queste cpndizioni,
il mio Governo ha adempiuti coscienziosamente i suoi doveri interna-

zionali
,
e fatte yalere le vigenti leggi , usando al tempo stesso quella

mitezza e queiiriguardi, che sembravano atti a tranquillare gli animi

agitati, ed a rimuovere i traviati dalla loro malaugurata intrapresa. L'e-

sito non corrispose all'aspettazione.
Dentro i confini del mio Impero si prganizzarono associazioni ten-

denti all' alto tradioiento ; senza interruzione hanno luogo arruolamenti
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ed estorsioni , in sussidio del sollevamento. La sicurezza personale , la

proprieta degli abitanti ed il benessere della provincia e mcsso in peri-

colo, e 1'ordine legale seriamente minacciato. Un potere rivoluzionario,
che agisce in segreto, ed i cui scopi finali sono pure rivolti contro la si-

curezza e 1' integrita dell'Austria , si arroga una formale autorita gover-
nativa nei miei paesi, esige tributi ed altre prestazioni, fa prestare giu-

ramenti, ed impone obblighi ai suoi ufficiali e cerca di procurare obbe-

dienza ed esecuzione ai proprii ordini , coll' intimqrimento e con mezzi

d'ogni genere, non aborrendq persino dall'assassinio. Numerosi fatti ac-

cennano, che i partiti rivoluzionarii hannq in pensiero di fare, nell'avve-

nire piu prossimq, anche del mio regno di Gallizia e Cracovia ,
il teatro

di atti d'aperta violenza.

Condizioni di tal genere non possono essere tollerate. Memore dei

miei obblighi di sovrano verso un
paese,

che forma una parte insepara-
ble del mio Impero,e i cui abitanti, nella loro maggioranza piu prepon-
derante

,
sono annoverati tra i piu fedeli miei sudditi

,
io mi vidi co-

stretto, dopp aver applicato infruttuosamente tutti i mezzi offerti dalle

leggi vigenti, ad ordinare per la Gallizia tali misure eccezionali, che ab-

hiano per iscopo il mantenimento della tranquillita interim e la maggior
protezione delle persone e delle proprieta della sua pacitica popolazione.

Abitanti della Gallizia ! E mio vivo desiderio che si possa presto
fare a meno di cuieste misure

;
ma 1'adempimento di tal desiderio clipen-

de essenzialmente dalla vostra cooperazione. lo nutro la ferma fiducia

che non manchera il vostro appoggio alle premure del mio Governo, per

procurare obbedienza alia legge e ripristinare nel paese la turbata Iran

quillita. La mia sollecitudine rimane incessantemente rivolta al vostro

bene, ed io sono risoluto a porre in opera ogni mezzo per restituire pre-
stissimo al vostro paese i beneficii dell'ordine legale, e con cio le guaren-
tigie del benessere generale.

Dato in Vienna , citta di mia residenza e capitale dell' Impero, ilJ2i
Febbraio 1864. Francesco Giuseppe m. p. Arcid. Ranieri m. p.

<( Rechberg m.
p., Mecsery m. p., Schmerling m. p., Lasser m. p.,

Plener m. p., Forgach m. p., Esterliazy m. p., Burger m. p., Hein m.

p., Mertens Generale d'artiglieria m. p.
Tal provvedimento e piu che

giustiticatp
da un bando, che lo stesso

Goyerno occulto o nazionale de'
solleyati

di Polonia voile pubblicare coi

soliti mezzi
, e che finisce con parole intese ad addormentare il Goyerno

austriaco. Imperocche comincia, come puo vedersi nella Nazione di Fi-

renze, n. 65, in questo modo: Dipartimento dei Governo nazionale per
la Polonia austriaca. II Governo nazionale ha chiaramente segnata la

posizione della Gallizia
, quale provincia sussidiaria nella guerra contro

la Russia. Qui e chiaro che si vuol far servire la Gallizia ad una causa,
che non e certo quella dell' Impero , e che puo trarre anche questo in

brutti guai. Percio e naturale che a Vienna non siasi dato retta alle ulti-

me parole di codesto bando
,
onde si dichiara tradimento ogni sforzo

tendente a produrre una sollevazione armata contro I

1

Austria, aggiun-
gendo che si procedera con tutto il rigore delle vigenti leggi contro i

colpevqli.
Percio una notiticazione del Conte Mensdorff, data da Leopoli alii 27

Febbraio, suggetto per la Gallizia e Cracovia tutte le autorita civili al
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Generate comandante, ed indico i reati che sarebbero giudicati dai tri-

bunali militari. Con una seconda
nptih'cazione

lo stesso Mensdorff ordino

la consegna delle armi e delle munizioni, entro 14 giorni , sotto pena di

multa e carcere; e con una terza prescrisse che tutti gli stranieri, i quali
si

trovasserp
in Gallizia, dovessero nel termine di 48 ore presentarsi al-

1' autorita di Polizia
,
e chiedere il permesso di soggiorno ;

in caso di-

verso saranno rimandati nella loro patria.
5. Quella prosapia di Re, che per due secoli resse con tanta gloria

lo scettro di mezza Europa, la famiglia de' Borboni
,
ebbe poc' anzi a

piangere la perdita d' una sua virtuosissima principessa, che seppe meri-
ri tarsi Faramirazione ed il compianto perfino di quelli, che la sbalzarono-

dal trono e dagli Stati di cui era Reggente. 11 1. di Febbraio, verso le

cinque ore pomeridiane, dopo dodici giorni di malattia gastrica nervosa
,

raoriva in Venezia la principessa Luigia Maria Teresa d' Artois di Bor-

bone, Duchessa reggente di Parma. Essa era nata il 21 Settembre 1819 ;

ed avea sposato, il lONovembre 1845, Carlo III Duca di Parma, cui per-
dctte alii 27 Marzo del 1834, nel qual giorno il misero principe fu bar-

baramente assassinato da un settario fin qui sconosciuto ed impunito. La
yedova Duchessa assunse la reggenza in nome di suo iiglio primogenito
Roberto I

;
e dopo cinque anni consacrati al bene del suo popolo, ond'era

sopra modo amata, la Duchessa perdettc gli Stati, merce delle violenze

settarie e clella guerra condotta dalla Francia a profitto del Piernonte con-
tro 1'Austria

;
e staya ancpra nell'esilio aspettando giustizia dalla Provyi-

denza. Partita il 6 Gennaip scorso da Vartek per Monaco di Baviera, con-

trasse, per la estrema rigidita del freddo, la malattia, onde fu poi yiolen-

temente assalita in Venezia, dove si addorniento nel Signore, dopo aver

cpmmosso quanti 1'assistevano, pei sensi di pieta cristiana, onde e ringra-
ziava Dio delle sue tribolazioni e pregavalo a yolerla presto chiamare con

se, per poterlo contemplare senza velo e senza
pstacolo.

Di che, oltre

agli splendidi e meritati elogi dei giornali di Francia, e degna da leggersi
la rekizione del dottore Fioretta

, stampata nell' Unitd Cattolica del 25
Febbraio.

1. Processo e condanna di quattro sicarii , per attentato contro Nn-

ppleone III 2. Morte del Senatore Pietri 3. Regalo del cuore di Yol-
taire alia Francia 4. Funerali alia Duchessa di Parma.

1. La mattina del 25 Febbraio scorso, la Corte d'Assise di Parigi apri
la seduta per giudicare quattro Italiani

, imputati di congiura contro la

vita di Napoleone HI. Sulla tavola si vedeano bombe
, pugnali ed altri

strumenti micidiali, trovati presso gli accusati. Estratti a sorte i Giurati,
s'introdussero nella sala i quattro cospiratori, che all'aspetto si mostraro-

no subito per quel che sono,cipe uomini di bassa nazione. Fu quindi letto

1'atto d'accusa
,
che 1' Italie di Torino avea potuto stampare piu giorni

prima, e che venne riferito da quasi tutti i giornali, come da(Y Unitd Cat-

tolica del 24 Febbraio. Da esso risulta che gli accusati erano 1. Greco

Pasquale, detto Fioretti , d'anni 28, professore di musica, nato a Pizzo

di Calabria; 2. Trabucco Raffaele
,

d' anni 40, sonatore di corno, nato
in Aversa di Napoli ;

3. Imperatori Natale Agostino ,
d'anni 33

, lega-
tore di libri

,
nato a Lugano nel Cantone Ticino; 4. Scaglioni Angelo,
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delto Maspoli, d'anni 22
,
studcnte

,
nato a S. Giuseppe, provincia di

Pavia
;
5.* Mazzini Giuseppe ,

assentc. Contro il Mazzini non fu proce-
dulo oltre, almeno che si sappia, atteso ch'

egli
e a sicurissimo nparo,

sotto 1'cgida dell'ospitalita britannica. Ma i primi quattro furono sugget-
tati ad un inlerrogatorio ;

in cui il Greco parve gareggiare col Fisco nella

yoglia di provare la complicita de' suqi tre consorti e la reita del Maz-
zini

, quale autore primario della congiura ;
afferraando averne avuto ar-

mi, denari, raccomandazioni , consigli, cifra di cqrrispondenza, e quan-
t'altro occorreva ad effettuarla. Sicche venne assai avyalorato il sospetto
nudrito da molti, che il Greco fosse, come a dire, il Liborio Romano del

Mazzini e del partito d' azione
,
a vantaggio del Governo di Torino

,
ai

stipendii del quale egli stette come ufficiale ossia ayente segreto di Poli-

zia
, tanto da averne facolta di portare armi insidiose. Secondo queste

conghietture, le quali non sappiamo quanto siano maligne, essendo utile

ora infiacchire il partito d'azione per una parte, e dar di sprone a Napo-
leone III per 1'altra, il Greco ayrebbe fatto le parti di proyocatore pres-
so il Mazzini, offerendosi all' attenlato, di cui sottomano si sarebbe dato

ayyiso a cbi spettaya, perche non riuscisse sott' ogni rispetto a quel ter-

mine, che ebbe nel 1858 1'altro di Felice Orsini, di Fieri, di Rudio e di

Gomez.
Ma dato pure che tutto cio sia senza buon fondamento

,
e per certo

inesplicabile la smania che ayea il Greco di cantar chiaro
,
mentre il Fi-

scale parea non brigarsene piu che tanto, come risulta dagli interroga-
torii oggimai saputi per Iq

senno a mente da ognuno , essendo stati ri-

stampati in quasi tutti i
giprnali. Qui ci bastera assommare in poche pa-

role la sostanza della congiura. II Greco se la intese col Mazzini a Lu-

gano nel Marzoo nell'Aprile del 1863; quindi , passando per Torino
,
si

condusse nel Maggio a Parigi ;
d'onde troyo gia parlito 1'Imperatore.

Allora si reco a Lugano dice 1'atto d'accusa
;
ma

ciq
e falso

; perche
ando

inyece a- Torino e Milano, d'onde si tramuto poi a Yarese ed a

Mendrisio, e quinci passaya spesso a conferire col Mazzini in Lugano.
Tutta questa parte delle geste del Greco fu dal Presidente spicciata
con poche e laconiche interrogazioni , passando sotto assoluto silenzio il

sqggiorno di questo sicario in Piemonte, le sue relazioni con la Questura
di Torino di cui era agentc tidato e segreto, 1' attentato commesso in Va-

rese, il processo a cui fu
spttratto per alia raccomandazione spedita da

Torino, e la liberta che cosi ebbe di tornare in Francia. In questo mezzo
il Greco accetto per suo compagno, nel Luglio del 1863

,
1 Imperatori,

imp dei famosi mille Garibaldini decorati della -medaglia di Marsala, per
cui godevauna pensione del Goyerno. 11 Mazzini approyo la scelta. Poi
fu tratto nella congiura il Trabucco

, uomq di
yile

indole , yagabondo
stato carcerato come ladro, soldato nei Cacciatori delle Alpi del Garibaldi,

poi di nuovo ladro ed affamato, e percio pronto ad ogni sbaraglio. Ulti-

mo fu arreticato lo Scaglioni, anch'egli uno dei mille di Marsala, che do-

yea essere arrestalo in Pavia
, scappato percio a Lugano, e quivi proy-

yedulo di passaporto sotto nome di Maspoli.
Fornite dal Mazzini le bombe, le riyoltelle, i pugnali avyelenati ed un

bastone-fucile di nuoya forma, partirono quelli, alii 20 Dicembre, da Lu-

gano, ed alii 24 entrarono in Francia, dove il nome di Trabucco, noto ad
un ufliciale di Polizia delle frontiere, trasse sopra quella comitiva una as-

Serie V, vol. IX, fasc. 336. i8 12 Marzo 1864.
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sidua vigilanza. Confesso il Greco che era loro disegnp di aspettare Na-

poleone III mentre andasse all' Opera, come fece 1'Orsini, quivi gettare
sotto la carrozza le bombe, e poi difendersi e spacciar 1'impresa con le

pistole ed i pugnali. Cangiato piu volte alloggio ,
la sera del 28 si con-

dussero al luogo opportune sulla via chemena all' Opera , per ben stu-

diare il sito
; poi visitarono piii volte le circostanze delle Tuileries. Final-

mente alii 2 Gennaio si risolvettero di fare il colpo entro due giorni , e
caricarono le bombe. Nel pomeriggio del 3 furono arrestati. Confessarono

tuttp. Ne' panni del Greco fu
trpvala una lettera del Mazzini, che gli da-

va istruzioni in cifra; come si intercetto una lettera del medesimo che

spediva nuovo denaro.

Dall'interrogatorio, dalle risposte degli accusati, dalla
requisitpria

del

Fisco, rimasero pienamente confermate le rivelazioni del Greco, il quale
non fu ricercato punto della sua condotta in Torino ed in Milanp , dove

pure era certo che avea arrolato il primo dei complici. I Giurati risposero
affermativamente alle poste questioni, escludendo solo la circostanza

aggravante, rispetto all'Imperatori, di atti compiuti come principio d'ese-

cuzione, che consistevano nel caricare le bombe. II Greco ed il Trabucco
furono condannati alia pena della deportazione ;

T Imperatori e lo Sca-

glioni a vent' anni di reclusione. I primi tre non si curaronp di ricorrere

in Cassazione; ma lo Scaglioni ne fece 1' istanza allo spirare dei tre

giorni di tempo per cio assegnati, II Trabucco chiese solo il suo corno
da musica.

II Trabucco nella sua prigione scrisse una specie di nota, che fu citata

nel processo, per dire : Mio desiderio era di Vender giustizia airinfelice

Italia, e provare con sincerita. di cuorele raie due bombe contro i cannoni
ele baionelte, che difendonp il despota della Francia. E tin qui mostro
d' aver bene imparato lo stile del Garibaldi ne" suoi bandi per 1' impresa
finita ad Aspromonte ;

ma poi, scimmiando 1'Orsini, soggiunse : Questa
line non era ancora destinata all' Imperatore dei Francesi, che il cielo ha
cMamato ad una grande impresa, non solamente per F Italia, e la Polonia,
ma che forse lascera una pagina gloriosa al mondo. Forse sperava que-
sto miserabile di partecipare cosi all'apoteosi che i settarii decretarono al-

1'Orsini, per aver col suo delitto affrettato, e con gli ultimi suoi voti pre-
conizzata la calata della Francia in Italia, a compiere le impresedel 1859
e 1860. Speriamo che i fatti lo chiariranno falso profeta.

^
2. Uno dei piu benemeriti per coteste imprese del 1859 e del 1860, il

Senatore Pietri, devotissimo all'Jmperatore, di cui puo dirsi che egli fos-

se im braccio, come il Billault n'era la vpce, mori in Parigi alle dieci ore

pomeridiane del 29 Febbraio, per una irrimediabile meningite. La France
del 1 Marzo ne fece uno splendido elogio in poche parole, tacendo solo i

pregi di quella eloquenza, per la quale nel Senato rivaleggiocol Principe

Napoleone (Gerolamo) in combattere asprissimamente la Sovranita tem-

porale del Papa, da lui dichiarata pggimai perduta irrevocabilmente. II

Pietri era nato a Sartena in Corsica nel 1810. Esercito 1' avvocatura a

Parigi, ed appartenne ad uno de'Tribunali di cola; nel 1848 fu Commis-
sario della Repubblica in Corsica

; poi Deputato all'Assemblea costituen-

te, dove propose e vinse il partito del richiamo in Francia della famiglia

Bonaparte. Dal 1849 al 1851 fu prefetto prima deH'Ariege, poi dell' Alta

Garonna
; quindi Prefetto di Polizia, il quale ufficio dimise quando ac-

cadde 1'attentato dell'Orsini. Nel 1859 promosse 1'aunessione di Nizza, e
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nel 1863 si travaglio come Commissario straordinario , nellp spartimento
della Gironda, per le elezioni alia Camera. II sig. Pietri, dice la France,
conscio della gravita del suo morbo, meglio dei suoi amici, avea chiama-

to a se il sig. Ab. Deguerry, curato della Maddalena. Ricevette da que-
sto degno pastore i soccorsi della religione e mori da cristiano. II

principe Napoleonefu a visitarlo durante la malattia, di cui Napoleonelll
\olea aver frequenti informazipni. L'Imperatore ordino che a spese dello

Stato, gli si facessero splendidi funerali, poi sopra una nave, da guerrasi

riportasse, a grande onore, il cadavere a Sartena sua patria.
3. II cuore di quel Voltaire, di cui era stomacato perfino Gian Giaco-

mo Rousseau J
,

si conservava nel Castello di Villette, dal capo del Casato
di questo nome, che voile farneim dono alia Francia. Si tratto di riunire

quella reliquia al resto del corpo, che supponeasi conservato nel sarco-

fago dei sotterranei del Pantheon, accanto alia tpmba del Rousseau. Per
fare una cerimonia religiosa a tal proposito, richiedeasi il consenso del-

1' Arcivescovo di Parigi ;
il quale, anzi tutto, rispose : doversi notare che

dal 1814 in qua altro non rimane del Voltaire nel Pantheon, che il sarco-

fago in cui era stato riposto ; e di fatto
, apertosi questo e scoverchiato

1'avello, fu trovato vuoto; esi seppe poi che nel 1814 leceneri del Rous-
seau e del Voltaire aveano avuta la sola sepoltura di cui fossero degne,
essendo disperse in un campo. Di che fu ordinata rigorosa inquisizione.

Quantp al cuore di Voltaire, dice il Figaro, 1' Imperatore ordino che
fosse chiuso in un'urna d'argento, e deposto o nella gran sala della Bi-

blioteca imperiale, o airistituto.

4. Peryenuta in Francia la notizia della morte della Duchessa di Par-

ma, che in ogni cosa erasi sempre mostrata si degna deH'amore, che gran
parte di quella nazione conserva ancora vivissimo per la grande dinastia

de'Borboni, si celebrarono in suffragio dell' anima sua, per ispontanee
offerte de' devoti, splendidi funerali in piii citta di Francia, come ancora
a Versailles ed a Parigi stessa

, yupi nella Cappella espiatoria, dove ri-

posano le ceneri di Luigi XVI e di Maria Antpnietta, e si in altre delle

piu npbili chiese di quella Capitale. Ma sorse in molti il desiderio di a-

dempire a quest'omaggio di gratitudine e fedelta nella stessa Metrppolita-
na, affinche Tampiezza del sacro recinto potesse bastare alia moltitudine

cjie agognava di assistere al solenne rito, e che rimanevaesclusa dalle al-

tre chiese men capaci. II Duca des Cars, a nome d' una eletta di gentil-
uomini e di dame, ne fece richiesta a quell'Arcivescovo Mons. Darboy;
il quale giudicp che la prudenza dovesse cio vietare. per npn dar luogo
a sospetli di

dimostrazipni politiche. II Prelate espose percip le sue ra-

gioni al Duca des Cars in una lettera, pubblicata dalla Patrie, e ristam-

pata nel Journal de Bruxelles del 20 Febbraio, ricordando quel che fu

fatto nella congiuntura della morte di Carlo X. Ma TArcivescovo di Tours,
a simigliante dpmanda, rispose con suo pieno consenso, offerendosi pero
a celebrare egli stesso nella Cattedrale, dopo 1'ufficip

del Coro , all' altar

maggiore, la Messa che
desiderayasi, appunto perche la funzione avesse

significazione esclusivamente religiosa.

J E
notp

il detfo di questo Ginevrino sopra le qnalita di Voltaire: Pint bel e$prit que
grand gtnic Sans Jo, tan$ mocurt et tans vertu II est mort comme il a vtcu,

Convert de gloire et d' infamie.
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PRUSSIA 1. Indirizzo dei Deputati al Re, contro la politica del Ministero nel
conflitto con la Danimarca 2. Risposta del re Guglielmo 1 3 Di-
scussione d'uno schema di legge sopra un imprestito per ispese di guer-
ra ; attacchi contro il Governo

; parole dei Ministri Bismark e De Roon
circa la democrazia ed il Nationalverein 4. llifiuto dell' imprestito
0. Risoluzione della Camera de' Deputati circa il bilancio approvato dalla

Camera dei Signori 6. II Governo chiude il Parlamento.

1. Volendo qui ripigliare per filo la succinta narrazione delle cose par-
ticolari di Prussia, dal punto in che le lasciammp 1' ultima volta, ci e

d'uopo rifarci alquanto indietro; ma
cjuesto

sara utile a poter dirittamen-

te giudicare delle present! condizioni di cjuel reame.
A mezzo il Dicembre passato ,

la quistione fra la Germania e la Dani-

marca , pei Ducati dell' Holstein e Lauembourg ,
era in quel fervore e

sobbollimento che ben facea presentire cio che avvenne il giprno
20 di

quel mese, con 1'ingresso delle truppe federali su quel territorio, e la ri-

tirata dei Danesi. La democrazia prussiana, rappresentata dalla Camera
dei Deputati, voile sfruttare quell'agitazione a suo protitto, onde abbatle-

re il Ministero presieduto dal Bismark
;
e mando presentare al Re un In-

dirizzo, votato da 207 contro 107 sulTragi, per protestarsi che altamente

Liasimava la politica seguita in tal congiuntura dal Gabinetto. Affinche si

possa argomentare qual fosse il concetto e la durezza dei modi della Ca-

mera, basti recitare qui i tratti piii rilevanti di tal documento
,
di cui si

tolse pretesto dal disegno di legge sopra le spese straordinarie di guerra,
chieste dal Ministero, pel mantenimento del contingente federale decre-

tato dalla Dieta di Francfort.

La Camera dei Deputati, in profonde discussioni rischiaro la qaistio-
ne dell' Holstein, e colla sua risoluzione del 2 Dicembre indico la con-

dotta politica che, secondo il suo convincimento, 1' onore e 1'interesse

deH'Alemagna impongono di seguire. La legge di successione del 1853,
come fu formulata dal Trattato di Londra ,

non ottenne mai la sanzione

delle Corti, chev'erano piu interessate, della rappresentanza naziona-

le dei Ducati, degli a^nati della casa principesca di Oldemburgo, e della

Dieta germanica. II Trattato di Londra ,
che per questa sola ragione

non e
fondatp sopra alcuna base legale, ha perduto, in oltre, ogni

carattere obbligatorio per le parti contraenti
, pel motivo che il Governo

danese ha violato tutti gli obblighi, che si era assunti quando fuconchiuso

il Trattato. La Prussia e 1'Alemagna hanno dunque debito di ricpnoscere
il diritto ereditario di Federico VII (T Aiigustembourg), di ristabilire

1'unione indissolubile e Y indipendenza dei Ducati, e di liberare il terri-

torio federale dalla presenza delle truppe danesi .... La Camera dei De-

putati vede con dolore il Governo reale progredire per una via
,
che in-

vece di annullare le stipulazioni del 1851-32, minaccia di tornarle in
yi-

gore e consolidate. Ora, queste stipulazioni tendono pei Ducati allo scio-

glimento della comunione tradizionale, e quindi all' assoggettamento del-

1'elemento tedesco ne' due paesi. Esse non ebbero mai importanza euro-

pea, se non in cjuanto misero gravemente a repentaglip gl'interessi poli-

tici della Prussia, di sorte che ogni atto della Prussia in loro fayore
e un

suicidio. II Governo di V. M. invece, difendendo senza ambagi i diritti

dello Schleswig-Holstein, rannoderebbe alia sua politica tuttarAllemagna.

Quello mise il nostro Stato in contraddizione flagrante colla maggioranza
dei Governi tedeschi

,
e co' sentimenti unanimi del popolo tedesco, osti-
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nandosi a mantenere il punto di Vista del 1851-52. II Governo di V. M.
uso tutta 1' influenza delta Prussia per far vincere, d'

accordp coll'Austria,

una risoluzione federate piena di contraddizioni
,

e di cui e aflatto equi-
voca la tendenza. Questa risoluzione conculca 1' autonomia dei Ducati ,

e conseguentemente gl' interessi piu sacri dell'Allemagna altresi, senza

che venga percio scematp il pericolo di complicazioni esterne.

Quindi non senza un insulto mal velato, dichiaro la Camera le sue

diffidenze contro il Ministero, ed il sospetto che i fondi richiesti doves-

sero servire a tutt'altro, che a yantaggio dei Ducati e della Germania:
e conchiuse insistendo , perche il Re dovesse riconoscere 1' Augustem-
bourg , e bandire che non si riguardava come pbbligato dai trattati del

1852.11 che nonpotea farsi senza accomiatare il Bismark, disconfessare

in faccia a tutta Europa tutti gli alti diplomatic! sopra cio fatti da tre

mesi, e-yenir meno alia fede giurata dei Trattati.

2. Ne il He ne il Bismark non erano uomini da lasciarsi cosi far la le-

zione, e
riceyere ingiuste rampogne, ecedere ad insolenti minacce. Percio

il Re comincio, allegando motivi di sauita, col ritiutare d'ammettere alia

sua presenza una Deputazione della Camera pel Capo d' anno; poi le

mando, firmata di suo pugno e da tutti i Ministri , una salda e veramen-
te regale risposta ,

in data 27 Dicembre ,
la quale fu letta nella tornata

del 31, ed era del tenore seguente, come yedesi nel Debats del 4 Gennaio:

Ho esarainato 1' Indirizzo, che la Camera mi ha fatto pervenire, ris-

guardante 1'afifare danese ,
colla diligenza ch'-io sono sempre disposto a

dedicare ai yoli ed alle opinioni della Camera. Se
,
a capo dell' Indiriz-

zo , si e posta la proposizione, che la Camera aveva di gia dcsignata la

direzione che 1' onore e gl' interessi dell' Alemagna comandano di segui-
re: ypglio pensare che non siasi per cio vpluto arrogare 1'autorita sulla

decisione che a me spetta, giusta i termini della costituzione e delle leg-

gi del
paese,

nei rapporti della monarchia colle Potenze estere. A questo

regio diritto che mi appartiene, e legato indissplubilmente
il dovere di

difendere e di proteggere 1' onore c gl' interessi della Prussia verso lo

straniero, e so che nell' adempimento di questo dovere posso appoggiar-
mi sulla devozione esperimentata del mio popolo. Ma so pure che aebbo

ponderare con sollecitudine paterna il perche ed il quando abbiasi a chia-

mare questo popolo a combattere, e dimandare alia sua devota volon-

ta le sue sostanze e il sup sangue-
Crederei non adempire con

cpscienza
alia mia regale missione

,
se

non consacrassi tutta la mia attivita direltrice ai piu alti doveri, che il Re
e la Costituzione impongono al

popolo. La Camera dei Deputati puo dun-

que essere convinta che la direzione, che il mio Governo ha dato alia pp-
litica esterna, e il risultato delle mie deliberazioni maturamente esami-

nate. lo ho fermate queste ultime, avendo riguardo ai Trattati conchiusi

dalla Prussia, alia situazione generale dell'
Europa

ed alle nostre situa-

zioni
particplari

in questa : ma in pari tempo colla ferma volonta di tu-

telare il diritto alemanno nei Ducati, e di sostenere lo scopo legittimo
che la Prussia deve, all'uopo, raggiungere colle armi alia mano.Ame so-

lo appartiene costituzionalmente di decidere la forma e il mezzo da im-

piegare per peroenire a questi fini. In questa decisione saro guidato dal-

la mia irremovibile risoluzione di condurre 1' afiare dei Ducati in modp
degno della Prussia e dell' Alemagna ;

ma in pari tempo di serbare ai

Trattati il rispetto che esige il diritto delle genti. La Camera dei Depu-
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tati non potrebbe da me aspettarsi, ch' io rinunci arbitrariamente, e sen-

za tener conto dei rapporti internazionali della Prussia, al Trattato euro-

peo, conchiuso nel 1832. La questione di successione sara esaminata dalla

Dieta germanica colla mia partecipazione; e non posso pregiudicare il ri-

sultato di questo esame.
Prima che sia fissato questo risultato, si tratta di procurarsi i mezzi

necessarii per le misure d' esecuzione risolute dalla Dieta germanica, e

dei provvedimenti di difesa che potranno forse in seguito addivenire ne-

nessarii. L'esecuzione della risoluzione federale e un obbligo cbe incom-
he allo

Statq,
in forza del diritto e dei Trattati, e i pericoli che possono

nascere, facilmente e rapidamente, non devono sorprendere alia sprovi-
sta il paese. In queste circostanze, la Camera non puo volersi incaricare

della grave responsabilita di ricusare questi mezzi onninamente indis-

pensabili o
yincolare il suo assenso a condizioni, che sono un' usurpazio-

ne sui diritti incontestabili della Corona.
Io non posso comprendere che la stessa Camera, che spinge sj

viva-
niente il mio Governo all'azione, mi ricusi i mezzi nel momento istesso

e sul terreno in cui questa azione deve accadere. Tanto meno posso cio

comprendere ,
in quanto i miei sentimenti e la mia parola guarentiscono

che i mezzi, che dimando per la difesa del diritto e dell'onore del paese,
saranno impiegati effettivamente a questo scopo. Ogni dubio su questo n-

guardo e contrario alia confidenza che il popolo pmssiano e uso di vi-

porre nella parola deisuoi sovrani. Debbo invitare la Camera, ricordan-

dole seriamente la gravita del momento, e T importanza di questa deci-

sione per 1' avvenire della patria ,
a mettere in deliberazione con piena

liducia il disegno di legge, presentato 1'8 di Dicembre
;
e in considera-

zipne dello incalzare continue de'fatti, ad approvare prontamente il pre-
slito assolutamente necessario, pel compimento delle obbligazioni fede-

rali, e le misure necessarie per la difesa del paese. Berlino ,
27 Dicem-

bre. GUGLIELMO.
3. La Camera s' incaponi viepeggio nel suo proposito, e naturalmente

si valse del mqdo piii diretto al proprio intento, cioe del rifiuto d'appro-
Tare 1' imprestito di 45 milioni chiesto dal Governo, per sopperire alle

spese necessarie, onde contribuire col contingente federale, decretato

dalla Dieta di Francfort
,
all' occupazione dell' Holstein. Ma prima che si

Tenisse alia discussione di cotesto schema di legge, i capi degli oppositori
non cessarono dal bersagliare e trafiggere il Ministero, con interpellan-
ze acerbissime, con proposte di diffidenza, con attacchi smodati. II

Bismark
, quando con disdegnose e tronche parole , quando con assoluti

rifiuti di rispondere, mostrava di non farne capitale veruno. Cosi, nella

tornata dell' 11 Gennaio, insistendo il Wirchow per aver risposta, se il

Governo si sbrigherehbe, si o no
, dei trattati del 1852 quanto ai Ducati,

il Bismark rispose asciutto
,
che risponderebbe quando la Camera aves-

se dal canto suo presa una determinazione rispetto alia legge del mentq-
Tato imprestito, presentata gia fin dall' 8 Dicembre, e dalla qnale di-

pendeva il contegno del Governo. 11 Presidente noto che questo rispon-
dere parea una beffa

;
la Camera voile che 1' interpellanza del Wirchow

fosse proposta ;
ed il Bismark

,
senza curarsene punto ,

lascio fare. II

Wirchow strepito a posta sua, e lacero il Ministero con dente fierissimo;

ma alia perfme , niuno levandosi a fargli contrasto, gli convenne por
fine alle argomentazioni ed alle filippiche, e tacere.
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Si entro quindi alii 12 a discutere partitamente gli articoli del bilan-

cio per la Guerra
;
ed il Ministro De Roon fu assalito gr'ossolanamante

dal deputato Loewe, che gli rinfacciava di voler accrescere 1'esercitq,
senza pur sapere vestire e nutricare in modo tollerahile i soldati che gia
stavano sotto 1'armi

,
tantoche questi erano abbandonati alia discrezione

e generosila dei patrioti. II De Roon si risenti di cotali insolenze
;
e su-

bito il Presidentc col campanello , e la Camera con le grida, il vollero ri-

chiamato all'ordine, dicendo: che 1'aver appellato ruvido e violento il

procedere del Loewe era una frase non parlamentare. Si diverbio dal-

i una e dall'altra parte buona pezza ; poi ciascuno n' usci con la sua.

Con questi bpllpri
di passioni fervidissime si prosegui la discussione

del bilancio e si disamino lo schema di legge per 1' imprestito ;
ed e age-

vole a intendere, come fosse al tutto impossible un compqnimento. La

pluralita della Camera ricorreva a tutti gli spedienti usati da' Tribuni

della plebe per isgomentare i Ministri, e metterli in aspetto di uomini

per cui tutto andrebbe in rovina
;

i Ministri ,
sentendosi rassicurati dal-

1'appoggio della Camera dei Signori, e sqprattutto
dalla fedelta delfeser-

cito, che odia i pettegolezzi avvocateschi e tiene i mestatori in quel con-

to che meritano
,

i Ministri stettero saldi
,
e diedero a ciascuno il fatto

suo, con la giunta alia derrata. A maniera di saggio, reciteremo qui al-

cune parole dette da due de' Ministri nella tornata del 22 Gennaio.

11 deputato Schultze, impugnando il Trattato di Londra, ed interpretan-
done sinistramente alcuni articoli

,
avea cercato di far valere una sua

proposta , qnde
era necessario che poi si rifiutasse 1' imprestito. II Bis-

mark si levo a confutarlo
;
disse di aver capito da gran pezza che il par-

tito del Schultze sarebbe accettato dalla Camera, e dichiaro che le inge-
renze della Camera in cose spettanli al diritto di guerra o di pace, che

s'appartiene unicamente al Re, era una violazione dei diritti della Corona,

perche il Spvrano altrimenti si ridurrebbe ad essere nulla piu che un

capo di fazione
pqlitica. Poi, rispondendo al conte Schwerin, il Bismark

gli mandq in faccia queste secche parole : II preopinante mostro cre-

dere che io ayessi paura della democrazia e dello straniero. Credo che il

conte Schwerin debba conoscermi abbastanza per sapere che io non ho

paura della democrazia. Se la temessi non sarei a questq posto; avrei

abbandonata come perduta la partita che sostengo contro di essa, mentre

spero ancora di vincere il mio avversario ... II conte di Waldeck disse

chela Monarchia in Prussia avea per dovere di combattere gYihoberaux.
Se sotto guesto titolo s' intendono coloro che si arrpgano dei diritti, che
loro non

ispettano, che abusano dei loro privilegi, si puo dire che vi sono
altresi degli hoberaux parlamehtari, che la Monarchia prussiana ha do-

vere di combattere. E cosi ribadi quel che avea detto poco innanzi :

Lo spirito del popolo e monarchico, e tale sara sempre; e la Camera,

cpntrastando
alia Prussia il grado di grande Poteaza, mette interessi fa-

ziosi sopra gl' interessi della nazione, e si contrappone direttamente ai

sentimenti del popolo. Sarebbe
spacciata

la Prussia, se il popolo sentisse

come la Camera! Ma la sovranita del Re e incrollabile come una
rupe di

bronzo, e questa rupe sfidera le vostre risoluzipni, i vostri voti ed il vo-
stro Nationalverein .

II Ministro della Guerra, con piglio da soldato franco e pronto a tutto,
sentendosi interrompere dal gridio degli ayversarii ,

cosi si fece a dire :

Questi signori della tribuna hanno diritto
,
a termini dell' articolo 84
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della Costituzione , di dire qaello che meglio Ipro
talenta e non ne sono

risponsabili dirianzi al boia (Rumori). E quest! signori usano piu larga-
mente che possono del loro diritto, senza cararsi di verun rattento. D'al-

tro canto il Governo non ha lo stesso diritto; ed e una grande fortuna :

perche se si trattasse con la stessa passione da entrambe le parti , npi
ci

troyeremmp ben tosto alia condizione degli Americani, che vanno in

societa armati di pistola a rivoltella (Disapprovazione). Si giunge persi-
no a raandarmi delle lettere di minaccia. Non dico gia. che queste let-

tere siano scritte da voi (Mormorio).
4. Si discateva cosi per otto giorni nella Camera, non per trovar modo

di componimento , ma, dai Depatati per togliersi il gusto di vaotare il

sacco dell'ira e degl'improperii contro i Ministri
;

e da questi per ribat-

tere gli assalti
,
e cosi far capire alia democrazia prussiana ,

che non si

temea panto di lei, e che sarebbe inutile, anzi dannoso pei mestatori, il

cimentarsi ad altralotta che di parole. Ma iin dal primo giorno sapeasi

dagli uni e dagli altri che 1'imprestito sarebbe rifiatato
;
e cosi fu vera-

mente. In quello stesso giorno 22 Getmaio tutti gli articoli della proposta

legge farono, Vim dppo i'altro, reietti a grande pluralita di voti; e la

legge intera fa respinta da 275 saffragi contro soli 51 favorevoli. II

Governo tuttayia non tralascio di spedire, come gia narrammo altravol-

ta
s
an forte esercito, non pure a servire di riserva pel corpo di truppe

Sassoni ed Annovercsi, incaricato dell' esecuzione federale nell' Ilolstein
,

ma si ad invadere lo Schleswig, e romper guerra alia Danimarca.

5. La proposta del Schalize, mentpvata piu sopra,
e che yenne appro-

yata dalla Camera, onde consegaito il ritiuto dell'imprestito, era impron-
tata d'unastio incredibile contro il Governo. Eccone il testo, qual si ri-

feri dalla France del 22 Gennaio : Piaccia alia Camera ecc. Conside-

rando 1." Che la Prussia ha dichiarato, d' accordo con T Austria, alia

Dieta germanica, che essa effettnerebbe 1'occupazione dello Schleswig
come Potenza eurppea , malgrado della risoluzione federale presa il 14

Gennaio
;
2. Che if Governo del Re separa, di fatto, con tal procedere,

la Prussia dalla Confederazione germanica in congiunture, in cui la plu-
ralita de' Governi alemanni si sforza di guarentire i diritti e gl'interessi

deH'Alemagtia ;
3. Che il Governo del Re, trattando tal questione pura-

niente tedesca come questione europea, provoca ingerenze straniere; 4.

Che le misure di violenza
,
che si minacciano

, prpvocano la resistenza

giustiticata degli altri Stati alemanni e la guerra civile: Percio la Came-
ra dei Depatati si protesta solennemente contro gli atti del Governo ,

e

dichiara che vi si ppporra con tutti i mezzi legali posti in suamano .

Qaesta proppsizione
fa accettata dalla Camera, e 1' imprestito fa percio

ricusato. Ma di tanto non si tenne paga la democrazia inasprita. La plu-
ralita dei Derjutati area frastagliato ed attenuate, con vera lesineria, il

disegnp del bilancio pel 1864. La Camera dei Signori respinse qaeste mo-
diticazioni della Camera dei Depatati ,

ed approve il bilancio tal qaale si

era presentato dal Go\?

ernp. Quindi vennero al cozzo tra
Ipro

le due Ca-

mere, e quella dei Deputati ,
nella tornata del 25, approve , con grande

plaralita
di saffragi ,

la segaente risolazione, presentata dal sig. Di For-

kenbeck, come si legge nel Debats del 28 Gennaio: 1. La risolazione

presa dalla Camera dei Signori nella tornata del 23 Gennaio, in virtu

della
jjaale

la legge del bilancio del 1864, votata dalla Camera dei Depu-
tati

,
e stata respinta, e il disegno presentato dal Governo, che la prima
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Camera non era slata coslituzionalmente chiaraata a votare, e stato san-

cito, e contraria all' art. 62 della costituzione
,
e per conseguenza nulla

e non ayvenuta. 2.' La Camera dei Signori ha violate con quella risolu-

luzione i diritti piu important! della Camera dei Deputati, e uel tempo
stesso tolto al Goyerno, rigeltando il bilancio votato dalla Camera dei

Deputati, la possibilita di fare le
spese approbate ,

che ascendono a tal-

Jen 137,971,941. 3.' II Governo del Re si renderebbe colpevole d'una
manifesta violazione della Costituzione, se continuasse a disporre di sua

piena autorita, senza il consenso delle due Camere, delle rendite dello Sta-

to. 4. Ogni imprestito che potesse venir contralto, sotto qualunque for-

ma si fosse, senza 1'approvazione della Rappresentanza del paese, sarebbe

incostiluzionale, enon sarebbe mai obbligatorio per la nazione prussiana.
6. Questo era un valicare tutti i limit! delle convenienze, ed un met-

tere alia prova la longanimita del Re; il quale, preveduta questa nuova

provocazione ,
non indugio un istante a mandar pe' fatli loro quegli osti-

nati. 11 sig. Bismark, nella stessa giornata del 25 Gennaio, ando intimare

a' Deputati, in nome del Re, la chiusura del Parlamento, con un discorso,
il cui testo, riferitopure nel Debats del 28, diceva insentenza quanto se-

gue : La Camera dei Deputati ha preservato nel contegno che produsse
Jo scioglimento della Camera precedente ;

essa ha rifmtato il disegno
di legge relativo all' articolo 99 della Costituzione; non ha deliberate sul

bilancio del 1863, ed ha soppresso nel bilancio dell'anno corrente somme
indispensabili sui fond!

ppsti
a disposizione del Goyerno; ha rinnovato in-

fine le risoluzioni dell'antica Camera sul bilancio militare, senza aver deli-

berato precedentemente sulla legge relativa al servigio militare obbliga-
torio. In conseguenza la Camera dei Signori, esercitando il suo diritto

costituzionale, ha respinto il bilancio del 1864 quale e stato votato dalla

Camera dei Deputati. Le risoluzioni della Camera, dirette a mettere in li-

berta dei Deputati incolpati di tentativi di alto tradimento, sono state

dal Governo poste in esecuzione
;
ma esse non sono, a narer del Gover-

no, conform! all' autorita della giustizia ne alia dignita della Camera. La
Camera ha ricusato 1' imprestito, non che il tribute federale matricolare,
destinati a recare ad effetto le misure d' esecuzione federale, ed a mante-
nere la potenza della Prussia nello svolgimento, che assumera ulteriormen-

te il conflitto, benche il Re nella sua risposta, del 27 Decembre, avesse

impegnato la sua parola di non impiegare i mezzi pecuniarii che per la

protezione esclusiva del diritto e dell' onore del paese. La Camera ha fer-

mato risoluzioni per le quali, nell' eventualita delle complicazioni della

guerra, la pluralita di essa prende anticipatamente partito contro la pa-
tria prussiana. Rinunciando pel momento alia speranza d' un accordo, il

Governo si crede obbligato di assumere su di se la responsabilita della

conservazione dello Stato, e fa assegnamento sull' appoggio crescente del

paese. Per ordine di S. M. dichiaro chiusa la sessione delle due Camere
della Dieta.

L' intimazione fu riceyuta col solito grido di Viva il Re ! viva la Costi-

luzionel cui tennero dietro le congratulazioni reciproche fra gli avver-
sarii del Governo, pel coraggio mostrato in combatterlo e ridurlo a tal

passo, ripromettendosi di tornare a nuova lotta. Intanto la Prussia, di-

stratta dai pensieri di quel che accade all' esercito nello Schleswig ,
non

bado punlo alle smargiassate di codesti implacabili nemici del Bismark,
mandati cosi a smaltirsi la bile in casa loro.
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carabina vollo a servigio della demagogia 4. Approvazione del trat-

tato di Torino, sopra i beni delta mensa vescovile di Como 363
STATI SARDI!. Parole di Vittorio Emmanuete nel ricevimento pel Capo

d'anno 2. Bando del Garibaldi; disegni del parti to d'azione 3. Cir-
colare del Ministro per tfti affari interni ai Prefetti , contro i Garibal-
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dini 4. Legge per la repressione del brigantaggio 5. Violenze cru-

deli del Pref'eito di Milano , sig. Villamarina, contro Mons. Caccia

6. Morte del prete Avignone 7. Richiami del clero e de' cattolici in

dif'esa di Mons. Caccia, che viene liberato 8. Scoprimento dell* area
e delle reliquie di S. Ambrogio, descritto we//'0sservatore Cattolico. pag. 366

II. COSE STRANIERE AMERICA SETTENTRIONALE (Stall Uniti. Fatti

precipui del 1863) 1. Condizioni delle parti belligeranti 2. Bando
del Lincoln contro i Conf'ederali 3. Sono reiette le nuove proposte di

conciliazione fatte dalla Francia 4. Risoluzioni del Congresso di

Washington contro ogni ingerenza straniera 5. Congresso de'Confe-
derati a Richmond; messaygio del Presidenle Davis 6. / Federali
muovono per la terza volta contro Richmond; loro disfalta a Chancel-

lorsville, e ritirata 7. Morte dello Stoneval Jakson 8. Fatli d'ar-

me nel Tennessee ;
attacchi de'Federali coniro Viksbourg e Porto Hud-

son 9. Rotle de'Confederati nel Mississipi; dislruzione della capita-
le di questo Stalo 10. Assedio e resa di Viksbourg e di Porto Hud-
son 11. Quarla invasione de'Confederali nel Maryland ed in Pensil-

vania; battaglia sotlo Gettysbourg 12. Cerne militari ordinate dal

Lincoln; sollevamento contro i Neyri a New-York 13. Pratiche di

conciliazione avviale dal Dams, e reielte dal Lincoln 14. Circolare

del Seward sopra le cose della guerra; sospensione dell' Habeas Corpus
- 15. I Russi f'esleggiaii a New-York 16. Si raccende la guerra nel

Tennessee
; baitaylie di Chatlanooga 17. Assedio di Charleston 18.

/ Confederati si rilirano nella Virginia 19. Letlere del Santo Padre
e del Presidente Davis circa un componimento di pace 370

DAL 30 GENNARO AL 13 FEBBBARO

I. COSE ITALIA1SE STATI VONTIFICII 1. Visita del S. Padre a varii

luoghi pii, ed al ristaurato Collegio Bandinelli, de' Fiorentini 2. Con-
cessione della via f'errata da Civitavecchia ad Orbetello 3. Numero e

valore degli oggetii di Belle Arii spediti fuora da Roma 4. Viola-

zione sacrilega de' legati per testamento a Loreto 5. Indirizzo ed of-

ferta del clero lucchese al S. Padre 6. Straordinaria solennila per
onorare la Diviniia di G. C. 7. Lettera del Monlalembert per ismen-

tire la favota d'avere consigliato al Papa di cedere alia rivoluzione. 481
STATI SABDI 1. Disdissione della nuova Legge contro il brigamaggio
2. Leggi sopra le pensioni, il codicepenale militare, larif'orma delle

carceri, e le finalize 3. Abolkione degli Ordini religion, e confisca
del beni della Chiesa ; numero di convenli distrutii nel 1863 4. Ele-

zioni di successori ai Deputali della sinistra, che avean data la dimis-

sione 5 Conlegno della Camera e degli elettori verso Cesare Cantii;
sua bella proteslaziohe 6. Dispaccio del Visconti-Venosiain risposta
(lU'invito per un Cungresso ristretto in Parigi 7. Jnterpellanza del

Crispi circa il sicario Greco e la conyiura contro Navoleone III 8.

Lettera del Mazzini sopra quesla congiura; sua circolare per un imp-re-

stito; bando del Dirilto ai Veneti 9. Conventicola di preti scismadci
da tenersi ad Asola, proibita dal Vescovo di Mantova 10. Dichiara-

zione dello scomunicato Mongini; protezione di lui assunta dal Fisco ;

processo all' Unita Cattolica 486
II. COSE STRANIERE ALEMAGNA E DAMMARCA 1. Atti de' Com-

missarii federali nell' Holstein 2. Nuovo Ministero in Danimarca;
fiando del re Crisliano IX 3. Carteggio fra il Duca d Augustembourg
e Napoleone III 4. Ufficii di mediazione dell' Inghilterra; dispacdo
di Lord Russell; litigio dell' ambasciadore inglese col sig. De Beust,
minislro di Sassonia 5. Proposte della Baviera, dell'Austria e della

Prussia alia Dieta; contrasti nella Dieta 6. Risoluzioni edalleanza
dell'Austria e della Prussia; opposizione degli Stati minori 7. Circo-
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lore del Minlstro decjU aflari siranieri di Francia per gli Stall secon-

darii d'Alemagna 8. Proposte di componimento , suggerite dall' In-

(ihiltena, fatte dalla Danimarca, reiette dalle grandi Potenze germa-
nich e 9. Intimazione degli alleati alia Danimarca; risposla fatta da

Copenhagen 10. Le truppe auslroprussiane invadono lo Schleswig; pri-

mi fatii d'arme;ritiratade
>

Danesi pag. 496

FRANCIA 1. Risposla delle Potenze circa un Congresso ristretto in Pa-
riyi

_ 2. Bilancio dell' Jmpero francese pel 1865; quanta cosla la pace
armata 3. Decrelo per la liberla de' Tealri 4. Relazione del Lar-

rabure sopra la dowanda di crediti supplemental 5. Schema d' in-

dirizzo del Corpo legislative ; discussione generate; discorsi del Tliiers

e del Berryer 6. Modificazioni vane proposle pell' indirizzo ; sono

tutte rifiutate 7. Voto della Camera circa lo sgombero delle truppe

francesi da Roma ;
smanie e confessioni de' seltarii ilaliani per tal voto

8. Parole di Napoleone 111 al Card. Bonnechose 9. Risposta del-

V Imperatore all' indirizzo del Corpo legislative 503
AMERICA MERIDIONALS (Nostra corrispondenza) Incendio d'una chiesa

in Santiago del Chili; arsione e morte di due mila persone. . . . 510

DAL 13 AL 27 FEBBRARO

I. COSE ITALIANS STATI PONTIFICII 1. Ricevimento di una Depu-
tazione di sacerdoti Lionesi al Santo Padre, circa la mutazione delBrc-
viario ; lettera dell' Emo Cardinal de Bonald 2. Invito a' fedeli per
contribuire alia riediftcazione della chiesa, intitolala a s

l

. Tommaso di

Cantorbery 3. Srnentita pubblicala nel Giornale di Roma, intorno a
certo discorso attribuito a Vittorio Emmanuele, sopra ilsuo buonaccordo
col Santo Padre 611

STATI SARDI 1 . Indirizzo deir Episcopate lombardo al Re , sopra all

schemi di legge per I'abolizione degli Ordini religiosi, e la confisca de'be-

ni ecclesiastici 2. Circolare del Governo , per investigare argomenli
di diffayiazione contro il clero 3. Offerta d' una croce pettorale a
Mons. Caccia 4. Condanna rfd/'Uriita Cattolica, a favore dello scomu-
nicato Mongini 5. Schema di legge pel ragguaglio de'tributi; enorme
accrescimenlo del balzelli prediali ; rivelazioni sopra le spese fatte per
comperare settarii e traditori 6. Preparativi di guerra 1. Tratto
di sovrana bonta di Pio IX verso il giornaie rArmenia 614

II. COSE STRANIERE AI.EMAGNA E DANIMARCA 1. Dissidii tra le

Potenze germanicke; relazione del Von der Pfordten circa la successio-

ne dell' Augustembourg nella sovranita dell' Holstein 2. Conference
tra gli Stati minori, convocati dalla Baviera 3. Contrasli fra il Ge-
nerate Wrangel ed i Commissarii federali; i Prussiani entrano in Alto-

na; nuovo conflitto con la Dieta 4. Fatti d" arme nello Schleswig ;

perclie abbandonato il Dannewerk; relazione del Gen. Meza; bando di

Cristiano IX 5. Ritirata dei Danesi nell' isola a" Alsen e nel campo
trincerato di Duppel 6. Armistizio consigliato dalle Potenze occidenta-

lij reietto per le opposteprelensioni dei belligeranti; continua la guerra. 619
BELGIO (INostra Corrispondenza) l.Interpellanza per le cose d'Anver-

sa 2. Discussione dell'Jndirizzo 3. Elezioni de'cattolici a Bruges
4. Dimissione del Ministero 5. Maneggi per la formazione d'un nuovo
Gabinetto; rimane intanto al Governo r anlico Ministero 6. Proce-
dimenti indegni del sig. Frcre, verso il Re e la Religione 624

GRECIA 1. Trattati per I' annessione e la neutralit'a dell' hole lonie;

opposizione del Governo ellenico ; modificazioni consentite dalle Potenze

proteltrici 2. Demolizione delle
fortificazioni

a Corfu 3. Scompi-
gli nella Camera ; impotenza del Ministero; stato deirerario. . . . 628

INGHILTERRA 1. Discorso della Corona per I'apertura del Parlamento
2. Dibattimenti circa il con/litto fra la Germania e la Danimarca
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3. Interpellate circa la dlstruzione e I'incendio di KagosimainGiappo-
ne, per opera di un ammiraglio inglcse 4. Buona rimbeccata d'un In-

(jlese at Times circa il disastro di 'Santiago del Chill 5. Sfacelo della

setta anglicana 6. Risultato del processo controLordPaimerston. pag. 631
MESSICO 1. Intendimenli di Napoleone III nella spedizione al Messi-

co ; sua lettera al Forey ; dispaccio del Drouyn de Llmys 2. Succede
al Maresciallo Forey il Generate Bazaine; primi suoi atti in favore dei

liberali e de'protestanti 3. Adesioni al voto de'Notabilidi Messico

4. Morte del Comonfort 3. Atii sopra i beni ecclesiastic^ confiscali
e venduii dal Juarez, sancili dal Governo provvisorio, e contro i dirit-

li della Chiesa; protestazione di Mom. Labastida, die vieneescluso dal

Governo provvisorio 635

DAL 27 FEBBRARO AL 12 MARZO

I. COSE ITALIANS STATI POMIFIGII 1. Articolo del Giornale di

Roma sopra il Denaro di S. Pietro spedito dall' Armenia 2. Spedi-
sione di malandrini a Roma, e loro industria 3. Misfatti de'settarii,
ad istigazione del Comitato nazionale, glorificati dal Diritto di Torino
4. Ufjiiio del Console inglese a serdgio del Governo piemontese. . . 742

ST.\TI SAUDI 1. Relazione del Pisanelli per lo schema di leyge diabc-
Hzione dei Corpi religiosi, e la confisca dei beni ecclesiaslici 2. Di-
missione dell'Ab. Yacchetta dalla carica di R. Economo generate; no-

mina d'un avvocato laico per suo successore 3. Giudizio del Memorial

diplomatique, confermalo dal Diritto, che bandisce la distruziune del

Caltolicismo 746
II. COSE STRANIERE IMPEUO D' AUSTRIA 1. La politica del MM-

stero, nel con/lilto con la Danimarca, discussa cd approvata dal Rei-

chsrat 2. Chiusura dclle Camerc; discorso deirimperatore 3. Con-

dizioni poliliche della Gallizia ; congiure ordite; provvedimenti del Go-
verno 4. Vecreto imperiale per lo slato d' assedio in Gallizia e Cra-

covia S. Morte di S. A. R. la Duchessa di Parma a Venezia . . . . 718
FRANCIA. 1. Processo e condanna di quattro sicarii, per attentalo con-

tro Napoleone III 2. Morte del Senators Pielri 3. Reyalo del cuo-

re di Voltaire alia Francia 4. Funerali alia Duchessa di Parma. . 752
PRUSSIA 1. Indirizzo dei Deputali al Re, contro la politica del Mini-

stero nel con flit to con la Danimarca 2. Risposta del re Gnglielmo I
3. Discussione d'uno schema di legge sopra un imprestito per ispese

diguerra, atlacchi contro il Governo; parole dei Ministri Bistnark e

De Roon circa la democrazia ed il Nationalverein 4. Riftuto dell'im-

prestito 5. Risoluzione della Camera de' Deputali circa il bilancio ap-

provato dalla Camera dei Signori G. // Governo chiude il Parlamento. 756
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