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DEL BRIGANTAGGIO

NEL REGNO DI NAPOLI

Fuor d' ogni dubbio una delle piaghe piu cancrenose del preteso

regno d' Ilalia e il cosi detto brigantaggio ,
che da quattro anni in-

fieriscc nelle province meridional!. Esso non pure corrode a poco a

poco le viscere dell' infermo; ma col puzzo, che esala, avverte ezian-

dio i lontani delle misere condizioni in cui quegli versa e dell' im-

possibilita di durarla a lungo. II perche gli spasimati d' Italia si ar-

rabbaltano in ogni guisa , per travolgere il significato e menomare

il valore di un falto si eloquenle ,
e suggerire al Governo rimedii

opportuni a cessarlo. Ma che volele? Causa patrocinio non bona

peior erit : La causa catliva si peggiora col difenderla. E la ragione

e chiara; giacche una tal difesa non pu6 farsi, se non per via di so-

fismi e di menzogne, che sempre piu ne discoprono il torto, e so-

vente il difensore, sviafosi nei ciechi sentieri del falso assunto, riesce

a dimostrare il contrario di quel che vorrebbe.

Cosi e incontrato recentemente al sig. Conte Bianco di Saint-Jo-

rioz nel suo libro , intitolato : // Brigantaggio alia Frontiera ponti-

ftcia dal 1860 al 1863 1. Egli mosso da patria carita liberalesca ha

1 // Brigantaggio alia Frontiera pontificia dal 1860 al 1863 , Studio sto-

rico-politico-statistico-morale-militare, del Conte ALESSANDRO BIANCO DI

SAINT-JORIOZ, capitano nel Corpo di Stato maggiore generale, 1864.



$ DEL BRIGANTAGGIO

ereduto di poter usufrutluare la esperienza avula in virtu del suo uf-

ficio e della sua lunga permanenza sopra luogo ,
sforzandosi di pro-

vare che la reazione armata nei Napoletano non e slala prodotla da ca-

gioni poliliche ;
che essa si reslringe a soli facinorosi e ladroni

;
che

a rimuoverne il concorso per parte dei ciltadini, basli migliorare la

parte amministrativa ed economica del nuovo regno, secondo alcuni

mezzi che egli propone. Tornera ulile esaminar brevemenle tutti e

tre quesli punti ,
stando agli argomenti e alle relazioni stesse dello

scritlore.

1.

Se I'origine in generate del Brigantaggio napoletano

sia politico, o no.

Dicemmo in vero studio 1' origine in generate, perche ainmeltia-

mo volontieri che il brigantaggio sia potuto ,
in processo di tempo ,

deviare in parle dal suo prinio proposlo, e dirigersi da alcuni, ezian-

dio fin da principle, ad inlendimenti diversi dallo scopo inteso co-

munemente dagli altri. Ma queste, come ognun vede, sarebbero

eccezioni e tralignamenti, da cui non pu6 togliersi giudizio dell' idea

primitiva e universale del fatto. Cosi ancora in ordine ad esso fatto,

noi qui ci restringiamo al solo lato storico , senza entrare nella sua

moralita ; sapendo benissimo che il tentativo di riscuotersi'colla forza

da ingiusta oppressione , benche possa avere in dati casi da parte

sua il diritto
; pu6 nondimeno anche in essi essere illecilo

, sia per

V improbabilita del successo, sia per la qualita" dei mezzi che vengono

adoperati. Determinato cosi lo stato della conlroversia, veniamo alia

discussione.

II sig. Conte di Saint-Jorioz per dimostrare che 1'origine del bri-

gantaggio non e stata politica ,
ricorre al solito ritornello delle con-

dizioni topografiche ed etnografiche delle Due Sicilie, e al mal reg-

gimenlo della Dinastia borbonica. Tulto in questo paese favorisce

il brigantaggio : la poverta dei coloni agricoli ; la rapacita e la pro-

tervia dei nobili e dei signed ;
1' ignoranza turpe ,

in cui e giaciuta
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quesla popolazione ;
V influenza deleteria del prete ;

la superstizlone,

il fanatismo ,
1' idolatria , fatte religione e sanlificale

;
la mancanza

di senso morale pressoche totale
;
la nessuna elementare conoscenza

dei dettami d'onore, di probila, di pudore; la sregolatezza nei co-

stumi ;
1' immoralita in tulto ed in tutti

;
lo spettacolo schifoso della

corruttela negli impiegati, nella magislratura, nei pubblici funziona-

rii
;
la rapina ,

il malversare
,

lo sciopero e la malafede fatti articoli

di legge; tutto insorama cio, che vi e di laido e di riprovevole nella

umana Societa, si trova in gran copia diffuse e penetrato in queste

misere popolazioni. . . . Sicche non vi e poi tanto da stupire ,
se le

origini del brigantaggio siano antiche e quasi perdute nelle nebbie

dei secoli ; se sotto lutti i regni e tutte le dinastie vi furono fatti

briganteschi ;
se fmalmente oggidi ancora, sotto un Governo unitario,

iiazionale e riparatore , vi siano numerose bande o ferocissime che

scorrazzano
, quasi impunemente , quesla peregrina ma cancrenala

parte d' Italia. La configurazione stessa del paese, coperto d'inter-

minabili catene di montagne altissime e vasti dirupi, di macchie fol-

tissime e di oscure ,
fitte e immense foreste ... 3 .

Quanto poi al mal reggimento borbonico , soggiunge : Non solo

1'azione dissolvente, immorale e corrultrice del piuimmorale escel-

lerato dei Governi, ma il sistema pur anco di agricoltura del paese,

e la vita nomade e solitaria dei pastori e dei carbonai
,
che vivono

su quelle cime senza famiglia, in mezzo al loro gregge ocl attorno al

loro forno, in un isolamento selvaggio ;
e la vita quasi cenobitica

delle popolazioni delle piccole cittaduzze
,
che poste sul comignolo

di una roccia nuda ed aspra ,
lontane da ogni consorzio umano

,
da

ogni suono di civilta
,
e da ogni vista delle intellettuali grandezze ,

vivendo una vita miserabile e deserta ed amara, senza nessuna del-

le morali e materiali dolcezze che colanto abbelliscono la vita
,
sono

un incentivo, un istradamento al brigantaggio 2.

Gi svieremmo dal nostro tema , se qui ci ponessimo a confutare

ad una ad una le calunniose impulazioni ,
che il sig. Conte , per di-

fendere la sua causa spallala ,
accumula sul capo della quasi meta

1 Pag. 11. - 2 Pag. 12.
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degl' Italiani. Perlanto, a lagliar corto, gl' indirizziamo questa sem-

plice dimanda : Tutte le cause, qui raentovate, quand' anche fossero

vere, sussistevano certamente anche prima dell' invasione piemonle-

se ;
come va dunque che sol dopo quesla esse haimo prodolto it loro

effello? II valent' uomo crede schermirsi coll' aflermare che il brigan-

taggio fu perenne nel Regno di Napoli : Aprite le pagine della storia

e vi troverete ad ogni pie sospinlo degli atti di nefando brigantaggio

sotto lulti i regni, sotto tutte le dinastie, dai Saraceni e dai Norman-

ni, a Manhes, a Fumel e Pinelli l . Ma ogmm s' accorge dell' infelice

parata. Lasciando slare i Saraceni e i Normanni , per non dispulare

Inutilmente di cose, sei ed otto secoli da noi rimote; la ricordanza di

Manhes e seel la pessimamente, siccome quella che conferma anzi la

ragione politica del briganlaggio. Imperocche esso sorse a que' tempi

conlro 1' invasione francese
, quando appunto la legillima Dinastia fu

costretta ad esulare, e cesso col ritorno della medesima. Dal Manhes

poi al Fumel tramezza piu di mezzo secolo, con quattro Re successivi,

Ferdinando I
, Francesco I

,
Ferdinando II

,
e Francesco II. Ora in

si lunga durata di possesso dei legiltimi principi, qual esempio di

briganlaggio puo allegarsi? Se alcun malvivenle per isfuggire al

supplizio ,
come accade in lutli i paesi di queslo mondo

,
si diede

alia campagna , cio non coslitui che un falto isolalo , a terminare il

quale in brevissimo spazio baslo la solerzia dei carabinieri e delle

guardie urbane. Citi 1' Autore, se puo, un sol luogo infestalo dai bri-

gantaggio ,
all' epoca in cui le truppe piemontesi senza inlimazione

di guerra ,
al modo degli anlichi barbari

, piombarono sul regno di

Napoli. Per contrario appena avvenula 1' invasione, e losto apparvero
in lulti i punti del regno bande reazionarie, a combattere le quali da

quatlro anni vi e slato uopo adoperare un intero esercilo, con a capo
i piu feroci condotlieri 2, porre in islalo d' assedio permanenle quasi
tulle le province, spendervi, oltre il denaro dell'erario, quello allresi

1 Pag. 13.

2 II sig. Jorioz impiega un lungo capitolo a descrivere il sistema di guer-
ra tenuto a combattere i briganti, con divisione dell' esercito secondo le di-

verse zone di territorio, con triplice linea di battaglia per mutar fronte, se-

condo la necessita ecc. ecc. Pag. 233.
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raccolto da una questua universale fatta per tulta Italia
, venire a

misure non solo extracostituzionali ed cxtralegali ,
ma tiranniche ed

inumane. L' Autore non dissimula una parte almeno dei mezzi atroci,

adoperati dal Governo riparatore , per estinguere il brigantaggio.

L' Autorita militare
, egli dice

,
deve arbitrarsi forzatamente in

molte cose che non le speltano di certo, e commetle un grave ma-

le per evitare di ben maggiori e phi funesti 1. ... Mi giova osser-

vare che nel tempo eccezionale dello stato d' assedio e stato preso

da quasi tutti i Comandanti Generali delle zone il disposto di far

carcerare tutli i parenli e le famiglie dei briganti , colla promessa

che sarebbero rilasciati in liberta, quando i briganti loro apparte-

nenti per legame di sangue si sarebbero costituiti alle Autorita

militari. Checche possa avere di draconiano e d' illegale (
anche

il dabben Conte se navvede] questa misura, e per quanto possa es-

sere censurabile e soggetta al biasimo degli uomini di streltissiraa

legalita e di scrupolosa rettitudine costituzionale
(
V Autore ha co-

scienza meno melicolosa
} ;

cio non e men vero e meno apertamen-

te comprovato, che tale misura assolula e dispotica fu piena di suc-

cesso e di efficacia
,
e che mai e in nessun tempo e sotto nessun re-

gime si sono visti tanti latitanti costiluirsi volontariamente
,
e tanti

briganli venir porgere i polsi ai ceppi (
e poteva aggiungere, il petto

alle palle] per far uscire dal carcere il padre, la madre, la sorella,

la sposa ed i figli 2. Alia moralita di chi daresle la preferenza, o

leltore
;
a quella di un Governo che, per avere in mano i suoi nemici,

commelte simili atrocila sopra degli innocenli, o a quella dei pretesi

brigauli che per salvare gl' innocenti spontaneamente si offrono alia

prigionia ed alia morte 3 ? Dopo un si fiero sopruso ,
sembrera tol-

1 Pag. 172. 2 Pag. 195.

3 Simile nefandezza si e comraessa dal moralissimo Governo italiano anche

in Sicilia per costringere a preseularsi i renitenti alia leva. Si sono gettate in

carcere le sorelle mibili e le cugine dei coscritli latitanti o fuggiaschi, pro-

testando che non sarebbero rilasciate , se non quando i loro fratelli si fos-

sero costituiti. Indirizziamo questi fatti alia dilicata coscienza del sig. Pal-

merston, il quale chiamava negazione di Dio il Governo Borbonico, perchd

incarcerava qualche notissimo rivoluzionario, e ora che in Italia si consumma-

no simigliantl eccessi
,
dice con piglio belfardo che le cose vanno benissimo.



10 DEL BRIGANTAGGIO

lerabile quest' altro : Si venne perfino all'espedienle di fararrestare

in una perlustrazioiie generale tutli quelli che si sarebbero incon-

Irati per via, tulti gli uomini che erano nelle pagliare, tutli i pastori

che guardavano armenti
,
e si ordino che ogni comandante di pallu-

glie portasse gli arrestati ne' paesi piu vicini per farli riconoscere

dalle Autorita. Si sperava cosi di poler arrestare qualcuno dei bri-

ganli 1. Cio nelle campagne ;
e nelle cilia? Inlanto erasi procla-

mato lo stato d'assedio, e le Autorita militari, valendosi con energia

delle attribuzioni che le erano conferite, arreslarono tutli coloro che

erano in fama di favorire il briganlaggio. E ben doloroso il consta-

lare che tra gli arrestati vi si contarono raolti apparlenenti alle guar-

die nazionali di quei paesi ,
e Ira questi anche due uffiziali 2. Se

il sig. Jorioz avesse sale in zucca, invece di dolersi di cio, sidorreb-

be piultosto che un Governo, il quale prelende d' esser tenuto per ci-

vile, venga a simili misfalti
;
ed e cerlo un misfatto imprigionar cit-

tadini per la sola fama, e sappiamo che valga la fama in tempo di

rovesci politici 3. Ma il dabbenuomo precede innanzi con semplicita

1 Pag, 306. 2 Pag. 312.

3 Non abbiam parole che valgano a sfolgorare 1' altra iniquita che com-

mette il Governo riparatore; non solamente imprigionando, ma dopo la

prigionia mandando a domicilio coatlo, val quanto dire a vera rilegazione,

tutti quelli che esso crede favoreggiatori del brigantaggio. Ne solamente

uomini,, ma donne, ed eziandio donzelle e pargoletti, separandole dalle loro

famiglie c spesso inviando la madre in un luogo e la figliuola in un altro.

Che dice di tali cose il sig. Palmerston? Chiamera un tal Governo 1'affer-

mazione di Dio ? Le cose son giunte a tale, che perfmo i Deputati, benche

abbiano interesse a velare le turpitudini dello stato presente d' Italia, tutta-

via sono a quando a quando costretti a muoverne richiamo. Ecco come nella

tornata degli 8 Giugno il Deputato Minervini parlava a'suoi Colleghi. : Voi

dovete sapere che si sono condannati alia morte e colla fucilazione anche

nelle spalle (il che e contro la legge) individui volontariamente presentati.

Si sono condannati a morte i minori arreslati non nell'atto dell'azione, non

in conflagrazione ;
si sono passati per le armi individui non punibili per bri-

gantaggio, ma sempliceroente di reati comuni, usurpando il potere alia ma-

gistratura ordinaria, senza che il Guardasigilli se ne prendesse pensiero. . .

Si sono condannate per manutengole di briganti con complicita di primo

grado le mogli dei briganti ai ferri a vita, e le figlie minori dei 12 anni a 10

a IS anni di pena. Atti ufficiali della Camera, n. 734, pag. 28S8.
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tanto bambinesca, che non si perita di manifestare quest' altra turpi-

tudine del suo Governo : L'Autorita superiore militare, che ha tras-

messo all'orecchio del subaltern! ordini ricevuti all' orecchio o in lin-

gua sibillina, perche forse opposti a qualche articolo dello Statute, o

perche non ha posizione neltamente tracciata ed assolutamente lega-

le, corrispondente all'ampiezza di questi ordini ricevuti e trasmessi,

abbandona alia soddisfazione della legalita conculcata il maleavven-

turato ufficiale inferiore che li ha eseguiti , il quale cade nelle un-

ghie di un fisco spietato e ne esce malconcio nell' onore e fraudalo

nella carriera 1. Noi non facciamo comraenti; ognuno vede come

ogni parola di questa rivelazione getta infamia sopra la crudelta ,

slealta e ipocrisia d'un Governo che da ordini segreti, contrarii alia

Costituzione e alle leggi , e poi abbandona gli esecutori al rigore

della giustizia , quando ne vengano richiami ! Ecco il Governo n-

paralore.

Ma per tornare a noi
, qual pro di tanfi soprusi , di tanli raggiri,

di tante vessaziqni ,
di tanto spendio d' uomini e di danari ? La rea-

zione armata, ossia il Brigantaggto, nonostante i tanti morli nei cora-

battimenti e nelle fucilazioni in massa, dopo quattro anni tiene alta

la testa ne da mostra di voler cedere. Lo stesso Jorioz e costretto ad

attestarlo : Ottimi e talora operosissimi Generali non riuscirono ne

in Basilicata ,
ne nel Beneventano a nessun serio progresso in tre

anni 2. Ora che cosa di simile puo allegarsi sotto la dinastia bor-

bonica ? Allorche i Piemontesi vennero nel regno esisteva un sol bri-

gante in tutta la vasta estensione del paese? Eppure la configura-

zione del suolo era la stessa
;
la vita cenobitica dei montanari ,

i co-

stumi , la religione ,
la coltura e tutte le altre cose a cui ricorre il

sig. Jorioz, erano le stesse. Come dunque allora di brigantaggio non

v' era ombra, benche, come dice il sig. Jorioz, il popolo fosse stra-

zialo dal piu scellerato dei Governi, e,solo adesso che a quel Gover-

no oppressore e sotlentrato un Governo riparatore, il Brigantaggio

e sorto e giganteggia ogni di piu? Sara forse il cattivo gusto dei pae-

sani, che non sanno conoscere il loro meglio? Sia pure ;
ma do nulla

1 Pag. 150. 2 Pag. 260.
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giova al proposito ; giacche resta sempre vero clie la cagione del

brigantaggio e politica, cioe 1'odio al nuovo Governo. In somma la

cagione di un fatlo, che non si manifesta se non in un dato tempo,

non puo essere se non quella che in esso tempo e soprayvenula, non

gia quella che si avverava anche prima , senza che pero quel fatto

apparisse. Ora tutte le cagioni, da cui il sig. Jorioz ripete il brigan-

laggio, si verificavano anche prima dell'invasione piemontese, e non-

dimeno in nessun angolo del regno era sentore di brigantaggio : e

per contrario il briganlaggio si e subilo manifeslato, appena 1' inva-

sione piemontese e stala compiula. Dunque a questa e non a quelle

si dee ascrivere il brigantaggio; e pero la sua cagione e politica l.

Ma il piu bello e che lo stesso sig. Jorioz, dopo essersi lanto affa-

licato a negare che il brigantaggio napolitano sia d' indole politica,

viene da ultimo a concederlo in termini abbastanza espressivi. Im-

perocche essendosi fatta 1'obbiezione di aver egli slesso diviso il bri-

gantaggio napoletano in comune e politico; risponde cosi: Questo

e vero
;
io divisi nell' esordio del mio studio il brigajitaggio in poli-

1 Noi non insistiamo di vantaggio sopra questa dimostrazione, avendola

jwnpiamente svolta, allorche confulamuio un ragionamento simile a quello del

sig. Jorioz, fatto dalla famosa Commissione stabilita dal Parlamento Subal-

pino per un'inchiesta sulle cause del Brigantaggio. Solameute a gloria degli

onorevoli che componevano la^detta Commissione, vogliamo qui ricordare

1'elogio che ne tesse il nostro scrittore, giudice al certo non sospetto: In

queste precarie condizioni, e col ridicolo della inanita, che stava gia a sug-

gello della sua missione prima che da Torino parlisse, la Commissione fece

lutto quello che poteva fare nelle contingenze meschine ed eunuche in cui

era posta. Mangi6 copiosamente , bevette vini generosi , viaggio principe-

scamente, fece discorsi e brindisi a dozzine, ebbe applausi, ovazioni, lumi-

narie e teatrali spetlacoli, e poscia per non aver 1'aria proprio di mangiare a

tradimento il danaio pubblico ,
e darsi troppo buon tempo a spese del min-

chioni conlribuenti, sede in consielio e chiamd alia sua barra Generali, Pre-

fetti, Colonelli, Consiglieri, Sindaci, Delegati, Giudici, Soldati^ Guardie, Do-

ganieri e Caffoni, e da tutti estrasse a spilluzzico e con istento quel tanto

che bastasse per fornire alia compilazione di un forbito ed eloquente discor-

so, da presentarsi al Parlamento italiano , sul risultato della sua missione e

sul benefizio stragrande che ne hanno dovuto risentirne queste infelicissime

Province. Pag. 238.
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iico ed in comune, e do per istradare il mio lettore a ben compren-

dere il genere della storia clie io m' accingeva a narrar.e, perche si

persuadesse che non tutte le bande combattono pel Re decaduto, e

che quelle in principal niodo della frontiera assumevano un caratte-

re politico per le eccitazioni e gl' incoraggiamenti che ricevevano dal

Seggio pontificate, e per la condizione delle persone che lo spingeva-

no alia frontiera e le fornivano di stipendio, di vestiario, d'armi e di

munizioni l. Lasciamo stare la svergognala ed irriverente calunnia

di altribuire al Seggio pontificale gl' incoraggiamenti al brigantaggio,

calunnia che, dopo la solenne mentita dalale da tutto il Corpo diplo-

matico risedenle in Roma, non merita neppure d' essere confutata 2
;

il certo e che, per esplicita confessione di esso Jorioz, il brigantaggio

della frontiera ha caratlere politico. Or il brigantaggio della fron-

tiera e quello appunto, di cui egli assume di parlare, come apparisce

dallo stesso titolo del suo libro
;
ed e quello di cui solo egli puo par-

lare con conoscenza di causa
; giacche egli fu sempre nello Stalo

1 Pag. 326.

2 Nell'eccellenle giornale Correspondence de Rome, che si stampa in Roma
da Scrittori francesi, al numero 303 (Samedi 4 Juin) trovasi un ragionatissi-

ino articolo contro 1' irapudenza del Morning Post, organo del Palnierston,

che scagliava la medesima calunnia contro il Governo pontificio. In esso ar-

ticolo vien dimostrato, coll'irrefragabile testimoiiianza de'fatli, tutto cio che

il Governo pontificio ha operato per impedire 1'arruolamento di briganti sul

suo territorio , come ha sequestrate armi e munizioni che ai briganti non si

fornivano da Roma, ma bensi si spedivano da Londra e da Marsiglia, come

ha imprigionali tutti i briganti, che ricoverarono sul suolo pontificio, quali

per esempio il terribile Pilone, tuttora in carcere, il Trocco co' compagni, e

10 stesso Gipriano e Giona la Gala
, per arrestare i qualHl Pontefice ordind

1'abolizione deU'antico diritto d'asilo di Canemorto e di Coiica, nella campa-

gna romana, dove quelli s'erano rifuggiti. Ma cio, che dovrebbe eccitare nel

Mornig Post, se avesse senso di onore, indignazione contro il Governo pie-

montese, siel'arresto fatto dai Gendarmi pontificii del bandito Sarraconte,

11 quale, vendutosi a Torino, infestava la frontiera pontificia coH'incarico ri-

cevuto di fingere d'aver a complice nei suoi eccessi il Governo pontificio.

II Sarraconte e nelle prigioni di Roma; e la Giustizia ha in mano le carte

comprovanti il nefando trattato tra lui e gli agenti dell' onorato Governo

Haliano. Non sappiamo perche il sig. Jorioz tra i tanti briganti, da lui ricor-

dati, ha passato sotto silenzio il Sarraconte e la sua banda. Forse un senti-

mento di pudore ne lo ha rattenuto.
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maggiore del Generate Govone, che comandava la zona militare di

frontiera allo Stalo pontificio. Singolar maniera di argomentare! Si

nega che il brigantaggio in generale abbia carattere politico ;
e di

quell' unica parte ,
di cui 1' argomentante puo rendere testiraonianza

per propria esperienza, e coslretto a confessare che il carattere poli-

tico c'era pur troppo. Noi non sappiamo quanlo il sig. Jorioz sia va-

lente nelle armi ;
ma il certo e che egli si mostra di esserlo assai

poco nella logica, la quale avrebbe dovuto insegnargli, che piuttosto

la contraria affermazione gli si rendeva almeno probabile ;
cioe che

dal vedere il caraltere politico nelle bande da lui conosciute ex certa

scientia , poteva congetturarsi il medesimo delle altre, per cagioni

se non identiche almeno consimili.

II.

Se il Brigantaggio esprima un concetto individuate

ovver nazionale.

Cosa incredibile e pur vera ! II libro del sig. Jorioz e stato intra-

preso collo scopo di diminuire nella pubblica opinione d' Europa il

significalo del brigantaggio ;
e nondimeno lutto il libro da capo a

fondo non fa che crescerne 1' importanza , manifestando come gene-

ralmenle le popolazioni lo favoriscono, non ostanle i danni che ne

ricevono e le crudelta del Governo per contenerle. Egli racconta

come 1' opera delle milizie contro i briganti riesce sovente infrut-

tuosa
, perche gli abilanti non danno avviso delle loro comparse e

ne tengono celate le tracce. Da ci6 ripete 1* ardilo passaggio della

banda di Borjes Mall' estrema Calabria fino al confine pontificio ,

attraverso un intero esercilo, ed eludendo la vigilanza di otto Ge-

nerali
, messi alia caccia di lui. Noverando poi i diversi paesi e le

diverse citta, e costretto sovente a dire : Gli abitanti aiutano pres-

soche tulti i briganti, per esser poi da quelli alia lor wlta ta-

glieggiatil. La popolazione e ben lungi dalf aver dimenticata la

memoria del Governo passato 2. Quivi esistono borbonici come in

iutti gli altri paesi 3. 12 creduta (la popolazione) manulengola dei

1 Pag. 41. 2 Pag. 48. 3 Pag. 56.
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briganli ed ostile alia nostra causa l. Nobili e pkbei, ricchi e po-

veri, qui tutti aspirano, meno qualche onorevole eccezione, ad una

prossima ristaurazione borbonica 2. Questa cilia (Sora) fu e sara

sempre il fomile piii incandescente e il centro piu altivo ed irrequie-

lo ed agitato di reazione 3. La popolazione e lulla brigante o per

affezione o per natura o per paura 4. Le tenderize di tutti sono as-

solutamente pel vecchio regime 5. Serba tuttora (il popolo di Ta-

gliacozzo) ligia affezione, benche di nascosto , al cessato regime, e

sarebbe pronto ad insorg&re, se non vi fosse presidio alto a conte-

nerlo 6. Provincia (Terra di lavoro) proclive al brigantaggio 1. Ma

sopratlutto muove a bile 1'Autore il falto della citta di Fondi, che

egli descrive in questo modo : Nell' ultima elezione di gradual!

(nella Guardia nazionale) a cui ho assistito, si trattava di eliminare

dalla milizia alcuni uffiziali, troppo noti per la loro avversioue al pre-

sente stato di cose e per le loro non celate simpatie pei briganli e i

loro padroni. Ebbene, malgrado gli sforzi deirautorila e degli one-

sti, non solo tutli quelli , che si volevano eliminare, furono rieletti

all' unanimita, ma per soprappiu, horresco referem, per nostro

maggior scorno e stupore venne eletto a capitano delia milizia na-

zionale certo Conte, fratello del famoso brigante Giuseppe, il mozza-

tore di teste 8 \

Go dei popolani. Quanto al clero, egli lo annovera tutlo intero tra

i reazionarii. Tutti i Preti sono nostri nemici. . . Non posso qui

nominare tutti i preti nemici della noslra causa; bisognerebbe nomi-

narli tutti o pressoche tutti , rarissime essendo le eccezioni 9. Nel-

1' Italia superiore e media e pur possibile fare un confronto tra i Sa-

cerdoti onestamenle liberali e i reazionarii
; qui e inutile tentarlo,

perche dei primi assolutamente non ve ne sono 1. Non basta, egli

trova reazionarii anche tra le autorila municipali e nei magistrati.

L' improbila ,
la perfidia e i disonesli artifizii dei Municipii non si

arrestavano qui (a favorire cioe i briganti). Una guerra sorda, oc-

culta, maligna, incessante, era diretta contro alle truppe di presidio

nella maggior parte dei paesi di questa zona n. E venendo ai falti,

1 Pag. 57. 2 Pag. 84. 3 Pag. 86. 4 Pag. 89. 5 Pag. 97. 6 Pag.
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di cui fu testimonio ,
narra cosi : Entravano i briganti in Chita

d'Antimo, ma il Sindaco non se ne diede per inteso. Lascio che a tulto

loro agio vi si trattenessero tre ore, catturassero i fratelli Cerroni,

schiamazzassero, bevessero, e vi fu chi asseri ch' egli stesso in loro

compagnia bevesse. Fu aggredito Capodimele ,
bastava un lumicino

che si mostrasse da una finestra (segnale gifc concertato) , per av-

vertire la truppa che si trovava al piano e poco lungi. Ma il Sindaco

non se ne euro piu che tanto
,
e fu un contadino dei dinlorni che il

giorno appresso fece sapere all' Ufficiale comandante del distaccamen-

to
,
che i briganti erano entrati in paese e vi avevano derubati lutii

i fucili della Guardia Nazionale. II Sindaco di Cardito eccitava Cen-

trillo ad enlrare in paese, per prendervi i fucili della Guardia Nazio-

nale ! I Segretarii dei Municipii facevano peggio A Casalvieri si

facevano passaporti falsi per favorire 1' emigrazione degl' inscritli di

Leva. ... A Santo Padre si favorivano apertamente i briganti, man-

dando loro i denari del Comune, notizie e viveri. A Cardito il cas-

siere pagava spontaneamente ducali cinquanta a Centrillo. A Saa

Giovanni si negavano quindici ducati per la festa nazionale
, poco

dopo se ne sborsavano cento a Chiavone
,
ed un mese piu tardi se

glie ne pagavano altri duecento cinquanta 1 /

Perfino dei doganieri afferma : Sono le prime spie e i piii attivi

amici dei briganti attuali. Bisogna guardarli a vista perche non die-

no le loro armi ai briganti. E indubitato pero che in caso di un ro-

vescio noslro, avressimo tutta questa feccia alle spalle e che primi

sarebbero a rivolgere i loro schioppi contro di noi 2. Ma, senza an-

dare per le lunghe, il tutto viene racchiuso in questa sentenza del no-

stro Autore : Bisogna persuaders! infine che se in un sol luogo si

avesse potuto rialzare la bandiera di Francesco II, la Terra di Lavo-

ro e gli Abruzzi sarebbero andate in fiamme, perche il paese, non e

d' uopo dissimularlo, e pessimo anziche no. E sempre il paese della

santa Fede e dei briganti 3. Questa confessione e preziosa. Da chi

essa e fatta ? Da un piemontese ; da un piemontese mililare , che si

trovava sopra luogo e di piu nello Stato maggiore, anzi capo del me-

desimo 4, e che, alteso lo stato d'assedio, poteva conoscere e sapere

1 Pag. 336. 2 Pag. 169. 3 Pag. 38. 4 Pag. 10.
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addentro la condizion delle cose e il vero spirito politico degli abi-

lanti. Non iscrivo romanzescamente (cosi egli attesla di se"), pel

bisogno di scrivere e d' inventare ,
ma incido ed intaglio dietro una

miniera di preziosi ed irrefragabili documenti e dopo lunga esperien-

za sui luoghi ,
meditazione e severa disamina sui fatti

, sugli uomini

e sulle cose. E notate che 1' Autore ha per iscopo non di contra-

riare
,
ma di favorire il suo Governo. Or se egli contuttocio e co-

stretto a confessare che,,nelle province da lui conosciule, basterebbe

1' apparire d' una bandiera di Francesco II
, per sollevarle piena-

mente
;
non e egli manifesto che in coteste Province il vero voto del

popolo e pel suo legittimo Sovrano, e che la sola forza ne comprime
1' espressione? E se 1' argomento ex analogia ha alcun valore

,
non

sembrera molto verisimile che lo slesso sia da dire delle altre Pro-

vince del Regno, non esplorate dal sig. Jorioz?

Vero e che 1'Autore per altenuare l'effelto di quella sua confessio-

ne, ci fa una nerissima dipintura delle popolazioni meridional! d' Ita-

lia, rappresenlandocele come piu che barbare, e pero incapaci d'ap-

prezzare il bene d'un Governo riparatore. Qui (cioe nel regno di

Napoli) siamo fra una popolazione, che, sebbene in Italia e nata ita-

liana, sembra appartenere alle tribii primitive dell'Africa, ai Noueri,

ai Dinkas, alMalesi di Pulo-Penango 1. Di ladri formicola questo

bel paese ;
sono tanti, quanli sono gli abitanti senza eccezione 2.

II brigantaggio e per ogni dove in queste province ;
esso si trova

in lutti gli ambienti e su tutti i gradini della societa ; egli e nella

nalura e negl'istinli di quesli popoli. E infiltrato, compenetrato, in-

croslato nell'abitudini e nel carattere napoletano 3. Questi sono i

complimenti che il cortese Conte invia ai popoli delle Due Sicilie, per

ispiegare 1'avversione che essi hanno al Governo piemontese, venuto

a incivilirli nella maniera che lutti sanno. Ma il dabbenuomo non si

avvede che tutto cio non giova ,
ma nuoce piuttosto al suo assunto.

Non giova ; perche quelle sue imputazioni servirebbero a spiegare

non a distruggere il fatto, dell' odio cioe che i popoli meridionali han-

no del nuovo Regno, e dell'amore che serbano per la propria indi-

1 Pag. 12. 2 Pag. 15. 3 Pag. 17.
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pendenza sotto lo scettro del loro legittimo Principe. Sia pure che

cio provenga dall' esser essi
, quanto a civilta

,
Africani , Dinkas o

Malesi di Pulo-Penango ;
la loro ferma volonta e d'esser lasciali a

loro stessi; e niuno ha diritlo di renderli civili per forza, imprigio-

nandoli
, rilegandoli, fucilandoli, e va dicendo. Dunque non resla

allro al sig. Conte e a' suoi consorti civilizzatori che tornarsene in

casa propria ;
ovvero recare i beneficii della loro civilta in altre ter-

re meglio disposte e piu grate. Le genii napolitane non vogliono

aver che fare con essi nee prope nee procul; esse dicono loro in buo-

na favella: Andatevene; niuno ri ha qui chiamati, e niuno sa piu

lollerarvi.

Nuoce poi quella spiegazione all' assunto del sig. Jorioz
; perche

serve sempre piu a mellere in chiaro presso 1' Europa quanto sia

1'affetto e la scarnbievole simpatia tra i popoli settenlrionali e i po-

poli meridional! d'ltalia, e pero quanto agevole impresa sia il volerli

fondere insieme in unita staluale. Fondamento dell' amore e la reci-

proca stima. Or quale stima abbiano i primi dei secondi lo abbiamo

udilo dal sig. Jorioz, come altra volta 1'udimmo dal Generale Go-

vone nel pubblico Parlamento, a proposito de' Siciliani. Qual poi sia

il contraccambio dei secondi verso i primi, chiunque ha visitato il Re-

gno di Napoli ed ha avuto agio di parlare a fidanza co' paesani, pud
esserne teslimonio. Cio , che i Milanesi fingevano dei Tedeschi , e

un nulla a petto di quello che i popoli del mezzogiorno dicono dei

loro conquistalori, scesi dal seltentrione della Penisola. Essi li han-

no in conto poco meno che di Ostrogoti e di Vandali, e non hanno

motteggio o sarcasmo che loro non rovescino sul capo, mettendo in

ridicolo il loro dialetto, i loro costumi, i loro modi, le loro leggi , la

loro indole. Vedete dunque che delizia a fondere in uno questi due

elementi , che 1'un verso 1'altro si furiosamente si atlraggono, ed ac-

cozzare insieme quesle due parti, che mostransi cosi bene armoniz-

zate tra loro ! Se la commedia dura piu a lungo, si vedranno delle

scene tult' allro che gaie o atle a destare 1' ilarila ed il riso. Ma cessi

Dio tanto disastro, e faccia nella sua misericordia che 1'infelice Italia

rientri nell' ordine per via di pacifico componimenlo.
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in.

Dei mezzi per migliorare la parte ammmistrativa ed economica

siiygerili dall'Autore.

Pare che il sig. Jorioz, tocco da coscienza, si faccia ad assegnare

alcune delle vere cagioni , per cui i popoli meridional! avversano il

miovo stato di cose : II 1860
, egli scrive, trovo questo popolo del

1859, vestito, calzato, industre, con riserve economiche. II contadino

possedeva una moneta. Egli comprava e vendeva animali ; corrispon-

deva esattaraente gli affilti
; con poco alimenlava la famiglia, lutli ,*

in propria condizione, vivevano content! del proprio stato materiale.

Adesso el'opposto 1. Oh che preziosa confessione e cotesta! II

governo scellerato dei Borboni, faceva si che tutti fossero content!;

che tutti yivessero in sufticiente agia'szza: il Governo riparatore dei

liberali ha prodotto 1' effetto contrario ! Se avessimo asserito noi un

tal conlrapposto, si sarebbe gridato alia calunnia
;
ma chi osera non

crederlo al sig. Jorioz, il quale di tutt'altro puo esser sospetto, che

di spirito reazionario contro il Piemonte? INe egli si contenta di sem-

plicemente affermare
;
viene alia prova dei fatti, tessendo un parago-

ne tra le cose, quali furono trovate nel 1860 e quali egli le lasciava

nel 1863, dopo tre anni di Governo riparatore. Ne accenneremo

soltanto alcune
;
chi piu ne vuole, legga il libro.

Quanto alle derrate, ecco alcuni dei particolari che nota 1'Aulore.

Le civaie nel 1860 furono trovate al prezzo di 2, 80; nel 1863 era-

no salile a 5, 20. II vino fu trovato nel 1860 a 5, 60 la salma; nel

1863 era salito a 10, 00. La came di bue vendevasi nel 1860 a

grana 15 il rololo; nel 1863 a grana 36. Una gallina costava nel

1860 grana 20
,
nel 1863 graua 55. E cosi discorrendo di tulto il

resto
, mostra colla irrepugnabile prova delle cifre il caro , a cui i

viveri sono cresciuti. Onde giustamente conchiude che il minuto po-

polo e attaccato propriamente nelle budella 2.

Quanto alle imposte, osserva: Le leggidi registro e bollo drit-

to graduate decimo di guerra, ecc. ecc., hanno desolate quesle

1 Pag. 385. 2 Pag. 380.



20 DEL BRIGANTAGGIO

popolazioni. Contratti pockissimi; chi compra, profitta del bisogno di

chi vende : non paga il giusto prezzo ed aggrava sulla proprieta 1'ag-

gravio imposto dalla legge. In pochi anni le proprieta si concentre-

ranno appieno nelle mani dei ricchi, degli speculatori, degli usurai

e dei manipolatori. I notai languiscono perche souo pochissimi gli

affari. Molta gioventii , irapiegata alle notarie
,
in ozio , vagabonda.

Gli affari civili giudiziarii, da tanti che erano, scomparsi. I liliganti si

spaventano delle gravi spese, a prescindere dalla sfiducia creata dalla

presente magistralura : se possono, ruinosamente transigono ;
se non

possono, arrestano gli affari. Gli avvocati e palrocinatori colle mani

in mano, e cosi tante altre famiglie a terra. Tu vedi uomini di merito

a languire. Spopolali gli studii di tanta gioventu che
, approfiltando

delle cognizioni dell' avvocalo, imparava e guadagnava pane. Ora li-

cenziati e vagabond! ;
immersi per conseguenza nei dubbii guadagni

del giuoco, in arti immorali, in vizii Legge sulle succession!

aperle. Un padre muore
,
la tenera famiglia resta. Un ricevitore

,

caldo ancora il ferelro, si presenta imperterrilo, rovista la casa, pe-

netra i segreti, fa inventario, somma il valore della eredita, calcola

il dirillo del fisco ch' egli rappresenta, e i lagrimanli figli, la dere-

litta vedova pagano una somma gravissima ,
e cosi viene strappata

ai pupilli una parte della eredita che il genitore con privazioni, fali-

che, pericoli, nel corso di molti lustri aveva creata a sostegno e de-

coro della sua onorata famiglia. Chi non senle slringersi il cuore al

cospetto di una legge cotanto snaturata ? Ma che quantita porta via

il fisco, voi domandate? A questa interrogazione il popolo risponde :

Ecco la la legge. Gli articoli sono brevissimi
; leggeteli e fremete.

Vedrete che con Ire successioni nella famiglia slessa
,
che possono

verificarsi anche in un anno
,
dalla agiatezza si balza alia mendicita

qualunque famiglia 1 !

Quanto ai niezzi d' istruzione cosi ne parla : La pubblica istru-

zione era sino al 1859 gratuita ;
cattedre letterarie e scientifiche in

tulte le citta principali di ogni provincia. Adesso veruna caltedra

scientifica. Per educare un figlio nella capltale sapete che cosa ci

vuole? Eccolo qua. Ogni corso scientifico obbligatorio esige la dimo-

1 Pag. 381.
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ra di 8 anni. Tale e 1'organamento. Lo studenle deve iscriversi ogni

anno e pagare lire 410; le quali, molliplicate per 8 dannp lire 3280.

Per manlenere un figlio nella capitale non potete fare a meno di li-

re 100 al mese, se sara economieo, sobrio, senza galanterie, e sono

lire 1200 alFanno. Molliplicate per 8, avrete lire 9600, le quali ag-

giimte alle spese d' iscrizione vi da una bagattella lotale di 1. 12,880.

Divedete per 8, avrete annue lire 1610 di esito per ogni figlio

alia istruzione scienlifica. Quante persone esislono nelle meridionali

province, che possono sostenere questa spesa
1 ?

I popoli desiderano principalmente pane e giuslizia. Abbiamo

dato uno scbizzo del come il Governo riparalore ha raggiustali i

popoli meridionali in ordine al pane. Yediamo ora come li ba aggiu-

stati in ordine alia giuslizia; e cio sempre colle teslimonianze del si-

gnor Jorioz. La giuslizia dipende dalla bonta delle leggi e delle pcr-

sone die le applicano. Per do che spella alle prime ,
il sig. Jorioz

confessa che esse non sono acconce. Quando i falti provano che le

leggi, che si mandano, non sono buone per le province meridiona-

li
; che le condizioni economiche di queste sono toto caelo diver-

se da quelle ,
e cosi le spiritual! , le cordiali di abiludini, di costu-

rnanze, di tendenze ecc. ecc. , perche si danno e si fanno agire? Bi-

sognava nou toccare, non innovare, e lasciar correre tutlo come esi-

sleva ed appena appena accomodare il lanlo necessario ai principii

costiluzionali 2. \>

Per cio che spelta poi alle secoude
,
eccone il giudizio. Quanto ai

magistrati municipali, dice : Che posso io aggiungere per descrivere

il zoppo, falso e riprovevole andamenlo delle amministrazioui muni-

cipali ? Quando siedono nei Consigli dei Comuni uomini come quelli

da me raffigurati, e ben facile ad intendere e capire come il disini-

pegno della cosa pubblica cammini 3.

Quanto alia guardia di pubblica sicurezza
,
che pure e quella che

ha piu da fare col popolo , dice : Gl' individui che la compongono
sono il fecciume di quanto avvi d' immorale e di perverso nelle fo-

gne e nei postriboli di Napoli. Trapiantare in allre province il per-

sonale di cui si compone, sarebbe un voler ammorbare ed appestare
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]' Italia intiera, e riescirebbe oltremodo dannoso , atteso il delicato

servizio che quelle guardie , pressoche ognora isolate , devono ese-

guire a difesa della morale e sicurezza pubblica
1

.

Quanto agli altri funzionarii in ogni ramo d'ordine pubblico ,
ec-

co il bel quadro con cui ce li rappresenla ; Va, o lettore
,
va pure

nelle Corti
,
nei Tribunal!

,
nelle Prefetture , nei Segretariali , nelle

Cancellerie, dovunque, e vedrai 1'orrore della confusione, del disor-

dine , e ti spaventerai delle innumerevoli stupidezze che assumendo

il potere di ordini, provvidenze, sentenze e giudicati, colpiscono

barbaramente il ciltadino nelle soslanze, nella Hberta, nella sicurez-

za, nell' onore, ecc. ecc. Esaminato poi dal lato morale e politico, la

trovi cose incredibili ma vere. . . . Trovi soggetti diffamati ,
vissuli

co' prodotti delle Irappole nei caffe e nei lupanari , speculator! di

giuoco d'azzardo. Un mio amico napolelano riconobbe, in un giu-

dicato di mandamento ,
un ruffiano , che stando egli agli studii in

Napoli, due volte per settimana si faceva trovare al caffe delto degli

Abruzzesi
,
e lo- portava in .... Riscuoteva per tanto officio qualtro

carlini per volta. Questo ruffiano reggeva giustizia ! !! ! I II rico-

noscimento comincio a trapelarsi, il Giudice fu traslocato e promosso

nell' alia Italia. . . . Trovi camerieri di locande , suonatori
,
barbieri

logati : trovi faccendieri sbrigjiati , figli di ballerine e di meretrici ;

figli di servitori di corte
,

di camerieri di ministri
, figli naturali di

Deputati e nipoti di Senator!
,
di speculator! di borsa ecc. ecc. 2.

Tutti benefici effetti del Governo riparatore.

Quindi il Jorioz descrive quanto sia il malcontento della maggio-

ranza dei cittadini
;
e bastera riferirne queslo sol tratto : La opi-

nione della maggioranza conclude ,
che

, per servire al pensiero del

Governo diretlo da Parigi, influenzato da parte sua anche dall' Au-

stria
, bisognava spregiare e calunniare le intelligenze virtuose ed

allontanarle da qualunque ingerenza governativa ed amministrativa ;

occorreva scegliere esuli rinnegati, ambiziosi, inetti, servili e schiavi

e concentrare nelle lor mani gl'interessi de'due padroni, 1'uno vero

e 1'altro figuralo; 1'uno maestro compositore e 1'altro cieco esecutore;

1'uno prepotente e minaccioso, 1'altro osservante fedele 3.

1 Pag. 355. - 2 Pag 373. 3 Pag. 376.
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Una tal dipintura , fatta da un piemontese e da un pierrionlese al

soldo del Governo ,
ha tutle le apparenze d' essere veritiera. II sig.

Jorioz, si e indotlo a farla non per criticare il Governo, ma per por-

lo sulla via di rimediarvi. E quali sono i mezzi che egli propone?

Per disgrazia due, che, in cambio di aiutare la conservazione del bea-

to regno, ne affrelterebbero la ro\1na. Accenniamoli.

Per riparare al guasto degli impiegali, il Jorioz propone un pieno

rinnovamenlo del personale. In quanto tocca al gravissimo argo-

mento della riforma deH'amministrazione e della magistratura, parmi

che i principii diretlivi avrebbero ad essere i seguenti : Rifare da

capo, chiamaudo a sindacalo severo lutla 1' opera de' Governi che si

succedettero dalla data del 25 Giugno sino ad ora: senonche 1'opera

rinnovatrice vuolsi pronta, efficace e definitiva l
. Ma il valenluo-

mo non considera che con cio il Governo troncherebbe i nervi a se

slesso. Imperocche il sig. Jorioz non puo ignorare che la maggior

parte dei preposti ai pubblici ufficii , sono appunto i partigiani e i

sostenitori del nuovo ordine di cose. Essi furono sollevati dal fango

in cui giacevano, e rimunerati con lucrosi ed onorifici impieghi, ap-

punlo perche o martin della santa causa, o promotori occulti o palesi

dell' annessione al Piemonte. Costoro, per conservare il posto e gli

onori annessi, debbono Tolere e procurare il mantenimento dello sta-

to presente e fare che si assodi in modo stabile e duraluro. Privarsi

delFopera di tali aderenli, sarebbe pel Piemonte un lucro cessanle ed

un danno emergente. Un lucro cessante, perche difficilmente si tro-

verebbero persone egualmente interessate per lui
,
e che siano dis-

poste ad usar in suo vantaggio di qualsivoglia mezzo, onesto o diso-

nesto che sia. Sarebbe poi un danno emergente ; perche questi, ve-

dendosi defraudati del premio dei loro meriti, si gitterebbero senza

difiicolla al partito conlrario, sulla speranza di buscarsi alcuna cosa

ed afferrare novamente un impiego.

Rispelto all'altro male 1'Autore non dissimula lo stato niiserando

delle Finanze pubbliche ,
e la prossima bancarotta a cui esse vanno

inconlro: Che 1'erario sia agli estremi non dobbiamo negarlo. Che

1 Pag. 363.
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del miliom ci gravino, nerumeno possiamo negarlo. Che allri milioni

gid, si afferrino, nemmeno possiamo negarlo. Che le rendite fisse e

gravosissime dello Stato si spendano allegramente e si dissipino senza

guardarci tanto pel soltile, nemmeno possiamo negarlo. Salla poi

agli occhi anche dei piu balordi il fallimento prossimo, pregno di ma-

lanni l.

Per allontanare il piu che puossi tanta rovina, che seco trascine-

rebbe nell'abisso il mal congegnato regno, raccomanda che si e\iti-

no i debiti nuovi, anzi si estinguano i gia fatti. Ma per conseguire

cio, bisogna non solo mantenere sulle popolazioni i present! aggravii,

ma crescerne di molti altri
, giacche V annuo disavanzo 6 di circa

trecento milioni di franchi. No, per amor del cielo, grida 1'Autore:

Non bisogna far deUti, ma pagare i gia falli; evitando gli agyra-

vii 2. Or come operare un tanto miracolo? Ecco il mezzo, che, dopo

aver molto meditalo, il Jorioz propone : Noi abbiamo > egli dice ,

una strada senza pericoli per saldare i noslri debiti , per ristorare

le forze dell' erario e per trovarci pronti a tulti gli eventi
,
alterando

pero lulte le insopportabili gravezze che ci desolano. E qual mai

sarebbe questa strada? Eccola . . . Una sottoscrizione libera di tutlo

ilpopolo, da rimanere aperta sino alia eslinzione di lutlii debiti 3.

II trovato e veramente meraviglioso ;
e appartiene a quel genere di

medicina
, che cura simitia similibus. Esso consiste in una nuova

imposta, da pagarsi perpetuamente, cioe fmo all' estinzione di tutti i

debiti, e da pagarsi inesorabilmente ; giacche guai a quell'impiegato

o anche a quel cittadino che ricusasse. Egli acquisterebbe issofatto

voce di borbonico e di reazionario ,
e sarebbe trattato dal Governo

siccome tale. Che te ne sembra, o letlore ?

Senonche lo scherzo potrebbe finir male
; perocche sarebbe faci-

le che, il popolo gi& smunto ed oppresso per tanti altri capi, perdes-

se fmalmente la pazienza ,
vedendo al danno aggiunta la beffa

,
e af-

frettasse in un modo o in un altro la caduta del beato regno. Onde

anche questo rimedio
, suggerito dal sig. Jorioz

,
non sembra. appli-

cabile.

1 Pag. 387. 2 Pag. 390. 3 Pag. 391.
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Conchiusione.

Dal libro del sig. Jorioz risulla che le province meridional! nel 39

godevano prosperita di Finanze
, leggerezza d' imposte , istruzione

gratuita e accessibile a lulii , agiatezza pei bisogni materiali
, sicche

il popolo vivea contenlo. Tutto cio per effelto del piu scelleralo dei

Governi. A questo Governo, cosi scellerato, che faceva viver bene e

contento il popolo ,
e sottenlrato un Governo riparalore ;

il quale,

per riparare a quei mali ,
ha sciupale le Finanze, ha gravato i cit-

tadini d'inaportabili balzelli, ha resa scarsa e costosissima 1' istru-

zione, ha ammiserito le famiglie facendo crescere piu del doppio il

prezzo dei viveri
;
e per soprassello ha sottoposto il paese alle an-

gherie d'ogni genere d'una ciurmaglia d'impiegali, tali, da disgra-

dare al confronlo ogni piu vil mascalzone. I popoli meridionali ,

essendo barbari al modo dei Malesi di Pulo-Penango ,
e pero non

intendendo la preziosila di tali riparazioni, avversano il nuovo stato

di cose, e danno mano ai briganli. Onde il Governo riparalore e co-

slretto a riparare anche a quest' allro male colla giunta degli stati

d'assedio, delle deporlazioni, degl' imprigiouamenli, delle fucilazio-

ni, del dispotismo militare. Non ostante queste bellissime cose, il

popolo napoletano ,
ostinato nella sua barbaric

, persiste a tolere il

suo legillimo principe ;
e basterebbe che la bandiera di Francesco

secondo s' inalberasse in un sol luogo ,
a far si che tutli la segui-

tassero. Questa, a trarne il sugo, e la sostanza del libro del sig. Jo-

rioz
;

il quale per ultima panacea vorrebbe che a questo popolo fosse

imposla un' altra contribuzione sotto forma di.oblazione spontanea.

Ndn potea la mal consigliata difesa riuscire a un' accusa piu sar-

caslica e acerba contro il nuovo ordine di cose in Italia. Cio fii age-

volmente inteso dai liberali e dal loro Governo. Onde il libro del

sig. Jorioz, in cambio di accaltar lode, venne fieramente censurato

dai giornali del partito e dai Deputati in pubblico Parlamento
,

e il

Jorioz , invece di promozione , come egli forse s' impromelteva , fu

quasi destiluilo coll' esser poslo ,
come dicono

,
alia seconda classe.

Novello esempio del come i Governi libcraleschi amano d' essere il-

luminati sulle calamita dei popoli, e comportano la liberta di discus-

sione, quand' essa per la caparbieta invincibile del vero torna a ma-

nifestazione delle loro vergogne.



. I. Diversitd della presente trattazione da quella iniorno

ai Principii dell' 89.

Non vorremmo che il letlore dalla somiglianza del tilolo sopra-

scritto con altro
,
che gli occorse piu voile sollo degli occhi in capo

ad un' altra trattazione, compiuta gia nel prossimo precedenle volu-

me , fosse indotto a pensare ,
il soggetto di quesla doversi poco o

nulla divariare da quella. La cosa va anzi al tutto diversamente
;
e se

i due argomenti hanno analogia, sono ben lungi dall'avere tra loro

identita ; giacche questo si differenzia da quello come la conseguenza

dalle premesse, o diciamo meglio , come la pralica dalla teorica , e

1'applicazione particolare dalle dottrine universali. La quale differen-

za si manifesta dalle medesime appellazioni di Principii, che espo-

nemmo ed esaminammo allrove, e di Conquisie, le quali iolendiamo

pure ,
benche tra piu rislrelti confini

, esporre ed esaminare al pre-

sente. Perciocche Principio significa propriamente qualche cosa di

assoluto, di universale, di scientifico ;
e la fisima ridevole

, per non

dire la colpa imperdonabile dei Costituenti dell'89, fu posta appunlo

in questo, che essi
,
non paghi a cosliluire malamente la Francia di

quel secolo e di quell' anno
,
vollero cosliluire sopra nuove basi il

genere umano, proponendo, non sappiam bene se alia pubblica ere-
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dulita o venerazione , una serie di tesi di dirilto pubblico naturale
,

come si farebbe in una scuola ad esercizio dei discenti. Per contra-

rio Conquista signifiea un bene qualunque e non piccolo, oltenulo di

fatlo
;
ne ottenuto in qualsiasi modo , ma vincendo ma notevole re-

sistenza e comunemente colle armf, come alia voce Conquistare nota

il vocabolario ;
e 1' uso medesimo ce lo conferma

, secondo il quale

sarebbe ridicolo chi dicesse di avere conquistato lo stipendio alia fine

del mese ,
o il diritto di andare a spasso ,

salvo il caso che 1' uno e

1'altro gli fossero da una forza prepotente conlrastali.

Posto dunque che le Conquiste dell'ottantanove siano un' applica-

zione pratica dei Principii in quell'anno medesimo proclamali, a noi

e paruto pregio dell'opera , dopo di avere compiuta la trattazione di

quesli , aggiungerle, come a maniera di appendice ,
alcuue conside-

razioni sopra di quelle ;
le quali si troveranno per avventura alte-

nersi a noi tanto piu da vicino
, quanto universalmente le cose pra-

tiche sogliono toccarci assai piu delle speculative. Ne si creda che

qui tratteremo di Conquisle da*farsi
,
le quali , per la incertezza dei

fuluro , potrebbero non mediocremenle scemare di valore : noi par-

liamo di Conquiste fatte , di vive ,
di presenli , di cui le sociela mo-

derne stanno godendo i frulli , ed alle quali molle persone , che per

avveutura neppure sel sognano , prestano gia 1' omaggio della loro

adesione , pigliandole a norma del loro pubblico operare , e qual-

che volta ancora del private. Vera cosa e, che non tulle le Costilu-

zioni, professano esplicitamente, come la francese del 1852, di fare

il loro precipuo fondamento nei Principii dell' 89
;
ma siate certi

,

che se quesli non istanno in testa a tulte le Costituzioni
, stanno

pur troppo nelle teste di tutti i costituzionali
,
e di molli ancora e di

moltissimi, i quali, senza parteggiare per quella forma governativa,

pur si credono nella miglior fede del mondo
,
di essere monarchic!

allantica, conservator!, onesli e, che piu monta ancora, cattolici della

lega piu genuina. Talmente che le famose Conquiste, diventate uni-

versalmente patrimonio della societa moderna , governano piu assai

che non si crede 1' uomo individuo, la famiglia e sopraltutlo lo Stato ;

avendovi gia inlrodotto quelle tante e gravissime alterazioni
, onde

essa societa si differenzia dall' anlica
,
che vuol dire dalla cristiana.
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E forse alia resistenza ,
che questa oppose alle meditate innova-

zioni
,

si vuole attribuire il vocabolo di Conquista , scelto a signifi-

care il trionfo di quella. Perciocehe veramente il Cristianesimo, nella

sola e sincera espressione che ne sia in terra , vogliamo dire nella

Chiesa callolica ,
ha resistito quanto ha poiuto ;

ed oggi medesimo,

che gli e stato sottratto quasi ogni mezzo di farlo efficacemente, re-

siste tuttavia per via di solenni e persistenti protestazioni , che si-

curamente non rimarranno sterili. Ma i conquistatori , per riuscire

nelle Conquisle, cominciarono appunto dallo screditare, spogliare ,

debilitare in ogni mauiera la Chiesa
,
dalla quale sapevano che solo

potea loro essere opposta una vera e gagliarda resistenza. Cio otte-

nuto, si pole intonare l'/o triumphe!; e le Conquiste furono assi-

curate al mondo
,
che da vario tempo ,

nelle varie sue contrade, se

ne sta felicitando, pigliando com'era giusto, il primo posto di tempo

e di onore la Francia
,

e lasciando 1' ultimo all' Italia, si potrebbe

dire oggimai tutta,.se non fossero queste trenta o quaranta leghe di

terrilorio
,
che sono e chiamansi tutfct\ia Stato pontificio. Sara bene

adunque cercare con qualche diligenza, non tanto come furono olle-

nute, quanto che cosa siano, ed in che consistano queste Conquiste.

Cosi si potra intendere tutta 1' obbligazione che la societa moderna

deve avere ai Principii dell' 89
;
e forse, a comune disinganno, dalla

qualita di quelle si potra avere nuovo e piu sicuro mezzo a recare

giudizio sopra la natura e 1' indole di quest!.

. II. In che consistano queste Conquiste, e quando e come ottenute.

E innanzi tratto , se la Dichiarazione dei diriili deU uomo e del

cilladino avesse Teramente scoperte e rivelate essa per la prima al

mondo
, quelle parti buone , le quali noi medesimi vi riconoscemmo

per massinie eccellenti di giustizia universale
,
essa avrebbe avuto

senza dubbio diritto d' inorgoglire delle grandi Conquiste. Non fos-

s'altro, quell'uguaglianza di tulti gli uomini quanto ai diritti naturali,

e quella, non meno pregevole, di tutti innanzi alia legge , senza che

mai si debba dar luogo ad accezione di persone, sono tai punti, che

fecero errante lutla la sapienza gentilesca ;
tanto che vi e molta ra-
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glone di credere, che lo slesso Aristotele non giungesse a concepire

la prima, e pero non potesse avere idee molto chiare intorno alia se-

conda. Ma, sgraziatamente per la Dichiarazione, quelle massime, co-

me notammo altrove, erano conte e vulgarissime nel mondo cristia-

110 da oltre a diciassette secoli ; e, sopra cio, erano diventate vere e

grand! Conquiste, siccome quelle che, ad onta d'innumerevoli e gra-

vissime difficolta, erano state non pure insegnate in ogni angolo della

terra, ma introdotte nella pratica, per opera e virtu di tale, che, anche

per cio solamente, si saria chiarito non pure Divino, ma Dio. Che se

una generazione di uomini, che aveano rinnegato Cristo e sconosciu-

to e calunniato il Vangelo , inarco le ciglia e spalanco la bocca , co-

me alia non piu udita novita
, quando lesse quegli apoflemmi nella

Dichiarazione, tal sia della loro ignoranza supina ed orgogliosa, colla

quale colsero un cosi maiuscolo granchio a secco. Ma ed essi ed i

loro moderni imitatori non si mostrano ne piu savii, ne piu istruiti

di chi oggi all' ultimo scolarello di geometria desse vanto di avere

scoperto il teorenaa dell' ipotenusa, pel solo merito di averlo, per la

millesima volta
, ripetuto , anche cespicando un poco , nella scuola.

Messa dunque da banda la parte sana , che pur vi e nei Prin-

cipii, la quale, per essere gia antica, non polea dar luogo a nessu-

na nuova Conquista, se^non fosse quella di averne interrotta e diffi-

collala la pratica ;
non vi resta che la rea, ampia alia stess' ora e

per procace ardimento novissima
,
di cui tutto il merito si avviene

veramente all'Assemblea costituenle del 1789. E di quella parte e

indubitato che, passata con maravigliosa celerita prima nelle menti,

poscia nelle azioni della generazione conlemporanea e della seguen-

le
,
si fece veramente origine di quelle nuove condizioni pubbliche

e parle ancora delle private, che vanno generalmente sotto 1'ambi-

zioso nome di Conquiste. Andrebbe nondimeno assai lungi dal vero

chi si pensasse, un tanto rivolgimento nei pensieri e nelle azioni di

sociela intere, o almeno delle rispettive loro parti pubblicamente

operative, fosse dovuto alia famigerata Dichiarazione. Ad un tan-

to eftello ci volea altro, che la lettura di un brandello di carta, con

sopravi scombiccherati i diciasselte articoli ! Siccome questi rarono

il sunto, T eco e , per dire ancora piu precisamente ,
T espressione
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sociale e politica del filosofismo, che avea gia quasi da un secolo

corrosa fino nelle midolla la Francia volteriana e scredenle
; cosi il

resto dell' Europa, clie si era abbeverata largamenle a quelle fonti

limacciose e pulride, si trovo accordala all'unisono coi Costituenti

dell' 89, e disposlissima ad accoglierne come quinlo Evangelo la Di-

chiarazione. Noi non sappiamo se cd in quale misura le armi repub-

blicane prima, poscia consolari e da ullimo imperial! della Francia

rinnovata, che porlarono attorno per 1' Europa i nuovi Principii, ab-

biano polulo contribuire a dar loro una voga passeggiera e prepo-

tente ;
e ci pare anzi che esse per loro medesime ne avrebbero do-

vuto ispirare avversione, come a cose di conquistatori e di slranie-

ri. Ma prima che dalla Senna movessero le falangi bonapartesche a

conquidere regni e province, di la molti lustri innanzi avean prese

le mosse falangi di scritti pestilenziali a perverlire le menli ;
e fu

naturale, che le menti cosi pervertite apparecchiassero alle armi in-

vaditrici quelle aderenze ed introduzioni, che tanlo spesso ne agevo-

larono le viltorie; e che le idee francesi (intendi-della Francia uffi-

ciale di quel tempo, che vuol dire anticristiana e rivoluzionaria), piu

che avere soslegno dai battaglioni vittoriosi, spianassero ad essi la

via, ed invadessero i cervelli, peggio che questi non facevano le cit-

ta, le borgale e le piazze. wif
In quella universale perversione di concetti, rimpetto alia quale i

pubblici rivolgimenli poteano parere un giuoco, qual parte avessero

le sette, e notantemente la Framassoneria per quel tempo, se altra

volta mai, fiorente ed operosa, sarebbe lungo a dire
;
ma gia e stato

dello da altri piu e meglio, che noi non potremmo. Qui ci basli nota-

re, come, in quella terribile lotta, ingaggiata tra la societa crisliana

ed una setta tenebrosa e strapotente, che ne avea giurato lo sterminio,

ed era afforzata dalle armi di una grande nazione, forse tra le euro-

pee la piu guerriera, alia parte cosi furiosamenle inveslita era quasi

al tutto venulo meno il presidio naturale per ischermirsi dall' errore,

mentre che il soprannaturale, apparecchiatole a quell' effetto dalla

Provvideuza nell' azione della Chiesa, era in gran maniera debilita-

to, per gli sforzi congiunti di quei due giurati suoi nemici: la fra-

massoneria e la rivoluzione francese , che n' era la rappresentante ,

o vogliamo dire 1'atluazione vivente.
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Nel tempo nefaslo, in cui il grande perverlimento d'idee fu in

gran parle compiuto, cioe nella seconda meta del secolo passato c

nei priori lustri di questo, non si puo dire a quai termini fosse dive-

nuta la filosofia cristiana , perche veramenle filosofia cristiana , nel

proprio senso della parola, non vi fa. Tutti, qual phi qual meno,

salvo rarissimi casi e appena avvertiti, aderivano, quanlo ai princi-

pii ,
ai nuovi filosofi francesi ed eziandio alcun poco agl' inglesi ;

che dei tedeschi e delle loro nebulose astruserie, benche fossero co-

minciate, non ancora si parlava tra noi. Che se i credenli si differen-

ziavano in nulla dagl' increduli, era solo in cio, che questi secondi

procedeano arditamente, in ogni ordine di concetti
;
. alle ultime illa-

zioni, senza guari curarsi, e rallegrandosi anzi di trovarle pugnanli

colle verita dommatiche e morali della rivelazione, per averne nuovo

argomento a conculcarle ed a schernirle ; laddove i primi , in tulto

cio che si atteneva alia credenza, si fermavano per via, con riserbo

certamente onorevole alia loro fede di cristiani, ma non altretlanlo

alia loro logica di filosofi. E perciocche nelle materie sociali e poli-

tiche quell' attinenza non era cosi evidenle, come, pei nuovi sludii

fattivi attorno piu tardi, la vediamo al presente ; appena vi fu chi non

si gettasse a pie pari nei nuovi principii di giure piibblico venuli di

Francia, ai quali tra i molti rimprovetf che si possono muovere, non

si puo certo far quello di non essere logicamente armonizzati con

tutto il corpo di una filosofia atea, o piuttoslo nella quale 1'uomo

non conosce altro Dio, che se medesimo.

Da un' altra parte in quella universale vertigine ,
ond' erano com-

prese le menti destituite d' ogni strumento di vera scienza
, nessuno

dira che la Chiesa non compisse il suo ufficio di essere nel mondo

maeslra infallibile di verita. Di lei, se mai altra volla, polo dirsi,

che fu in quel tempo cio
,
che S. Pietro disse della Scrittnra, lucer-

na ardem in caliginoso loco: tanto furono luculenli gli Atti pontili-

cali, onde il sesto ed il settimo Pio si argomentarono a dileguare

col lume della fede quella fitta caligine ! Ma quanlo all' effetto sia di

ritenere sul retto cammino i vacillanti, sia di rimenarvi chi gia si

era deviato, noi crediamo che fosse scarsissimo. Tulti gli esleriori

presidii, onde la Chiesa aggiunge vigore alia sua parola ed alia sua
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azione, le erano stall 1'uno appresso dell'allro o sottratli, o in gran

maniera debilitali. Dipendente quasi per lulto, nelle sue esterne ap-

partenenze, dai poteri laicali, mancipati universalmente alle sette,

la Chiesa ove che si volgesse trovava nemici, e peggiori di questi,

amici ipocriti che, simulando prolezione, la sgagliardivano ; manca-

tole quel nerbo che le viene dai sacri sodalizii, per disciplina, per

prontezza di sacrifizii e per professione di consigli evangelici, vera

milizia nata falta alia lolla, il clero secolare appena bastava ai biso-,

gni urgenti delle anime; e, rotta la persecuzione, i chierici non con-

taminati delle nuove idee (e i contaminati furono non pochi) par-

teciparono bene al merito di confessori e di martiri , ma troppo rari

furono quelli che ebbero 1'agio di pensare all' opera di apologisti.

Intanlo ad un Pontefice, morlo esule e prigioniero, ne succedeva un

altro, che alia sua volta fu esule e prigioniero anch'esso, ed il quale,

nella sua detenzione in terra straniera di ollre ad un lustro
,
conto

per miracolo 1' aver potuto prendere alcune delle piwvisioni piu

cssenziali allo spirituale governo della Chiesa. ,, .

Tra cosi lamentevoli condizioni, chi vorra maravigliarsi che nella

colluvie mostruosa di errori, disserralasi s^pfa 1'Europa agitala ed

indifesa, andassero ravvolti cosi universalmente i cervelli? A noi

pare anzi nou piccola maravigjia che non vi andassero lulli
,
e che,

quando 1'Haller, il De Bonald e piu di qualunque altro il De Maistre

cominciarono a metier fuori
, intorno al giure pubblico, alcune idee

crisliane, si rilrovasse ancora in Europa chi le rav^7isasse come an-

tico patrimonio delle nazioni civili
,
e quasi rimembranze di un pas-

salo, che sembrava oblileralo da parecchi secoli, ed era slalo smes-

so appena da pochi anni. Ma quei che bastassero a lanto pur Iroppo

non furono molti, e non degli operosi ed operanli ;
i quali, con raris-

sime eccezioni
,
restarono quello che erano divenuti sotlo 1' impero

della rivoluzione. Le conquisle delle armi francesi polerono essere

disfalte , piu che dalla impazienza dei popoli o dalle armi alleate ,

dalla forsennala ebbrezza di orgoglio ,
ond' era slato sfolgorato dal-

[
1' alto chi se n'era fatto sgabello alia sua passeggera grandezza. Ma

le conquiste riportate dalle idee francesi restarono universalmenle

per lutto non pur salde, ma rinsaldate da una opposizione, la quale,
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fiacca sempre ,
talora ancora milensa

,
in alcuni paesi non impose

loro neppure il bisogno dell' ipocrisia ,
e non ebbe allro effetto che

di aguzzarne le ire. In suslanza quelle idee presedellero piu o me-

no svelalamente alia ristorazione del 1814, ed alle altre die le veu-

nero appresso ;
le quali tutle

, per queslo appunto clie ebbero quel-

1'indirizzo, doveano riuscire e di fulto riuscirono allretlanli apparec-

chi a nuove rivolture. Cosi noi in Italia non avevamo uopo di cbi ci

venisse di fuori a proporre od imporre le Conquisle dell'89: noi ne

eravamo in pieno possesso, e ne abbiamo colto i frulli preziosi, fino

a quest'ultimo del 1859, il quale e venulo a meltere aU'edifizio un co-

ronamento, che non si e fatlo aspellar tanlo, quanlo si fa altrove;

e pero siamo in grado di giudicarne ab experto il valore
, passando

eziandio a rassegna i maravigliosi acquisti che la societal moderna

ha fatti, e noi in essa c con essa, loro merce, stiamo faceudo.

f
. HI. Capitale Conquista Ha Sovranita del popolo, passata,

in varia mimra, nei comuni convincimenti.

L' errore capitale , ehe si acchiude uella Dichiarazipne dei dirilli

dell' uorao, e dal quale, secondo che pare a noi, lulli gli allri, onde

formicola quel Documento
,
si derivano

,
e la Sovranita del popolo.

Or questa, inlesa cosi crudamenle come suonala parola, e cosa trop-

po manifestamente assurda
;

e pero solo da pochi e slolli fanatici

puo essere ammessa. Ma quella Sovranila slessa, intesa in queslo

senso che il citladino, e diciamo piu universalmente
,
un essere ra-

gionevole e libero non possa essere sommesso ad aulorita alcuna, la

quale non sia da lui liberamenle consenlita e cosliluita; coleslo con-

cetto , diciamo ,
e troppo piu universale ,

che comuuemeute non si

credo , e per avvenlura deve essere di necessila professato da lulli

coloro, che||tono
o dimenlicata o rinnegata la dotlrina cristiana, che

insegna, ogni polesla venire da Dio. Ma o che qucsto errore si ten-

ga per legittima inferenza di un'erronea premessa da chi con quesla

si e chiusa la via di Irovare fuori dell' uomo il principio di autorila

sopra dell'uomo
; o che si lenga per difetloso discorso da chi, rico-

noscendo pure nell' uomo 1' essere di creatura ,
s' immagina che il

Serie Y, vol. Xlt fasc. 343. 3 20 Giugno 1864.
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Creatore abbia lasciato a lui il pensiero di governarsi come meglio

gli lalenla, il falto e indubitato : qucsta capitale Conquista dell 89 e

passata oggimai in giudicato, sicche sarebbe vergogna, innanzi alia

society colta e progressiva, il solamenle recarla in forse. Senza dire

del dileggio, in che e stato Iradotlo il cosl detto Diritlo divino, e della

innumerevole copia di scritlori e giornalisli ,
i quali non saprebbero

neppur concepire, come si possa pensare da altri diversamente, voi

potete scontrare ad ogni passo non quella dotlrina solamente, ma la

pralica di quella doltrina
,
eziandio in persone ,

che della Sovranita

popolare alia giacobinesca non patirebbero sentire neppure il nome,

senza protestare gagliardamente contro di lei. Se cominciate dal cit-

tadino, che si crede bonamente il Sovrano essere quello che e in

\1rtu del suo suffragio ; se passate pel padre di famiglia ,
che non

reputa poter nulla comandare al figlio ,
se non in quanto quest! sia

persuaso previamenle della ragionevolezza del comando ;
se venite

al Principe ,
che patteggia coi ribelli le condizioni da rimanere sul

trono dei padri suoi
;
se volgete 1' occhio a varii plebiscite ,

e notan-

temenle agl'italiani del 1860
, ed al concetto che la sola maniera

legittima da sciogliere 1' intrigatissima quislione teutodanese sia il

suffragio popolare ,
YOI acquisterele la dolorosa certezza , appena

oggimai esservi cervello, in cui uno spruzzolo di Sovranita popolare

non siasi traforalo.

Ora appena e credibile di quanto ruinose conseguenze pratiche

questo solo principio si sia fatto radice, a danno e svilimento della

societa moderna; soprattutto se esso si considera accoppiato agli altri

due, che per logica illazione se ne derivano : il primo, che la legge

trae ogni suo valore dall' essere espressione della volonta generale ;

il secondo, che ai popoli compete diritto imprescriltibile di resislere

all' oppressione, il che, in altri termini
, suona dirillo di rovesciare

qualunque Governo non gli vada piu a versi. Quasi ci venne detto.

che questa sola Conquista liene virtualmente in corpo tulle le altre ;

e cerlamente essa sola basta per assicurare alia societa un'alternativa

perpetua di schiavitudini e di rivolte, delle quali i nostri antichi non

poteano avere neppure 1'idea, e le quali stan formando la beatiludine

ela delizia dei presenli, da che quella maravigliosa Conquista fu re-
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cata in atto. E state a udire come ragioniamo noi ; il che sara tmo

spiegare i fatli che abbiamo sott'ocehi, e deiquali ogni anima onesta

sta deplorando gli scandal! , e chi sa quant i del nostri let tori slaranno

rimpiangendo le punture.

. IV. Dalla Soeranita popolare furono sgagliardid i poteri legittimi,

e Irgiltimato il dispoti-smo dtgT illegittimi.

Finche si credeva che lautorita fosse da Dio conierita ad una per-

sona, morale o fisica, pel buon governo del mondo, quelia persona,

ayuto un tale deposilo, restava necessariamente legata a tutte le norme

di giastizia e di equila, che il Creatore medesimo area inserilo nella

sinderesi, indipendentemente da ogni arbitrio di uomo. Che se fosse

stata parola di societa cristiana, a quei legami natural!, onde 1 auto-

rila e circoscritla, se ne aggiungeva un' altra serie dalla rivelazione,

la qnale, pei primi non meno che pei second!, dinunziava sanzioni

chiare, determinate e formidabili tanto. che solo una forsennata ne-

quizia avrebbe potnto con esse fare a fidanza. Alia stessa maniera,

fin che la legge era riputata ordinazione della rayione at benc co-

mune , e per quelia ragione s' inlendea precipuamente la elerna di

Dio , le cui norme invariabili si riflettono nella umana , la volonta o

1' arbilrio di principe o di popolo non vi potea avere , che piccolis-

sima parte , ed il capriccio nessuna. Con do non inlendiamo dire ,

che in un tale sistema 1 antorita si adoperasse sempre bene ed al

bene, e che le leggi fossero sempre fiore di sapienza e di giustizia.

Sappiamo ollimamente, e pero non abbiamo uopo che altri eel ricor-

di, come eziandio da Principi crisliani si abnsasse lalora del potere

sovrano, e come da cristiani legislator!, per ignoranza o malizia. si

stanziassero alcuna volta leggi aliene dalla ragione . ed a tutf altro

ordinate, che al bene comune. Ma e notatelo altentamente cio non

si polea fare senza porsi in piena contraddizione col sistema. e vuol

dire senza contrastare la propria coscienza, che non e sempre facile,

e senza offendere che talora e ancora piu difficile la coscienza pub-

blica, sfidando procacemente la riprovazione dei present!. 1' infamia

presso gli awenire, ed on giudizio divino che sopra i potenli. secon-
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do la Scrittura, scwrasta piu potenlemente severo. Con quesli presi-

dii Ic societa cristiane per dieci secoli, quanti se ne conlano dal pri-

mo loro definitive stabilimento ,
fino alia grande rivoluzione

, ebbe-

ro innumerevoli Principi Yirtuosissimi
,

dei quali molti innalzarono

la virtu fino all' eroismo della santila. Benche poi non si possa dire

chequelle societa fossero sempre e da per lutto netle di signori dispo-

tici pieganti a tirannide , quesli nondimeno trovarono sempre podc-

rosa resislenza dalla parte della Chiesa, furono, siccome moslri co-

ronati, sfolgorati della universale esecrazione, e lasciando memoria

d' infamia presso i posted, i noslri buoni antichi si credettero, che

le loro anime ne andassero in un inferno un po' piu scomodo, che

non e il dantesco.

Volete ora sapere che cosa, per questo particolare, ha guadagnato

la sociela dalla capitale Conquista della Sovranita popolare e dai suoi

annessi e connessi? Si dice in due parole : il dispolismo ,
che era

mostruosa, e pero rarissima contraddizione del sislema anllco, e di-

Yenlato legittima, e pero ordinaria applicazione del nuovo. Supposto

che non piu salus populi, ma voluntas populi sia la suprema lex, so-

pra la quale non vi ha ne ordinazione divina, ne precelto evangelico

che Yalga o tenga ;
ne seguita per filo di logica, non vi essere iniquita,

nefandezza o furfanteria cosi sfoggiata, la quale non possa issofatfo

diventare giustizia, parandosi altresi della reverenda sembianza di

legge, tanto solo che la volonla di quegli eccessi si possa al popolo

atlribuire. Si traltasse pure del deicidio, il volens populo satisfacere

sarebbe la sola norma ragionevole da seguitarsi ;
e la giustizia di Pi-

lato diventerebbe il dirillo pubblico delle nazioni civili. Mai dicem-

mo dwenlerebbe ; dovevamo dire e divenlaia; e noi, che non inten-

diamo qui dimostrare tulta la scellerata turpiludine di un tale siste-

ma, ci conlenteremo di ricordare, come dei macelli francesi del 1793.

compresavi una testa coronata caduta sul palibolo, fino a qualtro

troni italiani disfalti, oggimai e quasi un lustro, non si rese allora, e

non si rende al presente altra ragione, che il volens populo satisfa-

cere di quel preside codardo. Ma siccome nell'anno trentatreesimo

dell' era cristiana le Conquisle dell' 89 non erano falte ancora, pos-

siamo supporre a suo onore che Pilato ne fosse frugato da qualcue
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rirnorso
; laddove i nostri uomini, forli della Sovranita popolare, ne

sarebbero stall tronfii e peltoruli, come di una giuslizia compiuta, da

disgradarne i Licurghi ed i Soloni. Ed in questo dimora propria-

menle il frutto prezioso della Conquista, che in virtu di lei 1'iniquita

ha operate ed opera con lutta la sicurezza e con tutto il coraggio, che

si avverrebbe alia giustizia. Anzi, se dobbiamo dire tulto intero il no-

stro pensiere, vi e da aggiungere che, per effelto di quella Conqui-

sta stessa, la giustizia apparve comunemenle e fu di fatto disarmata

d'ogni sicurezza e d' ogni coraggio nell' operare; ed in sua yece si

muni potentemente dell' una e deH'allro I'ingmstizia. E si ponga
ben mente a questo caraltere specialissimo della eta moderna, nel

quale si puo trovare la spiegazione, nou pure delle lamentevoli con-

dizioni in cui versa, ma eziandio della via, per cui vi e precipitata ;

la quale e sempre quella Sovranita popolare, di cui, come notammo

piu sopra, un centellino si e riversato in quasi tulte le lesle, anche

di coloro che, quanto al resto, pensano reltamente.

II primo requisite ad un operare forte e risoluto e un forte e riso-

luto convincimento nell' operanle, o vogliamo dire una cognizione

chiara dello scopo a cui si deve tendere, e della facolta che si pos-

siede di raggiungerlo. E la cosa si fara manifesta a chiunque consi-

deri come, trattandosi di esseri ragionevoli, il primo movenle ad ogni

loro atto dev' essere sempre un bene od un fine da essi appreso ,
il

quale con tutla ragione si chiama molivo, perche esso veramenle e

che determina e muove all' operazione. Cio poi facendosi
, come fu

detto, per via di apprensione ,
e manifesto tanto la mozione dovere

riuscire piu determinata e piu gagliarda, quanto nell'atto di appren-

dere il fine si trova piu di vivacila e di precisione ;
e viceversa quella

si sgagliardisce, secondo I'impallidirsi ed il balenare di questo. Di qui

voi potete inferire a quali termini dovetlero divenire i convincimenti

ed il conseguente operare nei depositarii legittimi del potere, come

prima comincio ad entrare, come che fosse, nelle loro menti il con-

cetto della Sovranita popolare. lS
7
e diciamo gia dell'enlrarvi in condi-

zioiie di vero e pieno convincimento; che cio sarebbe stalo un rinne-

gare ad occhi veggenti i titoli dell' essere loro, ed essi ad ogni modo

seguitarono a intitolarsi Re per la grazia di Dio. Ma inlendiamo
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deU'enlrarvi come una tal quale sfumatura tra il si ed il no, come

dottrina che avesse le sue probability e meritasse i suoi riguardi

non meno di qualunque altra; sicche alia grazia di Dio dovesse in

alcun modo accoppiarsi la grazia del popolo, la cui volonla, se non

era assolutamente la legge, aveva pure i suoi buoni litoli di diventa-

re. Or queslo stato di dubbiezza, di perplessila, di tenterinamenti e il

pessimo degli slati, in cui possa trovarsi una menle direltrice di

azione, siccome quella che, vedendo ragioni da lulti i lati, non sa a

che appigliarsi, perde in vane consultazioni un tempo prezioso, che

in alcuni casi e lullo
;

e quando non si determina al sapientissimo

consiglio di non far nulla (che e il phi spesso), o fa tardi o fa a ro-

vescio, che e peggio del nulla. Cosi la Conquista della Sovranita po-

polare, avendo o debilitato in gran maniera, o anche pienamenle

corrotlo il yero concello dell' autorita, non solo in chi ha debito di

ubbidire, ma eziaudio in chi ha dirilto di comandare, ai veri popoli

e spesso venuta meno la naturale prolezioue, loro apparecchiata dalla

Provvidenza; la quale ai loro rettori impose come precipuo e forse

prirno uffizio il tutelare i popoli stessi, che non cadessero sotto le

uiighie di cupidi ed orgoglicsi, che, variamente organati all'intento

di ghermire il potere, costituiscono le odierne setle. Ne altrimenti,

che in quesla maniera puo spiegarsi questo strano fenomeuo, ripro-

dottosi lanle volte a memoria nostra, di Principi e popoli, i quali,

riuniti allo scopo comune della propria conservazione . lulto avreb-

bero polulo ;
e nondimeno non polerono nulla, e furono gettali quelli

nella via deU'esilio , questi tra gli arligli di una tirannide faziosa,

che fa loro piangere a caldi occhi 1'alroce ironia di essere stali salu-

tati e mitriali Sovrani. E in suslanza la deferenza insipienle, la goffa

venerazione , quasi che non dicemmo la slupida idolatria verso del

falso popolo, quella da cui tante volte i veri popoli sono stali, nel ri-

gore della parola, assassinati.

Sapete piultoslo chi sa giovarsi davvero dejla maravigliosa Con-

quista ? Sono appunto quei pochi cupidi ed ambiziosi, riunili e disci-

plinati in fazioni piu o meno ample, dei quali tesle dicevamo. Di que-

sti .ci pare veramenle impossibile che abbiano convincimento sin-

cere di essere il popolo essi. soli
;
che a disfarlo baslerebbe guardarsi



ESF03TE ED ESAMLNATE 39

in viso, noverarsi ed applicare al loro numero, rispelto al vero popolo,

la seconda regola dell'abbaco. Ma, 1'abbiano o no un tale comlnci-

menlo, il fatto e che essi operano, come se veramente lo avessero :

e questo forma propriamcnte la loro forza. Anzi in queslo e posto il

principio di una tirannide, la quale, quanto ad atrocit& di effelti, acl

impudenza di perpelrarli ed a difficolta di porvi raltento od inler-

romperla come che sia, nei secoli andati non trova riscontri
;
ed il

mondo non la conobbe, che dopo conquistata la Sovranita popolare,

di cui e naturalissimo effetto. Perciocche, stabilito una volta da una

parte, come principio inconcusso, vero ed onnipotente Sovrano essere

il popolo, la cui volonta si dee tenere non solo per relta e giusla

sempre, ma per unica regola di reititudine e di giuslizia ;
e supposlo

dall'altra Y assolula impossibility che una siffatta Sovranita sia efiet-

lualmente esercilala dal soggelto che se ne dice inveslilo
;

si dovru

di necessila ricorrere al sistema delle delegazioni, delle deputazioni,

delle commissioni, delle rappresenlanze, o comunque altro \i piace

chiamare la facolta conferila ad altrui di fare cio, che e impossibile

fare da se medesimo. Ora con cio solo e bello e fatto il becco all'oca

a servigio di una fazione
,

a cui sia riuscito di ghermire il potere.

Perciocche
, quando un uomo

,
od un drappello di uomini possono

dire : il popolo siamo noi
, perche legalmente ne rappresentiamo i

voleri e ne esercitiamo i diritti sovrani, quale onnipotenza di coman-

do non si saranno recata in pugno ? a quali esorbilanze di tirannide

non si potrauno abbandonare? a quali principii di giustizia umana o

divina polrannole vittime richiamarsi, per fare, non diremo dietreg-

giare, ma vergognare almeno i loro manigoldi ? Quesli anzi slaranno

loro innanzi colla impassibile sicurezza ed eziandio col conlegno di-

gnitoso di chi intimasse un pronunziato dell' eterna giuslizia di Dio.

vi e forse altra fonte di giustizia ,
che la volonta popolare? o \i

sono forse di questa volonta altri legittimi iulerpreti, fuori delle Mae-

sta o delle Eccellenze loro, che ne ebbero il mandato? Quando il po-

tere civile ha brandita una tale arme, non e possibile che il cittadino

inerme, debole, solitario e circondato, come uccello dall'aria o come

pesce dall'acqua, dalla ossidione di quello, vi possa trovare schermo

o rimedio che valga , neppur quello di uno sterile ,
ma ragionevole
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lamento ; perche gli s'inluonera sempre, uuica ragioue essere la vo-

lonla del popolo, e quesla non avere allro interprelc legale, non altro

esecutore autorevole, che i padroni pro tempore. Di qui le cosi dette

liberla moderne scmbrano essersi quasi immedesimatc, per uno stra-

nissimo accoppiamenlo, all'arbilrio, o piultosto al dispotismo gover-

nalivo ;
Ianto che il signor De Lacombe ,

in un mollo pregevole la-

voro inserilo nel Correspondanl, ha dovuto affermare, questo essere

poslo nella condizione di siffatte liberta, che non le si possano guar-

dare in viso , senza toslo veder sorgere loro accanlo, com'egli lo

chiama, TARBITRAIRE 1.

. Y. Posta quella Sovranita, il Terrore del 1793 fu logico e legale

in Francia, e polrebbe essere dovunque quella c ammessa.

Ne sia chi pensi ai rimedii accennali dai Principii dell' 89, e che,

tradotti in pralica, dovrebbero costiluire allrellanle Conquisle. Og-

gimai sappiamo tutli quello che sono, c quello che valgono coteste

baie di libera slampa, di responsabilita ministeriale, d' inlerpellauze

mosse dagli onorevoli, di opposizioae parlamentare, di domande col-

lellive, e andate la. II solo, che sembra avere qualche costrutto, e

il dirillo conferito a lulti e singoli i ciltadini di resistere all'oppres-

sione, ilquale dirilto, che in allri termini e quello della sollevazio-

ne, fu posto dalla Dichiarazione sollo la lulela del potere medesimo

che opprime. E vedele se potea essere raccomandato meglio! Piu

innanzi mostreremo di quali e quante preziose conquiste un lal di-

rillo si e falto origine nelle societa moderne. Per ora ci reslringe-

remo ad osservare come
,
salvo quella estremila del ribellare, la

quale all' umana malizia, e per cerll casi possiamo aggiungere al-

1'umana disperazione, e sempre aperla, purche se ne abbia il modo;

non vi e oppressione quanto che bestiale, la quale da quel sislema non

possa essere, non diremo figliata per abuso (che quesla e condizione

1 Quel lavoro ha per tilold : De I'Arbilraire dans le Gouvernemcnt et les

partis, e fu compiuto nel quaderno del 25 Maggio. II luogo citato si legge
a pag. 625.
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di tutti i sistcmi), ma esercitala per legiltimo uso : il che e tutto e

solo proprio di questo, il quale, fondato sopra la Sovranila popo-

lare, sovrappone o piuttosto contrappone ai veri popoli un potere ci-

vile, che da quelli si dee perpetuamente difendere, come dai suoi piu

sfidati nemici. E forse che non se ne \1de il tremendo effelto, come

tosto quella Conquista fa assicurala alia Francia? Erano appenapas-
sati quatlro anni, da che la bene augurala Conquista era slata pro-

clamata, e la Francia si Tide precipilata in quell' abisso, che appel-

lano cola meritamente dal terrore : periodo sopra ogni credere spa-

ventoso, che non avea esempio nelle eta trapassate ,
e reslera a

perpetuo sgomento delle avvenire. Sono comunemenle note quelle

agonie inenarrabili e quegli strazii vasti ed atroci di una grande na-*

zione, caduta tra gli artigli di quanto T! avea nella sua melma fec-

ciosa di piu mostruosamente sozzo e feroce. Ma quell' eta nefasta non

e mai medilata abbastanza non tan to per quel che fu, quanto pel si-

slema
,

di cui fu logica conseguenza e legiltima applicazione ;
tanto

che colla medesima legittimita logica e giuridica, da un giorno al-

V altro
, potrebb' essere riprodolta anche al presente e per tutlo,

dove lo stesso sistema e professato.

Non si possono leggere senza sentirsi agghiacciare il sangue e

rizzare in capo i capegli, alcune pagine del Barante nella sua Storia

delta Convenzione; ed intendiamo quelle, nelle quali a grandi e forti

tralti 1'aulore, statone testimonio di veduta, delinea un quadro dello

stato, in cui versava la Francia nel Seltcmbre del 1793. Mentre tutto

il suo vasto territorio era diventato come un immenso macello, e

per ispacciare piu speditamenie le villime in Lione, queste si am-

massavano innanzi alia bocca dei cannoni, che col fulminare della

milraglia ne spazzavano a cenlinaia
;
a Nantes se ne caricavano vec-

chie navi che poscia, aperte nei fianchi, erano lasciale ingoiare, con

esse in seno, dai gorghi della Loira
;
a Parigi ogni matlina s'avriava

lungo e mestissimo cortco di carrl, carichi ciascuno di quindici a

venti persone, lumulluariamente la notte innanzi aggiudicate alia mor-

te, d' ogni sesso, d'ogni eta, d'ogni condizione, per essere trasportati

a lasciare la testa sotto la ghigliottina, la quale \i fu tal giorno, che

funzionb , senza intermissione, da died a dodici ore. Intanto, saho
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il piccolo numero dei feroci tiranni ed il men piccolo dei loro mani-

goldi, 1'universale dei cittadini altemli, sgomentati , quasi smemo-

rati si aspeltava ciascuno di essere domani cio, che di allri yedea

farsi oggi. Come del giorni di pestilenze desolalrici narrano gli sto-

rici, cosi allora cola, gli uomini
,
incerli del se avessero a vedere il

di vegnente , aveano quasi smesso ogni pensiero dell' avvenire , che

pure e propriela nobilissima e prerogativa specifica della ragionevo-

le creatura. Abbandonati i traffichi, mulole le officine, silenziose le

vie, non si pensava piu ad annodare amicizie, a stringere parentadi,

ad avviare o conchiudere affari, e perfino a coltivare i campi. E con

qual pro, se oggi slesso mi puo un invido, un malevolo
,
un pazzo

*
dinunziare al Comitato di salute pubblica, e domani, senza piu, saro

dato al carnefice? Ma cio, che a quelle Iremende distrette pose il

colmo, fu che, proscritto il culto, chiusi i templi, diroccali gli allari,

braccheggiali come belve i sacerdoli
,
in contrada cristiana sarebbe

stato capitale delilta, con un pubblico rilo, con una comune preghie-

ra, con un segno qualsiasi, implorare dal cielo un lenimento agl' ine-

slimabili dolori, da cui pareva inondala la terra.

Noi non vogliamo conirislare piu lungamenle i nostri lettori con

si fosche dipinture. Piulloslo li pregheremo di considerare, come gli

aulori di tante calamila
, addensate sopra una si degna nazione dai

parleggiani della famosa Conquista , possono essere accusati di tut-

to, meno che di non avere adoperalo logicameule e legalmenle con-

forme a quella. La Francia legale di quel tempo si chiamava Robes-

pierre, Danton, Marat, Baboeuf e somiglianle lordura; i quali era-

no venuti al polere per vie niente meno legali di quelle, onde ivi ed

altrove vi sono dopo di loro venuli parecchi altri. Aggiungete che es-

si avevano un' Assemblea
(
la dissero Convenzione

)
di novecento

membri nel maggior loro numero devotissimi
,
docilissimi al potere

eseculivo, i quali, lungi da riprovare quell' immauita non piu vista

di distruzione e di sangue , pef poco non la riputavano rimessa e

scarsa. Perlanto se quel popolo legale ed ufficiale
(
ed il popolo non

puo farla da Sovrano altrimenli, che cosi
) giudico, che la salute del-

ta Francia rendea necessario lo sgozzare un milione di Francesi, co-

minciando da Luigi Capelo loro Sovrano
,
che ci si puo replicare in
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contrario dai professor! di Sovranita popolare? non sono anzi essi

obbligati a riconoscere in quei procedimenti la giustizia ,
la legge ,

la medesima reltitudine ? Che se il popolo legale ed ufficiale volea

quei raacelli ,
a qual tilolo

, con quai principii si sarebbono poluto

questi ,
non dieiamo gia esecrare come meritavano

, ma solamente

giudicare per men che giustissimi? Ed ando si oltre quei forsennato

parosismo di alcuni cervelli
,
che vi e memoria di Girondini

(
erano

i moderali di quella stagione), i quali, mandali al palibolo dai Gia-

cobini
, prima di porre il capo sotto la scure, lo vollero inchinare al

popolo sovrano , riconosciuto da essi nella lurida e feroce canarglia 7

venuta a pascere gl
1

immondi sguardi in quella immensa carnefici-

na: degno idolo di tali adoratori ! Almeno il morituri te salutant dei

gladiatori antichi era indirizzato ai jCesari romani !

Quella prolissa tragedia di presso ad otto mesi resto fatto unico

nella storia, e facciamo voti che resli sempre. Ma se non si e piu ri-

prodolta, cio non e perche non ne sia per tullo allrove ammesso il

principio, o manchino scellerati disposti a praticarlo alia slessa ma-

niera: cio e stato, perche la piela divina ha tratlenuto quei flagello,

paga ad avere permesso che la nazione, da cui era venuto alle altre

il principio, ne sostenesse, ad ammaestramento suo e delle altre, la

piu tremenda applicazione. Nel resto la teorica e bella e falta; essa

e anzi praticata in parecchie contrade, benche, a voler dire il vero,

cio sia in rainori proporzioni ;
ma voi gia sapete ,

che il piu ed il

meno non cangia specie. Cosi, per chiudere questo articolo con cose

nostrane, in Italia e finalmente il popolo che comanda; ed oggi que-

sto popolo si chiama, legalmente e officialmente, Peruzzi, Minghetti,

Visconti Venosta, Delia Rovere e gli altri present! possessor! di por-

lafogli, i quali Ministri hanno anch' essi un Parlamento di 443 mem-

bri, net maggiore loro numero devolissimi e docilissimi, dai quali si

fanno talora o investire, come in teatro, per pigliarsi il gusto d' una

\ittoria, o spingere per darsi Varia di moderati. Questi Ministri per

ora, buona grazia loro
,
si contentano a giudicare che , per la salute

dell' Italia , basti fucilare briganti a migliaia ,
stivare le prigioni di

rei o piultoslo di sospettati rei politici a miriadi
;
di spogliar suore ;

d' incarcerare preti, frati, Vescovi eCardinali; di trasporlare a do-
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micilio coatlo a torme a torme i disgraziati colpili da una dinunzia
,

Ua una malevolenza ,
da un capriccio. Com' e chiaro

,
siamo ancor

lungi dal terrore francese del 93.

Ma ad ogni modo, 1' Italia, falta padrona di se, non ha ragione di

querelarsi di quest! trallamenli piu di quello ,
che avesse la Francia

di quel tempo. In sustanza e il popolo italiano che nei suoi legiltimi

rappresentanli vuole lutto coleslo ; e se esso lo vuole, di chi puo la-

menlarsi? E quesla dev' essere per fermo la cagione, per la quale

alcune grandi Potenze , alle quali si commovevano le viscere per

ogni eapello che si lorcesse ai liberali solto dei nostri Principi , ora

sembrano di neppure si accorgere degli strazii vasli e crudeli ,
che

si fanno della gente crisliana ed onesla. Lacosa parla da se! Allora

erano i Principi che lo facevano conlro del popolo ;
ora e il popolo

che lo vuole e lo fa, non diremo contra, ma sopra di se medesimo :

sanno poi tulti che volenti non fit iniuria. Supponele ora che il po-

tere sia ghermito da una fazione eslrema
(
e nulla e che lo renda im-

possibile), la quale naluralmente si formerebbe la sua maggioranza

parlamenlare colla medesima, se non anche con facilila maggiore di

quella ,
onde fu coslituila la presente ;

allora potrebbe anche 1' Ita-

lia saggiare un po di terrore rosso alia franzese, ed il primo a sentir-

ne gli effetli sarebbe il parlito, che oggi impera. Al medesimo tilolo,

onde queslo spoglia suore e proscrive e incarcera ecclesiastici , il

nuovo vorrebbe sgozzare le une e gli altri, cercando per giunta, nei

suoi avversarii politici, meno facili e piu ulili vilthne; col medesimo

titolo
, onde fu stanziata la legge Pica , in virtu della quale son de-

portati e mcilati alcune migliaia, potrebbero i nuovi inlerpreti della

giustizia popolare volerne mandati al patibolo un qualche milione ;

e ci pare che appunto un milione d' Ilaliani da spegnersi fosse in-

dicato dal Mazzini, in certa sua proclamazione o lellera, come mez-

zo sicuro da fare davvero I' Ilalia. A questi termini venuta, chi sa

se V Italia sarebbe per trovare un soidato ardilo
,
che le regalasse

a gran merce un dispotismo militare ,
sotto cui le dovesse parere

rinascere a nuova vita !

Ci perdonino i nostri leltori se quesla volta pare che la nostra ta-

volozza non ci abbia fornito allri colori, che telri. Ma che ci potrem-
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mo far noi? Essi, per intendere bene tullo il ^
7alore della capilale

Conquista falla dal mondo colla Sovranila popolare ,
debbono sten-

dere lo sguardo fino alle estreme applicazioni, di cui questa e capace.

Ora, poslo quel principle, ogui eccesso di liraunide, quanlo che mo-

struosa, non pure e possibile ;
ma puo essere imposla ad una nazio-

ne col coraggio e colla fermezza inesorabile, onde forse nessun Go-

verno mai ha imposla la giuslizia. Aristolele lascio scrillo nei suoi

Polilici, non vi essere per una nazione peste peggiore della inyiusli-

zia armata; ed inlendeva delle armi material!
,
di cui puo disporre

il polere civile. Ma egli non sospeltava, che a queste si sarebbe po-

tuio aggiungere 1' arme, che si brandisce tanto piu terribile coll'ar-

dimento, colla convinzione, e quasi che non dicemmo colla coscienza

della giuslizia. Queslo e vera Conquista dell' 89 !

- Ma il diritto di resistere all' oppressione ,
conferito dalla Di-

chiarazione at popolo, non coslituisce forse un'alira Conquiata, col

cui mezzo dal popolo stesso si potrebbe, lanlo solo che il voglia, dis-

fare quella e qualunque altra tirannide ?

Costl appunto venivamo; e gia dicemmo piu sopra che ne avremmo

traltato. Ma per non -valicare di troppo i consueli limiti di un arti-

colo, differiremo ad un altro il Irattar pralicamenle questo punto del-

la resislenza all'oppressione ;
e moslreremo come questa Conquisla

ne ha figliale tre allre non meno comode per la sociela moderna
,
e

tulle nale falle per ampliarne ed assicurarne la liberta.
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Che Pellegrino fosse morto, che la figliuola, con uno sparimenlo

ehe avea del misterioso
,

si fosse dileguala subito dalla casipola di

Vilo e di Filoraena, e che un quallro seltimane dappoi, di nolle, per gli

aspri dirupi circostanli a Trisulli , in compagnia della nutrice
,
in-

camminala al monle Castello
,

si avvenisse in uno incontro che fa

raggricciare le carni a pensarvi ;
i lettori noslri ne sono stali infor-

mal! ,
diremo cosi, di sbiescio e solo per accenni, i quali in niun mo-

do non possono aver conlenlata la ragionevole loro curiosila. Adun-

que, prima di tirar ollre il filo della narrazione
,
sarci pregio dell' o-

pera che, rifacendoci un po' indietro
,
di tulle queste cose non ancor

chiare diamo alcune piu spiegate nolizie.

Undid giorni il povero Pellegrino era sopravvissulo a quella \isila

di Traiano, nella quale si fe tanlo scambio di promesse, di profferte,

di palli e di sicurta per conto della giovane Maria Flora che, perdu-

to il padre, sarebbe rimasta, senza un appoggio al mondo, orfana e

derelilta nel mezzo di una campagna. Ne in questo scorcio di vila

appenalissima,ch'egli purbramava si prolungasse,non per altro che

per provvedere alia salvezza della sua abbandonata fanciulla, ristetle
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di aprirle 1' ammo suo e di supplicarla con le lacrime agli occhi ,

che, trapassalo lu!, ella tosto si fosse condotta in Roma, e acconcia-

tasi in casa di quel signore cosi buono , cosi cristiano che le sareb-

be come un allro padre ;
mentre nella moglie sua avrebbe Irovata

una seconda madre, e nelle sue figliuole altretlanie sorelle. Ma a

quesli consigli e a queste affetluose preghiere, che esso le veniva

ripetendo ogniqualvolta il male concedeagli un intervallo di tregua,

ella rispondea freddamente, e per le generali, e frastornando il di-

scorso, quasi incredula che il padre in quegli islanli godesse del pie-

no suo senno. Maggiormenle che egli,dopo la dislrella di quei primi

lerrori che antecedeltero la invasione di Casamari , non si era piu

ricuperato : ma del continuo scadeva, a tale che lo stesso arlicolamen-

to delle parole gli era difficultato per 1' ingrossarglisi della lingua.

E inoltre tanle erano le solleciludini e le angosce di quelle giornale

che seguirono il saccheggio e 1'arsione della Badia, etanta 1'appren-

sione che non rienlrassero i Piemonlesi, a disertare il contado con

una delle lor solite scorrerie, che la poverella non avea capo da cu-

rarsi di se medesima.

Una sera pero (
e fu quella che precede il combaUimcato di Bau-

co) a ora tarda, quand' ella
,
innanzi di coricarsi

,
si accosto al pa-

dre per dargli here e assettargli i guanciali sollo del capo, questir

spalancati gli occhi, e al lume di una lucernetta che avea da lato,

messosi a fisarla attenlamenle :
- - Iddio adunque ti benedica egli !

comincio a balbuzzare con un sembiante che indicava grandissima

commozion d'animo
; si, ti benedica egli per 1'amore che mi hai mo-

strato sino all' estremo, e per tanta assistenza che lu mi hai fatla.

Lo vedi, figliuola mia? io sono al termine di ques-to mio patire, e

vicinissinao a rendere anch' io ranima mia al Signore ;
e vorrei ral-

legrarmene, perche, dopo quarantott'anni passati nelle spine, io ane-

lo proprio alle rose dell' eternita. Ma
E le avrete

; oh, io ne son certa! lo inlerruppe ella tergendo-

gli la fronle con un becco del lenzuolo, e insieme, quasi per filiale

carezza T avviandogU i capelli e liseiandoglieli eonlamano. Voi e la

povera mamma e Guido, lassu sarele poi i nostri Ire angeli : non e

vero?
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Non si ripensera che a te, a Felice e a Olello, e non si fara allro

die scongiurare Iddioche degni placarsi e risparmiar voi. Ma lu in-

tanto aderapirai tii la mia volonta?ti ricovererai in Roma dove ti ho

detlo, e vi aspetterai la le disposizioni della cugina raia e tua santola?

- In Roma? dalevi pur pace che io v' andro
;

e bcnche abbia

una ripugnanza indicibile a far da serva in casa di gente civile
;
non-

dimeno, per rispello di voi, andro anche a servire.

T inganni. 11 signor Traiano mi ha giurato che ti prendera in

conto di figliuola, che sua moglie li fara da vera e buona madre,fmo

a che mia cugina non ti venga a pigliare.

- Son cose belle a dirsi
; soggiunse qui la fanciulla agitando la

testa; delle madri non se ne possono aver due. Ma, vi ripeto, ubbi-

diro, andro e serviro.

E quando ?

-
Queslo si vedra. Io spero die Dio vi conservi ancor tanto, che

possiate riabbracciare Otello e riavere da lui nolizie di Felice
; se

pure son vivi. Allora si prendera il parlito che vi piacera meglio.

Bene, or tu mi parli in maniera che mi consoli. Di me sara

quel che sara: a tulto io sono pronto, a vivere anche un mese, come a

morire domani. Cio che mi turba e rannuvola la serenita dei mo-

meiili che la malatlia mi lascia di requie, e la sorte tua, di Felice e

di Otello. Non mai ripenso a te e a lor due, che il cuore non mi si

serri : perocche io temo che voi siate solo al principio del patir vo-

stro, e che vi sopravyengano guai e pericoli, che abbiano ad essere la

ruina vostra in questo mondo e nell'altro.

II ragionamento rimase troncalo qua, perche all'infermo, gia lan-

guidissimo e affinito, manc6 la lena di proseguirlo. Onde la figliuo-

la, persuasolo con le belle che si chetasse, gli auguro la buona not-

te, ed ella si ridusse nel suo sgabuzzino a riposo. Ma niuno dei due

sospello , che cotesle parole dovessero appunto essere le ultime che

1'uno proferiva e che 1'altra dalle sue labbre ascoltava.

In effetto al mattino sull'albeggiare il rimbombo del cannone, die

a breve distanza tuonava conlro Bauco
, scos.se il povero Capitano e

Io riempi diuno spavento cosi gagliardo che perde lingua, voce, sen-

si e poscia trabocco in una convulsione, e appresso in una torpedine
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che egli slette la intera giornata, die appena da un filo di respiro si

riconoscea ch'egli fosse vivo. A'e si ebbe modo di somministrargli

nessun rimedio
,
ne di ricorrere a medico

,
ne di chiamar prele per

1' olio santo o raccomandazionedell'anima. Conciossiache lo strepilo

della prossima baltaglia tale sgominamento e confusione genero in

quel casolare di rozzi campagnuoli e negli altri del vicinato, che o-

gnuno parea fuori di se; e in tulto il contorno non s' udivano se non

pianti ed urli, e non si vedevano che slormi di fuggiaschi, i quali

pallidi, tremanli^Slerrefatli si affretlavano su verso Veroli, o scappa-

vano sparpagliatamente a nascondersi nelle boscaglie di Scifelli. Per

guisa che, a pagarlo tant'oro, non si sarebbe trovato uno che si fos-

se ardito uscire all'aperlo, fuorche per isloutanarsi dalla moschelteria

dei Piemontesi. E cosi in quella che Vito con le due flgliuole ripa-

rava a Monte san Giovanni, la massaia, presa quasi da una vertigine

di paura, si mescolava a una frotla di fuggilivi che s' inviavano a

Colliberardi, abbandonando la casa, il malato e la giovanc alia mer-

ce di Dio.

Le ambasce, le trepidezze ,
le agonie di quesla misera crealura

,

rimasta sola in lanla terribilita a vegghiare il padre raonbondo, se

le figuri chi puo. A formarsene un concetto sia suflieiente il dire,

che, quando a sera fatta il capo di casa tomato al suo focolare sail

nella stanzuccia di Pellegriuo, ebbe ad inorridire scorgendo lui disle-

so sul lello con le sembianze di cadavere, e la figliuola svenula a'suoi

piedi senza spirili ,
senza colore e gelata che parea di marnio. Seal-

data e ristorata, per opera delle due villanelle, essa rinvenne. Ma fu un

riaprir d'occhi e un ricuperare di senlimenti, piu tormentoso dello

stesso deliquio. Giacche nel riaversi essendosi precipitata al capezzale

del padre, lo vide trarre stentatanienle gli ultimi anelili, con un ran-

tolo che le affogava il cuore a udirlo : e indi a poco baciare il Croci-

fisso che ella gli presento, piantarle in faccia le pupille spente, vi-

tree, immobili , contrarre le labbra, torcere un po' da una banda la

testa, e spirare. Ah Dio, e morto! sclamo ella lutta appassionata,

volgendosi a Vito e alle fanciulle che ad un angolo della camera pre-

gavano per 1' agonizzanle ;
tre! sono Ire in due mesi ! E do detlo, con

la faccia nelle mani ,
cadde a ginocchi.

Serie V, vol. XI, fasc. 343. 4 20 Gtogno 1864.
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XLVII.

Pochi di prima che seguisse queslo si luttuoso avvenimenlo, era

passata di cola e fermatavisi quella Gaterina, che a tutta la famiglia

dello sfortunatissimo Capitano era stata guida e rifugio, nelle stret-

lezze che descrivemmo a suo luogo. Essa incamminavasi a Colle-

pardo, per cercarvi UDO scampo dalle persecuzioni di certi ribaldis-

simi suoi paesaui, i quali, per isfogo di odio e per cupidigia di ven-

della, 1'avevano posla in voce di manotengola de'briganti e di faulri-

ce di sedizioni contro il dominio de' Piemontesi. Di che lanto a lei co-

me a tulli i suoi si diedero noie cosi molesle, e si fecero intendere tali

minacce, che per la migliore ella si appiglio allo spediente di uscir

dalla terra e mettersi al sicuro nel summentovalo paesello, ov' erano

anche eerie altre persone sue conosceiiti. Ma nell'andaryi, sebbene

con ogni cautela, non pole a meno di torcereper la via di Casamari

e fare un salulo al malato e alia giovane, ch' ella riguardava con oc-

chio di madre amanlissima. In questa visita, che fu trista per le comu-

oi contingenze e di durata brevissima, ambedue si accordarono di riu-

nirsi insieme per qualche tempo ,
caso mai Pellegrino fosse venuto

a mancare, innanzi che lornasse Otello e s'avesser nuove di Felice.

E di cio ne bullarono allresi un motto all' infermo. Se non che in

quell' ora esso era cosi insipidilo di mente, che egli non annoda\7a.

Ma tullavolta con questa intelligenza si separarono, e rullimo addio

di Caterina alia giovinelta fu : Badate che io vi voglio meco, e che

se dovete ire in Roma, v' ho da condurci io, sapele? Vi ricordi che

la signora Giovanna, buon' anima, vi raccomando prima a Dio e poi

a me.

Perlanto fu cosa mollo nalurale, che, dopo le esequie del padre,

la sconsolalissima ori'ana rivoltasse Tanimo alia sua nutrice, sicco-

me a colei che, per 1'anlico uffizio di averla allaltata e allevala, e pel

presentissimo affetto che le porlava, ella sapeva essere Tunica donna

nelle cui braccia ella polesse abbandonarsi a chius' occhi. Ed a com-

meltersi a lei la spronava eziandio 1'ansia di valersi dell' opera sua,

per procacciarsi qualche nolizia di Felice ed'Otello, de' quali mede-
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simamenle Caterina era madre di latte, ed i quali fuor d'ogni dubbio

in lei avrebber fatto ricapito, ove sani e salvi fossero campati dai pe-

ricoli dell'assedio e delle avventure della guerra che allora infieriva.

II perche, saldalo in cuor suo questo proponimento, si studio di effet-

tuarlo con pari prestezza che secretezza, si per logliersi da que' si-

ti che non le dipingeano nella fantasia altre iramagini che di mor-

te, e si per cucire la bocca alia sua massaia, che in punto di ciarle

era un mulino a vento. E cosi nel modo che cotesta femmina rac-

conto poscia al mandate di Traiano (conforme si e da noi riferito)

ella si parti, non recando seco altro che un invollino di panni e cen-

todue luigi d' oro, che erano 1'avanzo dci cencinquanta donati in Ro-

ma dalla sua santola a Pellegrino. Gerlo non era prudenza questo ci-

mentarsi da sola
,
una donzella, con indosso lanta moneta, in tali

tempi ,
a un viaggio di oltre diciotlo miglia, per islrade montuose,

erme e in gran parte foreste. Ma timore ed amore forse che semprc

si consigliano con prudenza?

Nondimeno Iddio e 1'angelo suo presero guardia di questa inno-

centissima imprudente, la quale, innanzi di arrischiarsi per 1'intn-

gato laberinto delle selvose violtole che menano apple delle Scalelle,

fe sosla nella basilica di Casamari : vi prego, \i pianse, >1 si forti-

fied 1' anima col pane del cielo
;
e non prima nc use!

,
che dentro

si sentisse franca e sicura della divina protezione, a cui aveva ap-

poggiata la sua difesa.

E in vero non appena si fu internata per la macchia di Scifelli
,

che si abbatte in una compagnia di Abruzzesi ,
tre donne

,
due fan-

ciullelti e quattro nerboruti uomini, i quali si indirizzavano a Vi-

co, paesolto nonmollo discosto da Collepardo. Dio vi accompa-

gni, buona figliuola ! le disse per prima la piu anziana di quelle mon-

tanine, come 1' ebbe veduta.

Altrettanto a voi; rispose timidamente la giovane. Ne ci voi-

le di piu. Questo fu un bello appicco per inlrecciare nuove parole :

e d'una in un'altra si venne a tale, che, manifestalosi per vicenda il

lermine del cammino
, deliberarono di fare in buona brigata quel

tratto ben lungo di via che, sino a tre miglia sotlo la costa di Colle-

pardo,era il medesimo per tutti. Del che la poverina fu assai contenta,

e neH'intimo suo rendette grazie alia Provvidenza.
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Come giunsero al villaggio di Scifelli , gli uomiui cbe si traevan

dielro due giumenti carichi, significarono alle loro donne die si fos-

ser posate per isdigiunarsi : e la fermala si fece ad una casipoletta,

sulla cui soglia una vispissima vecchiarella slava Iranquillamenle a

filare. Questa casuccia murata alia ruslica di sassi grezzi e senza

inlonicalura di sorta alcuna , era bassa e quadra di forma
,
e sopra

1' architrave dell' uscio avea un tetluccio sporgenle e piu iu allo due

lineslrelle. Arreslalisi
,
uno degli uomini lego le beslie a un canto

presso il cancellelto di una maceria : un allro dato di piglio a una

sacca ne lolse pane e cacio
;
e poi tutli di couserva enliali, si sedet-

tero a una lavola. II buon giorno a voi, Innocenza
;
disse unodei

quatlro che fu 1'uUimo a metlersi denlro; che si fa di bello?

Si vive; linguetto la vecchielta ponendo giu la rocca, e affer-

rando un canovaccio per netlare la tavola.

E che fa il noslro Luigi? dimando colui con una strizzatina

d'occhio che avea del malignuzzo.

Non si rivede ancora
;
ma e' non dovrebbe tardar rnollo a

ricomparire.

Qui la vecchia venne chiamata all'uscio da una comare, e la bri-

gatella comincio a ficcar il denle in quel pane e in quel cacio
, e a

inaciullare che era una delizia. La giovane, con graziosila sempli-

ce ma cordiale
,
fu invilata dalle compagne a parlicipare di quella

magra colezione; e di buon grado, piu per non parere scorlese che

per appelito che si avesse
,
accello una fellerella di cacio, e spilluz-

zico e sbocconcello alia meglio. Dopo di che
,
essendo finito 1'asciol-

vere, si risaluto la ostessa, si slegarono gli animal i e si prese 1'erla,

montando sempre a ridosso dei greppi che si alzano tra le Scalelle e

Trisulli.

Se la figliuola di Pellegrino fosse stata men riguardosa e meno

astratta ne' suoi tormentati pensieri, avria poluto spillare certe noli-

zie sui fatti di quella vecchierella e imparar cose, che le avrebbe

messo pro il saperle. Conciossiache Innocenza era una brigantes-

sa di baldacchino, provvedilrice e massaia oculatissima di Chia-

vone e di tutta la sua banda. Ella, sebbene avesse qualtro quinli di

un secolo sopra degli omeri
, ogni giorno andava col suo asinello in
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Veroli per pane e civaie da riforoirne i Realisti campeggianli sulla

moniagna. Ella manclava suoi bracchi per ispiare tulle le mosse del

Piemonlesi di la dal confine
,

e come toslo n' avea fumo
, subilo ne

dava ragguaglio all' Alonzi. Ella finalmente si disfaceva in brodo di

succiole, quando la sera i Chiavoniani, calali giu a frotla in Scifelli,

s' impancavano nella sua bolleguccia , e Ira i vapori del rum e dei

zigari, le narravano le giornaliere loro prodezze; ovvero, posle in-

torno le senlinelle avanzate, meltevau mano alle chitarre e alle sam-

pogne, e Irimpellavano, e menavano il riddone, e celebravano le vit-

torie , e cantavano strofelte popolaresche in lode del Re e della Re-

gina. Le quali particolarita sloriche ora tanlo piu liberamente si

possono far pubbliche , quanto die la bellicosissima Innocenza gia

e passata di queslo mondo
;
e quindi non e a lemere che il Regno

d'llalia la catluri, e la mandi cosaccamenle a domicilio coatlo

nella sua Siberia.

Ma ne della vecchia, ne delle imprese dei Realisti essendo caduto

il deslro di ragionare per via tra quelle donne
,
la giovinella si dis-

giunse da loro senz' altro cercarne ; e, Dio scorgendola, pervenne in

Collepardo che il sole slava per Iramoutare.

XLV1II.

II primo incontro di lei con quella poverelta di Caterina fu un te-

nerissimo abbracciarsi, un mescolar lacrime di inlenso cordoglio per

la morte cosi acerbamente precoce del Capilano, e un assegnarsi alle

ordinazioni del cielo, con sospiri e con alii di occhi e di mani, che

ben dimostravano quanto ad ambedue sapesse agro I'accomodarvisi.

E tu, cara mia, che farai ora tu, senza padre, senza madre, senza

nessun allro che qui ti conosca o ti voglia bene, fuori di me, che vi

sono foresliera ancor io, e vivo a pigione e campo con le mie brac-

cia? le disse Caterina in quel subito impeto degli sfogamenli, co'

quali versava tutta 1'anima nell' anima della sua figliuola di lalte.

Faro la volonta del povero mio padre, e andro in Roma ;
ma

non subito. Io mi rimetto a voi perche innanzi mi procuriale, se fosse

possibile, qualche nuova di Felice e di Otello.
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D'onde vuoi tu, figliuola mia, che io le cavi? Nuove! come

avcrlc, se lulli e due sono in Gaela?

- Chi lo sa? Felice, quando non 1'abbiano ucciso, ha da esseni:

ma 1'allro?

- L' altro c' e anch' egli ; oh, che dubilarne?

E se non ci fosse potuto enlrare? e se i Piemontesi 1' avessero

c(
A
)lto in mare e fucilatolo? o, com' e piu verosimile, se fosse uscito>

dalla cilia, e stesse in Iraccia di noi per queste montagne, disperalo

di non trovarci?

-
Ah, bella mia, tu li conforli proprio con gli aglietti! Chi pe-

netra in una forlezza qual e Gaela, sii certa che e' vi riman chiuso

come il sorcio nella trappola.

Nulladimeno questa disparita di opinioni,intoruo a quello che

1'una giudicava probabile e 1'altra improbabile, non altero punlo gli

animi
;
che anzi Caterina di bonissima \oglia comincio a far pratiche

per tenlare di prender lingua da chi era al caso di somminislrarle

informazioni di buona lega. E quesli chi altri poteva essere che o>

Chiavone, o alcuno della sua squadriglia? Imperocche Otello non avea

ricovero in que' paesi, eccelto che nel campo dei Realisti: e s'egli

veramente fosse tomato dalla sua corsa in Gaela, la e non allrove

era da ricercarsi. Ma 1'Alonzi, dopo la solenne disfaitadei Piemonlesi

in Bauco, non si rimoslrava piu per su quelle giogaie della fronliera,

che erano gia suo nido inespugnabile ;
e niuno sapea dare un benche

minimo indizio de'siti, ue'quali il lerribile condolliero si doveva es-

sere intanalo
;
ne indovinare il perche di quella subilissima spari-

zione, appresso una vittoria che avea riempila del suo nome tulla la

provincia di Campania.

Abbi dunque pazienza , figliuola mia
; ripeleva Calerina a Ma-

ria Flora; aspelliamo che Chiavone sia riv^enuto. E una sera: Sai? le

annunziava per darle cuore; stamane al mercalo di Guercino, certi

mulatlieri dicevano ch' egli era slato veduto Ira Campodimele e Roc-

caguglielma; e me 1' hanno ridetto le pollaiuole di Alalri che ho in-

contrale per islrada. E un allro giorno: Sai? la moglie dello stagnaro

di Pofi ha conlalo alia merciaia di Ripi, che Chiavone e rientralo per

Vallecorsa, e che cerli legnaiuoli di Pico s' imbalterono nella sua
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banda che era di trenlasei uomini, e avean combatluto con le Guar-

die nazionali, e n' avean prese dieci che si paravane innanzi come si

fa le capre. E un' allra mallina: Sai? Chiavone, ier l'allro ceno a

Strangolagalli. Poco dovrebbe slare ad avvicinarsi : anche un po' di

pazienza, e lo riavremo qua da noi.

Fratlanto, 1'un di succedeva all'altro, e le congellure, o piultosto

gli augurii, onde la Iribolata fanciulla sforzavasi (Ji sostener il cuor

aiio, ballevano sempre in aria, e non si scorgea via da investigare

il sodo di nulla: ma tullo era desiderii, lulto presagi, tulto fanlasli-

caggini e dicerie. Due Domeniche alia fila sali con Caterina in Tri-

sulli, non tanto per ascoltarvi la messa
,
che ve n' era 1'agio anche

in Collepardo, quanto per indagare se colassu andassero altre voci,

<e si avesse alcun sentore dei movimenti de' Realisli. Ma le due gile

imlla non le profillarono. Eppure non che si logiiesse giu d' ani-

mo e vacillasse nella conceputa speranza ,
ma di giorno in giorno

wieglio vi si rifortificava
; per guisa che, al nascere d' ogni nuovo

sole, ella ancora si sentiva rinascer dentro un nuovo spirito di confi-

denza
,
che quello sarebbe il clesso che col suo dolce lume le appor-

ierebbe le consolazioni dielro cui sospirava. E delusa oggi si ras-

sicurava pel domani, e ingannala il domani si rifidava n.el doman

1' allro : tanto e vero

t

Che la speranza e un sogno nella veglia!

Gaeta in questo mezzo tempo, vinta, non dalla bravura degli asse-

dianti, ma dalla inalignita di un morbo contagioso e dalla perfidia

di compri felloni, era venuta a patli e resasi con la perdila di ogni

cosa, fuorche 1' onore. II re Francesco
,

la regina Sofia
,

i giovani

Principi ,
esuli e riparati in Roma. La prode e fedele guarnigione

prigioniera di guerra. II cosi bello e dovizioso reame di Napoli lutto

in preda al conquistatore che superbamente lo calpestava ,
che lo

smugneva d' oro e di sangue, che ne spezzava le armi
,
che ne ol-

traggiava i vessilli, che ne trionfava incatenandolo schiavo di stra-

niera metropoli, schiava d'altro straniero.
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L'annunzio di questa suprema calami la del Napoletani si diffuse

rapida coine scintilla elettrica per tiilti i paeselti alpestri che fron-

teggiano il Liri: e fra le turbe degli svenlurali che YI erano in asilo,

profughi dalla patria corseggiata dal vincitore, desto un fremito, un

compianto, un grido di vendetla cosi universale, che a fatica puo di-

Yisarselo chi non sa la gran gelosia deHa naliva terra che cova in

petto ai regnicoli, e la lealissima devozione che professano al lo-

ro Monarca; ma che e facile argomeiitarlo dall'indomabile pertinacia

con cui seguitano a guerreggiare le soldatesche di Torino
,
le quali

oggimai hanno seminate le ossa in ogni palmo di quel Regno mal

occupato. Al primo stupore che li colpi lutti, si che attoniti e sbalor-

diti penavano ad aggiustar fede a tanto disastro, tenne dietro, mas-

simamente nei padri, nelle madri, nei fratelli, nelle sorelle, un'an-

sieta pungenlissima dei loro cari, che, militando pel Re, slavano aHa

difesa dclla ceduta piazza. E siccome Ira i piu idioti si comincio a

bucinare
,
che per fermo i Piemonlesi avrebbon passati per le armi

tutli i valorosi presidiarii di Gaeta, e questo sciocchissimo rumore,

per se incredibile
,
trovo credito in molli inchinevoli a persuaders!

pur sempre il peggio, quando traltavasi di un nemico che in opera

di macellar carne umana non gli crocchiava il ferro; per do non so-

no da potersi esprimere a penna i crucci, le ambasce e le lamenta-

zioni che ne menavano que' miseri fuorusciti.

Come durarla salda a sperare, o piuttosto ad ammoinare i tetri so-

spelti che nella mente sorgeanle, una fanclulla che Yedeva intorno a

se tulti disanimarsi, tutli impallidire, Uilti gemeree trangosciare so-

pra questo chimerico eccidio dell' esercito di Gaeta ? Anche Maria

pero pian piano senti fuggirsi gli spiriti e mancarsi dentro quel rag-

giuolo confortalivo,che sino allora avea mitigato alquanto gli affanni

della sua inconsolabile orfanezza. La meschinella gi& con 1'addolora-

ta fantasia in luogo di tre noYerava a cinque i suoi morti ,
e con gli

occhi appassili dal lagrimare continue che nolle e giorno faceva:

Su, presto, conducetemi in Roma
;
diceva a Caterina ;

che ancor io

muoia in pace, dove mio padre m'ha lascialo per testamento che va-

da a morire.
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-
Vergine santissima , aiutatemi voi ,

se no verro in tale dis-

perazione ,
che mi mandera a casa del Diavolo calda calda ! Bor-

bollava seco inedesima la donna che s'era impensierila di questo al-

terrimenlo della sua giovane. Ma con quale arte risollevarla ?

La sera dei tre di Marzo in quella che ambedue meste, tacilurne,

agilale dalle loro nere perplessita rientravano in casa, un ometlo bru-

no e barbuto si spicco da un crocchio, nel quale s' iulerleneva a ci-

caleccio dinanzi una beltola; e guizzalo incontro a Calerina: Buo-

ne nuove! le bisbiglio a un orecchio fermandola ;
stanolte gli ami-

ci si accampano la in cioia al Castello. Gia si sono mandate le mu-

le col pane. Zilla ! non lo sappia 1' aria I

- Davvero? sclamo la donna lulla allegranienle meravigliosa.
- Tant'e: ve lo dico io, e basli.

Coslui era un cugino suo ,
che ella avea pregato. di ormare bel

bello la squadrade'Realisli, e di farla subilo avverlita come risapes-

se che approssimavasi a Trisulli. Ed egli era adaUo a servirla pun-

lualissimamente , per essere uno di quegli avvenitizii di della squa-

dra, che bazzicavano lullo il di co' parligiani piu fervidi dell' Alonzi.

Quel che seguisse tra Calerina e 1' allra di presente che ebbero

questo avviso, e soverchio narrarlo. II falto fu, che a nolle ben cupa

si mossero da Collepardo, presero alacremenle la via delle Cese, e, vi-

sitalo il Santuario, camminavano passo innanzi passo verso il monte

Castello , quand' ebbero quell' assallo spaventevolissimo che le ag-

ghiaccio di terrore.
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Un fallo, tra i piu universal! e costanti che si assevcriuo nel mon-

do, si e T inlervenzione del soprannaturale nell'ordine consuelo del-

la natura. Se si riguardano le relazioni dell' uomo con Dio, non

vi fu mai cullo
,
ne vi e

,
che non vanti rivelazioni

,
vision!

,
ra-

pimenti , o alcun' altra maniera di comunicazioni con esseri eslra-

mondiali e invisibili. Nelle relazioni dell' uomo coll' uomo la storia di

ciascun popolo ci allesla profezie di cose future
, penetrazioui d' im-

penelrabili segreti, cognizioni di avvenimenli lonlani. I prodigi final-

menle
, sospensivi delle leggi fisiche che governano il mondo ,

sono

si frequent! nelle relazioni dell'uomo colla natura sensibile
,
e si co-

mune la persuasione in tutta la gente della loro realta
,
che il mira-

colo e la piu spontanea ,
e la prima spiegazione che si suol dare ai

fatli straordinarii, che deslino un po' di meraviglia per la loro novi-

ta. L' esistenza dunque del soprannaturale nel mondo
,
ha per se il

consenso universale del genere umano. Essa ha la confermazione dei

secoli, non potendosene cilare uno solo, in cui siasi obblilerata una

tal credenza ; ha la universalita dei popoli ,
non polendosene cilare

un solo che 1' abbia mai disconosciuta.

Un lal consenso del genere umano non puo fondarsi unicamenle

sopra 1' errore o 1' inganno : poiche 1' errore o T inganno coslanle eel
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universale non e possibile nell'umano intelletto
,
naturato alia cogni-

zione della verita. Anzi 1' imposlura e la menzogna del mollissimi

casi particolari ,
che indebitamente vorrebbero passar per sinceri,

pruova la schieltezza appimto di quelli ,
cui pretendono di rassomi-

gliare: siccome la moneta falsa e una dimoslrazione indubitata, che

la vera ha corso. Ne meglio approdano quelle luslre di ragionamen-

to
,
onde certi o retori o sofisli s' ingegnano di mostrare impossible

qualsivoglia falto o soprannalurale o soprainlelligibile: perche la sa-

pienza di tulto il genere umano le ha prevenlivamente abballute
,

il

buon senso continuamenlc le ripudia, e la sperienza dei falli da loro

ogni di irrecusabile menlita. II soprannaturale adunque deve am-

mettersi dal filosofo nella economia della Provvidenza che regola il

naondo: ne puo disconoscersi che a rilroso della ragione ,
a dispelto

dei fatti.

II.

II cristiano poi non puo professarsi tale , seuza ammeltere la coe-

sistenza nel raondo di due ordini del tutto dislinli e separabili ;
1' or-

dine naturale che governa le leggi fisiche e morali del globo, I'ordine

soprannaturale che governa ,
secondo la rivelazione

,
le leggi morali

dell'uomo. Esso ha per oggetto della sua fede il mistero, che e una

verilci certissima in se medesima, ma superiore all'umana intelligen-

2a
;
esso porge 1'ossequio della sua volonta non solo a un Dio creatore

e conservatore del mondo, ma eziandio a un Dio riparatore deiruman

genere ,
a un Dio santificatore delle anime

;
esso riconosce la forza

adiutrice delle sue azioni non solo dal concorso altuale e presente

della prima causa d' ogni essere e d' ogni operare ,
ma altresi dalla

grazia, che e aiulo non dovuto alia nalura umana
,
e a lei aggiunlo

per mera liberalila di un Dio infinitamenle misericordioso : esso
,
la

merce di questa grazia ,
e sollevalo nella vita morale sopra il mero

ordine naturale, ed entra con Dio in rapporti non solo di dipendenza

qual crealura, ma di intima amiciziaqual figliuolo: esso infine aspi-

ra coi suoi desiderii ad una beatiludine lanto superiore al fine sem-

plicemente nalurale dell'iiomo, che la conoscenza medesima non glie
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n pot tile, senza un soprannatural fallo di rivelazione. E que-

sto ordine nrannaturale, nel quale il cattolico professasi di vivere,

non fu cono^-Uo ne slabilito nel mondo cbe per opera di altri fatti,

ugualmente soprannaturali, quali furono i prodigi, che possono dirsi

i leslimonii visibili nella natura di quell' ordine invisibile sopra na-

tura ,
al quale e ^'alo da Dio sollevalo 1'uomo redenlo.

II cris.iano adunrue non e tale, che in forza del soprannalurale

che gli manifesto la -livina rivelazione
,
e lo introdusse in quella re-

lazione morale colla Divinila, ch' e lutta soprannalurale essa pure

nella sua essenza, ne^a sua durata
,
nel suo svolgimento, nella sua

operazione, nella sua tendenza, nel suo termine. Mirabile Provvi-

denza di Dio! Egli ha voluto collegar 1' uomo alia prima sua causa,

al fonle del suo essere
,
al suo ultimo fine con Vincoli molto piu tc-

naci che quelli uon sieno
,

:

quali dalla semplice sua natura proven-

gono. II grido della coscienza, che dal fondo del proprio cuore ram-

memora all' uomo 1'autore infmito del suo essere-, 1'eco che ester-

namente le creature tutte con ammirabile conserto fanno a quel gri-

do nel linguaggio proprio di ciascuna
, avrebbero doyulo per la na-

turale lor forza lener sempre congiunlo 1' uomo a Dio
,

e fargli co-

noscere
,
amare

, ossequiare quella divina Paternity con intellelto ,

amore ed ossequio maggiore che non si tribuli aH'umana palernita,

debolissimo riflesso della divina. L' uomo 1'avrebbe ascoltato fuor

di dubbio quel grido : ma 1'avrebbe o franteso , o dispregiato per

1'assordarlo che altre voci piu rimbombanti , perche piu sensuali
,

avrebbon falto nel decorso dei tempi. A quel linguaggio, a quel

grido voile il Sigaore aggiugnere una chiamata a mille doppii piu

forte ,
un' attrattiva a mille doppii piu potente : il miracolo fu la

chiamata ,
1'ordine sopra la natura fu 1'allrattiva. II mondo rispose

ed e crisliano : ed il cristiano si ricohosce da tal beneficio della

Provvidenza nobililato sopra la semplice sua condizione umana, fat-

to in un certo senso partecipe della divina. II cristiano non si con-

tenta dunque di riconoscere nel mondo alcuni soiitarii fatli sopran-

nalurali : ma professa una fede
,
una legge ,

una vita tutto sopran-

naturale.
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>
III.

II soprannaturale adunque e nel mondo per condurre 1' uomo a

Dio. Contro di lui dovea per necessila sollevarsi tulto quello che nel

mondo dislrae 1'uomo da Dio. Ora tre sono i grandi nemici dell' uo-

mo: il rnondo ,
il demonio, la carne; e tutli e tre sonosi realmente

congiurali a distruggere ,
o a guastare nell' uomo 1' idea del sopran-

nalurale, ciascuno nella sua propria maniera. La carne lende atl

abbassar 1' uomo al grado dei bruti
,
coi quail ba comuni tendenze e

passion! : per lei non solo il soprannaturale e parola vuota di effica-

cia come di senso
,
ma fino lo spirituale e disconosciuto

,
non am-

meltendo nell'anima uno spirito die soprasta e sopravvive alia ma-

leria
,
ma solo una forza cbe dalla materia stessa precede, e con lei

si confonde nell' origine come nel termine. II mondo, cbe puo diffi-

nirsi nella ribellione della ragione a Dio, disdegna di ammettere e mi-

steri e miracoli ; perche il mondo misura lutto 1' ordine degli esseri

alia spanna della propria intelligenza ;
e come non vuole ammelterc

nelle verita nulla che sia superiore all' intellelto umano, nelle leggi

nulla cbe sia restrittivo della liberla umana / cosi nulla YUO! ricono-

scere nei falti
,
cbe esca fuori delle norme cbe esso riconosce come

reggitrici della natura. Finalmente il Demonio, per 1'odio suo verso

Dio, punitore della sua superbia, e verso 1'uomo, sottentrato nel drit-

to al siio seggio di gloria ,
tenta ogni modo nel mondo di soslituirsi

a Dio
,
assumendo le apparenze dei prodigi veri

,
delle vere rive-

lazioni
;
e cosi trae nelle reti della superstizione per mezzo d' un so-

prannaturale ingannevole e menzognero. II materialismo e figliuolo

della carne
,

il razionalismo e figliuolo del mondo
,
la pseudoteurgia

e figliuola del Demonio
;
e tutti e tre que'sti sistemi

,
sebbene nel-

1'ordine genesiaco procedano da tre principii generatori diversissimi

tra di loro
, pure nell'ordine finale conducono ad un medesimo ter-

mine, che e il paganesimo. Ed il paganesimo e vcramente il grande

nemico del soprannaturale, che si concreta e si altua nel mondo uni-

camente nel caltolicismo. Poco importa quale sia la via, per la qua-

le 1' umano intelletto rinnega la rivelazione divina : ognuna nell' ul-

tima sua conclusione fa capo al raedesimo termine
,
che e il culto

della creatura in offesa del creatore.
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IV.
>

Di quesli tre nemici pei6 del sopraimalurale il piu formidabile

non e quello che il rinnega ,
ma bensi quello che lo contraffa. II ma-

lerialismo puro non puo avere per sua propria indole ne molla esten-

sione ,
ne molta durata : perche sconoscendo nella creazione non so-

lo 1'ordine soprannaturale ,
ma eziandio lo spiriluale ,

contraddice

ad un tempo a due falti , alleslati con troppa luce
,
e troppa univer-

salita ;
e quindi non puo agevolmenle assumere 1'aspello d' un siste-

ma scienlifico
,
senza che s' alziuo a combatterlo voci cosi poderose,

che non possono rimanere inascoltale. II materialismo adunque sara

il traviamenlo pralico d' una certa gente phi grossiera, o, se vuolsi,

1' errore speculative di alcune inlelligenze meno perspicaci ;
ma non

puo nella societa cristiana divenire 1'eresia scientifica
,
che invaden-

do il campo dei principii minacci di tulto involgere e sopraflare.

.Questo pericolo e maggiore di gran lunga net razionalismo : perche

esso e meno radicale ed assolulo del malerialismo, dinega un ordine

solo di falti
,

il meno agevole a comprcndersi ,
e suscettivo in qual-

che modo di forma scienlifica
, che apparentemente abbarbaglia, e

carezza la piu forte passione dell' uomo
, qual e 1'orgoglio. Pur lut-

tavia non regge a lungo alia contraddizione che 1'ingegno stesso uma-

no gli muove conlra : perche ammessa un'anima spirituale neir uo-

mo ,
e sopra 1' uomo un Dio

, infmito ed onnipotente ,
non puo ri-

gettare la possibilila del mistero e del prodigio : ed ammessa tale

possibilita subentra la crilica storica a riconoscere il fatto del sopran-

naturale esistente, che totalmente lo annienta nella sua base mede-

sima
,
e ne distrugge ogni apparato ed ogni pompa. II pericolo mag-

giore noi lo riconosciamo nella pseudoteurgia ,
la quale coll' una

mano abbraccia i falti esistenti, e coll' altra i sistemi : che puo asso-

ciarsi , come in effelto si associo e si associa alle diverse forme che

la filosofia umana assunse, e soddisfacendo alia tendenza propria del-

1' uomo verso il sovrumano e 1' infmito, in luogo di deluderne le

speranze le fomenta e le pasce , sebbene di non sano nutrimento.

Quindi la superstizione paganapole invadere tutto quasi inlero 1'uni-

\erso
,
e puo ancora al presente seguitare a dominare cosi larga-

menle le vaste regioni dell' Asia e deH'Affrica, e tener vincolate
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nazioni eziandio non incolle, e molte non barbare. La scienza uma-

na, la quale puo colle sue armi proprie combattere il materia-

lismo e il razionalismo
,
e anche abbatterli

,
come li combatte e

li abbalte in seno all'antico paganesimo ,
non ha armi sufficient! per

abballere la pseudoteurgia, ed e costretta a darlesi per vinla, come

impotenle nella pugna disuguale.

V.

Ne queslo pericolo puo dirsi vano nella luce dei nostri tempi ,
in

mezzo alia civilta del mondo crisliano. La sloria ci attesla che non

corse secolo del cristianesimo senza apparizioni di demouii
, piu o

nieno vantale, piuo meno eslese. Sara di altroluogo il rammentarld

nei sommi lor capi : qui baslera ricordare cio che avviene ai noslri

tempi ,
cio di che molti sono testimonii e non pocbi ancor parle.

Le lavole pria giranti, poi parlanti, i colpi invisibili, i medium, gli

spiriti, 1' evocazioni dei morti appartengono a questa noslra ela
,
e

formano 1' oggetto della curiosila di nioltissimi
,
della leggerezza di

molti
,

del traffico di non pochi ,
dello studio piu o meno serio di

alcuni. Noi abbiam drilto di attribuire tulto cio alia cooperazione di-

retta degli spiriti delle tenebre : perche gia in altro lavoro
, pubbli-

cato in questi stessi quaderni, alcuni anni or sono 1 il dimoslrammo

a punta di ragioni e di aulorita irrefragabili. Ma abbiamo altresi

dritto di asserirlo
, perche ci proponiamo appunto di novamenle cli-

mostrarlo con una trattazione piu ampia ,
stante il dilatarsi che una

tal frenesia va facendo ancor in Italia. Ma pria di venire alia tralta-

zione speciale ,
dalla quale desumeremo ,

come ultima conseguenza ,

la verita certissima di questa nostra asserzione, la possiamo ora sup-

porre un momento per vera, aflin di mostrare dall'una parle la gra-

vita del pericolo che possono le anime risenlirne, se non si ritraggono

da tali prove, e dall' altra parte la ragione ,
diremo cosi

,
a priori ,

perche queslo fatto abbia nei noslri di prese proporzioni si grandi.

II pericolo adunque massimo di tali comunicazioni dimora partico-

larmente in questo, che esse assumono lutte le apparenze e vestono

1 Civilta Cattolica Serie HI, vol. IV, V, VIII.
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Mil I sembianti possibili ,
e cosi non danno a prima vista verun so-

spelto di se, e attraggono con facilita ogni classe di persone. Basta

per convincersene osservare i falti, come sono raccontali da lestimonii

fededegni, e leggere le spiegazioni, come son date da scriltori, die

pretendono di far fede. Lo Spirilismo, cosi con una parola non odio-

sa denolano ora questa necromanzia moderna, e pio, e intemerato, e

anche ascetico quando s' abbatle in persone, cho rifuggirebbero da

qualsivoglia parola non che azione men misurala e men crisliana. E

in questa sua altiludine di pieta addossa due mantelli different'
,
sc-

condo la persona di coloro che gli si affidano. Innanzi a cerli catto-

Jici illusi sono anime beale, sono ancora spirit! angelici che alzario

caltedra di vita spirituale, che svelano gli arcani deH'avvenirc, die

narrano le delizie recondite della beatiludine celesliale. Ma non tulle

le persone oneste , non lutle le anime schive d' ogni immondizia han

poi cosi vivo il senlimento della fede, ne sono disposte a credere facil-

meule alle visioni celesti, alle apparizioni di Angeli e di Sanli. Allora

lo Spiritismo modifica un poco i suoi personaggi ,
e conservando

lulta 1' aria innocente di un' ulile c morigerata conversazione
, pone

in conlallo di tali persone non piu angeli e sanli, ma conoscenti ,

amici, uomini celebri trapassali : la scena e mulata, ma la comme-

dia e la stessa. Or poniamo che lo Spiritismo cangi compagnia : e

invece di porsi in giuoco tra persone oneste, il faccia tra persone

leggere e mondane. Cio non lo imbarazza punto : esso prende toslo

la fisionomia tutlo propria di queslo nuovo circolo in cui dcve soste-

ner la sua parle, e il motto argulo, la satira velenosa, la linla piu o

meno carica d'incredulita, anzi perfino il suggerimento iuiquo, la sen-

lenza perversa, il dubbio religioso, la negazione stessa d'ogni cullo vi

trionfano palesemente con assoluta signoria. Coi polilici lo Spiritismo

ragiona di politica, coi commercianli e tulto induslria e Iraflico, coi

dolli e specolazione ed erudizione, col volgo e grossiero e volgare.

Anzi 1'indole diversa delle nazioni vi trova un pascolo tulto suo pro-

prio : e 1' America ha avuto il suo Spirilismo posilivo, dommalico,

ardilo
; 1'Inghillerra il suo Spirilismo scellico, discorsivo, avveduto

;

la Germania il suo Spiritismo mislico, e trascendentale
;
la Francia il

suo Spiritismo spensierato, gaio, generoso, e cosi via via il suo cia-

scun popolo. Esso in una parola si fa 1'eco dei principii ,
delle pas-
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sioni, delle abitudini che trova in chi 1' interroga, e guadagnandone

cosi d'un tralto le prime affezioni e le liete accoglienze, apre 1'animo

di ciascheduno alia confidenza, Iraendolo quindi per un non sentito

trapasso all'orribile inganno che a tutti indistintamente prepara, doe

dire alia negazione di Dio e alia piena corruzione del cuore.

VI.

Questa pieglievolezza degli Spiriti a farsi tutto con lutti e la prin-

cipal sorgente di quel pericolo, cbe noi vi riconosciamo, e pel quale

10 Spiritismo ha potuto in cosi breve spazio di tempo percorrere un

si largo stadio, e impiantarsi per tutto nelle varie parti del mondo ,

e nelle piu colte citta di ciascuna parte. Ma quest' effelto devesi al-

tresi recare ad un' altra cagione efficacissima , e si e la disposizione

delle menti umane ad accogliere questo inganno. Esso ha comincialo

11 suo nuovo periodo, quello al quale noi assisliamo, nei paesi prote-

slanti dell' America, di dove fu trapiantato nell' Europa ,
ma prima-

mente e principalmente nel seno del prolestantesimo. I paesi catto-

lici furono anch'essi infetti di un tal morbo, ma 1'infezione si comu-

nico loro dalla vicinanza piu delle idee protestanti che dei confini.

Questo fatto sloricamente indubitabile, e del quale addurremo mani-

nifesle a suo tempo le pruove , che puo dirsi una specie d' irraggia-

nienlo dal protestantesimo verso il cattolicismo, fa nascere un ragio-

nevole sospelto che possa lo spiritismo moderno avere una nalurale

iigliazione dal protestautesimo. II sospetlo diviene realta, quando si

considera il procedimento nalurale della menle umana
, invasa dal

principio dissolvente dell' eresia protestante. L' indipendenza della

ra$ione umana e il primo suo enunciate : la negazione del vero so-

prannaturale 1' ultima sua conseguenza. Credo perche veygo: ecco

dove va logicamente a terminare il proleslantesimo. Esso non ne-

ga il soprannaturale in quanlo tale
;

lo nega in quanto si sottrae

al giudizio della mente umana. Due adunque saranno le estreme

ma falali conseguenze di questo principio ,
secondo le due circo-

stanze nelle quali quella mente puo trovarsi. 1' uomo non avra

argomenli di una evidenza soggeltiva del soprannaturale, ed esso lo

Serie V, vol. X/, fasc. 343. o 22 Giugno 1864.
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neghera recisamente, diverra malerialisla
,

razionalista
, panteista ,

conforme il vario svolgimento del suoi error! : o avra quella evidenza

soggeltiva per opera dello spirilo delle lenebre, ed allora 1'uomo di-

verra superslizioso, visionario, spirilista. Ilcallolicoedallasuacon-

dizione medesima sottratto a tal pericolo , giacche esso non crede

perche vede, ma crede perche la Chiesa gli attesta che Dio ha rive-

lato al mondo il vero eh' e' crede. E adunque nel protestanlesimo il

germe vero dello Spiritismo, come nel cattolicismo trovasi 1'ostacolo

piu forle che esso incontri.

Siccome pero quella formola si recisa, credo perche vedo, e 1'ul-

tima fase del proleslantesimo in quanto tale
,
cosi non tutli quei che

diconsi e soiio protestanti hanno uguale disposizione a lasciarsi illu-

dere dalle rivelazioni o visioni spiritisle. Quelli Ira loro
,
che a dis-

petto del loro principio serbano ancora qualche brandello del simbolo

cristiano, ch'essi portaron seco uscendo dal grembo della Chiesa cat-

tolica
,
e che pero polrebbono dirsi prolestanli a mela ; quelli che

almeno ritengono alcurii docami soprainlelligibili , in virtu dei quali

professano una rivelazione di cui non sono essi medesimi ne sogget-

to, ne teslimonio
; questi debbono naluralmente essere piu restii alle

superstizioni diaboliche, meno soggelti alle illusion! dello spiritismo.

Al modo stesso chi e veramente e totalmente cattolico, cioe dire tale

nella professione esterna della fede, tale nell'intima convinzione del-

1' intelletto ,
tale nella pralica ordinaria della vita

, questi non sara

mai preso all'amo lusinghiero dello Spiritismo : lo deteslera come un

inganno alia sua anima, un'offesa al suo Dio. Ma tra' caltolici ve ne

ha che tali amano di dirsi
,

e forse anche di credersi
,
ma in realla

non sono : perche han la menle imbevuta di protestantesimo , e so-

prattulto di quel protestanlesimo piu provetlo, che svincolasi d'ogni

pastoia di autorita spirituale, e non riconosce legge sopra le sue cre-

denze. Questi caltolici
,

se di tal nome son degni , corrono rischio

pari a quei protestanti, ed han gia bello e apparecchialo nella curio-

sita della lor mente 1'albergo al nuovo ospile che tenla d'inlrodurvisi.

Per gli uni e per gli allri lo Spirilismo e una necessita, un tentative,

o almeno un passalempo.
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VII.

Chi considera le cose fin qui da noi accennate non trovera irra-

gionevole una conclusione
,

clie se ne puo dedurre. Lo Spiritismo

presente puo considerarsi qual prima apparizione di quell' ultima fa-

tale eresia die dominera nel mondo, e fara tanto guasto nelle anime

dei fedeli, eke fm le piii eletle si troveranno a repentaglio di fam

naufragio. L' errore ha i suoi andamenti regolari, e concatenati da

leggi eerie, se non quanto la verila, almeno non mollo difformemen-

te dalla verita. Dopo la negazione speciale di questo o di quel dom-

ma, in forza d' una aulorita spuria sostituita alia vera
;
la ribellione

dell' intelletto a Dio rivelatore e giunla alia negazione implieita d'o-

gni vero soprannaturale, disconoscendo il principio medesimo di au-

torita per mezzo del protestantesimo. L' eresia speciale , dopo que-

sta fase, non e piu possibile come simbolo religioso, che rannodi

insieme popoli e chiese; il campo e lasciato tutto intero a questa e-

resia universale, che abbraccia tutti gli errori, combatte lulte le ve-

rita
,
e sempre piu svolgendosi tocca 1' ultimo suo stadio. Queslo

stadio, il vedemmo, e appunto Y introduzione del sovrumano diabo-

lico in luogo del soprannaturale divino. II protestantesimo e gia di-

venuto razionalismo : il razionalismo si andra trasformando in un

panleismo grossiero, in una idolatria mascherala, la cui superstizio-

ne si nutrira di visioni e di rivelazioni diaboliche
,
come appunto

predissero gli Apostoli nel profetare degli ultimi tempi. II divino

spirito di falto svelatamente afferma che molti allora abbandoneran-

no la fede, dedicandosi agli spiriti dell' errore ed alle dottrme dia-

boliche, e cio faranno per opera di ipocrili ingannatori, i quali pro-

cedendo nell' empieta superstiziosa se ne faranno un mezzo per se-

durre i semplici e attirarli ad ogni misfatto l. Dalle quali profezie

1 Spiritua manifeste dicit, quia in novissimis lempotibiis discedent quidam
a fide, attendentes spiritibus erroris et doctrinis daemoniorum: in hypocrisi

loquentium mendadum, et cauteriatam habenlium sitam conscientiam. I. TIM.

IV, 1. In novissimo tempore venient illusores, secundum desideria sua ambur-

lantes in impietatibus. ICD. 18. Scientes quod venient in novissimis diebtts

In deceptione illusores, iuxta proprias concupiscientias ambulantes. II. PETR.

Ill, 3.
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chi deducesse che la teurgia pagana debba essere 1'uliima veste che

assumera sopra la terra Verrore, non potrebbe essere tenuto per in-

terprete avventalo o chimerico della sanla parola.

Con cio non si assevera che questi ultimi tempi sieno giunti, e che

c'incalzino spietatamente : si addita solo ravviamenlo che prende 1'u-

niverso in quella direzione appunto che condurra al termine com'es-

so e stato predelto. Siccome a coslituire quell' imila d' impero ,
che

e un altro del caratteri assegnati dalla divina rivelazione all' ultima

eta del mondo, tutto ora manifestaraenle si apparecchia ,
nelle navi

a vapore, nelle vie ferrate , nei telegrafi eleltrici
, e in tutti gli altri

grandi e celeri mezzi di comu nicazioni
,
che ogni di si multiplica-

DO senzamai soddisfare la bramos a smania che ha 1'uomo di accor-

ciar il tempo e distruggere le distanze
; cosi gli animi yannosi a po-

co a poco disponendo a quella grande prevaricazione, che dovra ri-

meltere in onore la teurgia pagana, e bruciar novamente incensi al

demonio. II secolo, che ha celebrato come sommi nella crilica razio-

nalistica gli Strauss, i Littre, i Renan, i De Boni, mostra che e stan-

co del razionalismo medesimo, il quale dovra andarsi a riporre ora-

mai come vecchia ciarpa, per dar luogo ad abbigliar 1'errore di una

foggia imova, o novellamente rimessa in moda. I Procli, i Giambli-

chi, i Plotini, quesli vecchi eccleltici della filosofia pagana, che pre-

tesero di strozzar nelle fasce il cristianesimo ancor bambino, la dis-

sero Magia : gli eccletlici redivivi della novella filosofia, che pensa-

no di chiudere ormai nella lomba il crislianesimo nella verde sua

vecchiezza, la dicono ora Spirilismo : la parola e diversa, la cosa e la

stessa.

VIII.

Contro di un lal pericolo e clovere di scriltore caltolico premunire i

fedeli. II fecero mollissimi scriltori zelanlissimi, i quali gittarono, di-

remo cosi, Ira i cattolici il grido dell'arme, ed annunziarono 1'acco-

starsi d'un nemico numeroso e baldo; il fecero i Pastori, che il Si-

gnore ha posto a custodia e difesa del suo gregge nella Chiesa, in un

gran numero di mandamenli, di encicliche, di lellere pastorali : il fece
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per mezzo di molte e solenni risposte inviate ai Vescovi il Pastore del

Pastori dall'alto di quella caltedra, dalla quale ammaestra e governa

la Chiesa. Nostra intenzione e di farci 1'eco fedele di tutti questi in-

sieme, non ripetenclo parola per parola quanto essi dissero (e chi il

potrebbe nel breve spazio che ci puo essere consenlito in una rivista

periodica?) ma ripercotendo ,
direm cosi, le ultime conchiusioni a

cui essi pervennero, come appunlo suole 1' eco non ripetere che le

ultime sillabe di ciascuna frase. Quello che vi polrem mettere di

nostro, dopo il tanto che sopra tale argomento si e gia or dottamente

or autorevolmente detto, si e 1' ordine, che tutlo riunisca e colleghi

con vincolo si stretto, che non paia dover costiluire che un discorso

solo. Quale sia ques to vincolo soffrano i noslri lettori che qui 1'indi-

chiamo
,
affinche nel leggerci che faranno in seguito sappiano don-

de noi movemmo, e a qual termine intendiamo di riuscire. Chi in-

traprende un viaggio suole pigliar diletto di vederne le tracce se-

gnate sopra una carta geografica, che ad ogni punto gli mostri la

via battula, e quella che ancor gli rimane.

II primo punto che cercheremo di stabilire si e la realta storica

dei fatti sovrumani che si altribuiscono allo Spirilismo.E\h era cosa

naturale ad una filosofia materialistica, che negava ogni essere spi-

rituale, 1'esser molto impacciala di trovarsi a fronte tante schiere

di spirili : nalurale altresi era ad una filosofia razionalislica, che ne-

gava ogni azione soprannaturale nel mondo, d'essere sconcertala di

tanti fatli superiori alle forze umane, e alia filosofia ancora piu so-

fistica inesplicabili. Quindi innanzi alia tinozza di Mesmer, all'albe-

ro di Puysegur, allo specchio di Du Potet, alle tavole picchianti di

Fox, ai tripodi parlanli di Milano, ai medium di Home, e a lutti gli

altri portenti di questo ramoso albero, che e lo Spiritismo, allibiro-

no di meraviglia commista a spavenlo; e non volendo credere a do

che pur vedevano coi proprii occhi, preferirono di chiudere gli oc-

chi per potersi cullare in una artefatla incredulita. Stralagemmi dun-

que di liete brigate li dissero, prestigi di giocolieri esperti, men-

zogne e finzioni piu o meno innocenti
, imposture concertate e abil-

mente condotte; ciarlatanerie da cerretani, sollazzi da spettacolo.

illusioni ottiche ed acusliche
, giuochi ,

divertimenti
, tutto quel che
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volete, fuorche realta c verita. Stolli! non previdero che quella

realla sarebbe stala inesorabilmente ferma contra di loro
,

e piu

potente d' ogni loro dinegazione : ed essi che non avean sapulo in

nessun luogo trovare ne spirito ne prodigio, furon condannati a ve-

derli dapertutto. Noi li additeremo ai nostri lellori
,
assicurandoli

sopra la fede delle piu autentiche teslimonianze, cui sarebbe follia

di negar consenso
,
che pur Iroppo i fatti atlribuiti allo Spiritismo

sono verissimi
,
ne possono recarsi cosi in fascio alia menzogua o

alia impostura.

Ammessa la realta dei fatti bisogna studiarne la natura. E questo

il secondo passo che saremo naturalmente condolti a fare nella no-

stra indagine. Due ipotesi sono possibili per ispiegare quei fatli : o

attribuirli a forze meraraente naturali, o altribuirli a forze sopranna-

turali. Esclusa la prima ipotesi dobbiamo per necessita ammeltere

la seconda. Ora ad escludere la prima ipotesi balteremo le due vie,

che unicamente vi sono. Esamineremo da principio le spiegazioni

che si son poste innanzi da' varii scrittori per ridurre quei falii a fe-

nomeni meramenle naturali, e vedremo come nessuna risponde bene

al problema che loro si propone a sciogliere, e pero nessuna puo am-

meltersi come una spiegazione. Ma cio non basta: bisogna vedere

se sara mai possibile nell' avvenire il trovarne qualche altra. L'esa-

me che ci proponiamo di fare dei caralteri universal! di quei falli ci

porlera a quesla conclusione, ch'essi sfuggono ad ogni causa mera-

mente fisica, si sottraggono a lutle le leggi che governano la natu-

ra. Debbono dunque dirsi fuori della nalura, che e quanto dire so-

prannalurali.

Giunti a questo punto e chiarito cio che quei falti non sono: rima-

ne a chiarire cio che essi sono in realta. Poiche si puo chiedere se

quei fatti debbonsi attribuire agli spiriti della luce o agli spiriti delle

lenebre: se provengono direltamente da Dio o dal Demonio: se sono

beneficii o maleficii. V'e pur troppo una scuola di spiritisli che li reca

ad estasi ineffabili, ad apparizioni di Angeli, a visite delle anime dei

Irapassati, a visioni di Santi, a rivelazioni eziandio di Dio medesimo.

Ma essa s' inganna: e 1' error suo non e solo grossolano, in quanto

precede dall' ignorare la vera indole di queste comunicazioni so-
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prannaturali, onde Iddio consola qualche rara volta il pellegrinaggio

rnortale dei suoi piu elelti figliuoli; ma e altresi pernicioso e pel to-

gliere che fa a queste comunicazioni ogni caratlere di dono gra-

tuito del Signore, e pel pericolo di seduzione a cui espone i suoi se-

guaci, facendo tener loro per vision! celesti le infernali.

Non resta aclunque altra cagione, a cui altribuire quei fatti, se non

1' intervenzione diabolica. E questa e in realla la grande radice che

alimenta dell' umor peslilente, tralto dagli abissi, quest' albero si ri-

goglioso del moderno Spirilismo ,
i cui frulti

,
sebben portino nomi

different! e abbiano aspelto diverse, han tutti lo stesso veleno. Cio

sarebbe evidente per la esclusione gremessa di lulle le altre cagioni

possibili : ma a renderlo evidenlissimo giovera lo studio un po' par-

licolareggialo che, dielro la scoria dei teologi, faremo della natura

propria della magia, con cui vedremo combaciare a capello la natura

dello Spiritismo, da persuaderne i piu schifiltosi.

Pervenuti a tal conchiusione, 1'argomento ci condurra da se a dare

uno sguardo indietro ai secoli passali, per esaminare se la magia

moderna si dispaia in nulla dall'antica. Quest' occhiata ci fara sco-

prire, forse con qualche po' di meraviglia ,
che la magia fu sempre

persislente nel mondo, sebbene non sempre colla stessa ampiezza,

ne mai collo slesso sembiante. Ogni secolo ebbe la magia sua pro-

pria secondo gli error!
,

i costumi, le tenderize delle varie eta, anzi

dei varii popoli. Ma sollo quest! si svariati aspetli nascosesi sempre

lo stesso moslro, cogli stessi rei intendimenti, cogli stessi rei effetti;

come appunto un medesimo volto cangia di maschera senza cangiare

di natura.

A distruggere la possanza del diavolo nel mondo apparve in terra

1' Uomo-Dio nella pienezza dei tempi ;
e quand' egli ascese nel Cielo

fra le altre eredita lasciate agli Apostoli, e negli Apostoli alia Chiesa,

una delle piu pregiate fu questa: il polere sopra 1' inferno. Gome la

Chiesa 1'abbia sempre nel mondo esercitato questo potere e adunque

la ricerca piu nalurale che si presenta allo spirito, dopo di aver cer-

cato come il demouio abbia sempre operate nel mondo. Qui ci si

presentera dunque ad ainnrirare questa grande lolta soslenula dalla

Sposa di Gesu CrisSo contra il grande ribelle a Dio e nemico suo,
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il demonio. I trionii dalla Chiesa riporlati per lo passalo, come furono

sempre la salvezza del genere umano, cosi sono 1' arra piu evidente

di altri trionfi, che dovra ancpr riportare prima di giungere a quel-

1' ultimo, col quale lerminera la lolta della Chiesa in terra
, perche

terminer& il mondo. Le armi ado'perate dalla Chiesa per lo passato

contro questo potente avversario dell' uomo, vedremo non essere ora

irruginite, e la stessa maledizione da Pielro lanciata al Mago Simone

rilroveremo rinnovata dal suo successore Pio IX contro i modern!

uecromanli, c gli stessi divieli falti dai tempi aposlolici ai fedeli di

preudere parte a simili comunicazioni , li troveremo riprodotti ai

tempi noslri dai Vescovi e dal Ponlefice.

Ma non solo 1'ammirazione ci si destera a tale spettacolo, ci si de-

stera la riconoscenza, ci si deslera la piela filiale. Poiche 1' ultima

indagine consistera nel considerare lutti i danni che in comune a un

popolo, e in particolare a un' anima possono provenire dalla disob-

bedienza alia Chiesa. Questa costituira naluralmente la conchiusione

morale di tulta la Iraltazione, il punlo pratico a cui essa mira. L' e-

rudizione della menle sarebbe un danno, non un beneficio se si scom-

pagnasse dalla pieghevolezza della volonla; perche conoscere 1' ob-

bligazione senza porla in alto e cio propriamente che cosliluisce la

colpa.

Quesla e duuque la via che dovremo percorrere. La molliplicila

della materia ci obblighera a procedere con grande rapidita, senza

fermarci soverchiamenle nei parlicolari, e piultoslo indicando che

approfoudendo, quanlo cio sara possibile, perche la chiarezza e 1'evi-

denza non ne soffra. Ci proponiamo d' imiiare anche in cio il viag-

gialore, che brama bensi di giugner presto alia sua mela, ma cerca

anzi tutto di prender notizia esalla dei luoghi che dee percorrere. Egli

evita due estremi opposli : 1' adagiarsi spensieratamenle o per va-

ghezza di belle \iste ad ogni trallo, e il non fermarsi mai a nulla

guardare, a nulla osservare.
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Giornale del Centenario di Danle Alliyhieri. PREPARA LA SOLEN-

NITA NAZIONALE DELIA NASCITA DI DANTE. Si pllbblica IH Fl-

renze dal Febbraio 1864 al Giugno 4865 1.

II.

II Giornale del Centenario, non ostante le traveggole italianissime

che ha sugli occhi
,

si e dovuto fmalmente accorgere de' granchi a

secco, che gli dava a spacciare il Professore di Forli, siccome elette

perle pescale da lui nella Divina Commedia. Diciarao questo, per-

che il sullodato Professore avea promesso di venire indicando, per

entro il Poema dantesco, 1' attuazione di quel Concetto, che egli cre-

deva aver discoperto sotto il velo dell' allegoria fondamentale. Or noi

abbiamo trovato si veramente il principio di cotesto tentativo nel mi-

mero 7
,
ma indarno ne abbiamo attesa la continuazione insino al nu-

mero 13
;
che e quanlo dire per lo spazio di piu di due mesi. Sicche

vedendo dall' una parte la tristissima pruova che egli fa in quel pri-

mo sperimenlo di applicazione, ed osservando dall' altra il contegno

del Giornale, ostinato a non aprirgli le sue colonne per si gran pezza

di tempo ; ci conduciamo a credere
, per onore della spezie umana ,

a cui tutti finalmente apparteniamo ,
che il sullodato Giornale, aper-

ti una buona volta gli occhi ;su quel ludibrio dell' umana ragione,

che sono le lezioni del signer Zauli Saiani, professore nel R. Istituto

1 Yedi vol. antecedente, pag. 706 segg.
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tecnico di Forli, si sia determinate di troncarne con un taglio reciso

le pubblicazioni, vincendo percio ogni umano rispelto. Tullavia non

osiamo di dare per infallibile questa nostra conchiusione. Puo esser

benissimo die 1' onore della spezie umana
,
che poi e lutto il fon-

damenlo del discorso da noi falto ,
stia localo

,
nella estimativa

del Giornale ,
un poco piu giu della idea ditirambica del Saiani ,

di far vedere nella Divina Commedia 1' Italia della rivoluzione. In

questa ipotesi ,
non del tulto iraprobabile ,

il Ditirambo del Saiani

non dovrebbe tardar wolto a rinnovare le sue ridde e le sue carrio-

le
, gridando Evoe al Regno d' Italia

,
che lo spirito del dio gli fa

vedere a due doppii nella Divina Commedia. Se sara cosi, noi lode-

remo per un allro verso la prudenza del Giornale del Centenario ;
il

quale con buon giudizio avra disposli que' si lunghi iniervalli fra i

varii brani di una stessa trattazione; argomentando che il tempo

infrapposto caneellerebbe ne' lettori anche piu giudiziosi le slrane

impression! delle lelture antecedenti
;
e potrebbe cosi fare a fidanza

colla memoria e colla buona fede de' lettori
, per ispacciare impune-

menle le visioni del Professore.

Ma gia e inutile che noi ci tratteniamo in congetture. II tempo ci

dara la vera spiegazione. Pero se noi vedremo avverarsi la prima

supposizione, alia quale piu volentieri inchiniamo, per onore (ci gio-

va ripeterlo) di quesla spezie tanlo caluuniata degli animali ragio-

nevoli ,
in questo caso il Gioruale slesso avra condannate' le diti-

rambiche castronerie del Professore di Forli
;
e per noi sarebbe alto

inumano serrarci addosso ad un nemico, messo fuori combatlimento

da que' medesimi ,
in compagnia de'quali e pe'cui interessi mili-

tava. Per contrario
,
se il Giornale del Cenlenario mostrera di voler

fare assegnamenlo sulla sbadataggine de'leltori, imilando quegli

accorli giocolieri, i quali, annunziato che hanno un gioco straordi-

nario da compiere, trattengono intanto con cento altre baie gli spet-

talori
; ed ecco, quando niuno il penserebbe, scoppiare improwisa-

mente un archibugio, ed uscire dalla canna una colomba
,
o essere

baleslrato nella parete opposta, e rimanervi appiccato sano e iniero

1' orologio , che poco innanzi era stalo ridolto in pezzi e slrilolato

solto gli occhi del pubblico : se, diciamo, il Giornale del Cenlenario

vorra imitare cotesti giullari , e, colla la opportunila della comune
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disatlenzione, rimettere sulla scena il Professore di Forli, che ci se-

guili a canlare il suo Ditirambo
;
in questa seconda ipotesi ci senti-

remo obbligalidi scoprire anche in cio il pessimo gioco, siccome

abbiamo fatto nel quaderno precedente.

Inlanto ci rimarrebbe, per compirnento della nostra promessa, di

seguitare innanzi coll'esame della letteratura dantesca, onde fa sag-

gio II sopraddello Giornale. Eravamo disposli a farlo, non solamente

per le parti ree, ma eziandio per le buone, se per Yentura \i fossero.

Ma per discarico dell' obbligo noslro colla Direzione
,
ed a conforto

<Je' lettori
,

ai quali forse peserebbe troppo la mole di molte cose ,

dobbiamo prolestare, cbe assai leggiero travaglio e offerto alia Crilica

in lultocio che rimane. La ragione di questo e, perche, fatle pochis-

sime eccezioni
,

lulto in cotesta compilazione e borra da riempire le

pagine. Que' medesimi, che hanno un merito gia conosciuto in que-

sto genere di studii, par che si sieno vergognati di mellere in mostra

nel Centenario alcun che degno di loro. Pero sospettiamo che i piu,

richiesti dalla Direzione di qualche loro scrittura, si sieno destra-

mente scusati. Ma qaalche altro, non avendo il coraggio civile della

ripulsa, avracercato, nella gerla del dmienlicatoio
, qualche non-

nulla dantesco
,
che gli fosse per Yentura cascalo giu dalla penna ;

e irovalolo : tanto e tanto, avra detto, io lo teneYo per perduto: fac-

ciamone carita! Che piu? Ancor gli spropositi, che pur sono copiosa

derrata del Giornale, corrono quasi sempre gli siessi, Yariala solo,

e neppur molto la forma. Gosi confulato una volta quell' assurdo del

Regno d' Italia, idealo nella Divina Commedia, rimane confutato per

le altre novantanove che Yi e slato o Yi sara ripeluto.

Nondimeno la interpretazione che ci e occorso di leggere, nel nu-

mero primo, sopra quel passo del secondo dell' Inferno, in cui e detto

che Roma e il suo impero furono stabiliti da Dio, per essere il seggio

de' Successori di Pietro
,
e una erudizione di cosi nuovo e peregrino

sapore , che noi ne staremmo con rimorso a lasdarne digiuni i no-

stri lettori. L'autore di essa, signor Orlandini, amrte dal bel prin-

cipio ,
che quel luogo del Poema e come il campo Irincerato de' Co-

dini
, quanlo a sostenere

,
che le opinion! di Dante

, per rispelto a

Roma ed ai romani Pontefici
,
non sono poi cosi contrarie alle loro ,

come pretenderebbero i liberali. Per6, a suo senno non si potrebbe
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convenientemenle intonare il Peana finale della \illoria
,
sc non se

quando, riuscito a discacciarli eziandio da quel poslo, si potesse con-

chiudere, che sono slati compiutaraente balluti su tuite le linee della

Divina Coramedia.

Or questo Iravaglio appunlo si assume sopra di se il soprallodalo

siguor Orlaudini, e con una tant' aria da sbravazzone, che gli fa ve-

raraenle onore. Imperciocche non vi crediate, che egli si dissimuli

punto la difficolladeirimpresa: anzi se la spiega dinanzi agli occhi,

se la magnifica ;
e contemplata che 1' ha un pezzo cosi gigautesca

com' e, Yalorosamenle la sfida. La quale cosa egli fa, perche ognu-

no possa poi debilamente apprezzare il suo valore, quando espugnata

quell' ultima rocca dantesca de' Codini, vi piantera labandiera italia-

nissima
,
e potr& gridare con tulta verita : L' Italia e fatta ! Pia-

cera certameule ai lettori assistere alia giostra personalmente, e non

senlirsela raccontare soltanto.

II campo dispulato e , come dicevamo , nel secondo dell' Inferno
,

in quel luogo ,
in cui Dante oppone a Virgilio alcune difficolta

, per

non tentare il pericoloso \iaggio che gli era proposto per 1' altro

mondo. Argomentava dunque cosi :

Tu dici
,
che di Silvio lo parente ,

Corruttibile ancora, ad immortale

Secolo ando, e fu sensibilmente.

Pero se 1'AvYersario d'ogni male

Cortese fu, pensando 1'alto effetto

Che uscir dovea di lui, e'l chi, e'l quale,

Non pare indegno d'uomo d' intelletto
;

Ch' ei fu dell' alma Roma e di suo impero

Nell' empireo ciel per padre eletto :

La quale e il quale, a yoler dir lo vero,

Fur stabiliti per lo loco santo,

IT siede il Successor del maggior Piero.

Per questa andata, onde gli dai tu yanto,

Intese cose, che furon cagione

Di sua Tittoria e del papale ammanto.

Recitato il luogo cosi, come noi, e conforme si legge in tutle 1'edi-

zioni, 1'Orlandini fa quesla importantissima confessione: Inlerpre-
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lando il lesto, secondo sifFatta lezione, se Yogliamo essere di buona

fede, confesseremo che viene a dire, come Roma e il suo impero , i

quali ebbero la prima loro origine dalla discesa di Eiiea all' Eliso ,

furono stabiliti unicamenle per la Calledra di S. Pietro, che dee sola

dominare nella citta falale de' sette colli
, escludendone il capo del-

1' impero, ed aver signoria non meno spiriluale che temporale. Cio

poslo, si dimanda con qual ragionevolezza possono aver luogo i per-

pelui lameati
,

e le acri invettive che si rinvengono nel rimanente

del Poema, per la confusione de' due poteri ?

La verila e bella, non v' ha dubbio
;
ma in bocca degli avversarii

ha un suo fulgore particolare, che la fa comparire mille tanti piu de-

siderata e piu cara. I nostri lettori di buona volonta, che, a sentire

magnificata dall' Orlandini la maravigliosa efficacia di questo luogo,

devono aver gustato cosi prezioso piacere , gli sieno riconoscenti
,
e

di cuore, come noi stessi gli siamo. Vero e, per altro, che il secon-

do fine di suo interesse gli annulla tutlo il merito dell' opera buona.

Imperciocche se esso magnifica tanto la forza di queslo luogo ,
e

,

come abbiamo avvertito
, per la coufidenza che si sente di polerlo

espugnare ,
e per la gloria tanto maggiore ,

che dell' averlo fatto gli

dovra provenire. Al quale effetto inoltre atlendendo ,
fa uso di que-

st' altro artifizio; di venire cioe numerando le varie torme, le quali

in allro tempo fecero le loro pruove contro di quesla rocca
;
ma

,

appena tenlatala o patteggiarono col nemico , o vollarono indecoro-

samente le spalle. Di fatti partisce lulli i commentator! in Ire schiere,

delle quali due si argomentarono di conquistare al senso liberalesco

il luogo controverso, e la terza lo difese con valore. Seguita dunque

a dire : Ne da questo miserabile impaccio lo hanno potuto togliere

i commentated, ancorche sieno oggimai piu de'canti stessi del Poe-

ma
;

i quali commentator! possono dividers! in tre schiere : la prima

di coloro, ed e la piii piccola, che si assottigliano , come io dissi ,
e

si arrabbattano per iscusare 1' Autore
,
e velare la terribile evidenza

che scoppia dai versi :

La quale, e il quale, a voler dir lo vero ecc.

citando
,
coartandoli

,
testi di Padri e tesli della Bibbia : la seconda

di coloro che, goffamente scaltri, scansan la difficolla.
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Egregiamente ,
anche secondo il costume cavalleresco. Perocche

non sta male ad un paladino, il quale senla la coscienza del proprio

valore, indirizzare aspre parole ai compagni d'arme, cbe non abbia-

no sapulo dare 1'assalto con buona disciplina, ne stare saldi alle mos-

se; molto piu poi se avessero per vilta d'animo schivata la pugna, o

ceduto con poco onorevoli condizioni. Per contrario non ci sembra

cortese il modo che egli tiene cogli avversarii
; con quelli cioe che

hanno fatto il loro dovere col difendere il posto. Perocche, seguita :

la terza (schiera), e questa e la piu numerosa, (e) di coloro che il-

luslrando 1'Allighieri coll' anima filta in sagrislia menano mal celato

trionfo, perche lo \edono caduto in fallo, e con ipocrita lode scrivono,

che, ad onta delle sue passioni ghibelline, eerie verila fondamentali

gli prorompevano pure dal petto. Che avrebbe dunque da cosloro

preteso il piccolo Orlando? Che abbandonassero il campo dinanzi ai

loro nemici , i quali o fuggivano, o dimandavano di venire a patli?

Poichecio che dice del mai celalo trionfo, onde gli pare che godano

per aver colto in fallo Dante, e delle lodi che ipocritamente gli rendo-

no, e un suo inganno, imraaginandosi che i Codini sieno persuasi che

Dante stia dalla parte de'loro nemici, e che pero, avendolo messo in

contraddizione con se stesso, gli faccian le beffe. Nulla di lutto que-

slo. Le lodi che essi fanno a Dante non sono ipocrite, ma vere, per-

che credono con pieno convincimento che esso le merit! : 1' aria poi

di trionfo, nienle dissimulalo, e le beffe, se pur ci sono, vanno lulte

a conto de' liberali
, che sono i veramenle vinli e i veramente scor-

nati. Una cosa
soltanlo^avrebbe potuto notare 1'Odandini, se non per

torre ai Codini -1' onore della vitloila
,
almeno per iscemarlo

;
ed era

il loro numet-o prodigioso coutro i pochi liberali, che ebbero il co-

raggio di affronlarli sopra questo lerreno. Pur 1' accenna quanto ba-

sta, proteslando che la schiera piu numerosa e di coloro che hanno

Vanimo fitto in sacristia
;
e melte cosi i lettori per la via di lirarne la

conseguenza.

Conciossiacosache
, conlro tutta la innumerable schiera de' com-

menlalori Codini e Clericali
, egli signer Orlandini ,

erede nalural-

mente di quell' eroe di cui porta il nome
,
benche un po'diminuto,

si sferrera tutto solo, a visiera alzata, e giostrando con un' anna, se-

condo le apparenze , la piu inetta e spregevole. Or come il mondo
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non vorra andare in visibilio a mirare lui solo contro tanli, il quale

ferito un colpo solo della sua arma falale
,
fara disparire 1' immenso

esercilo inimico, e diverra assoluto padrone del luogo? Perocche, si

leggono e vero di prove miracolose del grande Orlando : ma in pri-

mo luogo bisogna vedere se i romanzieri , che sono i soli a raccon-

tarle, ci abbiano poi della la verila. In secondo luogo , poslo ancora

che que' racconli sieno quinlo evangelo, finalmente Orlando il gran-

de avea con se una spada fatala ,
e per molivo di un' allra fatagione

cgli slesso era invulnerabile. Pero qual meraviglia che riuscisse

a sbaragliare esercili interi ? Laddove il piccolo Orlando , senza

opera d' incanlesimi e di magia, con un' arma semplicissima, e pur

di uso comune ,
si compromelte di riportare la memoranda viltoria.

Ma qual e dunque quesl'arma cosi semplice dall' una parle, e dal-

1' allra cosi formidabile , da mandare in dileguo la schiera cotanlo

numerosa di coloro che coll'ammo fitto in sayristia stanno si ostina-

tamente guardando il passo del secondo Canlo dell' Inferno? Via non

teniamo piu in sospeso il lellore : 1' arma si prodigiosa , e piu pro-

digiosa della spada stessa di Orlando, e il PUMO INTERROGATIVO ! Se

nol credele udilelo da lui slesso ,
che ci aposlrofa cosi : Si

,
letlor

mio benevolo o malevolo che lu sii , un interrogalivo poslo la dove

ho lesle accennalo
, loglie ogni difficolla , ogni ombra di contraddi-

zione. II luogo , a cui mira il fatal punlo ,
e la lerzina

, gia slata

lanlo terribile ai liberali , ma che da oggi in poi sara lulla cosa li-

beralesca, dovendosi leggere nella seguenle maniera :

La quale ,
e il quale ,

a voler dir lo vero,

Fur stabiliti per lo loco santb
,

IT siede il successor del maggior Piero?

Awegnadioche sia da sapere, che 1' Orlandini ha scoperta una vir-

tu del lulto mirabile nel punlo inlerrogalivo ,
e maggiore , sotlo

qualche rispelto , della slessa falagione : quesla e di Irasformare i

concelli ne' loro conlrarii, come a dire, il si nel no, e viceversa.

Or ecco , egli ragionava : la famosa lerzina del secondo canlo del-

1' Inferno in lanto e cosi formidabile ai liberali , in quanlo vi si af-

ferma che Roma e il suo impero furono da divino decrelo slabiliti ,
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per essere il centro del dominio pontificale. Chiaro e che se si polesse

tramutare a Dante le carte in mano
,
convertendo la sentenza nella

sua contraddittoria
,
noi ,

noncke non esserne offesi
,
offenderemmo

anzi con essa
, quanlo con nessun' altra mai della Divina Comme-

dia. Or questo appunto puo fare il punto interrogative. Ascoltiamo

lui medesimo : Ecco il senso, che con esso (punto interrogative)

da tutto il brano in discorso. Tu (Virgilio) dici che Enea, tutta-

via vestilo delle membra mortali
, penetro nel mondo degli spirili ,

e pole averne cognizione per mezzo de' sensi. Ma se Iddio gli fece

quesla grazia ,
niun uomo d' intelletto

,
che pensi quali mirabili ef-

felti dovevano derivare da colui che la ottenne
,

e i personaggi e i

pregi loro, non la ripulera cosa indegna; poiche egli (Enea) fu

eletto da Dio stesso ad essere autore di Roma e del romano impero.

La quale e il quale, per chi non voglia tacere la verita, furono forse

stabiliti soltanto per quella sacra Cattedra, ove siede il successore di

quel Pietro
,
che fu maggiore di ogni allro Ponlefice? No cerlo.

II che veduto (dove conchiudere naturalmente il discorso) ,
lo F. S.

Orlandini
,
erede naturale ,

come del nome
,
cosi del valore del gran-

de Orlando , prendo a mio carico e a mio pericolo ,
la impresa di

applicare alia famosa tcrzina di Dante il punto interrogativo.

E in questo propriamente ,
come avra nolato il perspicace letlo-

re, batte la difficolta della cosa; nell' applicare il punto. Perche, in-

fine infine , ogni liberale avrebbe polulo scoprire quella mirabile

propriela del punto interrogativo. Ma come fare per accoccarlo cosi

aggiustatamente al luogo di Dante, da dover fare stabile impressione?

Sara questa per 1' appunto 1' opera ,
e questa la gloria dell' Orlandi-

ni. Pertanto fa egli riflettere ai suoi leltori tanto benevoli, doe li-

berali, perche gli debbono applaudire , quanto malevoli, cioe co-

dini
, perche ne debbano aver rovello, che quest! segni ortografici

nou erano stati inveutati ai tempi di Dante ; e cerlamente ,
se aves-

simo 1'autografo di Dante, che non abbiamo, non ve ne troveremmo

traccia, II che posto ,
i punti interrogalivi nella Divina Commedia

non possono essere che opera degli interpret! ;
e trallandosi d' inler-

preli, tanto vale uno quanto altri. Pero esso signor F. S. Orlandini,

come interprete nato della Divina Commedia
, presumendo ragione-
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volmente , per la sua qualita di liberate puro sangue ,
il suffragio

della pubblica opinione, con pieno dirilto e con cognizione di causa,

applica alia famosa terzina Laquale, eilquale, e propriamente alia

parola Piero , il punto interrogative.

II colpo e scaglialo ;
i codini che guardavano il luogo non esisto-

no piii ;
la metamorfosi della piazza codinesca in piazza forte liberale

e un fatto compiulo. Cosi almeno conchiude il sig. piccolo Orlando;

il quale fermatosi estalico per meraviglia e consolazione sopra tanta

opera di sua mano, par che si vada applaudendo co' versi del Poela :

Taccia di Cadmo e d' Aretusa Ovidio :

Che se quello in serpente, e questa ia fonle

Converte poetando, io non lo'nyidio.

Soddisfatto agli uffizii delle debite congratulazioni con se stesso, egli

rivolge amorose parole alle lurbe de' present! e de' fuluri, che sup-

pone raccolte, estatiche anch'esse, inlorno a se, esorlandole cosi :

Che resta pertanto? Resta, che se si vuol togliere al maggior poela

dell' Italia
,

e forse del mondo
,
la brutla nota di essere in conlrad-

dizione con se stesso in uno de'suoi piu solenni principii, i fuluri

Editori della Divina Commedia pongano un interrogative dopo 1' ul-

timo verso dell'ollava terzina del 2. canto dell' Inferno .

Ci displace, a questo termine, e ci displace non poco del fat to suo !

Giacche il lettore ci puo essere teslimonio, se noi ci siamo industria-

ti, con ogni nostro polere, di magnificare altamenle il valore di lui.

Nondimeno, ad onta di lutli i noslri sforzi, ci accorgiamo che invece

di far comparire la sua prova, secondo il nostro desiderio, come una

irnpresa da Orlando, ci e riuscita come una impresa da don Chisciot-

te. Dall'altro canto che avremmo poluto noi farci? Giacche polea

benissimo nella fervida fantasia di quell' eroe della Cavalleria scani-

biarsi il mulino a venlo in un castello incantato, il suo Ronzinanle

in un Baiardo
,

la sua lancia in una Durindana : ma con tutto que-

sto, e non oslanle il classico ingegno di quel Cervantes che lo tolse a

celebrare, il mulino rimaneva mulino, la lancia, quella sferra ruggi-

nosa che prima era, e Ronzinante, quel cavallo sgangheralo che sla-

va li H per venire all' ultima gioslra colle Parche. Qual meraviglia

Serie V, vol. XI, fasc. 343. 6 22 Giugno 1864.
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dunque cbe, a malgrado de'nostri deboli sforzi, anche V Orlandini

apparisca nell' atteggiamento, nel quale , per accesso liberalesco al

cervello
,
volonlariamente si e messo, di un piccolo don Ckisciotte?

Imperocche non per questo, che i punli interrogativi non erano in

uso a' tempi di Dante, ed ora si, elibero di appiccarli a qualsivoglia

luogo della Divina Comraedia. Si dee fare con giudizio; cioe esami-

nando il concetto tutto intero, se esiga o almeno comporti la inter-

rogazione; e non gia fermandosi solamente ad un inciso. Altrimenti

ci sara pericolo che si cada in un errore non moHo dissomigliante da

un allro dello stesso don Chisciolle ;
il quale ,

veduto di lontano una

mandra di montoni, gli scarabio cosi alle prime con un drappello di

cavalieri
,
e via

,
senza badare ad altro

,
colla lancia in resta contro

di essi, per guadagnarsi di viva forza il passaggio.

Ha ponderato il signor Orlandini con animo riposato tulto il con-

teslo? Per suo onore inchiniamo a credere che no. Imperciocche

le cose
,
che dice sul proposito della terzina sussoguente ,

non pos-

sono essere spiegate ragionevolmente che ricorrendo all' accesso li-

beralesco
,

il quale nella sua testa fa quell'effelto ,
che nel povero

don Chisciotte I' accesso cavalleresco. Di fatti a quelle parole di

Dante a Yirgilio : La quale (Roma), e il quale (
romano impe-

ro) . . . Fur stabiliti per lo loco santo, U' siede il successor del mag-

gior Piero , vanno immediatamenle appresso quelle altre : Per

quest' andata (all' altro mondo) Intese (Enea) cose , che furon ca-

gione Di sua vittoria e del papale ammanlo. Or non e chiaro, al-

meno a chi sta in senno
, che la seconda terzina si connelte colla

prima, come causa con effetto? Perocche, ecco il raziocinio di Dante.

Roma e il romano impero furono slabiliti, per un decrelo della Prov-

videuza, siccome seggio de' romani Pontefici. Mezzo poi alia esecu-

zione di questo decreto fu appunto la discesa di Enea negli Elisi ;

il quale cosi pole venire in cognizione di cose
,
che gli frultarono la

vittoria. Or la vitloria di lui preparo il romano impero ,
e il romano

impero fu apparecchialo, nella divina ordinazione, per essere seggio

conveniente alia dignila pontificia. Si volti e si rivolti il concetto,

come si vuole
,
a questo costrutto si dee necessariamente riuscire.

Mettiamo ora il punto orlandiniano : qual sentenza ne proviene? Ec-
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co : Dante, con an ghigno liberalesco, direbbe a Virgilio, da lui sup-

posto un codino clericale : Ma e poi vero ,
che Roma fu voluta da

Dio per dover divenire il seggio de' Pouteflci? lo credo di no; e la

ragioue del mio creder cosi e, dacche Dio concesse ad Enea di scen-

dere negli Elisi
, appunto perche surgesse Roma ,

e in Roma fosse

costituita la dignita ponlificia. Non e questo il concetto, che ne ri-

sollerebbe? E non si contiene in questo concetto una conlraddizione

manifesta ?

Ma egli non la vede : per contrario neila comune lezione gli par

di vedere il divino Poela, colto in un conlrattempo da' Clerical!
,
e

carrucolato insieme con loro a doTer difendere il dominio temporale.

Cosa, come egli crede , alienissima dalla volonta di quel grande : pe-

ro e lutto zelo liberalesco per sottrarlo ad ogni coslo dalle mani

de' Preti. Anche qui ci si colora agli occbi la, immagine del magni-

fico eroe della Mancia. II quale, in una delle sue corse cavallere-

sche, abbaltutosi a vedere una processione dell'Addolorata, gii sem-

bro che una Signora fosse menata di mal suo grado a quella pompa,

e percio andasse piangendo. 11 coucepire queslo pensiero, e disser-

rarsi coalro il corleggio della processione, per liberare la Signora,

secondo le buone regole di Cavalleria, fu un punlo solo. Si persua-

da TOrlandini clie Dante Allighieri va di assai miglior grado co
1

Co-

dini , che non vada co
5

Hberali.

E che per rispelto ai diritto de' romani Poniefici di avere signo-

ria. se la iolenda , almeno quanlo alia soslanza , co' Clericali, non

i fe mestieri di altri argomenti per dimostrarlo, che di quanto 1'Or-

landini per 1' una parte ha confessalo, e per 1'altra non e riuscito a

distruggere. Egli 'ha detto ed ha Tipeluto die dal hogo della Divina

Commedia , tolto da lui ad esaminare , se sia letto secondo la le-

zione da tutti generalmente animessa, scoppia la cvidenza, terribile

pe' liberali
, che Danie riconosce ne' Papi il diritto del dominio tem-

porale, e questo per disposizione divina. Afferma, e vero, che alcuni

pochi si argomentarono di rimuovere colesta interpretazione ,-
ma e

costretto di confessare che quegli sforzi nou ebbero effetto. Percon-

Irario concede che la gran maggioranza degl' interpreti , quali di

buona voglia e quali contro, sono di accordo nel dare quel signiflca-
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lo al conlesto. Poslo aduuque che nella comune lezione non e possi-

bile altra spiegazione, che quella che 1'Orlandini slesso vi scorge, e

altesta esser tcnula dal numero maggiore degl' interpret! : messo

inoltre che quella lezione e la vera; e che 1'allra dell' Orlandini rac-

chiude una conlraddizione, la quale lo fa ridicolo dinanzi ai Clerica-

li ,
e degno di profonda commiserazione agli occhi de' suoi amici ;

allro non rimane che liberare questo luogo della Divina Gommedia

da quell' apparente conlrasto cogli altri luoghi ,
il quale fa velo al-

1' intellelto dell' Orlandini, da farglielo giudicare manifesta conlrad-

dizione.

Sopra il quale proposito osserviamo
,
che Dante in nessun luogo

della Divina Commedia
,
ne dell'allre sue opere ,

ha mai negato nei

Pontefici romani il diritto di avere, come che fosse, signoria tempo-

rale. II discorso di Marco Lombardo nel XVI del Purgatorio, allegato

sino alia nausea dai liberal!
, non puo altro conchiudere

,
se non che

al Sovrano Pontefice non appartenesse la dominazione universale, o

polilica supremazia, sopra tulti i Principi ,
e sopra lo slesso Impera-

tore
,
come sostenevano i Guelfi. Colesto dirilto di uuiversale reggi-

mento i Ghibellini
,
e Dante per conseguenza, 1' altribuivano invece

all'Imperalore, alia cui autorita dovessero in qualche modo star sog-

gelli i Principi parlicolari ,
e pero lo slesso Pontefice ;

e cosi gover-

nare i loro Stali. Non vogliamo disculere se fosse ragionevole un tal

sislema
,
e quanto se ne sarebbe giovala la pubblica cosa. Ma per

cio che si riferisce alia presente quistione ,
se ne veniva piu che ua

poco intaccata la indipendenza del Ponlefice
, gliene reslava pero

lanta, quanta era richiesta alia condizione diSignore, sotlo molti ri-

spetli assolulo
,
e che forse per que' tempi sarebbe stata sufficiente

a potere liberamente governare la Chiesa.

Cosi molti altri luoghi si sogliono addurre, ne'quali il Poeta, tras-

portato dall' ira di parte, addebita al soverchio amore de' beni tem-

poral! , che a lui pareva che fosse in alcuni Pontefici e negli uomini

di Chiesa, i grandi mali che allora travagliavano la societa. Ma non

propone giammai a quest! mali il rimedio liberalesco di ridurre il

Papa alia condizione di private, ne d' incamerare i beni de' Vescovi

e de'Canonici, o di gitlare sul lastrico i Frati e le Sucre. La sua pa-

nacea universale contra ogni sorla di mali, e la causa adeguata di ogni



BELLA STAMPA ITALIAN! 83

civile prosperila era la Monarcbia
;

la quale, secondo lui , porrebbe

freno alia cupidita de' Principi e de' privati coll' attuazione di prov-

\ide leggi, e farebbe fiorire lutli i beni
,
merce il beneficio della

pace ,
non possibile ad esser rolta nel mondo ,

finche il mondo fosse

governato da un solo.

Quesle cose egli ragiona per lungo e per largo ne' suoi Ire libri

della Monarchia 1
;

il concetto della quale {sia delto per incidente)

laolo ha che fare col concetto dell' Italia de' liberali
, quanto ci ha

die fare I'lmperalorc tedesco
, che avrebbe dovulo governarla ,

e i

principii di giustizia, di religione e di moralita, che, secondo la idea

di Dante, doveano esser, piu che la norma, 1' essenza di quel governo.

Poste le quali consideration!, abbiamo il dovere, secondo le leggi

della crilica, d'inferire, che essendo nel sistema di Dante non gia e-

sclusa, ma solameute temperata la dominazione polilica de'Pontefici,

e dall'altra parte non si potendo citare nessun luogo, in cui esso neghi

ai Ponlefici il diritlo di signoria ,
anco col lemperamenlo che am-

metle pe' principi secolari
; dovunque occorra qualche locuzione

,
la

quale suoni contraria al dominio lemporale de' Papi ,
si debba inler-

preiare ad esclusione solaraenle di quel significato piu ampio e uni-

versale, che non approvava; o veramente in condanna degli abusi,

che a lui pareva che avessero campo per vizio degli uomini. Spie-

gata cosi la cosa
,

1' opposizione degli altri luoghi del Poema colla

terzina, che fu soggetto alia noslra conlroversia, non c che apparen-

te : ed anzi la terribile evidenza
,
come dice 1' Orlandini , di quella

lerzina rischiara 1' oscurila degli altri luoghi nel seuso esposto da noi.

Intanlo gl' Ilaliani veggano il disonesto strazio
,
che i liberali si

conducono a fare del nostro sommo Poeta, non per altro certamente,

se non per 1' avversione che hanno alia Religione callolica , ed al

romano Pontificate, che n'e centro e soslegno. Ma viva Dio! che

lulte le loro pruove non riescono finalmente ad allro
,
che a farli ri-

dicoli e contennendi.

1 Poche idee abbiamo potuto toccare, e sol di volo, sopra questo argo-
mento. Rimettiamo percio il lettore al bellissimo discorso, pubblicato ulti-

mamente in Lucca dal chiaro GIAMBATTISTA MARCUCCI, col titolo : La Monar-
chia temporale del Romano Pontefice, secondo Dante Alighieri. Tipografia di

G. Giusti.
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rezione delle piccole Letlure Cattoliche. Un opusc. in 8." di pag. 64.

Compendio della vita del venerabile servo di Dio Fr. Carlo da Sezze, lai-

co professo nell'0rdine de' Minori Riformati, composto dal P. Anton Maria

da Vicenza, del medesimo Ordine. Roma, stab. tip. Aurelie Comp. 1864.

Un opusc. in 16." di pag. VIII-48.

11 giomo 6 di Gennaro dell' anno 1670 fini il gazioni il decreto dell'eroicila delle virtu fuema-

orso della sua santa vifa il servo del Signore nato il d) 14 Giugno del 1"74, un secoio dopo
Fr. Carlo da Sezze, laico professo dei Minori Ri- il suo passaggio. Ora seguitando Iddio ad illu-

formati. 11 concetlo di santila, in cui senipre fu, strare con grazie e miracoli il sno fedel servitore,

si accrcbbe ilopo la sua morte per le frequenti gra- sembra avvicinarsi il tempo delta beatificazione

zie che il Signore si compiacque di concedere ai di lui : per cui utilissimo e molto opportune si e

fedeli per la sua intercessions. La causa della sua questo Compendio della sua Vita, or ora stam-

Beatificazione fu inlrodolta poco dopo la sua mor- palo.

4e, e fatli i process!, tenulesi le debite Congre-
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BALDUZZI LUIGI Sulla vita esugli studii di Don Girolamo Bassi, Parroco di

S. Polito, orazione del can. teol. Luigi Balduzzi di Bagnacavallo, socio

di varie Accademie scientifiche e letterarie, dal medesimo recitata per la

solenne trigesima, celebrata in quella chiesa parrocchiale il 10 Seltembre

1863. Bagnacavallo, tip. Serantoni e Grandi. Un opusc. in 4." di pag. Yl-18.

In morle della signora Felicita Rusconi uata Spadini , Elogio funebre ed

iscrizioni del can. teol. Luigi Balduzzi, socio di varie Accademie scienti-

fiche e lelterarie. Bagnacavallo, tip. Serantoni e Grandi 1863. Un opusc.
in 4." dipag. YI-24.

BELLOTTI C1R1LLO Falsita sostenute e verita disprezzate. Lettera del P,

Cirillo Bellotti, Carm. scalz. di Lucca, in risposta e confutazione del li-

bretto intitolato : Lettera del Ministro evangelico di Lucca, ai lettori

della Stella .Lucca, tip. di T. Torcigliani 1864. Un opusc. in 8.' dip. 68.

BERTOCCI GIUSEPPE Tracce per servire di guida allo studio della sloria

antica d'ltalia, per i giovani delle scuole elemeutari, proposte dal P. Giu-

seppe Bertocci. Prato
, tip. Giacchetti 1864. Un opusc. in 16." dipag. 12.

Tracce per servire di guida allo studio della sloria del vecchio e nuovo

Testamento, per i giovani delle scuole elementari, proposte dal P. Giu-

seppe Bertocci. Prato, tip. Giacchetti 1864. Un opusc. in 16. dipag. 12.

BETTI SALVATORE Intorno ad una famosa canzone del Petrarca., dialogo di

Salvatore Betti. Ristarapa con molte aggiunte. Roma, tip. delle Belle Arli

1864. Un opusc. in 8." dipag. 17.

In queslo leggiadro dialogo il di. Autorc ri- Riemo ma si fer'stefanoColonna. Crediamoche

badisce novamente con ancor piu incalzanti pruo- questa dimostrazione del sig. Betti flnisca vera-

TC cbe la canzone del Petrarca, la qualc comin- mente il litigio.

cinSpirto gentil, mm fu da lui scritla per Cola da

BLOT 11 giorno di Maria, per il R. P. Blot della Compagnia di Gesii, recato

in italiano sulla decima edizione francese da un ecclesiastico senese. Sie-

na, libreria dell' Imm. Concezione, Cosla diS. Niccolo in Sassp n. 727, tip.

e calc. di Gio. Baroni. Un opusc. in 32. di pag. 184.
%

Quesl'opericciuola, destinata a servire di Siren- ampliata e modiflcata dal p. Blot, zelanle scrit-

napei divoti di Maria, fu originariamente scrilta tore di pie opere francesi, riprende la sua origi-

in italiano dal p. Toinmaso Auriemma, napolilano, naria favella con nuovo titolo ; e cosi e piu ac-

col titolo di Memoria perpetua della B. Vergine concia ai bisogni di questi tempi, tanto da que-

nelle quotidiane opere. Napoli 1670. Ora molto gli anlichi differenli.

BOGGIA DONATO Orazione panegirica per lo di festivo del glorioso martire

S. Yito, proteltore di Polignano, e discorso inaugurale per la solenne be-

nedizione del camposanto di Fasano, pel sacerdote Donato Eoggia. Bari,

tip. di G. Gissi e compagno 1864. Un fasc. in 8." di pag. 46.

BREV1ARUM ROMANUM, ad usum fratrum Minorum sancti Francisci Capucci-

norum, et Monialium eiusdem Ordinis, annuente Rev. Palre Nicolao a

S. loanne sac. Congreg. Episcop. et Regularium Consultore, necnon to-

tius praefati Ordinis Ministro Generali. Taurini, ex oflicina slereotypogra-

phica Hyacinlhi MariettilSU. Un vol. in 16. di pag. IX-1012, CLXX.
BREV1S COLLECTIO ex rituali romano, ad Parochorum commodum, eorumque

Yicariorum, in Sacramentorura administratione, in infirmorum cura et eo-

rum interitu. Taurini 1864, typis P., Hyacinthi filii, Marietti. Un opusc.
i32. dipag. 128.



BIBLIOGRAFIA 89

BRUNENGO GIUSEPPE I primi Papi-Re e 1' ultimo del Re Longobardi, per

Giuseppe Brunengo d. C. d. G. Roma, coi lipi rfeMaCivilta Cattolica 1864.

Un vol. in 8." di pag. A7/-272.

II periodo storico, abbracciato in questo libro,

benche formi un tulto da se, pur si conuette im-

mediatamenle con quello che e descritto nclle Ori-

gini delta Sovranita lemporale dei Papi del

medesimo Aulore ;
e quasi ne fa il natural com-

pimcnto, giacche la Sovranita de' Papi , sebbcne

pigliasse stabile principio nel 7oi, non gode tut-

tavia tranquillo possesso, se non dopo che Carlo-

magno nel 774 ebbe disfatto il regno longobardo.

Le lunghe lotte, che in questo intervallo i primi

Papi-Re dovettero sostenere contro Desiderio ,

Pultimo dei Re longobardi, e la gran vittoria che

inline ottcnnero col braecio di Carlomagno, sono

qui con diligente e rigorosa critica descritte so-

pra la fede dei monument! piu autorevoli
;
molti

CALL1STENE ROFEATICO Callisthenis Roplioeatici P. A. Michaeleidos, libri

III ad Plum IX P. M. Augustae Taurinorum, ex officina Uyacinthi Marietli

an. M. DCCC. LXIII. Un vol. in 4." di pag. 72.

punti tenebrosi della sloria di Roma e d' Italia ,

che in quegli anni s'incontrano, sono accurata-

mente discussi cd illustrati; e parecchi errori

dissipati. Laonde chiunque brami conoscere con

qualche ampiezza nel suo vero aspello quell'epoca,

cosi imporlante pei suoi avvenimenli, e nondi-

meno dal piu degli storici Irasandata legger-

mente, ovvero eziandio guasta e confusa di false

opinion!, potra in quesle pagine soddisfare, con

cgual diletto che vanlaggio, la^sua dotla curiosi-

la
;
menlre al tempo slesso, pei riscontri singo-

larissimi di quell' epoca colla nostra , gli parra

sovente di leggere non la sloria di undid secoli

fa, ma quella dei giorni nostri.

Tutti sanno qual personaggio illustre si ascon-

da sotto questo nomc arcadico. Alice- sue minori

poesie latino noi lodammo altre volte: queslo Carme

conferma il vanto che csso gode di eollo e facile

latinisla, e vi aggiugne ancor quello di buon

poeta e di forte intelletto.

CAPECELATRO ALFONSO Errori di Renan nella Vita di Gesii
, per Alfonso

Capecelatro, prete dell'Oratorio di jSapoli. Napoli, presso laporteria dei

Gerolomini e dal libraio Dura , via di Chiaia Genova
, tipografia della

giovenlii presso gli Arligianclli 1864. Un volume in 8. di pagg. XV, 548.

tale opera : ma niuno ha preso, come questi fa ora,

ad ormcggiarlo a passo a passo e capo per capo,

e mostrandone 1'una dopo 1'altra tutte le nienzo-

gne, le falsita, le inesattczze, le irragionevolezze,

le flsime che riguardano , slrettamente parlando,
la Vila di Gesii. Noi facciamo plauso sincerissi-

mo al pio e dotto Oratoriano di Napoli , e ci

congraluliamo con lui di aver dafo alia luce un

tal libro, che sara la gemma piu preziosa dl quel-

la corona, che sul capo deiruomo-Dio ha voluto

P Italia apporre in questo mo.ncnto che alcuni

sciagurali gli s'inginocchiarono innanzi per bef-

feggiarlo e bestemmiarlo.

I ilbrl del ch. P. Alfonso Capecelalro furono

fin qui accolti dagl'iluliani con gradimenlo soni-

ino : questo sara salutato con amore particolaris-

sirao. Come no? II valore dello scrillore di cosi

belle storie non solo vi si conserva, ma vi fa piu

bella pruova, perche spinto, com'egli slesso dice,

e come si scorge dal libro, da riverenza e affetto

a scrivere. II soggetto del libro e quello che al-

tira a se i cuori e gl'intelletli degl'italiani, che

grazie a Dio crcdono e amano Gesu Uoino-Dio.

II fine e confutare gli errori di quel Renan, che

vide levarsi con unanime e spontanea protesla

contra le sue beslemmie tulta intcra 1'llalia. Vero c

che molti italiani ban preceduto il Capecelatro in

CAPELLO PAOLO Raccolta di Serraoui per ciascun giorno del mese di Mag-
gio, sulle prerogative di Maria SSma. Opera originale fiamminga, tradot-

ta in ilaliano dal Sac. Paolo Capello, approv. da S. E. il Card. Arciv. di

Malines
;
2 a ediz. Torino 1864, Pietro di Giacinto Marietli , piazza B. V.

degli Angelin. 2. Un vol. in 16. di pag. VHI-393.

CARUANA SALVATORE Lezioni sacre date agli studeuti deH'universita e del

liceo, 1' anno 1863, dal sacerdote Salvatore Caruana D. D. Anno terzo.

Malta 1864, tip, di E. Laferla. Un vol. in 8." di pag. 235.

Delle sacre lezroni che il ch. Sacerdote Caruana lode quando esse videro la luce. 11 terzo anno 6 ora

ha date agli sludenti dell' Cniversita e del Licco stampato. Le prime sei lezioni trattano delle pro-

di Malta nei due anni preceduti, parlammo con fezie intorno al Messia avverate nella sua venuta
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at mondo in ogni lor punto: le ultimo tre discor- obbiezioni che i razionalisti gli muovono coulro

rono del diluvio universale, provandolo daglief- Gravissiuii argomenti, bcne SYOlti , c capaci di

fetli che ancora se ne osservano, dalle tradizioni cccilare nei giovani con gran profltlo tutla la loro

esistenti prcsso tutti i popoli, dalla futilila delle attcuziouc.

CASONI GIAKBATTISTA La Sovranita tlei Papi prima di Carlo Magno : Let-

lere ad unamico, dell'avvocato Giambaltisla Casoni. BoZogrna, tip. Mareg-
yiani 1864, via JMalccntenH, 1797. Un opuscolo in 32. di pay. 50.

11 ch. ATT. Casoi.i in quattro Icllere scioglie Esso dunque dimostra che nelle catacorabe i Pa-

iu inodo mollo chiaro un'obliiezionc, che e 1'A- pi ebbero sovranila vera, ma occuita : la so

chille degli aTversarii del Principalo temperate Tranita occulla divenne sovranita personate ; que-

della S. 5ede. Prima di Carlo Magno, dicono eo- sta si trasmuto iu soTranita di falto provvixoria,

storo, i Papi furono sudditi degl'Imperatori, c pu- permanenle, e in fine si stabil'i come sovranila.

re la Chiesu lungi dal perderne, prosperb e creb- di pieno dirillo tauto in se medesima quautu ii

be in sanlita spirituale, e in poteuza lemporale : rapporto agli altri popoli d' Europa.

dunque possono essere adesso ancora sudditi di Per conseguenza mi pare che la storia sciolgu

un Re, senza che per queslo debba lemersi disca- a meraviglia 1' obbiezioue che sempre si mette ii>

pito alia Chiesa. La risposla del Casoni, molto campo dagli aTTcrsarii di questo dominio tern

bcnc dimostrata da lui, pub tutta comprcndersi in porale dclla S. Scde ; giacrhe essa dimostra die

quesle due parole : il Papa non fu niai soggetto punto non e vero che per selte secoli i Papi slv-

agl' imperalori. Lo svolgimento di questa rispo- no stati suddili, mentre essi realmente furono sem-

sla e conlenulo nel seguente periodo, che trascri- pre di qualche guisa sovrani libcri c indi-

viamo dalla meflesima conchiusione del Casoni : pendenli.

CHANTREL G. Storia popolare del Papi. Secolo X.SikcstroII e ilsecolo df

ferro. Secolo XI son Gregorio VII e I' indipendenz-a della Chiesa. Opera
di G. Chanlrel. Seconda edizione volgarizzata da A. Somazzi. jUodcna, lip,

dell' [mm. Concezione 1864. Volumi IX e X in 8. di pay. 2GO e 278.

CIAHPI CARLO MARIA Le Maraviglie eucaristiche, ragiouameiiti del sacer-

dote romano, Carlo Maria professor Ciampi. Roma, tip. di B. GiM?;Tal864.

Un opusc. in 32. dipag. 141. Pfezzo bai. 12.

II dollo e facondo autore di quest! otto Ragio- Pazienza, di Grazia e di Gloria. Bell' argomento,
namenti proponesi di dimostrare che la S." Eu- e che ageTOlmcnte abbraccia le principal! idee,

caristia e una Meraviglia di Onnipotcnza , di Sa- che intorno a questo sanlo Mistcro d' amore so

pienza, di Bonta, di Misericordia, di Giustizia, di glionsi rifcrire.

COTELLESSA GIUSEPPE MARIA Elogio funebre di Donna Clementina deGior-

glo-Sargiacomo, pronunziato dal canonico penitenziere D. Giuseppe Ma-
ria Cotellessa, uella chiesa di S. Maria Maggiore di Lamiano,H di 24 Apri-
le 1884. Genova, co'lipi de' Sordo-Muli 1864. Un opusc. in 8. di pag. 20.

D' AVINO VINCENZO Enciclopedia dell'Ecclesiastico, compilata dall* Abbate

Yincenzo D'Avino. Edizione seconda riveduta, anmeiitata, eic parte rifii-

sa. Torino, Pietro di Giacinto Marietli tipografo ediiore, piazza B. \. de-

fjli Angeli, dispense 14 e 15, in L di pag. C4.

Sono queste le due ultimo dispense del Volume see che 1'errore da noi uolato a pag. 4C9 dell;-.

|)vimo dell' Enciclopedia del D'ATino, di cui fa- nostra riTista sopra la regola 18." che si da nel-

cemmo la rivisla a pag. 463 e seg. del Vol. X 1' articolo deil" enciclopedia sopra il BATTESIKO, noft

di qaesta Serie. Crediamo poi opportune di no- fu che un errore tipograflco, corrclto gia dall' cdi-

tare che dall' errata corrige del Volume appari- tore prima di Tedcrlo uotato nella nostra

BE R1VERIEULX ANDRE Pellisson et. Leibnitz, ouunchapilredetache.de
nos controverses religieuses au XVII siecle, par le Comle Andre de Rive-

rieulx de Yarax, chevalier de 1'ordre de Pie IX.-/i'owi, imprimerie Sat-

viucci 1864. In vol. in i. di pag. IV, 106.

Petlisson fa pocta, oratore, storico, conlroTer- stesso, eioe sempre castigate, originalc, facondo.

Sista: e in cos! different! slili sempre eguale a se Nato protestanle abiurb in eta matura; occupatc



BIBLIOGRAFIA 91

nelle piu alte cariche dello State rinunzio al mondo cademia di Religionc cattolica in Roma lesse il eh.

per abbracciare la vita ccclesiastica : il tempo piu sig. Conic De Riverieulx, il quale si fernia special-

prezioso della sua vita lo spese nel richiaraare in mcnte ad esaminare la polemica che il Pellisson

seuo alia Chiesa tattolica gli antichi suoi fratelli sostenne per vie di leltere col I.eihnilz, imo degli

d'errore. I li!>ri di conlroversia che scrisse sono opposilori che egli ebbe di fronle, e fra lulti il

tra lo migliori sue opere. Essi formano il sog- piu cortese come il piu, dotto.

getlo di quesla bella dissertazione , che nell'Ac-

DEVIE VESC. DIBELLEY Luisa e Paolina , Conversazioni fra una giovine
cattolica ed un giovine protestante, per Monsignor Devie, Yesc. di Bel-

iey. Torino, lipografia dell' Orat. di S. Franc, di Sales 1864. Unopusc.
m32." dipag. 140.

FABI MONTANI FRANCESCO Delia divozione del Frangipani alia SS. Yergine.
Commentario di Monsignor Francesco de'Couti Fabi Montani. Roma 1864,

tip. di Benedetto Guerra. Un opuscolo in 8." di pag. 35.

FAGOTTI FEDER1GO Elogio funebre del Rino P. Maestro Yincenzo Tombo-
lini M.G., detto nella chiesa di S. Francesco di Fermo, per le csequie del-

1'Anniversario a di lo Aprile 18C4, da D. Federigo Parroco Fagotti. Un

opuscolo in 8. di pag. 28.

fLORIO Yedi Manuzio.

fiALEOTTI MELCHIORRE Della proprieta dei beni ecclesiastic'!, per Melchior

Galeotti, prefetto degli studii e professore di patrologia nel Seminario

arcivescovile , seconda edizione
,
con correzioni ed aggiunte. Palermo

1863 r lipografia Michele Amenta. Un volume in 16. di pag. 218.

\nnunziammo la prima edizione di qucsto ot- i giornali cattolici fecero unanimemente a quella

limo libro, e ci gode 1'animo di vedcrne ora, prima edizione. Questa seconda avra ancora un

;lopo breve corso di tempo, fafta una seconda. miglior successo, perche i secondi studii fallivi

Cid devesi al mcrito sostanziale del Trattalo, al- dall' autore 1' hanno di molto migliorata ed ar-

1' opportunity delta sua stampa , e alle lodi che ricchila.

SANOT A. Lezioni di fisica sperimentale , per uso delle persone estranee

alle scienze matematiche, degli alunni delle scuole di belle lettere, tlelle

direttrici delle case di educazione, e delle fanciulle che frequentano i piu
rinomati Istituti. Prima edizione, tradotta da F. Canini su 1' ultima, data

alia luce dal Prof. A. Ganot, corredata da 350 vignette, incise da Ales-

sandro Foli, ed aumentata di osservazioni e di note. Roma, presso I' inci-

sore editore,%\ passeggiatadiRipetta, 1861. Un vol. in 8. finoapag. 128.

3ARRUCCI RAFFAELE Dissertazioni archeologiche di vario argomento diRaf-

faele Garrucci della C. di G. Roma, tipografia delle Belle Arti 1864. Un
volume in 4.' di pagg. 56. Le soscrizioni si ricevono all'Uffoio della Civilta

Cattolica, e il prezzo e di baiocchi 60 per ogni fascicolo.

Qucslo non e che il principio di una serie di erudita trattazione della via Clodia, e di altre

pubblicazioni archeologiche, che il ch. Autore si che alia Clodia si connettevano , nonche delle

propone di fare, se non a certi e determinati citta e de' villaggi che esislevano sul Corso di

interval!! , in guisa nondimeno che tengano del esse, e vi e aggiunla una carta topograflca. La terza

periodico. II quaderno che abbiamo annnnziato e una breve ma sugosa spiegazione delle Tcssere

ne comprende Ire. La prima ha per soggelto la gladiatorie , coll' esempio di una di esse, trovata

famosa stalua di Augusto, della villa veientana, ullimamente in una vigna deH'Aventiiio. A chi

molto accuratamente illnstrata, e col risconlro di conosce il valore archeologico del ch. P. Garrucfi

una tavola, in cui e rappresenlata con molta esal- basleranno i pochi cenni dali da noi per argomen-

tezza e precisione. La seconda 6 una plena ert tare il merito di queste pubblicazioni.

filLLI D. G. Trentadue discorsi morali sopra la vita della B. Y. Maria, pel
mese di Maggio, dedicati ai sacri oratori. Versione dal francese per D.
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G. Gilli. Torino, per Giacinto Marietti tipoyrafo libretto 1864. Un vol. in

8. dipag. 374.

Questo libro ha per iscopo di fornire una se- e piissima leltura, puo servire a chi deve predi-

rie di Discorsi predicabili, nei quali si svolge la cars il mese di Maggio, puo servire per divok'

Vita delta B. Vergine, proposla a modello imi-

tabile dai fedcli. Esso puo servire di consolanlc

medilazioni : perche a tutli questi tre ufflcii si

aggiusta pienamenle.

GIOVINE PIETRO De dispensationibus matrimonialibus Consul taliones ca-

nonicae, auctore Petro Giovine P. A. et V. G. B. Neapoli 1863, ex typis

Andreae Festa
,
in via Carbonaria num. 194. TomusI, in 4. di pagine

XJ7, 200.

La matcria Irattata in quesla Opera del ch. ca- la doltrina, il secondo la pratica delle dispense

nonisla napoletano, rev. sig. Giovine, e impor- niatrimoniali. 11 primo libro ha tre parti: I.*

tanlissima, perche 1'uso delle dispense malrimo- Delle dispense matrimonial! in generate, H." Delle

niali c frequenle nella pralica, e il diritto che ha

la Chiesa di concederle e sconosciuto da varie

qualita di persone. Bisogna dunque addilar quello

e raffermar questo in un libro speciale, che rac-

colga insieme tulto cid che spartitamente si trova

scritto negli autori piu celebri di Gius ecclesia-

stico. Queslo e 1'intendimento dell'Autore, il quale

divisa I'opcra in due libri, il primo risguardante

dispense riservate al Papa, HI." Delle dispense

che anche i Vescovi possono concedere per anlo-

ritii conmnicata. II secondo ne ha due : la I.
'

tralta del modo di dimandar le dispense, la II."

del modo di eseguirle. L' opera e in corso di

slampa, e le prime 200 pagine che ne abbiamo

vedute contengono dotlrine sicure, e mollo chia-

ramente esposte, e discussion! importantissime.

G. 0. II Carnevale del MDCCCLX1Y. Due farsette e diciotto favole, dedi-

cate alle crisliane donzelle dal Direttore della Figlia dell' Immacolata.

Bologna, libreria dell' Immacolata Roma, Direzione del giornale L'Os-

servatore Romano 1864. Un opusc. in 8. di pag, 84.

GORETTI I beni del Clero e le Comunita religiose, per P. Goretti toscano,

con la lettera dell' Episcopate pure toscano a S. M. il re Yittorio Emma-
nuele secondo. Firenze, tipografia di Simone Birindelli 1863. Unopuscolo
in 8. dipag. 55.

GURY PIETRO Casus conscientiae in praecipuas quaestiones Theologiae
moralis auctore P. loanne Petro Gury S. I. Th. mor. prof. Lugduni et Pa-

ram, apud J. B. Pelagaud. Volumi due in 16." di pag. 721 e 780.

II P. Gary della C. di G., aulore noto di un

Corso di Teologia morale, stampato e ristampalo

piii volte, ne ha ora pubblicato un nuovo sotto

la forma di Casi di coscienza che, conducendo

il leltore per tulti i varii Trattati della Teologia

morale , glie la fanno con pari diletto e utilita

imparare o ricordare. II dolto autore ha rifuso

in questi Casi il suo Corso di morale con molte

aggiunte e spiegazioni, scegliendo i casi piu op-

portuni sciolti gia da' suoi predecessori, e molti

aggiungendone dei piu adattali alle nuove que-

stion! sorle , e di quelli che a lui stesso occor-

L. M. A. C. Delia, festa e divozione di Maria SS. del Carmine ; parole del

P. L.M. A. G. Carmelitano calzato, ai divoti del S. Abitino. Firenze 186i,

tip. Virgiliana per Massimiliano Casini, via Valfonda n. 79. Un opusc.
in 32. di pag. 40.

MAINI L. Osservazioni cattoliche sopra due nomi di battesimo (Garibaldi

Italia). Seconds edizione, con giunte e correzioni. Yenezia, tip. di G. B.

Merlo edit. 1864. Un fascicolo in 16." di pag. 28.

sero nella direzione delle anime e che per causa

di consiglio da molte parti gli Tennero proposti.

Non dubitiamo che questi Casi non debbano in-

contrare molto favore presso tutti coloro, che o

nellc scuole o nel tribunale di penitenza attcn-

dono alia Teologia morale.

I due volumi di quasi 800 pagine ciascuno si

vendono per 7 franchi presso Pelagaud , Lione

rue Merciere 48. Tra non molto ve ne sara de-

posito anche in Roma , e sc ne dark avviso a

suo tempo.
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HANNI GIUSEPPE Panegirici e discorsi del P. D. Giuseppe Manni Barnabila,

divisi in. due volumi. Bologna 1864, lip. Mareggiani all'insegna di Dante,

via Malcontent! 1797. Due vol. in 16. dipag. 188.

1 due prcgi chc piu rcndono proflllevolc un 1'animo dell'ascoltanle il concetto tutto intero del-

sacro discorso, sono la semplicita e la forza: per- 1'autore. Quesle due belle qualita spiccano sopra

che 1'una aiutata daU'allra fanno pcnelrare nel- le allrc, nei Panegirici e Discorsi del P. Manni.

MANNING E. II fatto e il da farsi dalla Chiesa cattoli^a in Inghilterra ;
Ra-

gionaraenlo di Monsignor E. Manning, Protonotario apostolico, e Prevo-

sto dalla Metropolitana di Westminster. Roma, lip. di Gio. Cesaretti 186 i.

Un opuscolo in 8. di pay. 36.

Chi vuol avere un'idea giusta del progrcdire menlo da tiitli
;
esso e destinato a crescere le

che il Cattolicismo fa in Inghilterra, bisogna die affezioni che tutte le anirae buone hanno yerso i

legga questo discorso che tesse la sloria del passa- cattolici dell' Inghilterra. Molto piu che chi lo

to, e indica le speranze dell' aTvenire. La testi- compera non solo acquista un buon libro, ma fa

monianza del ch. sig. Manning 6 gravissima: il altresi un' opera buona, cssendo dall'illustre au-

suo giudizio e rcllo: il suo cuore e picno di ze- tore deslinato al Denaro di S. Pietro il prodollo

lo. Questo suo discorso sarii accolto con gradi- della sua vendila.

MANUZIO E FLORIO Pel maritaggio di Messer Alessandro Ouori con Maria

figliuola di Paolo Manuzio, lettere inedite di Paolo Manuzio e di Gio.Bat-

tista Florio, stampate per la prima volta ed illustrate dal Marchese Filip-

po RaffaeHi. Macerata, lip. Cortesi c. da M. Ilari 1864. Un opuscolo in

8." di pag. 31. Edizione di 200 esemplari fiiori di commercio.

MAZZA ANTONIO Caso orribile di infermita spasmodic^. Relazione dirella

a tutte le accademie e facolta mediche universitarie d' Italia ed alle piu

insigni degli altri Stati europei, per Mazza Antonio. Cremona, tip. Ronzie

Signori 1864. Un opuscolo in 8. di pag. 24.

MEMORIE per la sloria de' nostri tempi ,
dal Congresso di Parigi nel 1836 ai

giorni nostri. Torino, stamp, dell' Unione tipografico-editrice 1864. Sc-

conda Serie, 1. e 2. Quaderno in 8. di pag. 128.

MENGOZZI LUIGI Alia cara memoria di Rosa Gugliclmi Cortesi, rapita in

fresca eta a sette figli, al marito, al fratello, ai 13 di Aprile 1864; Elegia

italiana. Opuscolo in 8." dipag. 12.

MICHETTONI LUIGI Mese di devoli esercizii, in onore del SS. Cuor di Ge-

su, del P. Luigi Michettoni, D. 0. Torino 1864, coi lipi di Pietro di G.

Marietti, piazza B. V. degli Angeli, n. 2. Un opusc. in 32. di pag. 223.

MIGNANTI FILIPPO MARIA Indulgenze della Basilica Vaticana, pel sacerdote

Filippo Maria Mignanti, Benefiziato in quella. Roma 1864, lip. di Giovan-

ni Cesarelti. Un volume in 16." di pag. VIII, 216.

Le sacre Indulgenze, onde e slala arricchita la che puo dirsi statistica, conticnc il calendario

Basilica Vaticana, non furono mai corapiutamen- delle s tesse indulgcnze , distribuile per ciascun

te raccolte insicme e discusse in un'opera a parle. giorno dell' anno, secondo die cade la concessio-

Questo compito ha preso sopra di se il ch. Abate ne. La terza, che puo dirsi pratica, contiene le

Mignanti, Beneflzialo di quella Basilica. Egli di- principal! preghiere che debbonsi recitare per

visa 1' opera in tre parti: nclla prima, che puo guadagnare le dette indulgenze. Layoro modest o

dirsi storica, citansi, con 1'ordine delle lor date, ma faticoso e di molta utilita spirituale pei fe-

le bollc, i lircvi o i rescritti di ciascun Papa chc deli, che usano di Tisitare la tomba del Principe

ha concesse indulgcnze alia Basilica. La seconda, degli Apostoli.

MINISCALCHI ERIZZO FRANCESCO Evangeliarium Hierosolymilanum ex codice

Vaticano Palaest
;

no, deprompsit, edidit, latine vertit, Prolegomenis ac

Glossario adornavit comes Franciscus Miniscalchi Erizzo. Tomus primus.



9 { BIBLIOGRAFIA

Veronae , apud Vicendni et Franchini 1861-64. Unvol. in 4. e
grande di

pay. 580.

Qacslo volume in bellissimi caratteri siriaci me , che conlcrra i Prolegomeni e il Glossario ;

(eslranghelo) eontiene il teslo siriaco dclla pri- il quale sappiamo essere in gran parte gia stam-

ina parte delle pericopi evangeliche, che si leg- pato. Ci congratnliamo inlanto col dotto Aulora

gono nella liturgia siriaca lungo 1'anno; COB che non perdono ne a fatiche ne a gpese per arric-

dirimpetto la Iraduzione lelterale in latino , in chire di un nuoTO documento storico la lettera

caratteri parimenle bellissimi. L'eseeuzione lipo- tura biblica orienlale.

graflca del volume non lascia nulla a desiderate. II volume si vende al prezzo di lire ilal. tiO,

Quanto al pregio formale del lavoro, ci riserbiamo in Roma presso lo Spithover e in Venezia presso

a darne quella contezza e fame quegli elogi che Vicentini e Franchini.

merita quando sara pubblicato il secondo volu-

MORCELLI STEFANO ANTONIO Dell'educare fanciulli, Sermone per nozze di

Stefano Antonio Morcelli, prima versione italiana col testo a fronte. Geno-

va 1863. Un fasc. in 4." di pag. 20.

MOZZON1 IGNAZIO Tavole cronologiche crltiche della storia della Chiesa

Universale, illustrate con argomenti d'Archeologia e di Geografia per

Ignazio Mozzoni, sac. dell'Ord. di S. Giovanni di Dio. Testo, citazioni e

note pel secolo nono. Lito-Tipografia. Venezia, premiata Lito-Tipogra-

fia delFAutore nelV Isola disan Servolo 1861. Un vol. in foglio.

Di quest' opera commendevolissima si dal lato Queste Tavole di Storia si pubblicano sotto 1'im-

scienliflco come dall'artistifo abbiarao gii discorso mediata direzione del sig. Michele Slefano De Rossi,

colle dovulelodi nella Serie III, Vol. Vll!, pag. 101; direltore della Cromo-Litografla pontificia in 18

nella Serie IV, Vol. Ill, pag. 96; Vol. VI, pag. 336; volumi, ciascnno de' quali comprende il teslo di

Vol. VII, pag. 731; Vol. X, pag. 339. Ne parleremo 100 anni in cinque Tavole vicennali, con varia e

ancora con piu agio altra volta. Per ora ci con- ricca copia di disegni ; iooltre 36 pagine alnieno

lenliamo di annunziare esser uscito alia luce, per fra citazioni e note, che lo illustrano.Lapubblica-

opera e studio del RR. PP. Barnabiti ,
il Se- zione e fatta in quattro diverse classi, pel formalo

colo K, il quale noa la cede ai migliori nsciti e<l il prezzo di ciascnn volume dislinte cosl :

sotto la direzione del defunto e compianto P. Moz- Classe I. Grandi Tavole uiurali tolerate, montate in

zoni. A maggior comodo di chi bramasse associarsi, semplice tela Se. 3, 50 Classe II. Id. nere Sc. 2

e specialmente del Seminar!! ed altre case d' istitu- Classe HI. Tavole in fascicolo colorate Sc. 2, 50 --

zione giovanile, per le quali la crediamo utilissima, Classe IV. Id. nere Sc. 1
,
20.

pubblichiamo qui le condizioni e i prczzi.

MULLOIS ISIDORO Che cosa e un Parroco? per 1'Abb. Isidore Mullo'is, mis-

sionario apostolico e prinio Cappellano di Napoleone III. Milano, tip. e

libreria arcivescovile
,
ditto, Giacomo Agnelli, via S. Margherila n. 1. Un

opusc. in 32. di pag. 32. Prezzo del presente opuscolo cent. 15.

NATILJ MATTIA Cenno storico e compendiosa descrizione della Villa di

Bagnaia, com'era avanti al 1820, pel can. Mattia Natilj. Roma, tipografia

Sinhnberghi 1864. Un opusc. w8. di pag. 42.

La Villa di Bagnaia fu nobilitata e perfezio- che pur ne ha tante. Essa fu cantata in mediocri

nata dal celebre Vignola, e adornata di ogni sor- versi dall' abb. Chiari, ed bra e piu vastamente

ta di monument! da valentissimi artisli. Per ma- e piu minntamente descritta da una non medio-

gnificenza, per leggiadria, per positura, per buon ere prosa dal can. Natilj.

gusto deve noverarsi tra le belle ville d' Italia,

NAVARRA ISovena dell' Assunzione di Maria Vergine, del P. Navarra, col-

1'aggiunta dell'Orazione al SS. Sacramento, dedicata a S. E. Revfiia Mon-

signor Giacinto Luzi, VP.SCOVO di iNarni, dagli studenti diS. Teologia nella

ricorrenza del mese Mariano 1864. Roma, tip. Monaldi. Un opusc. in 32.*

dipag. 12.



1UBLIOGRAFIA 95

PAR1 ANTON GIUSEPPE Essenza della pellagra degli agricoltori : Nuovi stii-

dii teorico-pratici di Anton Giuseppe Dott. Par], diretlore del civico spe-

dale e casa centrale esposti in Udine, socio di alcune accademie, estesi

auiche ad una effettiva pellagra scolastica, e corredati di due iavole lito-

grafiche,diretlialle indite amministrative autorita. Udine, lip. Trombetti-

Mureno 1864. Un vol. in 8. dipag. 136. Si vende in Roma presso il Gal-

larini, piazza di Monte Citorio.

La Pellagra e nialattia die mena strage nei sona di sporule, le quali vengono per lulti i modi

eonladini, c semprc piu fra loro si dilata. Gli assorbite nell' organisnio ; e il Soleggiamenlo cue

studii fattividiligentemenle iutoriK) dai ch. Dott. accende il fnoco inqaellasostanza. yniudi ancora

I'ari I'liau coudotto a questi due conseguenli : le cure radical! per arrestare il Progresso della

11 principio pellagroso e la sostanza medesima malattia : case asciutle e pulite, custodia dal sole

dei funglu, la Funyina: Questa fangina cntra diretto e dardeggiante. Abbiamo volu'to indicaru

in combustione se al calore animate si aggian- il costrutlo principalissimo del libro per invogliare

gauo dai 10 ai 13 gradi di calorico. Quindi le i medici a rivolgervi 1'allenzionc e cooperare al-

due cause prodacenti la Pellagra sono I'Ambicnte 1'eslinzione radicale di un morbo si pericoloso.

in cui vive che gli carica 1'aria, 1'acqua, la per-

PAROLARI GIULIO CESARE Eulalia
,
racconto del Hlsecolo della Cbiesa. Ye-

nezia 1859. Due volumi in 8. dipag. 442.

L'Eulalia e un romauzo cristiano , pubblicato che ebbe 1'Eino Porporato inglese ncllo scrivcre il

la prima volla dal sig. Parolari in Venezia nel suo. L'Eulalia cosi ritoccata e riuscita uu bel ro-

1843, ed emendate poscia e allargalo per questa raanzo , ehe col dilelto unisce 1' ediflcazione ,
c

seconda edizicne. II grido che levo la Fabiola del mentre ritrae i pensieri, gli afTetti, i costurai de-

Card. Wiseman gli fu stimolo a ripulire quel gli antichi crisliani, stimola, senza niostrarlo ,

suo primo lavoro, dettatogli dallo slesso concetto ogni lettore ad iuiitarli.

Idillii biblici
,
con un inno alia Chiesa primitiva, del sacerdote Giulio Ce-

sare Parolari. Padova 1864. Un volume in 16." di pay. IV, 204.

Otto idillii Iraltano argomenti dell'antico le- concetti, e il sentimento religioso che riufonna,

staincnto, cinque del nnovo. La dignila del verso li rendono poesie elette e prcgcvolissime.

scioito, ia leggiadria dellc i,: niagini, la forza dei

- Esercizii di stile e lelture proposti alle giovanetle dal sacerdote Giulio

Cesace Parolari . Terza edizione , Verona dallo slabilimento di Giuseppe
Cwelli 1862. Un volume in 8. di pay. VI, 314.

Letture proposte alle giovanette dal sacerdote Giulio Cesare Parolari. Ter-

za edizione. Verona, dallo stabilimento di Giuseppe Civelli 1863. Un vol.

in 8. di pag. 324.

Esercizii di stile e letture proposte ai giovanelti dal sacerdole Giulio Ce-

sare Parolari. Volumi due , Padova prem. stab, di Pietro Prosperini, via

S. Lorenzo, rimpetto I'Antenore, n. 3360. Due volumi in 8. vol. I. 1861

di pay. XII, 212; vol. II." 1862 dipag. 183.

Nel dettare quesli Ire la von, ciascuno proper- tauieuto. E tutto qucsto incarnai , a cosi dire, in

zionato alia qualita di coloro cui e proposto, il persone a cni died! viia di parola o d'azione, e

ch. sig. Parolari ha preso per guida il principio assai di rado c solo alia sfnggita mi foad insc-

retiissimo che non bisogna disgiungere mai I'i- gnare per viadinudi prucclti. uNeaquesto in-

struzionc dall' educazione della fanciullezza. Ei teudimento e venulo meno 1' eQ'etto. I libri sono

Tiiol fonnare a un tempo stesso colli e costumati ben fatti, procedono con metodo dal piu semplicc

giovani. Ond'e , die' egli stesso , che buone al piu complesso, dal piu facile al piu difficile;

crcauze ed alti di civilta
, idee gencrose e sensi gli insegnamenti moral! molto opportuni, lo stile

di gcntilczza, studii e doveri, casa e scuola hanno corretto e limpltlo.

in questi esercizii biasuuo o lode, frcno od ecci-
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PECCI Sui correnti error! conlro la Religione e 11 cristiano vivere. Letters

pastorale, dell'Emo Card. Peccl, Vescovo di Perugia. Perugia, tip. di V.

Sanlucci 1864. Un fasc. in 8." di pay. 40.

GH error! contro cui alza Pautorevole sua voce sfolgora sono la Besteramia ,
1' Inosservanza delle

I'Emo Vescovo di Perugia riferisconsi tulti al ra- fesle, la Scostumalezza, la Lellura dei cattivi libri,

zionalismo, serpeggiante piu universalmente ne- la Educazione traseurata.

gli scrilti del moderno liberalismo : 1 vizii che

PEROSINO GIAN SEVERING Compendio brevissimo di Geografia e storia an-

tica ed Archeologia Greca e Romana, secondo i recenti programmi go-

vernativ.i per le class! ginnasiali, del professore Giaa Severino Perosino,

Dottore in lettere. Geografia, storia ed archeologia romana per la i. a

classe- ginnasiale, 1864. Presso G. B. Paravia e Comp. Librai. Torino,

via Doragrossa n. 23. Un opusc. in 8.rfi pag. 52.

PIZZARDO GIUSEPPE II cristiano istruito negli esercizii della sua religione,

del sacerdote Giuseppe Pizzardo
,
Prevosto di S. Gio. Battista di Stella ,

Diocesi di Savona. Genova, tip. del R. S. de' Sordo-muti 1864. Un volu-

me in 16." dipag. 496.

POMPILI G. II Maresciallo Duca di Saldanha e l'antiom!opatia,o difesa espo-

sitiva della dottrina di Halmemann in risposta al discorso di anonimo

professore, del Dottor G. Pompili. Roma, tip. diGaetano Menicanti 1864.

Un volume in 16. di pag. VI, 182.

RICCI CARLO S. Sebastiano, Oratorio sacro, scritto dal P. Mauro Ricci,

poslo in rauslca dal maestro Carlo Romani, ed eseguito il di 7, 8, 9 di

Febbraio 1864, per munificenza del cav. Guglielmo dei conti Mori Ubal-

dini Albert!
;
Presidente della Congregazioue di Maria SS. Addolorata, e

S. Giuseppe Calasanzio, nella chiesa delle Scuole Pie di Firenze. Firenze,

tip. Calasanziana, diretla da A. Baracchi 1864. Un opusc. in 16.' di pagi-
ne Y///-45.

Un Oratorio sacro ha da superare maggiori dif- lianno immediatamente preceduti. Uno che con-

flcolla che non un Melodramma profano : e il Me- sideriarao come Iniono e queslo del ch. P. Mauro

lodramma e esso pure meno agevole della tra- Ricci. Felice e la scella dell'argomento : semplice

gedia. Per questo Ira i molli Oralorii sacri che ma non volgare la condotta: bene immaginati e

1'inora sono slali scrilti pochi ne abbiamo che ben sostenuli i caratteri : il verseggiare e 11 ri-

possano dirsi buoni : e tra i contemporanei scrit- mare pieno di armonia : lo stile quale semprc

tori nostri forse ancor meno che Ira quelli che ci uso il Ricci, cioe purgato e limpido.

RICCI LUIGI Praecepta canlus ecclesiastici, tradita ab Aloisio Ricci, sacros.

Patriarchalis Basilicae Liberiauae Canonico et pont. academiae S. Caeci-

liaeSocio.Editio secunda, emendatior etauctior. Romae, ex typis Monal-

di MDCCCLXIV. Un vol. in 16. di pag. V-129.

ROTUNDA ANTONINO Primi frutti oratorii del sac. Antonino Rotunda di Al-

canio. Torino, lip. Pielro di G. MarieUi, piazza B. V. degli Anyeli, n. 2,

1864. Un opusc. in 16." di pag. 44.

SALDANHA II Natale di Roma, disserlazione accademica di Sua Eccellenza

il signer Maresciallo Duca di Saldanha
,
Ambasciatore straordinario di

Sua Maesta fedelissima presso la Santa Sede. Roma, nella lipografia Sal-

viucci 1864. Un opuscolo in 4. di pag. 36.

Si suole celebrare ogni anno dall'Accademia dei scorsi e pocsie acconce all'uopo. Quest'anno Sua

Quiriti il Natale della lor citta di Roma con di- Eccellenza il sig. Duca di Saldanha apri la so-
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Jennita con un magniflco discorso, che per comun

desiderio di quanti lo ascoltarono fu messo a

slampa. Esso discorre i destini delta Cilia di

Roma , e li trova grand! perche li rede lulli

convergere a far di Roma la capitate del raondo

cristiano. Nelle non molte pagine, tra le quali

qnesta dissertazione e comprcsa, pud dirsi adden-

sata con rapid! tocchi la storia antica e moderna

di cosi grande cilia, e 1'affelto che vi si mostra,

la scelta dei concetti, un non so che di sponla-

neo e maestoso a an tempo, se dcvesi ancora alia

coltura squisita del nobile oratore, devesi princi-

palmente a quel vivissimo sentimento di fede

cristiana ond' egli e aniinato.

zone toscane, sia relativamenle alle piante indi-

gene ed esotiche. La seconda indica il modo di

collivare le singole pianle. La lerza spiega 1'arte

di propagare gli alberi , e d'imboscare i varii

terreni. La quarta tratta del coltivare e del ta-

gliare le boscaglie csistenti. La quinta svolge i

varii modi di trar lucro dai boschi, di regolar-

ne le leggi, di tutelarne 1' esistenza. In fine vi e

un calendario forcstale, una bibliografia forcstale

italiana, e un indice generate alfabelico. 1'iu non

puo desiderarsi in un manuatc
;

e lulto v' e chia-

ramente, ordinatamente e saggiamente esposto.

SIEMONI GIOVANNI CARLO Manuale Teorico pratico d' arte forestale di

Giovanni Carlo Siemoni. Firenze 1864/ Andrea Bellini edilore, via dei

Tornabuoni 12. Un volume in i. di pag. YJ77, 360.

Qucsto manuaie era necessario, perche la col-

tura delle foreste non e fatta universalmente in

Italia con quegli avvedimenti die essa richiede,

e libri d' istrnzione acconci per tutti i rispetti

ud insegnarti non ne abbiamo. 11 chiaro aiito-

re, uomo di molti studii leorici e pratici in que-

sta materia, ne ha compilato uno, cbe contiene il

jtiii ed il megtio che nelle opcre analoghe dcgli

altri paesi si ritrova, ma tutto adattando at clima

<V Italia, e soprattutto della Toscana. Divide I'o-

pera in cinque parti : ognuna delle quali abbrac-

cia varii argonnmli, ma tutti anatoghi. La.prima

descrive la dendrologia, sia relalivamente alle

SOGGIU ANTONIO Lezioni sopra la Estetica in generale, e nella versificazio-

ne e poesia italiana in particolare, del Canonico Antonio Soggiu, Preside

del Serainario d
1

Oristano. Cagliari, tipogmfta Ttinon 1864. Un volume in

8. di pag. 88.

Nella prima parle inlitolata: La Estetica in in uso. 11 libro nella sua brevitii e un corso del-

ycnerale vi sono atcune delle principalissime no- 1' srle poetica applicala alia favella italiana;

zioni intorno alia natura, al soggetto, alle quali- esso fu falto per servir d^t^sto nelle scuole di

t<i del Bello. La seconda parte tratta dell'Esletica
letteratura^ spccialmenle dei Scminarii, ai quali

nella versificazione italiana, e qui v'e un com- si atlaglia bene per la scelta degli esempii, fatta.

pendio brevissimo della metrologia. La terza par- con quella riycrenza che all' educazionc di tali

tc, che e I'Estetica nella poesia italiana, tratta giovani e dOTUta.

dei diversi gencri di poemi che o furono o sono

TOMMASO DA SIENA Regola del terzo Ordine di S. Domenico, volgarizzala

nel buon secolo della lingua da Fr. Tommaso da Siena. Torino, tip. di V.

Vergellino 1864. Un opwc. in 8." di pag. 40. Edizione di sole 230 copie da

distribuirsi in dono.

Frale Tommaso d' Antonio di Nanio, o Nani
,

fu tratla dal cod. in fol. segnalo B. VII, S della

Caffarini fu di Siena dell'Ordine del Predicatori, Bibl. Com. di Siena, colla giunta del Cod. CL1I

risse nel buon secolo della nostra fevella, e lascio deila Palatina di Fircnzc, e dell'altro Cod. della

molte cose scritte, e fra quelle che sono ancora delta Comm. di Siena T. 11, 8.

inedite e da noverare la presenlc Regola. Essa

TOSCANO DI LORENZO ANTONIO Un mazzetto di poetici fiori, cresciuti sotta

il bel cielo Maltese, per Antonio di Lorenzo. Malta 1864, Albion Press.

Un volume in 8. di pag. 88.

Molte cagioni ci spingono a lodare queste poe-
sie. EsSe sono frullo d' ingcgno giOYanissimo :

luindi nella piu che mediocre loro bonta promet-

touo assai bene dell' autore, quando sara piu ma-

Uiro d' anni e di pensieri ; trattano argomenti per

Serie V, vol. XI, fasc. 343.

lo piii religiosi, e sono informale di ottimi prin-

cipii,.qualita un po' rara nelle poesic che ogni

di si slampano in Italia: ftnalmente esprimono un

senso di dilicata riconosccnza verso una citla che

ha dato al giovane poeta rifugio ed ospitalita.

25 Giugno 1864.
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TOSCAJCO TEODORO Ad Typica Graecorum ac praesertim ad typicum Crypto-

ferratsnse, animadversiones Theodori Toscani hieromonachi Ord. S.Basi-

lii M. Romae, typis S. Congr. de Propag. Fide, 1864. Un vol. in i. di

po0.no.
Ci contentiamo per ora del s&niplice uunuiizio di questa dolta opera , che molto dee intere&sar*

gli studios! dei sacri Riti.

TALLE ENRICO Poesie liriche del P. Enrico Yalle d. C. d. G. Roma, Mori-

ni 1864. Un vol. in 16. dipag. 1T/-390. Si vende presso Alessandro Be-

farii, via del Seminario 123.

Tutto e sommamcnlo commendevole.in quest! essendo cert! che ne trarranno non piccolo van-

cant! ;
i soggetti, 1'invenzione, la forma, le im- (aggio, cosi sotto il riguardo lelterario, come soi-

magini, il colorito, la lingua. Li raccomandiamo to il rispetto morale,

pero altamcnle ai giovaui studiosi della poesia,

VARII AUTORI Corona fuaebre alia memoria dello esiaiio Arcidiacono Giu-

seppe Maria Grille, della Cattedrale di Oppido. Rerjgio, tip. di Adamo
D'Andrea 1864. Un opusc. in 16." di pag. 64.

Decimo anniversario della morte di Ippolito Guidi. XYII Aprile 1863. Un

fasc. in 8. dipag. 22.

Ippolito Guidi e nomc caro a tulti i Roman! per nniversale. E bella pruova ne e che ancor died

le eminent! qualita di mente e di cuore che sem- anni dopo il suo transilo ne e si viva la memoria

pre lo adornarono. Fa trai 'piu illustri medic! di che se ne
t
lamenta da illuslri letterati la perdita

Roma , ebbe pubblici incarichi , benevolo nel con dotore che s'addice a iina sventura recentc

. tratto e beneflco nelle opere si caltiv^ la slima gravissima.

In morte del nobil uomo professore AmlreaCavazzoni Pederzini di Mode-
na. Modem, dp. dell'Jmm. Concez-ione 1864. Unopwcolo in 8. dipag. 68,

Nella morte del Pederzini 1' Italia ha perduto trapasso: ma avijano tutli opinionc che il fatto do-

una di quellc forti lempere d' animo che son cosl vesse dirsi poco a petto del tanto piu che dagli

rare in questi di. Fede sinceramcnte'e fran a anni suoi maluri si aspellava. L'omaggio che alia

mente cattolica ; ingegno pronto, persp cace, for- sua memoria rendono gl' illustri amici suoi in

le; scienza motta, varia, sicura; grazia non co- questo libro, altesta la stinia universale in cht

mune di dar forma ai suoi pensieri : carila ope- era tenuto
;
essa e giusliflcata appieno da qucl

rosa verso del prossimo : vita esemplare e genti- tanto che il ch. sig. Bertololti riferi delle sue

lissima. Molto egli avea fatto come ciltadino, virtu e dei suoi scritli nei Kicordi che precede-

come cristiano, come scrillore: moltissimo anzi no le poesie.

se si sguardi la fresca ettt di soli 38 anni in che

Tesoro di orazioni, per facilitare 1'acquisto dell'eterna salute, raccolto da

diversi autori. Torino 18G3, per G. Marietti. Un vol. in 16. dipag. 368.

VENTURA (HOACCHINO Opere postume del Reverendo Padre Gioacchino

Ventura di Raulica
,
antico Generale dell' Ordine dei Tealini

, prima ver-

sione italiana del professore ab. Giuseppe Teglio. Confereflze
,
sermoni

ed omelie. Genova, Dqrio G. Rossi. Milano, Ernesto Oliva coeditori 1864.

Dv,f volumi in 8. di pag. 356.

VERATTI CAV. B. Di alcimi docnmenli relativi ad Obizzo II fi' Este, e so^

pra il mefodo confutatorio del sig. Barone Alberto Nyary, saggio di os-

servazioni del cav. B. YeratU. Modem, tip. dell' erede Soliani 1864. I'n

opusc. in 8.* di pag. 80.
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Roma 25 Giugno 1864.

I.

COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICII 1. Anniversario dell' Esaltazlone di Papa Pio IX 2. Paga-
mento degli interessi ed estinzlone parziale del Debito pubblico 3. No-

tificazioni della romana Magistratura, per 1' esecuzione del Regolamento
edilizio e di pubblico ornato.

1. Le salve 'dell'artiglieria di Castel S. Angelo hanno annunziato 1'au-

rora del giorno 17 Giugno, col quale s'iniziaya
il dicioltesimo anniver-

rip
della Esaltazione al Pontifioato della Santita di Nostro Signore Papa

Pio IX. Per la fausta circostanza si e tenuta Cappella Papale nella Sisti-

na al Yaticano, pontificando 1' Emo e Rmo sigoor Cardinale de Reisach.

Alia sacra funzione ha
prestato

assistenza la Santita Sua
, insieme agli

Effii e Rnii sigoori Cardinali, agl'Illrai e Rnii Monsignori Patriarch!, Ar-
ciyescovi e Vescovi, ai Collegi della Prelatura, alia Magistratura roma-

na, ed'agli altri perspnaggi che
yi gpdono 1' pnore del posto. Terminata

la Cappella Sua Santita ha accolti gli augurii che 1' Efiio e Rmo signer
Cardinale Decano le ha fatti in npme del sacro Collegio , rispondendo
amorevolmente al discorso con cui I'Emo Porporato li.ha significati.

2.
Colorp che speravano di costringere la Santa Sede ad abdicare la

sua sovranita temporale per difetto di mezzi da sostenerne i pesi, possono
accertarsi che la divina Prowidenza ha fornito alia loro vittima con che

disperdere codesti disegni. E doye serbino qualche dubbio
,
yadano a

leggere nel Giornale di Roma del 18 Giugno le due- Notificazioni di

Monsig. G. Ferrari, Tesoriere generate della R. C. A., Ministro delle

Finanze, con cui e si ordipa 1'estrazione di 1732 Certificati in capitale di

scudi 100 1' uno , emessi in estinzione del Debito dell' Erario a
tuttp

Giugno 1849, che saranno ammortizzati
;

e il pagamento degli interessi
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doyuti a tutto Giugno del corrente anno. Ond' e chiaro che mentre gli

usurpatori, ingoiato gia e disperse qiianto poterono rubare a' yarii Stati

soggiogati ,
ormai non sanno come scampare alia bancarotta

,
Dio fa si

che la Santa Sede possa onoratamente satisfare a tulti i suoi doyeri
,

mantenendosi cqsi
in quel credito, di cui niun Governo puo vantar 1'e-

guale, e ne ya riceyendo continui attestati, liu nel poter contrarre cospi-
cui imprestili alia pari.

3. In un supplemento al Giornale di Roma del 14 Giugno yennero

pubblicate le prime cinque^otificazioni
emanate dalla romana Magistra-

tura, per mandare ad euett'o il Regolamento edilizio e di pubblico ornalo

della citta di Roma, da noi altra yolta mentovatq. Le prescrizioni in essa

contenute sono savie, appropriatissime a' luoghi, espresse molto chiara-

mente, ed intimate ad eseguirsi con que' temperamenti nella forma e nel

tempo, che yuolsi adoperare quando e d'uopo sradicare in^veterati abusi

e recar riparo ad inconvenienti molto comuni. E da'sperare che la fer-

inezza nell' esigerne 1' adempimento sara pari al senno con cui furono

ordinate.

SVIZZERA IT.U,IANA (Nostra Corrispondenza] L.Gondizione in cui versa I'edu.-

cazione religiosa e morale della gioventii ; approvazione del Codice sco-

lastico 2. Risoluzione del Gran Consiglio circa la legge per la nomina

dei beneficial! con cura d'anime 3. Schema di legge per abolizione di

feste 4. Interpellanze circa il Decreto d' espulsione , rinnovato contro

il Mazzini 5. Adunanza dell' Episcopate svizzero a Friburgo 6. (Da
altra nostra Corrispondenza] II trecentesimo anniversario- della morte di

Calvino, ed il Mese mariano in Ginevra..

1. II lunedi 18 d' Aprile fu aperta a Lugano la Sessione ordinaria di

primavera del nostro Gran Consiglio; e dopo eletti ilPresidente e glial-
tri ufficiali

,
fu letta la relazione compilata dalla Commissione, incaricata

di disaminare gli atti del Governo. A tacer del rimanente, eccilo gran

commozipne quello che si udi, in forma ufficiale, circa lo stato in che yersa

tra noi 1' educazione morale e religiosa della gioyentu. Doleansi i relatori

che non si fosse posto riparo allo scadimento degli Istituti superiori sco-

lastici, che si deriya dal difetto di soda educazione religiosa, conforme
ai dettati del Vangelo, ed intesa ad imbeyere i gioyani di retti e yeramen-
te cristiani principii di morale. Onde accade che molti de' Genitdri

,
te-

mendo di yedere la propria prole , quando fosse allevata alia
scupla pa-

tria, disertare dalla fede de'loro padri, preferiscono di spendere piii e al-

lontanarli, ed affidarli ad educatori piu sicuri in terre straniere. Altro

lamento, proseguiya a dire il Rapporto, generalmente diffuse nel Tici-

no, si e la poca disciplina cbe regna nei Ginnasii e nclle scuole superiori.
Se da una parte e hello e consolante il yedere un cerlo brio ed una mi-
surata vivacita nella giovenlu, perche e indubbia proya di svegliato in-

gegno e di precece sviluppo, d' altra parte
e pur indispensabile che sia

circoscritta a dati limiti, superati
i quah presto degenera in isfrontatezza

e licenza Sono frecmenti
je lagnauze che si fanno sentire sul conto di

molti
frequentatpri de patrii istituti

,
i quali rientrano in famiglia con

certe idee d' indipendenza e superiorita, che poco e nulla garbano a' pa-
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renti ;
che pur yorrebbero sempre essere rjspettati ed obbediti dai loro

figliuoli.

Ognuoo Yede che, sebbene con morbidezza di frasi, pur sono qui mol-

to chiaramente indicati i vizii capitali della educazione fra
npi

: noncuran-

za della religione, ed oltraggip ai piu sacri doyeri di famiglia. Or cre-

dete yoi che tali doglianze abhiano ayuto qualche efficacia in ottenere il

yoluto riparo de' danni?
Tutt'altrp.

Le scuqle procedono come prima ;
ed

anzi
, quasi per rassodare i raali deplorati ,

i! monopolio della pubblica
istruzione yenne assicurato al Governo radicate, con 1' approvazione del

nuovo Codice scolastico. Questo in realta e un Iranello per uccellare ai

vpti
di certi Deputati ,

e uaa
yiolazipne

della patria autorita trasferita al

Direttore della pubblica istruzione
;
e una violenza fatta ai diritti della fa-

uiiglia sacrificata alia tirannia dello Stato, che pretende far pensare e scri-

yere come torna a contp
di chi lo governa ;

e una specie di sequestro e

di incameramento delle intelligenze ,
condannate a pigliar Jbrma e foggia

nello stampp del Goyerno, calpestandosi per giunta le supreme volontii

dei testatori e fondatori degli istituti d' educazione. Tutti i Giornali, che
hanno un gran di sale e non sono venduti alle sette, biasimarono forte-

mente questo Codice. Ma esso era frutto dello spirito di parte, era inteso

a favorire le sette
,

s' entro in gara di fazioni quanto all' approvarlo o

no; e Tinse il partito del si, alii 9 di Maggio, con voli 48 contro 37.

Resta pero, alia compiuta sua sanzione, che il Consiglio di Stato lo rap-

presenti alia seconda votazione voluta da'regolamenti.
2. II 22 Aprile il Gran Consiglio era chiamatp a discutere e yotare il

fampso schema di legge , per la nomina quadriennale di tutti i benefi-

ciati in cura d'anime
,
del quale yi ho gia parlato in altra mfa

, e conlro

di cui il clero nostro unanirae si era protestato energicamente, colla espres-
sa dichiarazione, che non si sarebte sottpposto giammai a questa legge.
I radicali, yeduta la inopportunita della disegnata legge, pensarono a tro-

var modo di cavarsela almeno, come dissero ingenuamente alcuni di loro.

co//' onor delle armi; e
cip

oltennero col passare prima di tutto all'ordi-

ne del giorno sopra i richiami del Clero
;
e poscia col rimandare al Go-

yerno lo schema di legge ,
affinche studiasse se non sia preferibile ai due

tefzi,
Toluti dalla legge ecclesiastico-civile'del 1855 , la semplice mag-

gioranza devoti, per la revoca dei sacerdoti in cura d'anime. II che Yen-
ne accettato con yoti 44 contro 38. lo non credo opportune I'entrare nei

pa.rticolarf della discussione. 11 fatto parla da se, e proya che nel Ticino i

radicali nou sono ancpra onnipotenti del tutto
;
e che in Gran Consiglio

oltre ai sinceri cattolici
,
come un Taddei

,
un Avanzini

,
un Gabuzzi e^

altri, v' hanno ancpra fra radicali di quelli, che non hanno perduto il buon
senso ed i dettami della giustizia.

3. II Governo perp mal seppe sopportare lo smacco avuto, e voile ma-
nifestare la sua smania di frugare nelle sagrestie e gi.ustificare il meritato

titolo di Governo Sacrestano
,
con un 'altro schema di legge per 1' aboli-

zione di alcune feste
;
del quale eccoyi il preciso testo : II Consiglio di

Stato della Repubblica e Cantone Ticino al Gran Consiglio propone :

Considerando che il numero attuale delle feste sacre, cadenti in gior-
no feriato, e eccessivo, e percio di nocumento alia pubblica e priyata eco-

nomia morale e materiale, decreta :

Art. l.
c E yietatanei giorni feriati la celebrazione delle seguenti feste :
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La Epifania
- La Purilicazione della B. V. - S. Giuseppe

- L' Annun-
ciazione - La seconda festa di Pasqua

- La seconda festa di Pentecoste -

S. Gio. Battista - S. Abbondio - La Nativita della B. V. - S. Ambrogio -

La Concezione della B. V. - S. Stefano.

E facpltativo
il trasporto della celebrazione di dette feste in giorno

di Domenica.
Art. 2.' I Parrochi e le Municipalita che, in qualunque modo/cele-

brassero o lasciassero celebrare in giorno feriato le officiature relative

alle feste sovramentovate, pppure a quelle contemplate dal decreto 6 Set-

tembre 1850
,
saranno puniti colla multa di fr. 5d a 200

, applicable per
meta a favore del denunciatore e per 1' altra meta a favore della pubblica
Beneficenza.

Art. 3. Le disposizioni delle leggi e dei decreti
,
che non sono con-

formi alia presente, sono abrogate.
Art. 4. II Consiglio di Stato e

incaricatp di curarne la esecuzione.

Lugano, 25 Aprile 1864. Per il Consiglio di Stato, il Presidente Vicari.

11 Segretario Aw. L. Pioda.

A questo schema di legge il Governo fece precedere un lungo messag-
gio, nel quale, apppggiato al Santer, si attribuisce il diritto di

poter abo-

lire le feste senza dipendenza alcuna, come esplicitamente lo dicono i se-

guenti peripdi ,
che certo basteranno a chiarire sempre piu le tendenze

dei nostri tiranni : Ma ci viene incontro un ostacolo apparentemente

grave. La richiesta riduzione delle feste dovra essere fatta mediante con-

cessione ecclesiastica? Eccovi 1' ostacolo. Latanto e giustamente doman-
data separazione diocesana dovette essere decretata dal Potere civile

in onta agli incessanti ostacoli che si frapponevano dagli ecclesiastici. Se
anche nel la presente circostanza ricorriamo a Roma, non ne avremo che
delle ripulse e delle recriminazipni pef soprassello. L'esperienza ce lo ha

provato. Egli e quindi necessita di attingere in noi medesiaii la potenza
operatrice, ed, appoggiando il nostro dirilto all'Autorita maestalica del-

la Repubblica ,
decretare la tanto invocata riduzione delle feste. Si

puo dire di peggio? ne sia giudice il lettore.

Ora lo schema di legge e affidato all' esame di una cpmmissione com-

posta di sei radicali e tre conservatori, per cui gia si puo prevedere

quale ne sara la proposta: cioe la- sanzione della legge. Perp contro delta

legge gia si protestp
unanime il clero, e in molti comuni si sono prese e

si prendono risoluzioni di opporsi a tanto abuso di potere; e speriamo
che la fermezza del clero, e le rimostranze del popolo faranno sospendere,
si non togliere, il malaugurato schema di legge.

4. Gia conoscerete come il Consiglio federale svizzero richiamo in vi-

gore il decreto di espulsione, gia altra voltapubblicato e non mai eseguito,
contro del Mazzini, il quale sempre trovo, e trovera ancora nella Sviz-

zera, e nel Ticino specialmente, non solo sicuro asilo
,
ma

prptezione e

favore. II decreto federale fu mal sentito dai Mazziniani ticinesi
,

i quali
fecero gran fracasso, e mossero gravi lamenti contro il potere esecutivo

della Confederazione, che qualificarono per dispotico e tiranno. Anzi nella

tornata del 25 Aprile fecero, per mezzo dell'Avv. Bruni di Bellinzona, la

seguente interpellaoza al nostro Governo: Invito il lodevole Consiglio
di Stalo di informar (sic) se e quale ingerenza ebbe 1'autorita nostra

governativa o dipartimentale di polizia in punto (sic) al decreto di bando
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riconfermato recentemente dall'Alto Consiglio federale in odio di
'Giusep-

pe Mazzini. II presidente del Governo, sig. Vicari, prese alto dell' inter-

pellanza e promise di rispondere nella tornata del 27 Aprile. Infatti in

quella tornata il sig. L. Pioda, direttore del dipartimento di
polizia, di-

chiaro di saper grado
1

al sig. Bruni , perche gli porgeva occasione di

spiegarsi. E qui mi piace riferirvi alia lettera questa ingenu.a spiegazio-
ne, che caratterizza la polizia ticinese, solita a far due figure in corame-
dia. In verita, disse il sig. Pioda, sono scabrosi i doveri della diploma-
zia, giacche non puo sottrarsi alle piu contraddittorie accuse dei partiti
estranei. Mentre eravamo accusati dal Repubblicano, un giornale d ?

ol-

tr'alpi ci diceva al servigio di Mazzini. Questo significa che noi abbiam
fatto il nostro dovere ,

dal momento che siarao assaliti dagli estremi.

Quanto al soggetto della presente interpellanza, sappiasi che 1' ultimo di
Marzo o il 1." d'Aprile mi fa consegnato un

documentq, che non mi e le-

cito di divulgare. lo feci praticare indagini, dalle quali non emerse indi-
zio alcuno sul ritorno di Mazzini fra noi, e raggiiagliando di cio il Con-
siglio federale, aggiunsi la domanda sul come ayremmp noi dovuto con-
tenerci nel caso della ricomparsa di lui. E notisi che il 15 di Gennaio
1' autorita federale chiedevaci , perche si fosse permessa la dimora dt

Mazzini nello scorso anno
;
al che abbiamo risposto che, se egli fu a Lu-

gano dal 6 Aprile al 6 Ollobre, yi
fu per cura della propria salute, risul-

tando da certificato del medico sig. Lurati, che Mazzini era gravemente
ammalato. Del resto pero egli era semplicemente tollerato (poteva aggiun-
gcre : con piena liberta di

far cia che voleva di giorno e meglio di notte,
di tener adunanze, di spedire e di ricever corrieri ecc, ecc.j per ri guard!
d' umanita e sorvegliato dalla polizia. Da tale esposizione il sig.^Pioda
credea che risuhasse la piena giustificazione dell'operato del Governo e

specialmente del Dipartimento di. polizia; ma il sig. Bruni non si tenne

pago per queslo, e della sua replica yi bastino queste poche parole: Ripeto
che il decreto federale e. un anacronismo, che non pud spiegarsi coi tempi
civili in cui viviamo. Ne il solo Bruni fu 1'avvocato e

1'apologista del Maz-
zini, ma e Battaglini e De-Marchi ed altri ancora, i quali accettarono poi
1'ordine del giorno proposto da Varenna, che in

fqndo e 1' approvazione
dell'operato della polizia cantonale e federale; e cio perche? perche sono

persuasissimi , che, se Mazzini o i suoi agenti hanno bisogno di qualche
angolo della Svizzera, e specialmente del Canton Ticioo, per ordire qual-
che trama, q per apparecchiare i piani di qualche spedizione, sempre
troveranno sicuro asilo non solo, ma

prqtezione e soccorsi, purche si

salvino le apparenze. II passalo n' e la piu luminosa prova, e noi siamo

persuasi che il decreto federale sara eseguito come fu gia il primo ;
tanto

piu che a Ponte Brola, ed alia Verbanella presso Locarno, a Vig'anello
ed a Castagnola nelle vicinanze di Lugano, ed in altri luoghi, sonvi case

privilegiate e che all'uopo sono inaccessibili alia polizia, la quale, anche
nei casi d' urgenza, non vi penetra, senza prima far precedere un confi-
denziale avviso. Noi ticinesi il sappiamq per esperienza, e ridiamo di
cuore ognicnjalvolta leggiamo le dichiarazioni ed i rapporti ufficiali a que-
slo proposito; perche sappiamo anche, che i nostri radical! sono guidati
e sostenuti col consiglio e col denaro dei rivoluzionarii di tutti i paesi, ma
principalmente italiani, coi quali sono legati in istretta alleanza offensiva
e difensiva.
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o. I -Vescovi della Svizzera si raccolsero a cpnferenza in Friburgo,
do\e furpnp

ricevuti con festa e cogli onori dovuti al loro carattere ed ai

meriti distinti di tutti quegli ottimi e zelantissimi prelati. Tutti erano

presenti, meno il Yescpvo di Coira, il quale, impedito da malferma sa-

lute e dall' ayanzata eta, si fece rappresentare dal suo Yicario il P. Teo-

dosio, qiielF instancabile cappuccino che
tanlp bene opera nella Svizzera

e nella Germania. I Reviui Prelati, secondo riferisce. il Cronista di Fri-

burgo, sonosi occupati principalmente delle cose seguenti: La cura per
1' istruzione e la cristiana educazipne degli allievi , che frequentano le

scuole primarie ed i diversi stabiliraenti d' istruzione; le misure da

prendersi per la protezipne e lo sviluppo dell'inclinazione alia vocazione

ecclesiaslica
;

le garanzie da esigersi dai giovani per essere ammessi
allo studio della

teplogia ;
il modo in cui si possa render compatible coi

bisogni' delle classi operaie il soddisfacimento del duplice precelto della

santiticazione delle feste e dell' astinenza
;
la condotta da tenersi verso i

cattolici, che violano i
principii

e le leggi ecclesiastiche circa il raatrimo-

nio ; 1'organizzazione di conferenze ed esercizii ecclesiastici, e finalmente

i soccorsi da prestarsi ai sacerdoti che, per eta o per malattia, sono inet-

ti all'esercizio del lorp
rainistero. Le conferenze aperte I'll, furono chiu-

se il 15 del p. p. Aprile, e gli illustri personaggi, dopo aver restituila al

presidente del Goyerno la \isita, che questo alto Magistrate avea fatto

loro al palazzo episcopale, fecero ritorno alle loro sedi
,
lasciando alia

citta ed alia cattolica popolazione di Friburgo la cara memoria di averli

ospitati.
6. (Daallra nostra corrispondenza) Ad alcuni protestanli di Ginevra

yenne in capo la specialissiraa idea di commeraorare il trecentesimo an-

niversario della raorte di Calvino
;
e nondiraeno ne aveano per tre secoli

lasciata spegnere la ricordanza, e la sua tomba dimenticata a tal punto,
da ignorarsene tuttora il

luogp. La Chiesa nazionale, opera di Calvino e

che serba 1'esterna sua organizzazione, senza aver P'u gli antichi dommi

calyinisti,
come quella che ha piegato al razionalismo; questa Chiesa

nazionale non volea saperne della festa del sup fondatore.

La frazione metodista, rappresentante la Chiesa libera, ha promossa la

solennita di
questa

festa: da cio incertezza e discordia tra protestanti, si

che il Giornale di Ginevra, organo officioso del protestantesimo ginevrino,
dichiaro apertamenle: 1' anniyersario della morte di Calvino non poter
essere una festa pubblica nazionale, non esistendo piu la Roma prote-

stante, e Ginevra essendo soltanto una citta
,
in cui

qualsivoglia
convin-

zione religiosa avea diritto a liberamente manifestarsi.

Gl' infocati metodisti hanno persistito in fare questa manifestazione

calvinisla, che si e limitata a grette disserlazioni nelle sale e ad alcuni dis-

corsi ne' templi. Taluni ministri come i signori Oltramare, Coulin e Tovi-

mier, hanno pure nel
joro panegirico sacriticato alcun poco Calvino. II si-

gnor Bungener ed il sig. Yigflier sono i soli che hanno avutp la meschinita

di parlare ancora delle rancide e vane obiezioni, del fanatismo de'Papi e

delle tenebre della superslizione ecc. Questa solennita sarebbe corsa del

tulto inosservata, che la popolazione e 1' autorita civile non se ne sono

dato pensiero veruno,ed i cittadini 1'avrebbero anche ignorata, se il par-
tito radicale, che sta al potere, non avesse fatto uso d' uno stratagemma
singolare per distruggere Calvino. In tutti gli angoli delle vie di Gine-
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Tra ha falto affiggere sraisurati cartejloni,su cui leggevansi tutte le sen-

tenze di morte, fatte pronunciare da Calvino contro i patriot! Ginevrini,
contro Servet e Berthelier : ed il popolo si accalcaya all'angolo delle vie

perleggere que'singolari apologist! cTi Calvino. I ministri sul pulpito pro-
vavano somma inquietudine, ed i libra! prolestanti esponevano al pub-
blico i ritratti di Calvino e di Fasel

; ognuno per istinto dicea fra se: il

protestantesimo tenta, con questa tarda apoteosi di C.-ilvino, di seimmiare
una canonizzazione. Scorgevasi poi un

particular
contrasto

per 1'apparato

maraviglioso e pel devoto concorso con che i cittadini delta citta e della

campagna ban celebrato il mese di Maria, ed hanno in ispecie solennizzata

la festa del Corpus Domini, che in Ginevra e festa di precetto lo stesso

Giovedi, e quel gionio e anche feriato per le pubbliche autorita.

Sebbene la festa di Calvino abbia lasciato la maggior parte del popolo
protestante nella indifferenza, il Clero cattolico non ha yoluto sottostare

a tale manifestazione, raentre in tutte le chiese della citta e della cam-

pagna i Sacerdoti, nella pubblica celebrazione della Domenica, han reci-

talo con solennita dal pergamo la professione di fede cattolica, e dinanzi

al SSiiio Sacramento han fatto orrevole riparazione a Nostro Signore,pro-
testazione di fedelta alia Chiesa cattolica, e preci per ottenere 1'unita re-

ligiosa, 1'unione degli animi e de' cuori nella verita e nella carita: un
solo ovile ed un solo pastore. In quel giorno medesimo si fece una que-
stua per il denaro di S. Pietro, affine di rannodare i Cattolici con un
atto esterno al centro fecondo e vivificante di questa unione.

La sera nella chiesa di Nostra Donna, in mezzo ad un accalcato po-
polo di catlolici e di protestanti, il sig. Abate Mermillod, che in tutto il

mese di Maggio avea tenuto conferenze intornp al razionalismo, stimp
di non sottrarsi

al^ impressioni della festa di Calvino, e.prommcio
che, volendosi far prova di magnificare la separazione del secolo decimo-

sesto, gli correva 1'obbligo di affaticarsi per la riunione degli animi
;
che

d'altro lato 1'opera di Calvino era stata ingiuriosa alia ragione, distrug-

gitrice del Cristianesimo, ed antinazionale; addimostro egli che Calvino,
co' suoi malinconici ed affliggenti dogmi della predestinazione, avea re-

catp,
con una

reaziqne inevitable e col dissolvente logico del protestan-

tesimo, i presenti disordini
^el

razionalismo. Aggiunse inoltre che Calvi-

no avea rovinato la nostra industria, paralizzato il nostro commercio,

spezzate le arti, sostituito alia popolazione nazionale, una pppolazione
di

stranieri banditi d'ogni parte, e royesciate
le nostre liberta municipal!.

Fece la storia del provvido risorgimeato del Cattolicismo in Ginevra,
che da un mezzo secolo si e dilatato dall' umile e rozza sala di locanda.

ove un sacerdote adunava alcune fanti,sino allalibera e splendida mani-

festazione di quelle adunanze cattoliche che s' accolgono ne' nostri tem-

pii di san Germanp e di Npstra Donna!
Fece quindi il ritratto di valorosi operai che si adoperarono in questo

lavoro, il sig. Vuarin, Monsignpr Marilley, il sig. Dunoyer, e conchiu-
se con dire che lo sviluppo degli studii stbrici ha spezzato i pregiudizii
di tre secoli, a segno tale che havvi ora tutto il convincimento di.con-

fermare , anche cogli scritti protestanti , che a yerun corpo non furon

giammai piu costantemente a cuore i veri interessi nazionali di Ginevra,

quanto al vecchio capitolo di S. Pietro.
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Egli e pure un fatto posto in sodo dalla scienza storica e che ha signo-

reggiato sulle vecchie preoccupazioni, che Ginevra vada debitrice ad un
aostro Vescoyo del decimoquarto secolo delle sue franchigie e liberta.

Tanlo e egli popolare queslo fatltf in Ginevra, che da pochi giqrni voi

avete innalzato la statua di quel Yescovo sopra un nostro pubblico mo-

numento, e dato il suo nome ad una delle noslre nuove strade. Dopo
avere coa alcuni tratti descritto le

luttuqse discordie religiose e politiche

di Ginevra, fece appello all'unione e dimando die si applicasse 1'animo

seriamente agli studii religiosiper.ottenere questa unita, il piu dolce e il

piii nobile tesorp
di un popolo. II marled! alia chiusura del mese di Ma-

ria il sig. Mermillod riprese la sua tesi, sviluppando questa duplice idea:

quali sono le nostre speranze per
oltenere 1' unione in Ginevra, e qut li

gli obblighi nostri a riscontro di queste speranze? 11 suo
discorsq che fu

un appello aH'unione degli aninii non rimarra infruttuoso, e noi in udir-

lo sentivamo che non sono lontani i tempi, in cui potreuio contemplare
1' unita religiosa.

In cqnseguenza di queste prediche e dello spettacolo consolante, che i

discorsi del mese di Maggio offrivano in tutte le sere, parecchi prote-
stanti hanno scritto al sig. Abate Mermillod, dicendogli non essere lonta-

no il tempo in che parecchi di loro entrerebbero nel seno della Chiesa.

Oltraccio un opuscoletto, fatto intorno a Calvinp in Ginevra
,
ha

compiuto di dimostrare quanto 1' opera e 1' aspetto di Calvino erano ora

antipatici alia nostra popolazione ginevrina.
Tali sono i risultati preni di speranze, che ban prodotto le feste di Cal-

vino e che ban preparato i discorsi del mese di Maria tenuti dall' Abate
Mermillod e dal P. Alfredo Cappuccino suo fralello.

*
II.

COSE STRANIERE.

ALEMAGNA E DAMMARCA 1. II Principe ereditario di Prussia succede al Wran-

gel nel comando supremo degli eserciti alleati nello Schleswig-Holstein
2. Dispaccio del Gabinetto di Copenhagen a Lord Russell, per denun-

ziare la ripresa del blocco alii 12 G'ragno 3. Propagazione dell'armi-

stizio fino alii 26 Giugno 4. Discussioni nelle Conferenze di Londra

circa lo spartimento dello Schleswig 5. Lo Czar cede, in favore del

Duca d'Oldembourg, alle sue pretension! sopra Kiel 6. Yisita dello

Czar al Re di Prussia in Potsdam 7. Yisita dell' Imperatore d' Austria

allo Czar in Kissingen.

1. II grave peso degli anni e le fatiche durate nella guerra, condotta

nel piii crudo inverno, faceano sentire al Maresciallo Wrangel troppo
dis-

agiatp il proseguire nel comando supremo degli eserciti alleati, cne cam-

peggiano nello Schleswig-IIolstein. Percio il re Guglielmo I giudico di

\ Calvin a Geneve. Quelques pajjes de sa Vie, a 1'occasion la 500mtr nniversaire dc la

mort. Par un Genevois - Gcn&te, chez tous les librairet, 4864.
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dqyerne coronare i meriti con qualche insigne onorificenza , e conceder-

gli il necessarip rippso..Laonde,
con ordine di Gabinetto del 18 Maggio,

gli conferi la dignita di Conte, ed al tempo stesso gli signified che il rin-

graziava de' servigi insigni prestati nella guerra contro la Danimarca , e

gli dava
per

successore nella sua carica il proprio primogenito, il Prin-

cipe ereditario Federigo Carlo, che tanto valorosamente e con molto
senno avea comandato uno dei corpi dell'esercito al passo della Schley
ed all'assalto di Duppel. Di cheil Wrangel die notizia agli eserciti, rin-

graziando i suoi Prussian! non meno che gli alleati austriaci della valo-
rosa loro cooperazione.

2. La Danimarca dal canto suo comincia a sentire importable il peso
della guerra, che si tiro addosso col rifiutarsi all'osservanza del trattato

del 1852, di cui ora si reputerebbe felice, se i Tedeschi volessero con-

tentarsene. Ma neanche vuole spogliarsi e distruggersi con le proprie
mani

; e percio osserva un contegno di fermezza e di risoluzione ad ogni
sacrifizio, che altamente ne onora il Re ed i Ministri. Cosi, vedendo che
le Conferenze di Londra a poco o nulla approdavano cjuanto al componi-
mento di pace, e sapendo quafrto grave danno poteasi recare al commer-
cio alemanno col ripigliare il blocco, il Gabinetto di Copenhagen spedi
al sig. Bill, suo rappresentante a Londra, 1' ordine di trasmettere a Lord
Russell la nota seguente :

23 Maggio 1864. Signore. Ho 1'onore d'informare il Governo di

Sua Maesta britaunica che il blocco dei porti di Cammin
, Swinemunde,

Wolgast, Greiffswaldt, Stralsund, Barth, Danzica e Pillau, nel Baltico,
e il blocco dei porti delle

isple
nei Ducati di Schleswig e deirHolstein,

i quali furono levati il 12 di questo mese, in conformita alle
stipulaziqni

della sospensione d'ostilila, saranno immediatamente ristabiliti il 12 Giu-

gno prossimo, data alia quale cessa la tregua, a meno che le negozia-
zioni seguite alia conferenza non siano prima riescite a qualche accordo

preliminare. II mio Governo ha creduto essere dell' interesse del mondo
oommerciale, che fosse dato avviso opportune del ristabilimento del bloc-

co. Ho parimenti Y ordine di annunciare che nessuna nave neutrale, la

quale, dopo la ripresa della guerra, potesse tentare d'entrare in uno
dei porti bloccati, non sara soggetta ad essere catturata, se non avra ri-

cevuto avviso del ristabilimento del blocco per mezzo ordinario, o per
mezzo delle navi stesse della squadra del blocco. Ho 1'onore ecc. Firma-
to : Torben Bill.

3. Lord Russell si contento di rispondere con un laconico biglietto di

ricevuta di tal comunicazione
;
ma forse si sent! spronato ad adoperarsi

anche piii fervidamente per impedire che si ricommciassero le ostilita ;

e difatto, benche non senza gran contrasto, ottenne che nella Conferenza
si accettasse dalle parti belligeranti un prolungamento dell' armistizio

fino al 26 Giugno. I Danesi si mostrarpno molto restii a condiscendere,

perch& ogni ritardp tprna a vantaggio dei Tedeschi
;
e questi ppco si

curavano d'una quindicina di giorni, ma volevano almenopiu mesi, per
aver tempo si di compiere i loro disegni politici ne' Ducati, e si di la-

sciare al commercio il modo di rifarsi de' danni patiti pel blocco. Ma le

istanze di Lord Russell furono tali, che ambe le parti cedettero.

4. La recitata denunzia del blocco fu presentata a Lord Russell il gior-
no 2 di Giugno ;

e Lord Russell fu sollecito di comunicarla confidenzial-
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menle al cpnte Apponyi, ambasciadpre d'Austria, per iscandagliare quali
ibssero i disegni del (jabinetto di Vienna pel caso che si ripigliassero le

ostilila, facendogli intendere al tempo stesso che se 1' armata navale au-

striaca enlrasse nel Baltico, il
Gpverno inglese vi dovrebbe raandarean-

che la sua. II cqnte Apponyi capi quel latino, e con forme di grande cor-

tesia e moderazione dichiaro a Lord Russell che, per facilitare le pratiche
di componimento, e per non attraversare gli sforzi benevoli delle Poten-

ze neutrali all'inte'nto della pace, 1'Austria s'irnpegnava, qualora la tregua
non fosse prolungata, a non ispedire la sua armata di mare nel Baltico ,

appunto per dar prova di sua sincera volonla di schivare un cozzo, per
cui il conflitto danogermanico pqtrebbe aggravarsi e mettere in fuoco di

guerra tutta Europa. La qual dichiarazione dovette giovar non poco a
fare che le istanze del Russell fossero efficaci, quanto al prorogare 1' ar-

mistizio.

Ma quanto al risolvere alcun che di
posilivo per un componimenlo di

pace, la Conferenza dei Plenipotenziarii non ottenne che scarsissimo ri-

sultato. Accetto la Danimarca la proposta di cedere una parte dellq
Schleswig, siccome in realta quasi tutta abitata da Tedeschi, perche si

unisse all' Holstein
;
ma il dissidio si inaspri quanto al definire la linea

della separazione. I Plenipotenziarii alemanni, credendo aver gia fatto

una concessione enorme col conten tarsi dinon rivendicare tutto intero
Iq

Schleswig, pretendono che i
cqnfini

siano tracciati cosi, che le posture di

Duppell restino fuora dei dominii danesi. 1 Dan^esi per contro non voglio-
no cedere un palmo piu in la del Dannewerke e delta Schley. In mezzo a
tali

pretensiqni opposte
si trayagliano i mediator! inglesi e francesi a cer-

care nuove linee di frontiera, da dividere con equita i danni ed i vanlag-
gi. Ma 1'accordo e difficile; ed in una delle sedute s' accese un diverbiq
molto acerbo fra i Danesi e gli Alemanni circa il modo, con che daquesti
eransi osservate le pattovite condizioni di tregua ;

ne il contrasto ebbe
termine altrimenti che a patto d' intendersela tra loro in leale colloquio
sotto una

specie
di arbitrate del Principe di La Tour d'Auvergne, rappre-

sentante della Francia. Con tutto cio le speranze di pace erano si tenui,
che il Moniteur prussiano non si perit6 a dire asciutto, nell'annunziare la

prqroga della tregua tino al 26 Giugno: e da presumere che appunto
alii 26 si ricomincieranno le

pstilita.
5. Oltre di che un nuovo impaccio usci fuora d' qnde meno si crede-

ya. La Russia, che avea rinunziato ad ogni pretensione, finchfe stessero

in \igore i Trattati del 1852, s' ingelosi, a quanto pare, delle pretensio-
ni tedesche di voler fare di Rendsbourg e di Kiel due piazze federali , e

piu ancora del canale marittimq gia cominciato da'Prussiani per passare
dal mare Settentrionale al Baltico nella direzione della Schley. Pur non

Tolendp oppprsi
direttamente ed assumere impegni in nomi; proprio , lo

Czar dichiaro che, lacerati i trattati di Londra, si ravvivavano i sui dirit-

ti
sopra Kiel e qualche altrp

lembo di territorio
;

e ne fece generosa ri-

nunzia a favore del Duca di Oldembourg. Ed ecco un nuovo pretenden-
te ad arruffare la gia troppa intricata matassa !

6. Tuttavia non pare che lo Czar pensi di propositp
a venire a contra-

st! con le due grandi Potenze alemanne
;
e se ne ha indizio in due fatti,

che gia da pezza erano annunziati da varii Giornali
, [e che da molti al-

tri erano rifiutati come improbabili ;
e sono le visite tra lo Czar ed il Re
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di Prussia e 1' Irnperatore d' Austria. Alessandro II , con 1' imperatrice
sua Consorte, arrivarono di falto alii 9 di Giugno a Potsdam, dove furo-

no ricevuti in gran pompa dalla famiglia reale di Prussia
,

e dal Gran
Duca e dalla Gran Duchessa di Mecklembourg. II re Guglielmo ed i

Principi'eran tutti in divisa di ufliciali russi, e le dame prussiane testi-

te coi colon russi
,

ciot bianco ed azzurro. Alii 10 v' ebbe rassegna di

milizie, e poi banchetti e festini
;
ed il giorno seguente lo Czar e la Cza-

rina partirono per Darmstadt. Si voile a tal yisita dar colo^e di semplice
ufficio di cortesia e di affetto di famiglia, pel parentado strettissimo onde
1' una e congiunta all' altra. Ma lo Czar , essendo acqompagnato dal suo
Cancelliere Principe Gortschakoff, ed avendo avuto intimi e lungbi col-

Iqquii col Bismark e col re Guglielmo , dovette probabilmente aver da
dire qualche altra cosa, che puri complimenti o confidenze di famiglia.

7. Oltre di che 1'lmperatore e 1 Imperatrice d'Austria, accqmpagnati
dal Cqnte Rechberg e da numeroso corteggio d'altri personaggi ,

non pu-
re aulici, ma anche

politici , partirono il 15' Giugno da Vienna , spstet-
tero un paio di giorni a Monaco di Baviera

, poi s'ayviarono a Kissingen

per visitarvi lo Czar
;

il quale ivi si
troyo corteggiato ancora da buon

numero di Sovrani degli Stati secondarii d'Alemagna. Di qui ebbero

nuoya voga le dicerie e le divinazioni circa lo scopo di codeste visite
,

somigliantissime a confer/inze di Stato; epiu d'uno credette di scorgere
gia rialzata in piede ,

e con la bandiera spiegata , una nuova Santa A.I-

leanza. Ma e da sapere che, siccome al tempo del colloquio di Toeplitz la

Russia avea avuto cura di far avvisato Napoleone HI
,
che quello sareb-

be puro scambio di cortesia
,
e che nulla vi si tratterebbe di spiacevole

per la Francia
;
cosi ora il rappresentante russo a Parigi , sig. Budberg,

m sollecito di dare lunghe e minute dichiarazioni aH'Imperatore di Fran-

ria, circa lo scopo di codeste visite in Prussia ed in Austria. Le quali
dichiarazioni devono aver cessata ogni diffidenza

,
tanto e sicuro il con-

tegno dei diarii ufficiosi parigini.
fc

FRANCIA \ . Dedicazione della Metropolitana di Parigi 2. Solennila in Mar-

siglia per Nostra Donna della Guardia 3. II Renan, tolto dalla cattedra

di lingua ebraica, e nominato ufficiale della Biblioteca de' manoscriui ;

rifmta il nuovo uflicio ; viene destituito.

1. Sorge la Metropolitana di Parigi suU'area d'un'antichissima chiesa
:

* che era stata intitolata a santo Stefano
;
e fu cominciata sotto il regno di

Childeberto, nel 1163, dal Vescovo-Maurizio di Sullv, chela dedico alia

santissima Vergine. II Papa Alessandro III ne gittola prima pietra; esi
comincio nel 1183 a celebrarvi i divini ufficii; ma la stupenda fabbrica

non fu compiuta che in capo a tre secoli , non senza detrimento rfello stile

e del disegno per la varieta introdotta in piu parti. Per cagioni diverse

questa Cattedrale era rim'asta fino a questi ultimi giorni senza solenne

consacrazione, la quale proponeasi di celebrare il Cardinale Arcivescoyo
Morlot nel passato anno

;
ma la morte non gli permise di satisfare a que-

sto suo
vqto.

II degno suo successore, Monsignor Darboy, non voile in-

dugiare piu oltre
,
e compie con gran pompa e con gli usati riti la sacra

cerimonia nel giorno 31 Maggio, assistendogli allri 13 Yescovi. II Santo
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Padre avea conceduto unGiubileo, riccq d'amplissime indulgenze pei
fedeli che ayessero yisitato, dopp riceyuti i santi Sacrament!

,
la yene-

randa Metrqpolitana,
si in quel giorno e si nell'ottaya seguente; durante

la quale i piu rjnomati oratori di Francia trattarono, con raolta varieta e

copia idi sublimi concetti
,

il nobilissimo argomento della consacrazione

della chiesa.

2. Un'altra sacra ccrimonia fu celebrata, il 5 Giugno, nella caltolica

Marsiglia, cojj pompa marayigliosa e quiyi non mai piu yeduia, per la

traslazione della statua della Vergine al rinnovato suo Santuario della

Guardia. Nel Monde del 9 e del 12 Giugno leggesi una particolareggiata
descrizione di quella festa, yeramente trionfale per la Religione e per la

santissima Madre di Dio
, verso di cui e ben nota la fervida divozione

professata da quella eccellente citta. La prqcessione, formata dalle 21 par-
rocchia di Marsiglia, alle quali eransi aggiunte le rurali, contava inoltre

circa seicento sacerdoti, religiosi, parrochi, canonici, einquanta Vescoyi e

Prelati
,
e quattro Cardinal! ;

e moyendo dalla Cattedrale'poco dopo le 2

pomeridiane , non giunse in yetta al colle, sopra cui sorge il miovo San-

tuario, che dopo le ore sette. Ogni cosa procedette con ordine mirabile

e con dimostrazioni coramoventissime di fede e di pieta cristiana , senza

che in quella sterrainata folia di circa 400,000 persone, che yi assistette-

ro, accadesse il menomo disordine.

3. 1 nostri'lettori sanno quale abuso facesse il rinnegato Ernesto Re-
nan della munilicenza di Napoleone III a suo riguardo. Frutto dei 61,000
franchi a lui forniti dal Tesoro imperiale, per una spedizione scientiflca in

Siria
,
fu 1' abboraineyole romanzo, a cui diede il titolo di Vita di Gesii;

e la prima yolta che egli sail sulla cattedra di lingua ebraica ,
caldaica

siriaca nel Collegio di Fraucia, baodi Tateisraocon forme si ciniche di

empiela , die
, troppo essendo manifesto 1'oltraggio al Cristianesimo tut-

to ed alia pluralita dei Francesi, che son cattolici,.il Goyerno fu costret-

to a sospendere il corso pubblicq di quelle lezioni. Ma il Renan le conti-

nuq in priyato ,
e ricevette ^o stipendio della sua cattedra

,
sotto la prq-

tezione del giornalismo miscredente
,

a cui non osaya contrapporsi il

Ministro per 1' Istruzione pubblica, signer Duruy; il quale, se son yere

le yoci corse pe' giornali un due mesi addietro , si dichiaro
pronto

ad
uscire di carica

,
anziche rimoyere dal Collegio di Francia codesto ban-

deraio delle sette anticristiane.

Questo stato di cose tuttayia era yiolento
,
ed offendeya troppo profon-

damente quella che dicono coscienza pubblica , come fu manifesto dal-

1'accoglienza che ebbe nel Senato il discorso del Cardinale Bonnechose .

alii 17'di Marzo. Aspettavasi 1'opporiunita di rimediarvi, senza usare

scortesia al Renan
,
anzi yantaggiandone la sorte, col rimoyerlq dal Col-

legio di Francia. Qiresta qpportunita
si offeri con la morte del sig. Hase,

che tra gli altri suoi ut'ficii tenea quello di Conservatqre dei manoscritti

alia Biblioteca imperiale. 11 sig. Duruy si risolvette di levare al Renan la

cattedra di ebraico , siriaco e caldaico
,

e dargli in compenso 1' ufficio

rimaso vacante per la rnorte dell' Hase. Di che stese un rapporto all' lin-

peratore, pubblicato nel Moniteur del 1." Giugno, con relativo decreto,

che fu sancito da Napoleoae III.

Lasciando da parte quel che il Duruy tocco in questo rapporto circa

altre catledre di lingua greca ,
di palebgratia e di grammatica compara-
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ta
,
ci bastera di recitare quel che scrisse intorno al Renao , nei termini

seguenli: Da due anni questa caltedra (di ebraico, caldaico e siriaco)

f deserta, per ragioni d'ordine pubblico che sussistono in tutta la loro

forza. Questo slato provvisorio con puo piu durare. Mi preme, o Sire,
di procedere COD estreraa regolarita ia tutte le parti dell'amministrazione

affidatami. Or egli e contrano agli interessi del servizio ed al buon uso
del pubblico denaro, del pari che alia dignita stessa dell' insigne scien-

ziato costretto di sottostare a taj aaomalia
,
che si riceva uno stipeadio

per UD ufficio non adempito. NOD potendo far risalire il signor Kenan
sulla cattedra, in cui sedette una sola volta, credo che convenga far

cessare lealmente una condizione irregolare , chiamando il sig. Renan ad
altri ufflcii. Egli usci dalla BiblioLeca imperiale per entrare al Collegio di

Francia, e ne ritenne il titolo di Bibliotecario onorario. Prego V. M. di

volerlo iyi riamraettere in tal carica
, dandogli il posto di conservatore

sotto direttore aggiuntp allo spartimento de manoscritti
,

in cui la spe-
ciale sua erudizione gli permettera di rendere al pubblico Yeri servigi.

II sig. Duruy non si era dato pensiero di consigliarsi priraa col Re-
nan

, parendogli indubitato che tal provvediraento dovesse piacergli, co-

me quello che da 6,000 franchi accresceva a 7,SOO il suo stipendio ,
con

giunta di onorificenza. E mal ne incolse al troppo confidente Ministro.

Imperocche il Renan, retto dal demone dell'orgoglio, si adonto di Te-
dersi cosi palleggiato del un

officip
all' altro

,
e avuta notizia della sua

nomina per via ufficiale e dal Moniteur, non pose tempo in mezzo e ris-

.pose al Ministro con una fierissima lettera, la quale mando stampare so-

pra varii de' piu gran giornali, e vedesi anche nel Monde del 5 Giugno.
ID essa il Renan impugno con molta alterezza il diritto del Ministro di

rimoverlo da una cattedra, a cui era
statp

nominate pel suffragio datogli
da' Professori del Collegio e dai membri dell' Accademia d' iscrizioni e

belle lettere
;
dichiaro aver riceyuto qiieirufficip per se stesso, per amor

della scienza, non per lo stipendio ; aggiunse di non aver rinunciato allo

stipendio solo per non parer di riconoscere 1'illegalita della sospensione
inflittagli, contro le sue

protestazipni ;
e percio con ferme parole rinfaccio

al Ministro la grettezza de' suoi disegni economic]
,
e fini dicehdo : Se

inai voi rinfacciaste ad un dotto che fa qualche onore al suo paese , di

non guadagnare la meschina somma che lo Stato gli accorda , credetelo,

signor Ministro, egli vi rispondera, com'io vi rispondo in questp momen-
to, e secondo un illustre esempio: Pecunia tua lecum sit. Destinate per-

tanto, signor Ministro, all'uso che crederete migliore, i fondi votati per la

cattedra di lingue ebraica, caldaica e siriaca. lo conserve un titolo rice-

vuto per mezzo della dpppia presentazione dei signori professori al Col-

legio di Francia e de'raiei cpnfratelli
all'Istitulo. Senza stipendio, io con-

tinuero a soddisfare i doveri che questp titolo m'impone, lavorerp, cioe,
con tutte le mie forze

, per far progredire gli studii
,

dei quali mi venne
aiSdala la tradizione.

Questo era proprio il caso dell' incrassatus
, impinguatus , dilatatus ,

recakitramt contra Dominumsuum; ed invero tanta superbiae tanto dis-

deguoso rifiuto dovette eommovere 1'Imperatore, e fargli conoscere me-

glip che cosa sonoM settarii, e qual gratitudiae debba aspettarsi da loro

pei beneficii ricevuti. Difatto il Moniteur del 12 Giugno stampo asciutto

il seguente Decreto :
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Napoleone perla grazia di Dio ecc. ecc. Visto il decreto del 1."

Giugno 1864, con cui il signer Renan, professoreal Collegio di Francia,
& rilevato dalle sue funzioni e chiamato alia carica di cpnservatore sotto

direttore aggiunto allo scompartimento del manoscritti della biblioteca

iraperiale; Vista la lettera del sig. Renan colla quale riliuta questa carica

e pretende conservare il suo pnmo impiego ;
Visto il decreto del 9 Mar-

zo, per cui 1'lraperatore nomina e revoca i Professori del Collegip di

Francia; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue : Art. 1." E ri-

tirata la nomina del sig. Renan dalla biblioteca imperiale. Art. 2." II sig.
Renan resta rivocato dalle sue funzioni al collegio di Francia. Art. 3. II

nostro Ministro dell' istruzione pubblica e incaricato dell'esecuzione del

presente decreto. Fontainebleau, 11 Giugno 1864. NAPOLOI\E. V. Durmj.

GKECIA 1. Tumulti in Atene, sedizione militare a Missolunghi 2. Cangia-
menti di Minister! 3. Decreto per 1'elezione dei Deputati delle Isole Jo-

nie 4. Sgombero degli Inglesi da Corfu; Trattato per I'annessione del-

le Isole al regno ellenico 5. Viaggio di Giorgio I a Corfu; turbolenze

delle fazioni; brigantaggio.

1. Se Giorgio I, re degli Elleni
,
non ayess, nella tenera sua eta

di soli 18 anni, un preservative contro ogni tentazione di esercitare nel

Governp qualche ingerenza, piu operosa di quanto puo competere ad un
Re costituzionale, che deve in tutto e per tutto lasciar fare a' Ministri ed
alle Camere quel che loro talenta, il contegno degli amatissirai suoi sud-

diti sarebbe piu che sufficiente a trargli il ruzzo del capo, e renderlo per-
suaso che non si puo essere Re costituzionale e galantiiomo ,

se non a

patto di essere sempliceraente capo nominale del Goyerno, sorto dal pre-
dominio di quesla o quella fazione politica. Dacche egli prese terra, il 30
del passato Ottobre, al Pireo, pole gia yedere cogli occni suoi una mez-
za oozzina almeno di tumulti e sedizioni pei motivi piu futili, e che riu-

scirono ai
t
consueti risultati

,
di batlibugli nelle Camere, di cambiamenti

di Ministri, e di nuovi progammi dalle frasi yuote e dai paroloni sesqui-

pedali per dire sempre le slesse cose. Di che basti recare in prova qual-
che fatto tra quei che levarono piu rumore.

II diario ateniese La luce, famigerato per la lieenza del suo parlare,

per diritto e per traverse, delle cose e delle persone, alii 6 Febbraio usci

fuora con una tirata yelenosa contro i Fanarioti , ossia Greci oriundi di

Costantinopoli, e principalmente contro il Gran Cerimoniere del palazzo
reale, Colonnello Sutzo. I Fanarioti eran descritti come perniciosi alia

nuova dinastia
, perche malvagi consiglieri ,

e si raccomandaya al gio-
yioe Re che dovesse guardarsi dal dar retta a' suggerimenti di quelle

persone, per le quali nulla v'ha di sacro ne di
sanlp. Molti si sdegna-

rono di quelle impertinenze, ma piu di tutti il figlio del Sutzo , tenente
di cavalleria

;
il quale alii 10 ando, accompagnato datre sott'ufiiciali del

suo reggimento ,
in casa

dej compilatore della Luce
,
e dettogli che era

cola per aver ragione delle ingiune scritte contro suo padre, gli fece ca-

dere sulle
s'palle

una terapesta di mazzate
,
e qualchd scudisciata in fac-

cia. Iramagmi chi puo il furore del giornalista ! I suoi amici e compagni
di mestiere presero parte per lui, cominciarono a far capannelli per le vie,
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radunarono gente, massime student!, e il fatto del Sutzo divenne ogge't-

to di aringhe e di
filippiche

rabbiose. Per mala yentura il Sutzo, dopo
bastonato 1' offensore del padre suo', ebbe 1'audacia di. raontar a cavallo,

e cosi girare le vie piu frequent! della citta. S' imbatterono in lui che bra-

veggiava a testa alzata, gli si fecero attorno, e con urli
,

fischiate e in-

giurie d' ogni fatta 1' investirono, traltandolo da mascalzone. Irritato 1'tif-

iiciale non perde tempo , sguaino la sciabola e feri uno studente. Allqra
si scaglio contro lui una grandine di sassate, onde fu ben malconcio, sio
che a stento qualche pattuglia soppraggiunta il pote levare di mezzo a

quella turba
,
che gridando a squarciagola : abbasso i Fanarioti ! ando

al palazzo reale, e mando una deputazione al Re per chiedere satisfazio-

ne. II Re promise subito la punizione dei colpevoli. La domane, com'era

da preyedere ,
si ebbero

interpellanze
alia Camera

, incolpando di inetti-

tudine i Ministri, e il padre del Sutzo d'aver aizzato il figlio a quelle vio-

lenze. II Gran Cerimoniere, anzi che scolparsi, chiese licenza di rinun-

ziare alia sua carica ; e suo
figlio

fu sotloposto a Consiglip di guerra. Ma
questo non basto a placare gh offesi giornalisti', che indi trassero prete-
sto ad affrettare la caduta dal Ministero presieduto dal B.ulgaris.

Questa tempesta, per cui tutta Atene fu in subbuglio piu giorni di se-

guito, cominciayaappena ad abbonacciarsi, quando gli studenti di Patras-

so/per frivolissimi pretesti, si ammutinarono, e bisogno adoperare.la for-

za delle armi per farli stare a segno. Domati quei di Patrasso, venne la

yolta per gli studenti d' Atene
,
che si sfrenarono a scene si lumultose

nell' Universita
,
da costringere il Governo a chiuderla

,
con minacce di

severissimi castighi. II Direttore di Polizia pero dovette dare la sua dimis-

sione, e subito appresso fu scritto all' Osseryatore Triestino del 27 Feb-
braio

, .che il bngantaggio ricomincio ad infestare le circostanze della

Capitale.

Acquetati appena gli studenti
,
ricomincio la tregenda de'mililari. Ua

battaglione di linea, che teneya presidio a Missolunghi, si ribello, ricu-

sando di accettarne gli ufficiaji assegnatigli dal Governo, ed appellandoli
Ottonisti, e percio indegni di comandare alle valorose truppe che si erano
tanto segnalate nella riyoluzione contro il re Ottone. Bisogno che gli uf-

ticiali scappassero da Missolunghi, per salvar la yita
;

il Governo dovette

pensare a far muoyere altri soldati contro questi sediziosi, come gia ayea
fatto verso quei di Tripolitza e di Lamia, e bandire la minaccia di scio-

gliere il Reggimento, se non si sottometteva. II che, ove si fosse effet-

tuato, non avrebbe recato altro frutto , che di far ingrossare le squadre
di briganti, che gia devastavano varie province'. Gli aimuutinati tennero
fermo. II Ministero decreto lo scioglimento di quei battaglione, e mando
il Maggiore Zimbrakaki

,
con tre compagnie, per far eseguire tal ordine.

Ma, mentre marciavano
,
le baionette mtelligenti disculevano, e nel bel

meglio s' accordarono in dichiarare al Comandante, che esse non voleya-
no combattere contro fratelli; ed il Zimbrakaki solo soletto dovette riti^

rarsi piii che di fretta a Patrasso, d'onde fece sapere al Ministero questo
splendido risultato della sua spedizioue.

2. Sarebbe stato meraviglia , se altrimenti fosse accaduto ; stanteche

pel passato ,
invece di punire gli ammutinati a rigore di leggi militari,

si era usato di contentarli d'ogni loro capriccio. Per giunta 1' Assem-
blea d'Atene, pochi di innanzi, avea decretato, a grande pluralita di suf-

Serie V, vol. XI, fasc. 343. 8 25 GiugM 1864.
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i'ra'gi, che si fprmasse, come narro la France del 26 Marzo, un batta-

glione coraposto di tutti i sott'ufficiali sopranumerarii dell'esercito, cioe

de'piu turbolenti fra i mestatori di sedizioni, i quali, godendosi lo stipen-
dio del proprio grado, dovessero fare servigio da soldati. Era questa
una concessione-inaudita, dice la France, che \ Assemblea, sorta da una

rivoluzione, dovea fare all' elemento rivoluzionario. Da cio puo vedersi

qual fosse 1' autorita del Ministero presieduto dal Bulgaris ;
il quale,

vilipeso dalla plebe e dalle soldatesche, avversato accanitamente dalla

Camera, si era per soprapiu impegnato in trattare apertamente il Re
come un balocco. Finalmente 1'Assemblea riusci a mettersi d'accordo,
e gli diede sulla meta del Marzo uno smacco a ragguardevole plura-
lila di voti; sicche il Bulgaris dovette, co'suoi colleghi, smetlere il

portafoglio.
II Re commise all' Ammiraglio Canaris di ibrmare un nuqvo Gabi-

netto. 11 Canaris accetto, tolse per se la Presidenza e la Marina, diede

le Finanze al Christides , gli affari interni al Zaimis, gli affari esterni

a Teodoro Delyanni, la Giustizia al Coumpndouros, e la Guerra al noto

Koroneos, uno dei piu arditi nella ribellione contro Ottone I. Ma an-

che questo Gabinetto
, dopo poche settiniane di \ila agitata ,

'

niente

meglio obbedito, e niente meglio rispettato .che il precedente, dovette

soccombere. Imperocche il deputalo Deligeorgi, uno dei piii caldi fra

gli oppositori , ayea presentato una proposta che si dovesse cacciar

via dalla Grecia il Conte Sponnek , Consigliere intimo, o, per meglio
dire, aio del Re. Tal proposta fu respinta; ma per compenso il Deli-

georgi fu eletto Presidente dell' Assemblea, con si evideote oltraggiq
al Ministero, il cui candidate fu posposto, che quello non pote sottrarsi

alia necessita di smettere il Governo , e dare a mezzo Aprile la sua

dimissione, che fu accettata. II Balm's fu chiamato a comporre un nuo-
YO Gabinelto.

Alii 26 Aprile il nuovo Gabinetto fu costituito
,

essendo il Balbis

Presidente e Ministro per le Finanze, 1'Angerino per gli affari interni,

il Pazaphiropoulos per la Giustizia ed i Culti
,

il Zimbrakaki per la

Guerra, il Canaris per la Marina ed il Caligas per gli affari esterni.

Ricevute queste notizie, il Debats dei 3 Maggio ne parlo in forma sar-

castica, ma ben
appropriata al fafto: Si assicura ,

ben inteso, che il

nuovo padrone (il Balbis) della Grecia e uomo quanto moderate al-

trettanto fermo. Noi lo crediamo: ogni Ministro che sopraggiunge nq-
vello e perfetlo negli ufficii telegrafici del paese in cui regna. L'opi-
nione pubblica in Europa, come in Grecia, s' e oggimai rassegnata con

pazienza ad accetlare questa incessante successione di Ministeri. In fine

de' conti tal sistema di governo, per via di Gabinetti d' un giorno, reca

qualche vantagg'io. La Grecia conta si pochi abitanti, e cambia cosi so-

vente di Ministri , che , procedendo di questo passo , tra qualche mese

ogni cittadino valido avra alia sua volta, per giro d'anzianita, diretto

qualche spartimenlo ministeriale. Quando non rimarra piii in Grecia un
solo mascbio, che non abbia fatto di persona propria lo sperimento del

quanto sia arduo il governare i suoi simili, i Greci, che hanno molto in-

gegno ed ai quali non manca che un poco di criterio politico ,
allora di-

verranno indulgenti pei Re che loro piovono dal cielo
,
ed allora sara

proprio cosa di Paradise il poriar corona in Atene. Si avverta che chi



CONTEMPORANEA 115

parlo cosi e uno sfegatato adoratore delle liberta moderne, del reggimenti

parlanientari e di quell' idolo che si appella il nuovo diritto secondo i

principii del 1789
;
e che il reame di Grecia e creatura di codesto nuovo

diritto, appiccatole
dalla sapienza della mpderna diplomazia, che da oltre

a 30 anni
yi

si consumo intorno, coi frutti niirabili che sliam vedendo.
3. Nell' interregno tra il Canaris ed il Balbis ebbe luogo in Atene uno

di quegli atti, con cui i mestatori spgliono fare, a proprio prpfitto,
che il

popolo sovrano mostri di ricordarsi e yoler usare la propria sovranita

cootro quei sovrani di seconda manp, ossia suoi rappresentanti, a' quali
aveane delegate 1' usufrutto. La fazione degli opppsitpri

al Governo ter

meva di perdere la propria influeiiea, se mai, sancito il decreto gia pre-

parato dal Gpverno, si fosse venuto all'elezione dei Deputati per le Isole

Jonie, i quali probabilmente sarebbero in maggior numero favorevoli al

Governo stesso. Per impedire, con una gherminella, che si eraanasse il

Decreto per le elezioni, presero il partito di non andare aU' Assemblea ,

aflBnche o non si potesse venire a deliberazione sopra cio, p fosse
inyali-

da, o paresse surrettizia ogni risoluzione presa. Indarno chi ci avea inte-

resse fece che il Re incalzasse il Presidente della Camera a fare che si

spicciasse tal faccienda
;
non si venne a capo di nulla. Allora si ricorse

agli spedienti di piazza ,
che sono cola i soli tispettati ed efficaci. Si ac-

colsero braochi di plebe, capitanali da Jpnii.e da'
lorp partigiani ,

tanto

da fare un popolo sovrano di circa tre mila teste. Quindi si ando al pa-

lazzp dell'Assemblea, che fu d'ogni intorno circondato, e, senza altre ceri-

monie, si coniincio un baccanp infernale, con urli e minacce d'ogni gene-
re, con che siguificavasi 1'ordine di votare senza indugio quel Decreto. I

ritrosi temeltero di qualche eccesso, e, piii potendo 1'amore della propria

perle che lo spirilo dr*parte, obbedirono , andarono all' Assemblea , ven-
nero senz'indugio a' voti, ed approvarono con suffragio unanime il chie-

sto Decreto, che la sera stessa fu sottoscritto da Giorgio I , nella forma

seguente :

Noi, Giorgio I, re d egliElleni, sanciamp la legge seguente, yotata
dall' Assemblea nazionale d' Atene

,
e decretiamo la sua pubblicazione :

Art. unico. II potere esecutivo viene incaricato di organizzare , per de-

creto reale, 1'elezione dei rappresenlanti dell' annesso regno jonio all'As-

semblea nazionale d'Atene, sotto le seguenti condizioni : 1." I rappresen-
tanti sarannp eletti per suffragio universale; 2. Le elezioni si faranno

per ballotlazione secreta, come
prdina

1'articolo 23 della legge jonia; 3.

11 numero dei rappresentanti sara doppio di quello dei Deputati della XIII

sessipne jonia ;
4. Le elezioui verranno esaminate dai rappresentanti .

stessi in Atene, sotto la presidenza del presidente^ell' Assemblea, nella

sala delle sedute. Atene, 11 (23) Aprile 1864. GIORGIO .

4. Intanti il Governo inglese facea prpseguire, con grande rammarico

degli Jonii, la demolizione dei baluardi e de' forti, ch'egli si era propo-
sto di smantellare, e veniva trasportando a Malta ed a Gibilterra le ar-

tiglierie, le munizioni e quant' altro stava negli arsenali e nei magazzini,

disponeudosi allo sgombrp ed alia cessione delle isole ,
di cui

,
sotto

forma di protettoralo, era in verita padrone, abbandonandole generosa-
mente per fame regalo a' Greci. Ma come e proprio della natura uma-
na, disse il Debats del 10 Maggio, che i popoli come gl'individui siano

men grati per quel che ottengono, che non malcontent! per quel che lore
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si rifiula, la Grecia accettp
il regalo delle Isole Jonie piuttosto con sensi

da indispettita che con gioia ; perche, cedendo Corfu, 1' Inghilterra ce-

dealo decaprtato della sua acropoli. L' Austria non meno che 1' Inghilter-
ra esigeva che la cittadella di Corfu, non restandp piu in mano ad un
Governo canace di difenderla contro possenti avidita, fosse demolita

per vantaggiarne la sicurezza comune dei popoli sulle rive dell'Adriati-

co. L'Europa la penso come 1' Inghilterra, e noi, in questo caso, siamo

dello stesso avviso che 1'Europa. Per verita non crediamo che la di-

chiaraziooe europea, ond' e fondata e consacrata la neutralita delle Isole

Jonie, debba bastare a guardarla sempre dai mali della guerra. Questa,
avendo per sua proprieta di lacerare i Trattati, non rispetta.i territorii

neutri se non in quanto non le torna a conto di violarli. Laonde conce-

diamo a' Greci che buone truppe e buone forlificazioni sono, d' ordina-

rio, la piu sicura e la piu efficace neutralizzazionc. Ma nel caso pratico
.la Cittadella di Corfu era meno una difesa pel regno di Grecia, che una
minaccia pel mare Adriatico. Non si vede contro quali nemici essa avreb-

be protetto
i Greci, ma ben si yede a

(juali
tentazioni essa avrebbe espo-

sto i loro vicini. Due Slati condannati ad essere per lungp tempo rivali,

se non anche nemici, occupano, con la Grecia e la Turchia, le rive del-

1'Adriatico, e si puo dire che presentemente vi sono piuttosto accam-

pati militarmente che stabUiti politicamente. Questi due Stati sono 1'Au-

stria c 1' Italia. La fortezza di Corfu, se si fosse lasciata in piede, sa-

rebbe stata per ciascuna di queste due Potenze un oggetto d'invidia

d'inquietudine
e di timore; ciascuna delle due avrebbe spiata 1'oppor-

tunita d' impadrpnirsene, supponendo volontieri che 1'altra non aspet-
tasse altro che il destro di precederla nell' esecuzione di tal disegno.
Distrutta 1' acropoli di Corfu, questo pericolo sparisce ;

il ladro non va
dove non e preda da rapire. In grazia dello smantellamento di Corfu,
tuttb dormira tranauillo neH'Adriatico, tutto, compresi gli stessi Jonii .

Sullo scorcio del Maggio fu spedito da Atene a Corfu un Commissa-
rio speciale, Trasibulo Zaimi, per ricevere con le dovute formalita la

consegna delle Isole. Alii 28. Maggio e^li
entro in possesso degli ar-

chivii del Lord Alto Cpmmissario, ed alh 30 furono tolti gli stemmi in-

glesi da' pubblici ufficii. A mezzodi del 1." Giugnp giunsero a Corfu 500
uomini di

truppe greche, destinate a tenervi presidio, e la domane, fra

le salve scambievoli d'artiglieria, s' imbarcarono le milizie, e si calaro-

no le bandiere inglesi e fu spiegata queua della Grecia. II Lord Alto Com-
missario tolse commiatp pubblicamente dal signer Zaimi e da tutte le

Autorita elleniche, esprimendo caldi voti per la felicita del nuovo rea-

me. Si canto poi il tedeum nella Cattedrale, e si fece gran baldoria dal

popolo, che spargeva nembi di fiori sopra i soldati giunti da Atene.

Tutli gli atti e protocol! i

precedent!, per 1'annessione deHe Isple Jo-

nie alia Grecia, furono ridotti in forma d'unico Trattato in 15 articoli
;
che

sottpscritto
e ratiticato da tutte le Potenze interessate, cioe dai Plenipo-

tenziarii della Francia, dell' Inghilterra, della Russia, della Danimarca e

della Grecia, fu pubblicato dal Moniteur parigino, e riferito As\D6bats
del 9 Maggio. Siccome in essQ non si contiene nulla che modifichi so-

stanzialmente le cpndizioni gia da noi rjferite altra volta, crediamo inu-

tile trascrivere qui tal documento.
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.'). L'acquisto delle Isole Jonie non basto ad acquetare le turbolenze

delle fazioni nell' Assemblea di Atene, che si agitayano in
interpellan-

ze e diverbii sopra le promozioni nell' esercito e sopra amnistie am-

plissime, dagli unij>retese, dagli altri cqntrastate a' fuorusciti per cau-

sa politica. II Ministero del Balbis yacillava, scrollato da tante parti,

c gli oppositori, per dar saggio del loro buon volere, rielessero Pre-

sidente dell'Assemblea per un altro mese il Deligeorgi ;
al qual effetto

non incbntrarono opposizione dal Ministero, che avvedutamente si aslen-

nc dal raettere innanzi un suo candidate a tal ufficio
,
e cOsi scanso

uno smacco, Imperocche e da sapere cHe la sapienza greca, per trovar

niodo. di appagare piii ambiziosi ed avidi di primeggjare, poco si euro

della.uniformita dell'indirizzo da darsi all-Assemblea per opera del Pre-

sidente, e decreto che tal ufficio duri solo un mese, dopo di che si

precede o a confermazione per altro mese, o ad elezione a un succes-

sore. Cosi molti possono in giro aver il gusto di salire al seggio di

Presidente, leyarsi
o mettersi il c.appello, dar laparola agli onorevoli,

prouiulgare gli ordini del giorno, richianiare all'ordine qualche spirita-

to, squassare il campanello e bandire i risultati delle votazioni*

Mentre gli onorevoli si accapigliavan.o neirAssemblea, gli scribi e sa-

telliti loro ne' giornali e con libelli clandestini sbranavano il Conte Sponr
neck, 1'unico Dariese che stia a fianco del Re, e che in verita 1' insegna
la parte che dee recitare nella commedia del Governo costituzionale. Ad

ogni'pattq il yoleano cacciato dal regno, per godersi, senza riyali,.ramo-
re del carissimo loro Giorgio I, che per altra parte si troverebbe non po-
co impacciato, quando rimanesse solo sulla scena. Per levarsi da tal mo-

lestia, il Re si nsolvelte di visitare alcune province, e passare quindi a

Corfu, come prima ne fossero sgomberati g\' Inglesi. Di che non potrem-
mo troppo congratularci con lui, disse il Debats del 21 Maggio. Egli par-
te per Corfu, lasciando 1'assemblea naziqnale libera di decretare, duran-
te la sua assenza, quanti rivolgimenti ministerial} riputera necessarii. II

re Ottone fu deposto appunto durante un yiaggio fuor della sua capitale:

questa rimembranza rrefasta non sembra spaventar molto il re Giorgio ;

e se 1' Assemblea nazionale, per impossible, il deponesse, e da credere

ch'ei s'acconcerebbe facilmente a si crudele sventura. Si giudichera del-

le teoriche, che dominano presentemente ad Atene, dall'estratto seguen-
te d'un giornale del

luqgo
: Un principe, divenuto che sia capo d'unp

Stato costituzionale, e considerate come private, non solamente de di-

ritti di cittadino, ma ancora di parecchi attribute dell' iiomo. Che

piacevole massima ! E com' e dolce esser Re a tal condizione.

Entratq in viaggio alii 28 del Maggio ,
il Re si trattenne alquanto a

Syra, visito Idra, Nauplia, Tripolitza ed Argo, tocco a Spezza, Marato-
nisi e Calamata

,
e giunse alii 6 Giugno a Corfu

, dove fu accolto con

gran pompa, e, fattele cpnsuete cerimonie di riceyere le chiavi della cit-

ta, in mezzo alle acclamazioni ed i fiori che gli pioveyano sopra dalle fi-

nestre e dai balconi, ando alia Cattedrale, baciq la mano al Vescovo, as-
'

sistette al Tedeum
, poi si ritiro a palazzo. Quivi e sperabile che possa

godersi qualche giorno di quiete, lungi dai trambusti delle fazioni piu in-

fervorate che mai in cercare pretesti a turbolenze. Quando Giorgio I sta-

va per allontanarsi da Atene
,

1' Assemblea decrelo che il Comandante
della Guardia nazionale dovesse essere eletto, non dal Re, ma dal Corpo
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degli ufficiali : segno della immensa fiducia che hanno que' Signori nel

Re; il quale dal canto suo rifiuto di firmare quel Decreto; ed il Ministe-

ro si lien gia. certo di dover essere abbattuto, ed il Bulgaris allestisce le

macchine per aJTerrare
im'altra volla il

potere. A.crescere il malconten-

to centre il Ministero, sopraggiunse un rincrudire del brigantaggio ,
os-

sia di bande di ladroni, ad infestare le circostanze della stessa Atene, a

segno di non poterne uscire senza rischio d' essere taglieggiato ,
rubato

o sequestrate con minaccia di morte se non si paghi grasso riscatto ,
co-

me avvenne a parecchi, e specialmente ad una brigata di studenti. Dav-
vero che la Diplomazia moderna' ed il Diritto nuovo hanno di che mon-
tare in superbia, al vedere lo splendido portato dell' opera loro per la ri-

generazione della Grecia !

MESSICO 1. Decreto della Reggenza circa i mHilari dediti al Juarez; prigio-

nieri di guerra in Francia liberati 2. Adesione del Santa Anna al nuo-

vo impero; suoi intrighi; viene espulso dal Messico 3. Mutazione fat-

ta dal Moniteur ufficiale di Francia al discorso di Massimiliano I nell' ac-

cettar^ la Corona 4. Testo del Trattato tra la Francia ed il Messico,

sopra 1' occupazione militare francese, ed il pagamento delle spese e clei

debiti 5. Deereti emanati da Massimiliano I a Miramar, circa il debito

pubblico ed un imprestito pel Messico 6. Decreti della Reggenza cir-

ca i giuochi aleatorii e la nullita delle vendite fatte dal Juarez 7. Yio-

lazione de'cimiteri 8. Giudizio dell' International di Londra sopra il

contegno del Bazaine e de' suoi complici verso il Clero e 1' Episcopato
messicano 9. Ultimatum del Bazaine al Vidaurri

; risposta ricevutane
- 10. Crudelta orribili de'partigiani del Juarez; lettera dell' Alvarez.

1. Gia da un raese Massimiliano d'Austria, con la degna sua consorte.

giunse a Vera Cruz, e prese le redini del Governo del nuoyo impero co-

la fondato da Napoleone IIJ ,
ed accettato dal suffragio di que' popoli.

Percio e pregio deH'opera che, ripigliando per file il racconto delle cose

di cola dal punto in che 1'abbiamo interrotto, nel volume precedente ,
a

pag. 128, veniamo succintamente sponendo i fatti precipui politici
e mj-

litari che precedettero 1' arrive del nuovo Sovrano alia capitale de' suoi

Stati.

Mentre nella citta di Messico si soltecitava 1'apprestamento de' palazzi

imperial!,
i Generali Almonte e Salas, che si recarono in mano tutta 1'au-

tonta della Reggenza ,
escludendone il Presidente Mons. Labastida ,

fu-

rono dal loro Mentore fraocese consigliati a dare nuovi passi sulla via

della conciliazione co' partigiani del Juarez, vuoi per indebolire cosi la re-

sistenza degli avversi, vuoi per affrettare 1'apparenza almenp d' una com-

piuta pacificazione, vuoi per rendere -piii ampio e piu stabile il dominio

del diritto nuovo, inaugurate congli atti da noi riferiti altra volta.

Pertanto, sqtto
il 27 Gennaio, fu solennemente promulgate un decreto

d' amnistia pei militari
,

riTmasti a devozione del Juarez, i quali s' acco-

stassero al nuovo ordine di cose. II Sottosegretario di State p'er
la guer-

ra, signer Juan de Peza, propose a' Reggenti si ricordassero che in ci-

ma de' loro pensieri, come leggesi nel Memorial diplomatique del 20 Mar-

zo (pag. 183), era state ognora il proposito di cercare tutti i mezzi possi-
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bill, affine di rappattumare tra loro i Messicani, e riaver pace, prima con-

dizione allo stabilimento d' im Governo forte e civile. Perci6
t
doversi

novamente fare invito a quelli che tuttora stanno suH'armi, che voglia-
no contribute ad abbreviare la durata delta guerra civile e cessare 1'ef-

fusione del sangue, sparso in tanta copia per quaranOanui di guerra
Cosi vedremmo posto un

1

termine alia lotta fralricida, a cui dobbiamo re-

care la perdita d'una gran parte del npstro territorio, e cessata la paralisi
onde furono colpiti lutti i rami della ricchezza pubblica, e finito uuo sta-

lo di dissoluzione e di sfacelo, che sarebbe pervenuto a' suoi eslremi, se

la rnano potente e generosa di S. M. 1'Imperalore de' Francesi non si

fosse distesa a salvarci dall'abisso, verso il qualenoi correvamo a pre-

cipizio. Per tale effetto fu proposto dal Peza
,
ed approvato dall' Al-

monte e dal Salas il seguente decreto : Art. 1." I militari al servizio

del partito dissidente, i quali si presenteranno, nel corso d'un mese dalla

data del presente decreto, per fare atto di adesione all' intervento ed al-

i' Impero, conserveranno il gpdimento pieno ed intiero de' loro gradi e

dei loro ufficii. Art. 2." Quelli che non si saranno presentati nell' inter-

vallo prefisso, saranno cancellati dai ruoli dell' esercito, e non potranno
mai JRii far valere i loro diritti per servire alia nazioue come militari

;
ma

godranup tuttavia, in tutta la loro pienezza, delle guarentigie, alle quali
hanno diritto gli abitanti dell' impero. Art. 3. La dichiarazione dei mili-

tari
,
che si presenteranno , potra essere fatta davanti a qualunque auto-

rita politica o militare dei luoghi, in cui e gia riconosciulo il Governo, o

davanti a qualsiasi Capo superiore di truppe francomessicane. Questo
decreto era gia firmato fin dal 9 Gennaio

,
e probabilmente si differi la

pubblicazione ufficiale sino al 27, per aver agio d'esplorare in questo frat-

lempo, se la sua notizia ufficiosa incontrasse favore, e promettesse felici

risultatij,

Le condizioni poste eran si larghe, che sarebbe stato miracolo se mol-
ti non ayessero voluto giovarsene ,

essendo cola tanto avvezzi da qua-
rant'anni a cangiar bandiera, parlito e Governo, sicche il giurar fedelta

quest' oggi non impediva che la domane si vedesse di scavalcare
, per

quelle vie che tornassero pid efficaci e proficue ,
i reggitori della cosa

pubblica riconosciuti il giorno innanzi. Pero si voile tentar la prova ;
la

quale pare che non ottenesse quell'ampio effetto che si sperava , sapen-
dosi che anche al presente il Juarez conta ancora un 10,000 uoraini sot-

to i suoi stendardi
,
e varie province sono ancora sotto il sup Governo

,

o corse dalle sue bande. Certo e per altro che di quest'amnistia si seppe-
ro avvalere non ppchi degli ufficiali messicani pngionieri di guerra, che
stavano a confino in Francia. Un 200 di essi, tra quali erano 5 Generali,

partirono alii 18 di Marzo da Cherbourg, liberi di se sopra una nave da

guerra francese, per tornare in patria, dopo aver aderito al nuovp ordi-

ne di cose istituito nel Messico, e preso impegno formale, per iscritto, di

non mai impugnare le armi ne contro le milizie francesi, ne contro il Go-
verno di Massimiliano I.

2. Una parte non piccofa de' partigiani del Juarez sdegno 1'offerta

amnistia, e percio fu d' uopo che- varie divisioni francesi movessero nel

Febbraio conlro 1' Ortega, che teneva lo Stato e la citla di Zacatecas, e
contro 1'Uraga, 1' 0' Haran, il Tapia, ed il Doblado che si raccolsero con
loro truppe al settentrione di Guadalajara ; e certo pare che costoro fos-
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sero bene in forze , poiche, come narra lo stesso Memorial diplomatique
del 3 Aprile, essi non si contentavano di star sulle difese, ma procedevano
ad attacCare citta important!, presidiate da forte nerbo di Francesi. Meglio
si riusci nello Stato di Yucatan

; poiche a Merida fa stesq e tirmato da

tutti gli ufficiali civili di quella provincia, da' varii Generali e Colonnelli

un alto di adesione all' impero, ne' termini voluti dal decreto del 27 Genn.
Anehe 1' antico Dittatore del Messico, il Generale A. L. De Santa Anna

penso di entrare per la porta spalancatagli innanzi, e giunto a Vera Cruz
alii 27 Febbraio, a bordo d' un piroscafo inglese il Conway, si affretto di

comunicare al Comandante di quella citta la seguente sua professione di

fede politica: Dichiaro sull'onor mio di aderire all' intervento francese

e riconoscere come solo Governp legittimo la monarchia proclamata dal-

1' Assemblea dei Notabili, sotto il titolo d' Impero messicano, col principe
Massimiliano d' Austria pe&imperatore del Messico. Mi obbligo parimenti
ad astenermi da ogni diraostrazione politica, ed a non fare nulla, ne a

yoce ne per iscrilto, onde si possa inferire cbe io lornq nella mia
patria

in altra condizione che di private ciltadino. Ed una identica dichiara-

zione fu firmata ancora da suq fratello.

II Generale Bazaine non desiderava punto, ma piuttosto temeva K ade-

sione del Santa Anna, in cui i repubblicani poteano trovare un nuqvo capo.
Pertanto gli avea fatto sapere, che badasse bene di non uscire in mezzo
con qualche bando o manifesto ai Messicani, che questo per niun modo sa-

rebbe tollerato : ed il Santa Anna, per rassicurare i nuovi padroni ,
avea

tollo 1'impegno, che apparisce dalle citate parole della sua dichiarazione.

Ma per dare saggio della sua lealta, appena calato a terra comincip a dif-

fondere un manifesto, fatto gia stampar prima ad Orizaba
,
ed indirizzatq

a' Messicani
;
nel quale. cominciando con profusi elogi dei benefici effetti

dell' intervento francese, passava a fare un pomposo panegirico di se stes-

so, ed a sciorinare una tnonfale apologia della sua Dittatura
; quasi come

volesse dire a' Messicani : Eccomi qua ! Se mi volete, son pronto a tornar

da capo. Di che colse il frutto che era da aspettare. II Bazaine, avutone

prontissimo avviso, spicco un ordine fulminante, col quale, rinfacciando

al Santa Anna la slealta del fallire alia giurata fede, il fece senza indugio

pur d' un giqrno rimettere in nave, e ricondurre all' Havana, ond' era ve-

nuto. E tutti van d'accordo in dire che il Bazaine, in questo, fece otti-

mamente. Imperocche 1'astuzia dell' ex-dittatore
,

le vicissitudini della

sua politica, le sue pertidie e suoi intrighi erano troppo present! alia

mente d' ognuno , e ben potea temersene qualche nuovo raggiro a detri-

mento della cosa pubblica ;
laonde solo a se stesso dovette il Santa Anna,

coH'ayere smascherato troppo presto i suoi disegni, 1' essere rimandato

all' esilio.

3. Quando, alii 10 d'Aprile, Ferdinando Massimiliano d'Austria nel Ca-
stello di Miramar accetto solennemente la Corona offertagli dalla deputa-
2ione messicana, ragiono i motivi di questa sua risoluzione, ed espose i

suoi intendimenti in un discorso, il cui testo gia era stato comunicato al

Memorial diplomatique, che lo stampo in queno stesso giorno. Noi ne ab-

biam recato i tratti piu rilevanti nel volume precedente, a pag. 370-71,

ed.in particolare quello in cui Massimiliano, accennando alle condiziqni
da s^

ppste,
e gia effettuate, parlo dell' assicurare le garanzie necessarie,

affinche il nascente impero possa consacrarsi con calma alia nobile opera
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di stabilire sopra solide basi il suo ben essere e la sua indipendenza.
Ed aggiunse: Contiamo oggi, con sicurezza, su questa condizione, mer-
ce la magnanimila di S. M. 1' Imperatore. dei Frances! ecc.

Queste parole poteano creare impacci al Governo imperiale di Francia;

poiche nel Corpo legislative gli oppositori se ne doveano avvalere per
combattere il Governo, come se con tali garanzie si fossero non isciolti,

ma cresciuti gl
1

impegni per la spedizione, da essi tanto ayversata, del

Messico, II Moniteur tro\6 subito la via ad uscire d' imbroglio. Stampan-
do alii 12 la relazione del discorso di Massimiliano 1, la frase sopra cotali

gardnzie fu da esso rimaneggiata in modo da togliere affatto qgni idea

d' impegni assunti dalla Francia. E naturalmente, trattandosi di guaren-

tigie assicuratc per opera della Francia, si dovea prestar fede al Moniteur,
che dovea sapere meglio d'ogni altro quello che la Francia avesse o non
avesse promesso.

4. Ma le guarentigie c' erano davyero, e il Moniteur medesimo se ne
fece"banditore cinque giorni dopo, cioe alii 17 d' Aprile, promulgando il

Trattato concbiuso tra la Francia ed il Messico, in viftu del quale la piu
solida delle guarenligie, cioe la forza de'cannoni e delle baionette fran-

cesi era formalmente assicurata, per un tempo non definite, al nuovo

Impero. Ecco gli articoli di questo Tratlato :

Art. 1. Le truppe francesi che ora si trovano al Messico, saranno ri-

dotte al piu presto possibile ad un corpo di 25,000 uomini, compresavi
la legione straniera.

Questo corpo, per tutelare gl' iftteressi che hanno motivato 1'
interyen-

to, reslera temporaneamente al Messico, nelle condizioni stabilite nei se-

guenti arlicoli :

Art. 2. Le truppe francesi sgombreranno il Messico a misura che S. M.
1' Impejatore del Messico potra organizzare le truppe necessarie per sur-

rogarle.
Art. 3. La legione straniera al s&rvizio della Francia, composta di

8,000 uomini, rimarra ancora per sei anni al Messico, dopo che tutte le

altre forze francesi saranno state richiamate conformemente all' art. 2. A
datare da questo tempo, la delta legione passera al servizio ed al soldo

del Governo messicano. II Governo messicano si riserva la
facplta

di ac-

corciare la durata del
seryirsi della legione straniera nel Messico.

Art. 4. I punti del territorio da occuparsi dalle truppe franeesi, non
che le spedizioni militari di queste truppe, se vi sara bisogno, saranno
determinate di comune accordo e direttamente fra S. M. 1' Imperatore del

Messico ed il comandante supremo del corpo francese.

Art. 5. Su tutti i punti, in cui la guarnigione non sara esclusivamente

composta di truppe messicane, il comando militare sara devoluto al co-

mando francese. In caso di spedizioni combinale di truppe francesi e

messicane
,

il comando superiore di esse apparterra ugualmente al co-

mandante francese.

Art. 6. I comandanti francesi non potranno intervenire in alcun ramo
deH'amministrazione messicana.

Art. 7. Finche i bisogni del corpo d'armata francese renderanno neces-

sario ogni due mesi un servigio di trasporti fra la Francia ed il porto di

Vera-Cruz, le spese di questo servizio, fissate nella somma di franchi
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400,000 per ogni viaggio (andata e ritorno), saranno sostenute dal Go-
verno messicano e pagate a Messico.

Art. 8. Le stazioni navali, che la Francia tiene nelle Antille e nell'Ocea-*

no Pacifico, invieranno spesso delle navi afar sventolare il vessiilo france-

se nei porti del Messico.

Art. 9. Le spese della spedizione francese al Messico, da rimborsflrsi

dal Governo messicano, sono tissate nelja somma di 270 milioni per tutto

11 tempo della durata di questa spedizione fmo al 1 Luglio 186i, Questa
somraa sara produttiva d' interest' in ragione del 3 / all'anno.

A partire idal 1 Luglio, tatte le spese dell'armata messicana restano a

carico del Messico.

Art. 10. L' indennita da pagarsi alia Francia dal Governo messicano,

per soldo, cibarie e mantenimento delle truppe del corpo d'arraata a par
j

tire dal 1 Luglio 186i, e determinata nella somma di 1,000 franchi per
uomo all' anno.

Art. 11. II Governo messicano rimettera immediatamente al Governo
francese la somma di 66 milioni, in titoli dell' imprestito, al tasso d' emis-

sione, cioe: 54 milioni in deduzioi\e del debito mentovatp all' art. 9, e

12 milioni come acconto sulle indennita doyute a' sudditi francesi, in

virtu dell' articolo 14 della presente convenzione.
Art. 12. Pel pagamento del soprappiu delle spese di guerra e pel pa-

gamento dei carichi nominati negli articoli 7, 10 e 14, il Governo mes-
sicano s' impegna a pagare annualmente alia Francia la somma di 25 mi-
lioni in numerario. Questa somma sara imputata: 1. sulle somme dovtite

in
fprza

dei suddetti artic. 7 e 10; 2." sull' ammontare, in interessi e in

capitale, della somma fissata nell' articolo 9; 3. suile indennita che re-

steranno dovute a sudditi francesi in virtu degli articoli 14 e seguenti.
Art. 13. II Governo messicano versera, 1' ultimo giorno di ogni.mese,

a Messico, frale mani del pagatore generale dell' armata, cip che dovra

per sopperire alle spese dene truppe francesi rimaste al Messico, in con-
formita all' art. 10.

Art. 14. II Goyerno messicano s' inipegna a indennizzare i sudditi fran-

cesi dei pregiudizii che hanno indebitamente sofferto, e che hanno moti-

vato la spedizione.
Art. 15. Una commissione mista, composta di 3 Francesi e di 3 Mes>

sicani, npminati dai loro
respettivi Governi, si riunira a Messico, in uno

spazio di tre mesi, per esaminare e regolare questi reclami.

Art. 16. Una commissione di revisione, composla di 2 Francesi e di 2

Messicani, designati nel medesimo modo, risiedente a Parigi, procedera
alia defmitiva liquidazione dei reclami, gia ammessi dalla commissione

designata nell'articolo precedente, e risolvera su quelli, la di cui decisio-

ne le sara stata riservata.

Art. 17. II Goyerno francese rimettera in liberta tutti i prigionieri di

guerra messicani
, appena 1' Imperatore del Messico sara entrato nei

suoi Stati.

Art. 18. La presente convenzione sara ratificata, e le ratifiche ne sa-

ranno scambiate il piu presto che sara possibile.
Fatto al castello di Miramar, il 10 Aprile^l864. Firraati Herbert,

fiioachino Velasquez de Leon.
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Non era da presumere che la Francia, oltre al profondere in tantacopia
il sangue e le vile de'suoi soldati, doyesse ancora, senza verun compensq,
voler fare tutte le spese della spedizione, a solo profitto del Messicani.

Quantunque il motive recondilo di quest'impresa sia ancora un mistero,
come lo qualificava il Memorial del 27 Marzq, essa fu certamente fecon-

<la di gran beni per que'popoli, alraeno nel giro dell'ordine civile e poli-

tico; e sia pure che Napoleone. Ill, come pretende codesto diario (pag.

194, 195), promovendo cola, secondo i dettati della scuola democratica,
1' influenza francese, intendesse apreparare un argine al pericoloso dila-

gare dell'invasione degli Stati Uniti; non puo negarsi-chequesta politica

napoleonica torno a vantaggio del Messico. Laonde non dovra parergli
soverchio il pagare con alcune centinaiadi milioni il suo riscatto dall'ob-

brobriosa anarchia, in cui 1' avean gittato quarant' anni di tirannide e di

guerre intestine. Ora sono ricostituiti regolarmente in molte province i

Magistral! civili e politici ed i tribunal!
;

1' esercito si yiene riorganando
e cqnta gia oltre a 12,000 uomini disciplinati alia maniera francese

;
una

Pojizia rurale numerqsa ,
scelta ed arraata a dovere, perseguita le bande

dei ladri e malandrini che infestavano le campagne ; grandi strade furono

o aperte 6 ristaurate
;
una via ferrata permette di traversare in pocq d'ora

la zona pestilenziale delle terre calde
;
nella riscossione dei balzelli e nel

pagamento delle dqgane fu applicato ,
in forma confacente ai costumi ed

alle speciali condizioni delpaese, il sistema della Francia
;
evenne posto

mano ad un regolare Catasto, e dato un forte assetto alle cose del Debito

pubblico. Delle quali cose il Constitutionnel fece un' ampia e nitida sposi-

zione, quasi per temperare 1'effetto che potrebbe produrre sugrimperiti
la vista dei milioni, che il Messico dovra percio sborsare alia Francia,
mostrando che esso non se ne risentira gran fatto, se le ricchezze posse-
dute saranno utilmente adoperate. E questo parve

si vero al Memorial

diplomatique del 17 Aprile, che tutto ristampo, con molta lode, codesto

articolo del Grandguillot.
5. Per avere con che satisfare agli obblighi stipulati negli articoli 7,

9, 10, 11, 12, 13 e 14 della recitata convenzione del 10 d'Aprile, 1'im-

peratqre Massimiliano firmava nello stesso giorno quattro decreti, pub-
Dlicati dal Monileur pariginq del 16, intorno a rilevanli provvedimenti
di Finanza. Pel primo fu istituita a Parigi una Commissione di Finanze
del Messico, composta d'un Comraissariq messicano, d' un secondo fran-

cese, e d'un terzo inglese, rappresentanti dei portatori dei titoli del Debi-
to messicano verso stranieri. Questa Commissione ebbe incarico di stabi-

lire un Gran Libro del Debito pubblico esternq dell' impero, mandandone
un duplicate al tesoro messicano

;
di vigilare i contratti di prestito ;

di ri-

scuotere sqllecitamente
le rate di pagamento da'spscritlori ;

di dare a'fon-

di spettanti al Governo messicano le destinazioni prevedute da' contratti

ed atti autentici, e di regolare tutti i conti d' interessi
, commissioni di

banco, e simili facceude. Gli altri Ire determinano le condizioni, secondo
le quali doyeasi sottoscrivere ed emettere un imprestito di otto milioni

di lire sterline, ossia 200,000,000 di franchi, stipulate con la casa Glyn
e Cqmp. di Londra, e da cui furono subito prelevati e rimessi alia Fran-
cia i titoli di credito per i 66 milioni, pattoviti nella recata convenzione.

6. Egli e da credere che il Messico non si trovera impaccialo a satisfare

ai pesi pel compenso alia Francia e pe' nuovi debiti contratti verso i ban-
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chieri inglesi. Imperocche le ricchissime miniere di cui abbonda, e la

fertilita del suolo, quando le prime siano bene sfruttate, ed il secondo sia

cpltivato a dovere, sono piu che bastevoli a produrre tesori. La popola-
zione dell' Impero.

ne' present! suoi confinie di circa npye milioni aabi-

tanti, de' quali circa 7 milioni sono Indiani schietti, e il resto a" origine

spagnuola ;
i primi sono laboriosi e d' indole mitissima, i secondi tengonq

assai 'della tempera castigliana; e, quando abbiano smesso le gare di

parte e le lotle fratricide per ambizione di dominare gli uni sugli altri,

son capacissimi di tornare lo Stato a floride condizioni. I Reggenti, cer-

cando di ricondurre perfetta la pace tra' loro concittadini
,
non dimenti-

carono di preparar loro sollazzi e spettacoli ; eppero siccome nella Capi-
tale mancavano compagnie di artisti per 1' Opera, la Commedia ed il Ballo,
fu spedito a Parigi per raccogliervi gl' istrioni e le ballerine. e la citta

di Messico stabili di sovvenire agli appaltatori con 200, 000 franchi, per-
che la cosa riesca degna dell' intervento francese. Di cbe non siamo
certamente inchinati a far loro calde congratulazioni.

Piii avvedutamente operarono i Reggenti col bandire, alii 23 Febbrajo,
un rigoroso decreto contro i giuochi aleatorii e le scommesse, da doYe'rsi

punire con severissime pene. A ben intenderne il perche basta leggere

alquante righe del rapporto presentato sopra cio dal Sottosegretario di

Stato per gli affari interni: La tolleranza dei giuochi aleatorii e, per mio

ayviso,
una delle piu orribili piaghe della nostra societa, posciache essa

stimola un yizio odioso, che troppo spesso genera delitti e disonore. Tor-

Derebbe troppo doloroso di
ricprdare

i numerosi esempii di persone, che,
fascinate dalle fallaci seduzioni del giuoco, vi si daimo come a professio-
ne loro propria, e yi troyano per lo piu, nel fatto, il

piu
crudele disingan-

no, e sono ridotte alia piu-spayentosa miseria, onde poi affogano nella

piu svilente abbiezione. In questa Capitale e ne'luoghi yicini, nelle citta

popolose
ed anche ne' piccoli yillaggi, si tengono, sotto gli occhi dell'au-

torita, frequenti adunanze al solo intento del giuoco : alle quali affluisconq
uomini senz' onore, senza coscienza ed infami, la cui scaltrezza, quasi

sempre criminosa, fa cadere nel laccio una moltitudine di persone sem-

plrci, che, allettate dalla speranza di pronto e grasso guadagno, arrischia-

no i frutti dell' oneste loro faliche
,
ed in poco d' ora yedono passare tra

le mani di syergognati scrocconi o di accorti giocatori il pane de' loro

figli e gli averi della famiglia. Alia royina tien dietro lo sconforto, la di-

sperazione, e gli onesti padri di famiglia diventan ribaldi e passano quin-
di a colmare le prigioni e le galere. Questo male era si diffuse, e pro-
duceya cosi frequenli le risse, le uccisioni

,
le yendette, che certo fece

opera santa la Reggenza coll' emanare tal decreto per metteryi riparo.
Resta a yedere se sara fatto osservare.

Niente men degno di lode fu un altro ordinamento, pubblicatp alii i di

Marzo in questi termini: La Reggenza dell'lmpero, essendo informata

che molte persone, tra gli stranieri che dal Pacifictoenetrarono
nellp Sta-

to, pretendono d' entrare in possesso e proprieta m ricche parti di ter-

reni, ayyalendosi di contratti conchiusi con Benito Juarez: ha fermato che
si pubblichera di nuoyo per le

stampe
il decreto del 23 Lugliq passato.

il quale resta in pieno yigore; e dicliiara nulli tutti i contratti stipulate
con Benito Juarez, perche riguardano proprieta e dirilti proprii della
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nazione, die il Governo imperiale rivendichera e fara valere in ogni

tempo.
11 Decreto qui mentoyato del 23 Luglio 1863 e del tenore seguente:
Art. 1. Son dichiarati nulli e senza effetto veruno i contratti stipulati

col precedente Governo di Benito Juarez
,

dal momento ch' esso usci

dalla Capitale ,
e tutli quelli che si cflnchiuderanno con esso in avve-

nire, qualunque ne sia la natura. Art. 2. Gl'interessati nei predetti con-

tratti non avranno diritto a pretendere ne indennita, ne compensi, ne
restituzione delle somme o degli averi che essi avranno somministratq.
Art. 3.' Inoltre saranno loro applicate le pene di cui saranno passrbili,
secondo il debito commesso e la natura dei contratti. Art. 4." Le persone
die, in qualita di ufficiali o agenti di quel Governo, partecipano a' men-
tovati conlratti, saranno egualmente punite, secondo le circostanze.

Almonte-Salas.

7. Tuttavia, secondo il vezzo de' Governi regolati dal diritto nuovo,
i Reggenti, dopo aver eosi'fatto alcun che di buqno, e che potea servire

a nieCtere in salvo una parte npn piccola dei beni di Chiesa, contiscati e
yenduti a

speculator!
stranieri dal Juarez, si credettero in dovere di

mostrar subito che non per queslo voleyano riguardare come sacre le

proprieta
della Chiesa, ne come sacrileghi gli usurpatori di esse. Di die

abbiamo la prova in quel che da Messico lu scritto alia Patrie parigina
del 15 Maggio. Alcnni parrochi avendo ricusato di seppellire nei cimiteri

sacri le persone morte in possesso dei beni rubati daJ Juarez alia Chie-

sa, e da esse comperati a vilissimi prezzi del 3 o i per cento, o avuti in

doao dallo stesso usurpatore : il sig. Arroyo, spedi alii 29 Marzo, una Cir-

colare ai Prefetti, denunziando che lutti i cimiteri. presentemente in usq
saranno, d'ora innanzi, considerati come pubblici, e per le sepolture si

osserveranno le disposizioni della legge, ossia d'un bando pubblicato nei

Luglio precedente , pel quale i cimiteri cattolici del Messico furono pa-
reggiati ai cimiteri comuni di Parigi , dove alia rinfusa si seppelliscono
Cattolici

, ^rotestanti , giudei, turchi e cinesi.

8. Per chiunque conosce le discipline canoniche e manifesto, che il Cle-

ro, non pure usava un diritto, ma adempiva uno
strettq

dovere
,
rifiu-

tando la epoltura in luogo sacro agli ingiusti occupatori de' beni eccle-

siastici : ma e pure manifesto altresi che i signori Almonte e Salas
, vio-

lando col diritto della forza la ragrone canonica, e facendo seppellire in

terra sacra que' Sacrileghi ,
aon intendeYano che a rassodare quello che t

sospinti e sostenuti dal Bazaine
, aveanq si ingiustamente operate nel-

rarfare dei Pagares, pel quale i Yescovi del Messico fulminarono la sco-

munica, ed i Reggenti, di rimando, tolserq
d' ufiicio tutti i membri della

suprema Corte di Giustizia, che rifiutavansi ad incorrere la scomunica per
compiacere ne'suoi atbitriilaprepotenza del Bazaine, deH'Almonte e del

Salas.

Intorno al qual falto ecco quel sentenza recava quel gravissimo gior-
nale che e 1' International di Londra, trascritto dal Monde del 7 Marzo:

Ci sembra strano che i due Generali membri della Reggenza abbiano
sciolto il primq Corpo della Magistratura messicana

,
ed abbiangli sqsti-

tuito altri Magistrati , da' quali prima si voile esigere la promessa di so-

stenere i disegni della Reggenza nell'affare dei Pagares. Ma-questo proy-
yedimento arbitrario , che in Francia sarebbe impossibile , prova che il
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contegno della Reggenza, nell' affare dei Pagares o beni di manomorta,
HOD e cpsi seraplice ne cosi popolare come pretendeasi da cerli giornali ;

poiche la Magistratura, cioe uno dei corpi piu rispettabili del paese, non .

credette di poterlo approvare. Chi rammenta che 1'opposizione sollevata-

si contro il Governo del Juarez, e le ultime rivoluzioni, ebbero per prin-

cipale cagione la vendita dei beni di manomorta
, capira facilmente per-

che la Reggenza ,
mettendosi per la slessa -via

,
dovesse incontrare la

stessa opposizione.
Difatto questa vendita di beni di rnanomorta non ebbe al Messico lo

stesso carattere che avea in Francia
,
in Ispagna ed in Italia ,

dove era

semplice confiscazione o trasformazione di proprieta. Al Messico , per
contrario

,
essa distrusse il credito interno , ha messo in royina migliaia

di famiglie ,
e gettato il piu grande scorapiglio nelle coscienze e negli

interessi pubblici. E come potrebb' essere altrimenli , sapendosi che lu-

rono vendute ad una yentina di slranieri, per la somma di 80,000 pia-
stre

, proprieta
e fondi dej valore di piu che due milioni di piastre , ap-

partenenti ,
non a' Vescovi od al Clero secolare

,
come si spaccia ,

ma a

ducento comunita religiose del Messico?

Questo spediente, inventato dal Governo del Juarez per sovvenire

a bisogni momentanei ,
non solo feri profondamente il sentimento nazio-

nale, ma ha oEFeso il popolo ne' suoi interessi. Imperocche, com' e noto,
i
proprietarii di codesti capitali li commetteano ad islituti di credito in-

dustriale
,
onde aveano facolla di fare imprestiti agli agricoltori , agli

operai ,
a' mercanti ,

e di sovyenire a' bisogni de' poverelli. I nuoyi pro-

prietarii , lungi dal ratificare i contratti passati , pretesero
da' debitori la

restiluzione immediata, aumentarono il prezzo dei fitti
,
e prelesero som-

me rilevanti
, impossibili a trovarsi ,

da un popolo gia angariato e smun-
to dal Governo.

Or si rifletta che i piu di codesti stranieri, i quali comperarono
per 80,000 piastre quel che ne valeva ben 2,000,000 ,

sono francesi; e

s' intendera perche il Bazaine facesse dall' Almonte e dal Salas discaccia-

re Mons. Labastida, calpestare 1' autorita dei Vescovi ,
e manomettere le

ragioni piu sacre della Chiesa. E percio ancora si ando piu innanzi
,
e

per rassodare i
fatti compiuti , precipua regola di diritto alia moderna

,

si'dissacrarono i cimiteri, per daryi sepoltura a' sacrileghi compratori.
9. II peggio si e che queste ingiustizie, commesse^ ancora pel fine

politico di allettare i partigiani del Juarez a contentarsi 'del nuovo ordi-

ne di cose, non ebbero che in piccola parte 1' inteso erTetto. I piu si ten-

nero quel che aveano e continuarono ad osteggiare anche coll'armi l'/n-

tervento e 1' impero. Governava lo Stato di Nuova-Leon il Generale Vi-

daurri
,
che

,
senza muovere le armi pel Juarez

,
senza dichiararsi per

Francesi , tentennava , voltandosi or a quesli ed or .a quello ,
come fece

anche il Doblado, e intanto si teneva da padrone in quella doviziosa pro-
"vincia. I! Juarez indispettito di codesto valteggiare , spicco da Saltillo

un decreto
, pel quale ,

alii 27 Febbraio , dichiaraya indipendente e so-

vrano lo Stato di Coahuila, staccandolo da quello di Nuova-Leon, al quale
era stato incorporate. Presumendo che questa offesa avrebbe disooslo i

Yidaurri a romperla affatto col Juarez
,

il generate Bazaine gli scrisse la

seguente lettera :
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Coll' intento di salvare lo Stato di Nuova-Leon da tutti gli orrori del-

la guerra, ricorro al vostro patriotismo, ai sentiraenti da yoi manifesta-

ti in [>iu occasion!
,
e che yi hanno sempre scorto a guidaryi secondo i

sacri interessi della vostra patria. V'invitp in nome dell' umanita, e pel
sincero desiderip

di veder ristabilito 1'ordine in tutto il paese. Tra qual-
che giorno le mie truppe si metteraqno in marcia per occupare

lo Stato

di Nuoya-Leon ,
ed allora mi tornera piu difficile dare ascolto alia yoce

della conciliazione. Oggi e ancor tempo d'evitare i mail d' una lotta.

D una mano yi offro la pace ,
dall'altra la guerra. Dipende da yoi , che

finora governaste lo Stato con tanta sapienza ,
il consolidare la pace coi

suoi yantaggi ,
accettando francamentel'm^rcen^o, ed il Goyerno stabi-

lito nel Messicp.
II Vidaurri rispose che, tenendo. dal popolo la sua autorita

, non potea
cimentarsi a decidere una quistione si importante, ma che la sottoporreb-
be al giudizio degli abitanti. E difatto alii 2 Marzo bandi da Monterey un
invilo ai cittadini di Nuoya-Leon e Coahuila, a raccogliersi nei

Ipro mu-

nicipii, e daryi i loro yoti per la pace o per la guerra sopra registri ap-

positi, che si terrebbero aperti sei giorni, spirati i quali se ne farebbe

il censo dalla Gorte suprema.
11 Juarez guardo come un tradimento codesto procedere che non satis-

faceya punto allo stesso Bazaine, il quale tuttayia indugio la spedizione.
Ma il Juarez ed i suoi partigiani non si contentarono di aspettare che il

Yidaurri finisse il suo giuoco d' altalena
,

si levarono contro lui
,

lo sca-

yalcareno, lo costrinsero a fuggire da Monterey e dallo Stato, ed andarne

profugo nel Texas. Anzi il suo Segretario ,
catturato da' Federal! degli

tati Uniti, fu consegnato da essi ai partigiani del Juarez, che Vimpese-
ro alle forche in Matamoras. Di che si rialzarono le sorti del Juarez, che

pervenne a raccogliere di bel nuovo sotto la sua bandiera circa 10,000
uomini , oltre le numerose bande che scorrazzano per piu altri Stati

,
e

che infestano terribilmente le terre calde, ed anche le yie da Vera Cruz
-a Messico. Onde si spiega perche il J/om'terparigino, ad ogni arriyo di

corrferi dal Messico, annunzii sempre nuoye yittorie dei Francesi contro
i repubblicani ,

che periodicamente appaiono sempre yinti e sterminati

alia fine d' un dispaccio , per ricomparire cpmbattenti ,
ma poi fugati c

vinti nel dispaccio seguente,*senza che cio impedisca di ritrovarli in ar-

me,. gagliardi ed assai molesti, nei dispacci che yengono poi. Cosi le ul-

time notizie recate dal Moniteur del 17 Giugno ,
in data del 10 Maggio

da Messico, commendano sei o sette nuoye yitlorie de'Francesi, parlano
dei Generali Juafisti Guerrero, Uraga, Armenia, Pinzpn, Bustamente, ed
altri che furonp b'attuti

,
e numerano ben noye Stati o province in cui

ayyennero fatti d'armi, e nei quali le condizioni vanno migliorando. Se-

gno manifesto che i repubblicani , gia yinti e domi sei mesi fa
,
a delta

del Moniteur
, pur sono ancora in forze tali da meltere a dura proya la

yalentia francese. E nulla fa credere che essi debbano smettere cosi pre-
sto la resistenza.

10. Cerlo e che chiunque ha sensi di umanita dee fare voti ardenti pel

pronto e pieno trionfo delle armi francesi; imperocche le barbaric e cm-
delta inenarrabili, che si commettono dai parligiani del Juarez, per con-
tenere sotto il loro gipgo i popoli, tra'quali o non giunse o non rimase la

protezione della bandiera francese, son tali che fan ribrezzo. Interi villag-
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gi d' Indian! , per aver mostralo desiderio di componimento e suggezip-
ne al Governo imperiale ,

o per aver accolti i Frances! e date loro le ri-

chieste vettovaglie, furono incendiati e distrutti, ed i loro abitanti mess!

al
taglip

delle spade. Le strade, che si deono percorrere dalle spedizioni

francesi, si trovan soventi funestate dall' orrendo spettacolo di cadaver!

penduli dagli alberi
,

di donne impese pe' capelli e poi squarciate per
mezzo

,
di case diroccate ed arse

;
sicche i raised abitanti delle minor!

citta e delle campagne ne posspno godere i beneficii del nuovo ordine

di cose, ne scampare alia tirannide dcgli antichi oppressor!, senza teme-
re di dover inun subito ricader in loro potere, ed essere vittime di atro-

cissime vendette; e la descrizione, clie se ne legge nel Monde del 3 Giu-

gnp, mostra che il furore di que' scellerati non conosce piu limit!, ne ri-

i'ugge da verun eccesso.

Per aver un saggio del modo con cui procedono i Luogotenenti del

Juarez, affine di mantenersi nel dominio delle province che
padrpneggia-

no da despot! ,
come fa 1'Alvarez nello Stato di Guerrero, bastera recita-

re qui una sua lettera, riferita nel Memorial diplomatique del 3 Aprile.
L' Alvarez ,

che fu gia Presidente della repubblica ,
e che con titolo di

Governatore sfrutta come un suo privato podere la Stato di Guerrero, eb-

.be sentore, che nel distretto di Tlalpan s' inchinava da molti a
parteggia-

re pe' Francesi. Scrisse pertanto ad un suo Luogotenente , il Generale

Vicente Jimenez, nei terrain! seguenti: Vi ho significato nelle preceden-
ti leltere in

<jual
modo vi dovete condurre nel distretto di Tlalpan. La

causa dalla liberta e la difesa dei comuni inlercssi
,
che son di tanto ri-

lievo nelle penose congiunture in cui ci ha posto 1'
interyento francese,

esigono che,passando ^\ Pueblos di codesto distretto, voiusiate tutte le

arti possibili affine di cattivarvi le popolazioni e trarle ad abbracciare di

bel nuovo la difesa della nostra causa. Ma, ottenulo appena questo inten-

to, voi dpvrete, con tutte le precauzioni necessarie, far arrestare i prin-

cipali abitanti, quelli
che esercitano qualche influenza sulla moltitudine,

ed in fine i Capi inilitari a cui obbediscouo. Voi manderete a me i pri-

gionieri sotto buona scoria, ed io faro per modo che essi paghino con la

testa
)'
infarae tradimento di cui si rendettero colpevoli. Badate bene che

quest! prdini devono essere eseguiti rigorosaraente, e che per voi si trat-

ta di niente meno che della vita.

Di qui si vede perche codesto raostro, Indiano schietto, sia da'Messicani

appellate la Pantera del Sud, del qual titolo egli si paoneggia e gloritica.



I FRAMASSONI IN ITALIA

I Framassoni sono un poco come i bacherozzi
;
salvo pero il rispet-

!o relativo che si dee ai bacherozzi. Questi sucidi animali (i bache-

rozzi) mentre splende la luce del giorno, se ne slanno si beii appial-

tali nei buchi piu sozzi e piu segreti di casa, che non se ne potrebbe

scoprir uno, anche volendolo pagar un occhio. Yenula la nolle sbu-

cano non si sa ben donde ,
e corrono la casa per loro. Cosi fanno i

Framassoni. I quali, quando una societa e illuminala dal sole della

giustizia e dei vecchi principii, se ne stanno a cospirare segretamente

nei loro covi massonici e nei rilrovi setlarii. Ma fale che sopra un

paese, qualunque siasi, si slenda il lenebroso velo dei grandi princi-

pii alia moderna, e subito voi vedrete ogni cosa piena di Framassoni.

Si vorrebbe allora smorbar la casa. Ma si ! Comincia uno a dire che

in fine i bacherozzi sono animali innocui
;
e che i Framassoni non

sono poi che una sociela di beneficenza. Un allro prelende che non

si e piu a tempo ;
e che bisognava pensarci prima. E si conchiude

coll' accordarsi in queslo che bisogna o mutar di casa o soffrire con

rassegnazione i bacherozzi e i Framassoni.

Siccome pero \i ha un rimedio certissimo contro i bacherozzi nel-

la luce del sole o della lucerna, la quale li caccia a rompicollo ne' lo-

ro buchi nalii : cosi e cosa osservata da tulli che di nulla piu temo-

no i Framassoni che della luce che si faccia comechessia sul conto

Serie 7, vol. XI, fasc. 344 . 9 1 Lvglio 1 861 .
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loro. Amano essi fare le loro nidiate in segreto : camminano cautelatl

e prudenti come colle scarpe di felpa, ammantali di nero. striscian-

do i muri, e pronti sempre a rimbucarsi. Se vedono un lume, svico-

lano come il larapo : se odono un rom ore, si arrestano : se sono pres-

so a esser colti, fanno tante giravolte rapidissime che sfuggono ad

ogni scalpicciata.

Non si potendo dunque fare ai Framassoni dispetlo maggiore die

col parlar di loro, gillando cosi un po di luce sopra le loro opere te-

nebrose
;
e nalurale che i giornali cattolici

, giudicando giustamenle

che quello che spiace ai Framassoni dee essere in se cosa ollima e

santa, abbiano preso da qualche tempo a favellarne secondo 1'occa-

sione, svelando i loro arcani, pubblicando i loro segreti, e cercando

in ogni miglior modo di porre i buoni caltolici in sull'avviso.

In Italia, 1' Unita Catlolica, Y Armenia, lo Stendardo Cattolico

ed allri buoni giornali sono da qualche tempo occupali a raccogliere

e pubblicare document! sopra la Framassoneria italiana. E cosi da

essi noi abbiamo imparato ufficialmente quello che gia avevamo iu-

dovinato: doe che 1'andala di Garibaldi in Inghilterra non fu che un

\iaggio massonico. Ando il Nizzardo in Londra ad essere eletlo ca-

po della Massoneria italiana : e \i ando come nel centre donde muo-

vono quelle reti che si eslendono per tutlo. Una parola d'ordiue ba-

slo a levar a romore lulti gli adepti. E cosi si spiega come si sia

fatto tanto fracasso allorno ad un siignobile venturiere. Un chiches-

siasi altro in simile drcoslanza avrebbe oltenuto lo stesso. Giacche

i Framassoni sono come un esercito che corre all'appello del tambu-

ro, senza curarsi da chi debbe esser passato in rivisla. Cosi si spie-

ga pure come abbiano falta tanla pressa- attorno a lui uomini di si

diverse condizioni sociali. Principi e Ministri , nobili e plebei cor-

sero all' appello. Fu come una rivista generale del bacherozzame

massonico. Finita la fesla ognuno torno a casa. II Nizzardo si trovo

nialato per ordine
,
come per ordine si era recalo a Loudra ,

e come

per ordine torno nel suo buco. Giacche questo hanno di particolare

i Framassoni che tulto fanno per ordine , grandi e piccoli , capi c

sudditi
;
obbedendo ognuno gerarchicamente e alia cieca al proprio

superiore , fino al supremo che obbedisce direttamente al diavolo.
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E guai se non obbediscono ! Non ci sono che i liberal! per ubbidire

perfettissimamente, perinde ac cadaver
,
a chi non ha niun diritto

Jegitlimo sopra le loro volonta. Che quando si tralta di autorita legit-

time, allora e un altro affare.

Non e nostra intenzione di dare, qui un' idea dell' esterno ordina-

mento della Massoneria, qual esso apparisce dai varii documenti mas-

sonici pubblicali da molti. Quest' ordinamento del resto non e in se

di molta importanza; essendo evidente che ogui societa, fosse anche

di ladri, dee avere i suoi capi, i suoi consiglieri, i suoi ufficiali e va

dicendo. Quanto alia ciarlataneria, onde i Framassont vogliono dare

Importanza alle cose frivole colle abbreviazioni, colle cifre, coll' era

diversa dalla comune onde contare gli anni e con altre simili fan-

ciullaggini ,
non porla neanche il pregio di occuparsene. Nemmeno

vogliamo ora parlare dell' interno ordinamento, in quanto esso ha per

iscopo la distruzione della Chiesa cattolica, e per mezzo quanto puo

esser utile a cio ottenere, non esclusa la monarchia assoluta e tiran-

nica se essa giova, o la democrazia piu sfrenata se e piu opportuna.

Giacche di queslo ,
come anche dello scopo ultimo del vero grande

orienle della Massoneria, che e il diavolo, il quale si serve della Fra-

massoneria come di mezzo alia dannazione totale, se potesse, del ge-

nere umano , contro cui ha un odio a morte
, gia abbiamo discorso

lungamente altre volte. Quello che ci proponiamo qui si & di far ve-

dere e toccar con mano, coi fatti recenti della Framassoneria, quanto

sia vero quello che gi^i dimoslrammo altra volta : cioe che i Framas-

soni, o vogliam dire i liberali, hanno per loro vero scopo, non gia la

politica, ma la religione ;
non servendosi essi delle Coslituzioni, delle

aulonomie, delle unita, delle indipendenze e di altreltali parole e pre-

testi, se non che come di mezzo al loro unico scopo, che e la distru-

zione nel mondo della Chiesa cattolica.

Tre stadii o gradi possiamo considerare nella storia dei liberali ,

ossiano Framassoni. II primo e quando essi non comandano; ma si

trovano anzi in societa e governo che li combalte. In questo stato

erano i liberali in quasi lutta 1' Europa caltolica , prima della rivo-

luzione francese del secolo scorso ; ed in questo stato erano pari-

mente in Italia prima della rivoluzione del 48 di questo secolo.



132 I FRAMASSOM IN ITALIA

Allora chi erano i liberal!? Si miri bene, e si vedra che erano ap-

pun to i piu caldi regalisti , gli esageratori dell' autorita regia, i gal-

licani, i giansenisli. Tutta gente che professava un culto di ado-

razione al Governo civile. Ma, a quale scopo? Al solo scopo di

recar danno ed onta alia Cbiesa. 5 vero che, mirando a danneggiare

la Chiesa e la sua autorita , ruinarono invece la monarchia. Ma er-

rerebbe di gran lunga chi pensasse che contro 1'autorila regia mi-

rassero diretlamente i loro sforzi. Contro I'autorita regia che proteg-

geva la Chiesa, combattevano certamente iliberali. Ma non tanto

perche autorit^ regia , quanto perche autorita proteltrice della Chie-

sa. Quando infatti trovarono un Re che entrasse nelle loro bieche

mire conlro la Chiesa, ancorche fosse Re dispotico, autocrate, liran-

no, lo lodarono, lo sostennero, lo protessero allora come adesso.

Chi vuole esempii di questo non ha da falicar molto a trovarli nella

storia passata e nella contemporanea.

Ma, per avere un esempio evidente, il quale, mentre non puo offen-

der nessuno, servira forse piu di qualunque altro a dimostrare quel-

lo che asseriamo, guardiamo 1' Inghilterra. Vi ha egli paese retto da

leggi piu contrarie a quelle che da per tulto altrove vogliano i libe-

rali? Nell' Inghil terra vi sono tribunali eccezionali senza fine, fide-

commissi eterni, bastonature legitlime, miseria eslrema nel popolo r

lusso speltacoloso nei ricchi ,
una Chiesa ricca e polenle con diritti

iemporali infinitamente maggiori che non nei paesi cattolici
; dove nei

tempi moderni non si e mai vislo (per esempio ) , che 1' Episcopate

intero sia, com' e nell' Inghilterra, parte nata del parlamento. Nell'In-

ghilterra non vi sono codici, ma un' accozzaglia di leggi parlicolari

che uiuno puo vantarsi di conoscere mai perfettamente. Nell' Inghil-

terra il Re e Ponlefice e Re. Nell' Inghillerra non vi e propriamente

ne liberla di culto, ne liberta di slampa confortate da leggi chiare e

precise. Appena ieri si cesso dal tiranneggiarvi la liberla di coscienza

con confische o con esilii : benche ancora vi sono tante esclusioni e

inceppamenti che in falli sa ognuno esservi in Inghilterra una reli-

gione ,
non della maggioranza , ma dello Stato , che si chiama la

Cbiesa slabilita.
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Or come va che di un paese cosi codino, cosi retrograde, cosi al-

ia medio evo
,

i liberal! sono content!
;
e non solo non ne sparlano ,

nia lo propongono all' imitazione del genere umano? Come va che

mentre dall' Inghilterra escono tutti i turbini di ribellione che scop-

piano negli altri paesi e specialmente nei cattolici
,

il Governo col

e si sicuro di se che neanche sospetta di nulla? Come va che Y In-

ghilterra e il problema che torce gli ingegni dei buoni codini, i

quali non possono finir d' intendere tanta prosperita materiale
,
tan-

ta potenza per terra e per mare , tanta calma nelle tempeste degli

altri paesi, in un paese dove regna la Coslituzione parlamentare, do-

ve il Re e la vera punta della piramide sociale
,

che non fa nulla,

che non regge nulla , e solo sla }assu piu per esser veduta che per

star a vedere? Come si puo spiegare, dicono i codini, che per tutt' al-

trove.le costituzioni, i parlamenli, i Re che non governano non gene-

rino che rivoluzioni, e nell' Inghilterra invece regni si gran pace?

II problema e di molto facile spiegazione ,
solo che si consider!

che nell' Inghilterra tutta la legislazione e la costiluzione e fatta in

odio della Chiesa caltolica. Cio posto i liberali sono content!. E con-

tent! loro ,
content! tutli. Che importa ai liberali che nell' Inghilterra

il popolo muoia di fame
, purche muoia nella falsa religione? Che

importa a! liberali che in Inghillerra le sostanze non siano divise ,

purche siano unite in mano di chi se ne serve conlro la vera Chie-

sa? Che importa ai liberali che in Inghilterra vi sia un Re Pontefice.,

purche sia pontefice di falsa religione? Che importa ai liberali che in

Inghillerra tutlo 1'esterno apparato della legislazione, dei tribunals

della sociela sia alia medio evo
, purche 1' interne spirito sia moder-

no e ostile alia verita cattolica ? Che importa ai liberali che in In-

ghilterra si bastoni ,
si deporti e si impicchi , purche tutto cio sia

occasione di peccati e di male morti? Che importa ai liberali che la

Chiesa in Inghilterra sia ricca, sia potente, sia confortata dal sussidio

del temporale e concorra a far le leggi, purche sia una Chiesa falsa?

E infatti mirale un poco se 1' Inghillerra, ora si tranquilla, non fu

un vero oceano di tempeste rivoluzionarie, finche ci fu pericolo che

i cattolici potessero giungere a regnarvi. La calma e la quiete dei

liberali in Inghilterra comincio appunto quando fu tolta ogni spe-
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ranza al catlolicismo di allignarvi altro checome settabandita. Fin-

che non fu ottenuto questo, le ribellioni succedettero alle ribellioni,

c perfino si arrivo al regicidio. Ouando il Diavolo pote dire : Ora

io son sicuro della mia Inghilterra , allora f& cenno ai suoi di quie-

tarsi
,
e di portar ia vece nei paesi caltqlici le tempeste, coll' aiuto

appunto di quell' Inghilterra stessa che essi aveano gia conquistata

al loro grande Oriente.

E noi non dubiliamo di asserire che, se mai venisse un giorno ,

in cui i cattolici inglesi venissero al potere ;
benche

, com' e cerlis-

simo , essi governerebbero 1' Inghilterra piii sapientemente che non

fanno ora i protestanti , pure subito si udirebbero i giornali tulti

del mondo sferrarsi conlro 1' Inghilterra , come contro paese sel-

vaggio ,
criticare le sue leggi , e non trovarvi nulla di buono. E in

poco d'ora 1' Inghilterra si stimata ora
, si pregiata ,

si proposta per

esempio a lutli i paesi, ancorche rimanesse la stessa, e fosse anche

migliorata di mollo
,
subito sarebbe fatta comparire come un paese

da riformare. E le riforme ,
al solito , comincerebbero e finirebbero

colle rivoluzioni, mantenute vive fino al riavvenimenlo al potere dei

protestanti.

II fin qui detto serve anche a spiegare perche ,
a notizia comune,

la vera sede dei capi della Framassoneria e del liberalismo sia in

Inghilterra. Quell' isola e il primo paese conquistato a se dai Fra-

massoni ;
e quello dove regnano piu da signori ;

e quello dove me-

no temono d'essere disturbati. E dunque giusto che in Inghilterra

sieda la gran corte massonica.

Con un poco di atlenzione e di buona volonla, potra ogni lettore

alquanto accorto applicare facilmente quello che dicemmo finora del-

V Inghilterra alia storia passata e presente di altri paesi. Non vo-

gliamo pero ometlere di ricordare almeno la Russia presente. La

quale non si puo negare che non sia paese retto da leggi che i liberal!

certo non approverebbero altrove. Or bene 1' Independance beige,

che e uno dei principal! giornali massonici che noi conosciamo ,
e

parimente, come lutti sanno, giornale russofilo; tanlo che, nel coro

degli altri giornali liberali meno accorti
,
solo

,
fin dal principio ,

fu

per la Russia contro la Polonia, con gran maraviglia dei liberali stessi
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meno profondi. I quali non capivano che e dovere di ogni buon li-

berale di trovar tulto bene quanto fa un Governo persecutore della

Chiesa, e tutlo male quanto fa un Governo o un popolo catlolico.

E cio sia detto del primo stadio o grado dei liberali e Framasso-

ni : nel quale essi si trovano quando non sono al governo, ma ci vo-

gliono pervenire. In questo stadio essi sono piu regalisli del Re o

piu sanli della Chiesa. Pongono sempre in lizza lo State conlro la

Chiesa, la quale dipingono come invaditrice; e cio per toglierle il

modo di far il suo uffizio. Delia Chiesa parlano sempre con rispetto:

ma non Irovano che la sua morale sia abbaslanza strelta. Non sa-

pendo come fare per restire alia divota la loro ribellione, si fabbri-

cano un clero giansenisla che sa citare S. Agostino e i Canoni anli-

chi : e proibire a' fedeli i sacramenti per la gran divozione che si esi-

ge nell'accostarvisi. Quando poi la Chiesa, per buone ragioni, nega

a laluno i sacramenti, quei medesimi giansenisti e liberali hanno i

gendarmi pronti per condurre il Viatico a forza. Sicche
,
nella pra-

tica de' Framassoni e del loro clero giansenista, i sacramenli si han-

no per forza da negare a chi li merita e da dare per forza a chi li

demerita. Del resto non e qui il luogo di far una pittura al nalurale

dei regalisli e dei giansenisti , noli abbastanza ai colli leltori. Basta

T aver osservato che quesli sono i Framassoni nel primo grado.

I Framassoni e liberali nel secondo grado sono coloro che, essen-

do riusciti a venir al governo della cosa pubblica in sociela e paese

cristiano, operano piu. francamente e mostrano piu apertamente le

coma e gli unghioni, nascondendo pero ancora la coda, perche si tro-

verebbero in presenza di una forte opposizione. Anche in queslo

secondo stadio la storia passata ela presente c'insegna che la prima

e principalissima cura dei Framassoni non e il bene o il male del

paese nel senso politico : ma il solo male della Chiesa ; per ottenere

il quale sacrificano sempre il bene stesso politico.

Infalti noi siamo stati tutti lestimonii in Italia in questi ultimi an-

ni che quando, per esempio, i Yescovi del Piemonte offrirono di

pagare cio che i liberali regnanti volcano ottenere da una legge

contro la Chiesa, quell'offerta non fu acceltata. Giacche lo scopo dei

liberali non era gia di aver il danaro, ma specialmenle di offendere
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la Chiesa con empic leggi. Cosi, appena invaso il regno di Napoli,

benche ogni savia polilica consigliasse i liberal! a non fomentare in

quei popoli 1'opposizione all'iniqua invasione con leggi contro la

hiesa cola, come altrove in Italia, tanlo amata e rispetlata, non po-

terono i liberali neanche fermarsi a riflettere alquanlo sopra i mali

che con quell'inique leggi faceano a se medesimi. I quali cerlamen-

ie devono ora intendere a falll che una gran parte di quell' opposi-

zione al Piemonte, che vigoreggia nel regno di Napoli ,
si dee alia

guerra stolta ed empia fatla cola ad ogni cosa sacra. Ma perisca pu-

re il regoo d' Italia, purche con esso sia distrulta la Chiesa. Ancora

e chiaro che 1'abolizione degli Ordini religiosi, e la confisca dei loro

beni e degli altri beni ecclesiastic!, non porta, a conti falli, nessun

ulile all'erario, il quale anzi ne resta gravato per le tante pension!.

Ma si dia pure fondo all' erario pubblico, purche la Chiesa resli im-

poverita.

Tra Venezia e Roma e evidenle che per 1' unila d' Italia dee inte-

ressar piu Venezia, sia per la grandezza del territorio da annettere,

sia per la difficolta maleriale dell'annessione. Ma sa ognuno che pri-

ma cura dei liberali fu di dichiarare ch' essi voleano Roma per ca-

pitale. Infalti essi ben sanno che, sepossono aver Venezia senza che

per questo il Sommo Pontefice sia ridotto a non poter da Roma go-

vernare liberamente la Chiesa, non potrebbero invece sedere in

Roma seuza cacciarlo issofatlo o carcerarlo. E cosi si spiegano le

apparent! pazzie dei nostri modern! Framassoni che (come essi urla-

vano nelle Camere lorinesi nella seduta dei 14 Maggio) protestano

che anzi che rinunziar a Roma noi dobbiamo o salvarci tulti o perir

tutli. Hanno mai i liberali dichiarato queslo per Venezia? No. Giac-

che per Venezia ci e sempre. tempo. Essi sanno poi benissimo che

di Venezia, come del resto, non importa loro nienle. Quello che solo

importa loro, e Roma : non per Roma, ma per il Papa che da Roma

governa la Chiesa. Che se il Papa regnasse invece a Berlino, i libe-

rali griderebbero : Berlino, Berlino; e sarebbero da un pezzo in \ia

per la Prussia : urlando che anziche rinunziar a Berlino noi dobbia-

mo o sakarci tutli o perir tutti.
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Del qual farnetico ,
che toglie di senno i liberal! , ci ha dato te-

ste un illuslre esempio il signer Terenzio Mamiani Presidente,

(com' egli stesso c' informa in una sua lettera che leggemmo nella

Nazione dei 21 Giugno) del future congresso degli scienziati italia-

ni . II qual futuro presidente, avendo considerato che, nell' ultima

congresso, si erano stabilile due cose : la prima di mantenere e gio-

vare secondo le forze la istiluzione nobilissima dei congressi risorti

a fatica nel 4862 dopo il silenzio di Iredici anni: e la seconda

che il futuro congresso scientifico abbia sede in Roma, Capitale d'l-

talia; ed avendo anche sapientemente osservato che, se era possi-

bile la prima cosa di mantenere e giovare I' islituzione del congres-

so, non era cosi possibile la seconfla di farlo sedere in Roma; do-

vendo rinunziare all' una o aH'aHra, penso bene di rinunziar a tuttc

due, decidendo che non si fara il congresso, tenendo ferma la con-

vocazione del congresso in Roma quando si potra. Dal che si dedu-

ce ad evidenza che lo scopo degli scienziati framassoni, futurevol-

mente presieduti dal sig. Terenzio Mamiani, non e di far progredire

la scienza; il che si potrebbe fare da loro, colla stessa inutilita, tan-

to in Roma quanto altrove, ma bensi di progredir verso Roma scopo

unico della Framassoneria scienziata ed ignoranle. Che importa delle

scienze ai liberali ? E non udimmo noi il Brofferio urlare nelle Ca-

mere, che gl'Ilaliani hanno da distruggere, se occorre, perfino i mu-

sei delle statue e dei quadri, per otlenere di venir a Roma?

Inoltre e evidentissimo che, ove i liberali cercassero davvero 1' in-

leresse politico e sociale, appena arrivali al potere dovrebbero man-

tenere e assicurare con buone leggi 1' ordine morale, che e il fonda-

mento di ogni civile sociela che non voglia imputridire. Pure acca-

de il contrario. Coi liberali in fatti salgono al polere e seggono in

gloria 'la licenza e il Hbertinismo. Si aprono dovunque case di mal

affare. Si organizza la corruzione della gioventu. Si espongono a tut-

te le bolteghe immagini oscenissime. Si pubblicano a milioni d'esem-

plari libri luridissimi. Si avvelenano tutte le sorgenti a cui la gio-

ventu dee attingere I'istruzione e 1' educazione. E evidenle che tutto

cio e in danno della sociela politica e civile. Che buoni italiani vole-

le che diventino gli scostumati ? Che buoni soldati si possono otte-
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nere con generazioni viziate fm dall' infaozia? Che frutti di Senator!,

di Deputati , di Magistral! ,
di Capitani hanno da uscire da semi si

bacati ? E evidente che, al primo irrompere di slraniero invasore,

tutti quesli libertini viziosi dovranno fuggire come pecore. E chiaro

che, al primo imbrogliarsi degli aflari, tulli quesli vecchi imputriditi

dovranno perdere il cervello. Sarebbe dunque interesse politico di

adoperare almeno come i pagani di Roma antica che, colle virtu mo-

rali, agguerrirono il popolo, divenuto cosi alto a conquistare e reggere

il mondo. 11 qual popolo stesso
, guasto da vizii

,
fu poi facile preda

dei barbari del Nord. A questo dovrebbero pensare i noslri Framas-

soni, quando il loro scopo fosse politico e civile e \olessero davvero

fare
, come dicono ,

dell' Italia una nazione. Ma, essendo il loro uno

scopo religioso ,
e chiaro che debbono procurare lo snervamento del

popolo per mezzo della licenza del vizio. Giacche cosi, se V avranno

reso preda facile di qualunque straniero
,
del che non importa loro

niente, 1'avranno pero reso ancora insolente verso la Chiesa e prepa-

rato a perdere la fede, che e quello solo che loro veramente imporla.

Ma se in queslo secondo sladio
(
nel quale si trovano ora i Fra-

massoni in Italia
)

i liberali moslrano piu chiaramente che non nel

primo, le corna, come dicemmo, e gli uughioni onde vogliouo seer-

pare e dilaniare la Ghiesa cattolica: non mostrano pero ancora la co-

da. E ci6 perche si trovano in societa e in paese, grazie a Dio, cri-

sliano di cuore
; [1 quale puo esser illuso dall' idea politica d' una

Capitale d' Italia su i sette colli, e di un'unita di regno ilaliano; ma in-

orridirebbe quando udisse spiattellatamente proclamato che non cer-

cano i liberali di ottenere la capitale d' Italia, ma di distruggere la

capitale del raondo cattolico : ne studiano di fondare 1'unita del regno,

ma di distruggere i'unita della Chiesa. Percio velano ancora in Ita-

lia lo scopo loro religioso collo scopo politico , ponendo la Chiesa e

i chierici in mala voce di osleggiatori del bene politico d' Italia
, per

rendere Tuna e gli altri esosi al popolo e preparare a suo tempo quei

maeelli e quella persecuzione che sola intendono come unico scopo

di ogni loro sforzo.

In questo secondo stadio i liberali sono ancora obbligati ad avere,

come nel primo, una morale e un clero al loro servizio parlicolare.
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E quanto alia morale, pongono dall' un dei lati la strctta e la rigorosa

che serviva loro nel primo. La morale de' liberal! del secondo stadio

si riduce a gridare contro il temporale della Ghiesa , impinguandosi

intanto essi medesimi del temporale ecclesiastico e civile, anche con

pericolo d' inchieste parlamentari ; a declamare contro il giuoco del

lotto
, giocando pero piu di prima a tutte le lotterie possibili e giuo-

chi di fortuna ;
e a perorare per 1' abolizione della pena di morte ,

uccidendo pero, fucilando, e impiccando allegramente mezza Italia.

Quanlo al clero, hanno i presbiteri : preti sospesi, frati sfratali, libe-

ral! di sacrestia , e rivoluzionarii di corrvento che sempre avean da

dire contro il defmitorio, che non stimava abbastanza le loro virtu e

non li faceva guardiani ,
e contro il Vescovo

,
che non apprezzava

abbastanza la loro sapienza e non li faceva canonici. Trovando per-

cio che le cose non andavano bene, e che la Chiesa era in pericolo,

fuggirono a Torino
;
dove con un ciondolo in petto ,

con un cappello

tondo in capo, e un gran paio di calzoni alle gambe fanno, come pos-

sono, i bellimbusti e i padri spirituali dei Framassoni. Pochi di que-

sti presbiteri sanno tener la penna in mano. Percio sono tanto piu

riveriti quelli che sanno accozzar due periodi noiosi e insolenti che

niuno vuol leggere e molio meno comperare. Ma i Framassoni li man-

tengono alle loro spese : cioe a quelle del pubblico, come si fa degli

animali curiosi ne' giardini pubblici. Disprezzano i Framassoni cor-

dialmenle questi esotici presbiteri , e li destinano cogli altri allo

slerminio: ma avendo pur bisogno di un clero, e non trovandone uno

peggiore , si adattauo a questo. E cio sia delto de' Framassoni nel

secondo grado.

Resta a dire de' Framassoni nel terzo grado, i quali radicalisi fi-

nalmente, com' essi credono, nel potere, senza aver piu nulla a le-

raere, come stoltamente s
1

illudono ,
dal popolo di dentro o dall' in-

vasione di fuori
, spiegano la coda velenosa e svelano apertamenle

il vero loro scopo. In Italia fmora, come dicemmo, non siamo a que-

sto punto: e percio vi si ode ancor parlare gravemente di religione

purificata, di Papa indipendente ,
di Chiesa libera

,
di unificazione

d' Italia
,
di trasferimento di capitale e di altreltali lustre poliliche

e religiose. Ma, se non possiamo citare, a confermazione di cio che
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affermiamo, la pratica de' Framassoni in Italia, abbiamo pero nella

storia passata di Francia e nella presenle di allri paesi una pratica

massonica si concludenle e si dimostrativa che non si potrebbe de-

siderar di meglio.

I Framassoni francesi del secolo scorso cominciarono anch'essi con

essere regalisti e giansenisti. Chiesero poi riforme al Re, e di rifor-

me in riforme
,
venuti al potere senza oslacolo , eccoli all' opera di

scaltolicizzare la Francia senza piii curarsi d'allro. Allro die riforme

dell' erario ! La bancarotta fu compiuta. Altro che abolizione della

pena di morle! Robesbierre, chi nol sapesse, avea falto anch'egli un

bell'opuscolo sopra 1' abolizione della pena di morle. Ma egli uccideva

poi, com' e nolo, di giorno e di nolle senza posa. Altro che chiesa

nazionale e gallicana! Pena di morle a chi diceva o udiva Messa. I

preli che non pigliassero moglie, a morle : i cristiani che facessero

alto di religione, a morte. II solo sospetto di pensare alia cristiana,

era punito colla morte. Le chiese alterrale : i sanluarii \iolali : le

statue , le immagini ,
le reliquie , ogni cosa sacra incenerila. Se si

voleva un culto bisognava adatlarsi al paganesimo piu sozzo. Allro

culto che quello di Venere non era permesso. Chi resse la Francia in

questo modo? I Framassoni. Quei medesimi Framassoni che poco

prima erano giansenisti , regalisti , gallicani e non parlavano che di

rafforzare 1' aulorita regia e di purificare la Chiesa. Quei medesimi

Framassoni che sono V ammirazione dei presenli noslri liberal i, che

cercano di riabililarli poiche credono vicino il momenlo d' imitarli.

E di grazia si consider! che i Framassoni francesi, mostrando cosi

la coda e il fondo del loro sacco, doveano intendere, per poco giudizio

che avessero avulo, che cosi adoperando non la poleano durar a lun-

go. Giacche non si ammazza mica la Francia, ne moralmente ne ma-

terialmente, da un pugno di mascalzoni, venuti al comando in un mo-

mento d' ira di Dio. Doveano pure inlendere che la disperazione fa

terribili anche gli imbelli, non che i Francesi. Doveano capire che a

voler far lulto in una volta rischiavano di non far nulla. Ma si! An-

dale a chiedere prudenza a pazzi indiavolali, accecati dall'odio con-

tro la Chiesa e contro Dio. Ne fecero lanle in brev' ora che il primo

che si Irovo pronto e disposto a liberare la Francia dal giogo di quei
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ribaldi
,
fu accolto come un messo di Dio. E che fece egli , il* libe-

ratore della Francia per prima cosa? Riaperse le chiese, e ristoro il

culto, contentando i liberal! di tulto, fuorche di quel solo che desi-

deravano, che era di distruggere la religione in Francia. Che se

Napoleone I avesse aderito all' invilo dell' Inghilterra, dove allora,

come adesso
,
sedeano i capi del massonismo

,
la quale gli profferse

protezione e sicurezza quando egli avesse introdotto il prolestantismo

in Francia, non vi ha dubbio che Napoleone I non avrebbe avuto

1'Inghillerra nemica. La quale pero non avrebbe, secondo ogni pro-

babilita
, ottenuto nulla contro di lui

,
se egli non avesse abusato di

sua forza a danno de'popoli altrui e del proprio, e piu ancora a danno

della Chiesa, che sulle prime egli avea sostenuta, eccitando cosi da

se quella cataslrofe che lo balzo dal soglio in mezzo al tripudio fre-

mente dell' Europa alfm vendicata. Non cessarono da quel tempo i

Framassoni di lentar tutle le vie per ricondurre la Francia ai bei

tempi del terrorismo. Ma 1' alia memoria dei loro bei falti e si ben

confitta nella mente dei Francesi, che, al primo apparir della repub-

blica rossa, si bultarono, come per istinlo, in ginocchio dinanzi alia

Religione e, chiedendo misericordia alle stelle, accolsero Iripudiando

un nuovo Imperalore. II quale, appunto come il primo, per prima

cosa, per fondar bene 1'ordine civile e dinaslico, volse le sue sapienli

cure alia difesa ed al soslegno della religione. Tanto e vero che i

Framassoni non sono lollerati da' popoli che quando porlano la ma-

schera. Appena moslrano il vero lor ceffo, meltono in lulti orrore e

spavenlo, imitando anche in queslo il diavolo loro capo e padrone.

Ma, spinti come sono dal diavolo, non si curano ne di amore ne

di odio, e sempre con nuove cure e nuove faliche, ritessendo, come

ragni schifosi, la Irama delle loro congiure, sempre sono in sul ten-

tare nuove vie per ricondurre la societa al loro secol d
1

oro del no-

vantalre, quando, regnando essi senza oslacolo, poterono per un po' di

tempo sosliluire pubblicamenle il culto del diavolo al culto di Dio.

E siccome dal novanlatre fino a noi non si e piu presentata loro la

possibilita di soggiogare cosi pienamenle un popolo come allora fe-

cero col francese
,
non potendo star alle mosse e volendo pur far

qualche cosa, si appigliarono, per isfogar in qualche modo 1' empiela
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che If divora , a manifestare almeno con iscandali pubblici di parole

quell'odio contro Dio e la Chiesa che vorrebbero, se potessero, ma-

nifestare con piu efficacia. Siccome dunque vi hanno paesi cristiani

in Europa , dove le leggi non vietano la manifestazione sincera dei

loro sentimenti, scelsero appunto que' paesi a leatro de' loro scandali.

QuelH de' nostri lettori (e debbono essere pressoche tulti ), i quali

leggono qualcuno de' buoni giornali quotidiani, debbono aver notizia

di una schifosissima selta sorla nel Belgio, non ha gran tempo, tulla

composta di Framassoni. I quali col nome foSolidarii, di Aflrancati,

di Liberi pensatori si legano in vita con iniquo patto di non far atli

di religione ne in vita, ne in morte. Narrano sopra cio i giornali del

Belgio, da qualche tempo, atrocissimi avvenimenti di solidarii morli

con iscandaloso rifiuto de' Sacramenti
,

e portati poi sotlerra quasi

in trionfo, con pompe funebri, dai loro compagni a spese della setta,

con pubblico accompagnamento solenne e con recitazioni sulla tomba

di si empii discorsi, che inorridisce il pensiero a ricordarli e la pen-

na a registrarli. Basti dire che sulla tomba dell' ultimo di questi sven-

lurati, di nome Carlo Van Peene ,
di cui discorsero con raccapriccio

i giornali di cola del mese di Giugno di quest' anno ,
si udi recitato

questo elogio funebre : Ogni volta che noi compiamo al tristo do-

vere di rendere 1' ultimo omaggio alia morte eroica di uno dei no-

stri
;
e che noi rendiamo alia terra, nostra madre comune, la spo-

glia d'un repubblicano, d'un libero pensatore, di un uomo vero;-

o allora , da questa fossa , dove si sepelliscono le memorie di lante

grandezze e di tante miserie, si innalza un grido di suprema insur-

rezione, un grido di vittoria e di liberta, un grido di rivolta intel-

lettuale contro Dio, conlro ii cielo e la terra, contro 1' iniquita, 1' in-

giuslizia ed il regno della forza. La Chiesa ne trema fino nelle sue

basi, e le anime si sentono turbate. Van Peene era di forte tem-

pera ,
di principii immutabili , appassionato per la propaganda e

ribelle ad ogni idea religiosa. Questa sua forza di animo noi lo

vedemmo manlenerla contro le piu penose dimostrazioni sacerdo-

tali, contro le seduzioni piu accorte e le arti piu scaltre. Egli seppe

dominare colla sua forza morale lo speltacolo deplorabile della de-

ft bolezza e della corruzione , seppe ripudiare il prete ,
morire da
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uomo libero e provare infine che la pace dell' anima si trova nella

negazione di Dio.

Questa e la Chiesa libera in libero Stato, che i noslri Framassoui,

ora regnanti in Italia, vogliono portarci in casa, quando il potranno.

Per ora non osano dire queste beslemmie. Benche le compiono. Leg-

gcndosi ogni di nei giornali d' Italia morti impenitenli di liberaii e

pie aspirazioni ad uno stato sociale ,
nel quale si possano non solo

dire ma compiere le nefande idee che noi qui sopra abbiamo ripor-

late. Ma e da confessare che la societa fra noi non e ancora tanto

libera
,
che tali orrende bestemmie si possano recilare in pubblico

quasi ufficialmenle. Giova pero far vedere agl' italiani dove li voglio-

no condurre i liberaii. %

Inlendiamolo bene, o italiani. Lo scopo del liberalisnio ossiadella

Framassoneria non e politico; ereligioso. Che manca al Belgio di li-

berta politiche? Non e egli indipendenle? Non e egli costiluzionale?

Ha egli forastieri che comandino in casa? Ha egii una capitalo prov-

visoria e un' altra da provvedere? Non e egli liberals, alia moderna,

quanto si vuole? Pure i liberaii non sono content!
, perche il Belgio

- ha la colpa di essere schiettamente cattolico. Percio della liberla che

lianno si servono appunto come di mezzo per togliere la liberla reli-

giosa e riuscire , se possono , a scrislianeggiare il paese. Non par-

lano i liberaii di protestanlizzare il Belgio. La ragione e chiara. II

prolestanlismo cola e poco popolare, perche nemico recente della in-

dipendenza belga. Predicano dunque difilalo 1'empiela e 1'aleismo.

In Italia invece fanno la propaganda prolestante. Del resto pei libe-

raii proleslanlismo e ateismo e lo slesso: sapendo ben essi che 1'uni-

a vera religione e la caltolica : e che per conseguenza 1' unico loro

seopo dee essere di dislruggere quesia. Yenga poi checche si voglia:

a loro non importa , purche sloggi di casa la verila
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VIII.

Se Carlomagno Patrizio fosse Sovrano di Roma.
.-

'

-

La questione qui da noi proposta potra a piu d' uno parere non

solo superflua ,
ma poco meno che assurda

, per la coutraddizione*

clie i suoi termini sembrano involgere. Infalti Patrizio e Sovrano

non possono concepirsi in un medesimo soggetto e risguardo al me-

desimo Stato, punto piu di quel che possano suddito e superiore : se

pure non si muta interameiite il significato storico del litolo di Pa-

Irizio, il quale, dal primo istituire che fece Costantino tal dignita fino

alle ultime tracce rimastene nel mondo grecoromano, sempre indico

un grado di onore e di potesia elevatissimo bensi
,
ma inferiore al

supremo; un dignitario, un ufficiale nobilissimo, ma soggelto al So-

vrano, da cui la dignita e 1'ufficio avea ricevuto. II chiedere adunque,

se il Patrizio de' Romani fosse, in virtu appunto del suo Palriziato,

il Sovrano di Roma, egli e lo stesso che domandare, se il Yicere

o il Minis tro di uno Stato sia il Monarca dello Slalo medesimo.

Ma non e colpa nostra, se entriamo in tal questione ; imperocche

col lanto ripetere e asseverare che molti e celebri Autori ban fatto ,

1 Yedi il vol. precedente, pag. 526 e segg.



IL PATRTZIATO ROMANO DI CARLOMAGNO 115

Carlomagno, siccome Patrizio de' Roraani, avere avuto di diritto e di

falto la Sovranita di Roma
, eglino ban reso a noi necessario il fer-

marci di proposito a discutere una domanda
,
la quale ne' suoi ter-

mini medesimi, chi ben li inlenda, porta scritta la condanna di con-

traddittoria.- Prescindendo pertanto dal valore e dal significato pro-

prio del nome di Patrizio, con lasciare agli oppositori piena balia di

frantenderlo a loro voglia ;
e facendo eziandio astrazione da lulte le

ragioni ed autorita, gia da noi recate a dimostrare quali fossero i veri

caralteri della potesla palriziale nei Re Carolingi ; qui ci studiererno

di chiarire, se Carlomagno Patrizio (poiche di Pipino suo padre non

e controversia
)
abbia mai avuto o esercitajo o preteso dominio so-

vrano in Roma o in altra parte dello Stato di S. Pietro, o se tal do-

minio sia stalo in lui riconosciuto dai contemporanei. Al qual fine

inlerrogheremo da prima i falti
,

i document! e le varie fonti che di

tal Sovranita potessero porgerci qualcbe indizio
;
indi ci farerno ad

esaminare gli argomenli che dagli assertori di tal Sovranila vengono

recati in mezzo a comprovarla.

La Sovranita si ravvisa facilmente, in primo e principalissimo luo-

go , dai diritti che a lei essenzialmente appartengono ; quali sono il

diritto d' impor leggi o comandi, di nominare governatori e ufficiali

in tulti i rami della pubblica amministrazioue, di levar tribuli e im-

poste, batter moneta, presiedere alia giustizia e simili. Ora, per

cercare che noi facciamo nei momimenti storici di quell' eta, non

troviamo che il Patrizio Carlomagno esercitasse mai , o si arrogasse

nelle lerre di S. Pietro niuno di questi diritti sovrani.

Quanto alia potesla legislativa , certo e che niun atlo ricordasi ,

niuno scrittore
,

il quale ne faccia fede
;
e nei Capitolari promulgati

per 1' Italia da Carlo e da Pipino suo figlio prima dell' Impero ,
non

solo non si fa verun cenno che li estenda agli Stati pontificii ,
ma al

contrario in piu d'un luogo vi si accenna, questi Stati essere intera-

mente fuori del territorio della legge Franca l. Quindi il Leo
,
nei

1 Tal e, nei Capitulare Langobardicum Pippini Regis, dell' anno 782, il

Capitolo 10 che assicura protezione ai pellegriui che vanno a Roma; e nei

Capitulare generate dell'aniio 783, il Capitolo 16, dove si prescrive che i fug-

gitivi ricoveratisi nello Stato dalle terre di Romagna e della Pentapoli, sia-

Serie V, vol. XI, fasc. 344. 10 1 Luglio 1864,
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descrivere lo stato della legislazione Franca in Italia ai tempi di cui

scriviamo, saggiamente nolo, essere quasi superfluo 1'avvertire, sic-

come cosa per se troppo manifesta
,
che tal legislazione era circo-

scritta al paese dai Franchi occupato, e che il Pontefice, per quanio

deferisse negli affari lemporali al protetlore della Chiesa Romana ,

non pero spingea tal deferenza fmo ad introdurre nei proprii Stall

la legislazione Franca 1 : aggiungendo, clie nel lerritorio papale,

Carlo non era considerate altrimenli che come un difensore della

Chiesa Romana, scelto liberamenle dal Ponlefice, e che Carlo mede-

simo niuna pretendenza avea per parle sua alia Sovranila, sia sopra

il Ponlefice, sia sopra Roma 2. E lo stesso Baluzio, cosi ardenle ma-

gnificalore della polesla regia, beuche prelenda avere i Papi profes-

salo obbedienza ai Capitolari ed alle leggi dei Re Franchi 3, cio per6

non afferma se non dei tempi posteriori, o per dir meglio, non 1'afferma

che di Leone IV, regnante verso il mezzo del IX secolo sotto Lolario I.

D'altra parle e indubilato
,
che il Papa nel tempo dei Re Patrizii , a

se solo rivendicava la pienezza della potesta legislativa e governati-

va sopra gli abitanti delle citta date a S. Pielro, e qualora questa gli

venisse da allri contrastata, ne moveva richiami presso il medesimo

Palrizio : tanto egli era sicuro del proprio dirillo. Percio Adriano,

scrivendo a Carlo dei nuovi sudditi Capuani, dicea: Nos quippe... si-

cut caeteras civitales in parlibus Tusciae donis veslris, reyere et gu~

bernare eos cupimus, OMXEM EORUM HABENTES LEGEM 4: le quali pa-

110 reslituiti e fatli tornare nel loro paese. A quest! possono aggiuugersi i

tralti che comaudano o insinuano di uniformarsi alia legge romana ed ai riti

della roinana liturgia; giacche la sapienza di Carlomagno troppo bene 5n-

tendea, dover i suoi Francbi imparare da Roma le leggi, piuttosto che a lei

imporle. Vedi il Capitulars generate dell'a. 789, c. 7, 8 e il c. 1 dell'appen-

dice
; il Capitulare Ecdesiasticum del medesimo anno

,
c. 79 ; gli Statuta

Salisburgensia dell'a. 799, c. 11, 12; \\Capitulare Ticinense dell'a. 801, nel-

J'esordio
; ecc. ; presso il BALTJZIO, Capitnlaria T. I, o presso il PERTZ, Mo-

num Germ. T. Ill, Legum I.

1 Storia d'ltalia, Lib. Ill, Cap. I, . 3.

2 Ivi, . 6.

3 Nella Prefazione ai Capitolari, c. 21 e segg.

i COD. CAROL. Epist. XCIII, ediz. del Cenni.
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role se non significano intera e pienissima sovranila , che allro mai

possono valere ? Per simil ragione , egli pregando il Re Patrizio a

non sofferire che nell' Esarcato e nella Pentapoli 1' autorita sovrana

della S. Sede palisse delrimento dalla protervia di alcuni riottosi , lo

ammonisce di non fare alcuna novila nell' olocauslo, offerto gi^i da

Pipino , e poscia da lui medesimo confermato a S. Pietro 1
; impe-

rocche, siccome Pipino nella celebre Donazione, non che fare per se

niuna riserva di signoria, aveva anzi, come leggiamo nel Frammen-

to Fantuzziano 2
, espressamente rinunzialo per se e pei successor!

ad ogni potesla e dominio sopra le terre donate
;
cosi il Pontefice ogni

diritto avea di esigere che alia S. Sede fosse mantenuta hi intera la

sovranita, e d'invocare a tal uopo il braccio stesso del Patrizio. Che

se il Papa rivendicava a se omnem legem sopra i nuovi suddili di Ca-

pua , non e punto a dubitare che altrettanto gia non gli competesse

non solo sopra le citta della Tuscia ,
che egli nomina ad esempio ,

ma sopra tutti i suddili anlichi, ai quali i nuovi doveano essere pa-

reggiati : e se egli attribuivasi 1'mtegrita del potere nell' Esarcalo e

nella Pentapoli, molto piu tale integrila dovea spettargli nel Ducato

Romano, dove avea dominio piu antico ed immediate e indipendente

da qualsiasi titolo di donazione per parte dei Re Franchi.

Altro uflicio della potesla sovrana si e il soprantendere alia pub-

blica amministrazione, e il delegare per tutlo lo Slato ufficiali e mi-

nistri che rappresenlino il Principe nel governo ordinario delle cilia

e province soggelte. Ora anche in questo niuna ingerenza ebbe mai

il Palrizio
; giacche , Carlomagno inviava bensi

, come dicemmo , a

difesa ed aiuto del Ponlefice, di quando in quando i suoi messi, ma

non pose mai ufficiali suoi a governare od amministrare la cosa

pubblica nelle cilia ponlificie, ne mai si arrogo di nominare chicche-

1 Ivi, Epist. XCVIII.

2 Omnes civitates, atque Dncata sen Castra, sicque insimul cum Exarcha-

lu Ravennatum . . . tibi (Beate Petre) tuisque Vicariis SUB oifiv/ IXTEGIUTATI;:

aeternaliter concedimus, NULLAM KOBIS nostrisque successoribus infra ipsas ter-

minationes POTESTATEX RESERVATAM , nisi solummodo ut orationibus el animae

requiem profiteamur et a Vobis populoque vestro Patritii Romanorum voce-

mur. TROTA, Corf, diplom. longob. N. DCLXXXI.
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sia, Franco o Romano, a tai govern!. II piu che egli osasse in tal ris-

pelto ,
era di raccomandare talora al Pontefice qualche suo favorilo ,

come fu quel Domenico, che da Papa Adriano Yenne poi creato Con-

te e Governatore di Gabello 1
;
ma ognun vede con cio slesso dimo-

slrarsi, che anche Carlomagno nel solo Pontefice riconosceva e rispet-

tava 1'arbitrio sovrano di disporre delle cariche dello Slalo. E infat-

li la nominazione a tai cariche era tutta del Papa ; egli da Roma in-

viavaisuoildom, ossiano Delegali o Governatori 2; egli dava loro

le Actiones cioe i governi e gli ufficii
; egli consegnava loro i diplo-

mi e le islruzioni del loro incarico, praecepla actionum, praecepla

de civitalibus; e da Roma egli vigilava la loro condolta, rivocandoli

e.punendoli quando fallissero al proprio debito. Abbiamo* di lutto

cio un teslimonio maggiore di ogni eccezione, in varie Letlere di

Papa Adriano a Carlomagno, dalle quali rilevasi che nell' Esarcato

e nella Pentapoli i Papi aveano esercitato tal dirillo fin dai tempi di

Stefano II, cioe fin dal primo enfrare della S. Sede al possesso della

1 Nam et Dominicum
, quern nobis in ecclesia beati Petri tradidistis atque

commendastis, comitem constiluimus in quamdam brevissimam civitatem Gabel-

lensem, praefeptum eiusdem civitatis illi tribuentes, etc. COD. CAROL. Ep. LY.

2 Questo significato della voce Adores risulta dal contesto delle Lettere

ivi solto citate ; specialinente se si riscontrino coll' Epislola XCYIL, dove la

giurisdizione civile degli Adores e paragonata alia spirituale dei Yescovi nelle

lor diocesi : Sicut termini saeculares pro territoriis exislunt, atque in iudicio

sub iure civitatis et dilionis ACTOBIBCS disponunlur, ita eiusdem civitatis eccle-

slaeEpiscopo dioecesis atque parochiae non omittantur; e coll'Epist.LXXXYIII,

dove Actores son chiamati i Conti posti da Carlomagno al governo in Italia:

per Comites vestros, qui in Italia sunt ACTORES. In eguale o poco diverse si-

gnificato son da prendere gli Actores o Actionarii di Re Liutprando (MuRA-

TORI, Antiq. Ital. II, 23), di Re Desiderio (FATTESCHI, Appendice diplomatica

alle Memorie dei Duchi di Spoleto, dip!'. XYII, XXYI ) ; di Teodicio Duca di

Spoleto (ivi, dipl. XYIII), del Duca Ildebrando (ivi, dipl. XXXIII
, XXXIY) ;

gli Actionarii di Carlomagno, mentovati subito dopo i Luces e i Comites (ivi);

c gli Agentes del medesimo nell' Editto dell' anno 800
,

indirizzato dilectis

Comitibus sen ludicibus et -cassis nostris
,

vicariis , centenariis
,
vel omnibus

Missis nostris et AGE.VT/BPS (RALBZ. Capitular. T. I) : coi quali giova riscon-

trare gli Agentes in rebus degl'Imperatori bizantini
, ampiamente illustrati

dal GOTOFREDO, Cod. Theodos. L. VI, tit. 27.
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plena sovranila di quelle province
l

; ed il medesimo diritto alta-

niente rivendica per se Adriano contro le usurpazioni del ribelle

Arcivescovo di Ravenna, il quale, tra le altre tracolanze, aveva osato

cacciare dalle citta dell' Emilia gli Adores papali, e pome altri di

sua scelta a governarle 2 ;
e dopo Adriano, troviamo continuato il

medesimo diritto in Leone III, anche dopo la creazione dell' Impero ;

poiche in una lettera da lui scritla a Carlomagno 1'anno 808, fa

espressa menzione dei duces da lui consliluti per singulas civitates,

c degli ufficii che ivi solevano per consuetudine gia anlica, more so-

lito, adempiere 3. Che se la potesla sovrana del Papa slendeasi col

Lraccio degli ufficiali da lui ordinali per lutte le citta di provincia

lino agli ultimi confmi dello Slalo 4, in Roma, die era la capitale e Se-

de del sovrano, sarebbe strano il credere ch'ella fosse da meno. Qui

1 Omnes in hoc cognoscere possunt, qualem polestatem elus (parla di Ste-

fano II) ter bealiludo in eamdem Ravennatium urbem et cunclum Exarchatum

habuit
, qui etiam archiepiscopum Sergium exinde abslulit , dum contra eius

voluntatem agere spiritu superbiae nitebatur. Etenim ipse noster praedecessor

CU.VCTAS ACTIOXES eiusdem Exarchalus ad peragendum distribuebat , et OMXES

ACTOKES ab hac Romana urbe praecepta eanimdem actionum accipiebant. Nam
ct indices ad faciendas iustitias omnibus vim patientibus in eadem Ravenna-

tium urbe residentes ab hac Romana urbe direxit etc. COD. CAROL. Epist. LII.

Nullum ex Ravennatibus vel Aemiliapro accipiendis praeceptis dedii-ersis

actionibus ad nos venire permisit (Leo archiepiscopus). . . . Nam Pentapolen-

ses omnes obedientes existentes in nostro aposlolico servilio, ad nos proni, si-

cut tempore praedecessoris nostri Domini Stephani Papae, properaverunt, et

praecepta de singulis eorum civitatibus more solito acceperunt. Epist. LI\*,

Cf. Epist. LV.

2 Nam praenominatas civitates Aemiliae (Faventiam, Forum populi ,
Fo-

Jiim Livii, Cesinas, Bobium, Comiaclum, ducatum Ferrariae, sen Imolas atque

Bononias) ipse nefarius archiepiscopus in sua potestate detinens, ibidem ACTO-

nss-quos voluit constiluit, et XOSTROS QVOS IBIDEM ORDINAYIXCS proiicere visus

est. Sed et cunctas actiones infra civitatem Ravennatium ipse ordinavit, etc.

Epist. LII. Cf. Epist. LIV e LV.

3 LEONIS III, Epist . V. Di questa epistola ci occorrera or ora di riparlare

piii ampiamente.

4 Qui e da ricordare quella citta brevissima di Gabello, posla al di la di

Ravenna sulle froutiere dello Stato, della quale fa menzione Adriano nel-

1' Epist. LV teste citata.
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oltre ai sette Giudici palatini e agli altri ufficiali del la Corte pontifi-

cia, nelle cui mani concentravansi i maggiori affari della Chiesa e

dello Stato, e la creazione dei quali non pud esser dubbio che non di-

pendesse dal Papa; lutte le potesla civili, giudiziarie e militari di Ro-

ma certo e che al Papa eran soggette, e se da lui non riceveano ini-

mediatamente la investitura, del che non tro\iamo espressa memo-

ria, doveano pero senza dubbio essere dal suo beneplacito approva-

te. La maggiore di queste potesla, il Praefectus Urbis, il cui nome

ricomparisce nella storia Romana, dopo lungo silenzio, ai tempi

di Adriano 1
;

i Proceres Senalus, gli Optimates, Indices, Indices

Romani, Indices mililiae, Optimates mililiae, le Scholae militiae

coi loro Patroni, del pan che cunctns exercitns, nniversa populi ge-

neralitas, cnnctns laicornm ordinis coetns, appariscono nelle memo-

rie di quel tempo sempre soggetti e ubbidienli al Papa, come a loro

unico Principe
2

; si rcostrano quei firmi ac fideles servi sanclae Dei

Ecclesiae et domni nostri, summi Pontificis, che professavan d' es-

sere nella Lettera scritta alRePalrizio, Pipino, in nome di tulto il Se-

nato e Popolo Romano 3
; e colla lor condotta confermano la profes-

sione solenne di sudditanza che tulti, secondo la legge fatta, o piut-

tosto confermata
,
dal Goncilio Lateranense nel 769

, prestavano al

Papa nel di della sua elezione, salutandolo sicut omnium Dominum i.

Verso il Patrizio poi eglino professavano bensi, come apparisce dalla

medesima Lettera leste citata e da altri monurnenti, riverenza, gra-

titudine, fedella ed eziandio soggezione, siccome a lor Difensore e a

Patrono speciale della Chiesa e dello Stato Romano ;
ma da niun segno

rilevasi , ne che i Romani lui riverissero come proprio Sovrano ,
ne

1 ASASTAS. \a.'Hadriano I, num. 298.

2 Veggansi le Epistole del CODICE CAROUNO ;
le Vile dei Papi, e

mente quella di Adriano, presso ANASTASIO ;
il Concilio Lateranense del 769,

pubblicato dal CENNI : monumenti
,

in cui spesso ricorrono queste denonii-

nazioni dei varii maestrati e ordiui laicali di Roma, ne quasi mai s'incontrano

senza che apparisca insieme qualche segno della devozione ed ubbidiema

che tutti professavano al Papa.

3 COD. CAROL. Epist. XV.

4 CENNI, Condi. Lateranense etc. pag. 11.
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che egli la facesse con loro da Sovrano, o s inframeltesse nella crea-

zione dei giudici, dei maestrali, degli ufficiali civili o mililari, o in

checche altro appartenente all'interiore e ordinario governo della cilia.

Allrellanto dee dirsi di queli'altro attribute proprio della Sovranila,

il quale consiste nell'esigere e riscuotere dai sudditi le imposle biso-

gnevoli all' erario del Principe per sopperire alle spese dello Slato,

o dai vassalli i censi dovuti, come segno, se non allro,del loro >as-

sallaggio. Intorno a che non accade nemmen disputare, niuno scrit-

tore essendovl, per quanlo sappiamo ,
a cui sia Yenuto in mente di

attribuire a Carlomagno siffalta prerogaliva di sovranita nelle lerre

di S. Pietro: anzi quei medesimi Autori, che a lui arrogano 1'allo e

sovrano dominio in Roma o nell' Esarcato
,
concedono pero averne

egli lasciato al Papa lulto il dominio ulile ; ben avvedendosi che il

supporre altrimenti sarebbe Iroppo ripugnanle e ai dati della storia

e a quella devozione liberalissima che Carlomagno ,
al pari di Pipi-

no, sempre professo verso la S. Sede. Lungi dall' imporre e coglie-

re Iributi nclle terre della Chiesa a vanlaggio del fisco regio, Carlo-

raagno fece anzi alia Chiesa Romana ed ai Papi libera donazione dei

censi e delle pensioni che nel Ducalo di Toscana e in quello di Spo-

leto, dov' egli era indubitalamenle SoATano, appartenevano e paga-

vansi ab antico al regio erario
;
siccome viene altestato da Lodovico

Pio nel diploma ove conferma le donazioni del padre e dell' avo l.

D' altro lato e cerlo che i Papi riscotevano dalle varie cilia dello

Slato le pubbliche rendite , le quali a Roma trasmetteansi ed ivi

custodivansi dall' Arcarius
,
ossia Tesoriere della S. Sede

,
imo dei

selte Giudici Palalini
;

1' nfficio del quale ,
nelle piu antiche nolizie

\ Necnon (firmamus) et CB.VSP.W ET PENSIONES sen ceteras donationes, quae

annuatim in palalium Regis Langobardorum inferri solebant
,
sive de Tuscia

Langobardorum sive de ducatu Spoletino : sicut in suprascriplis donationibus

conlinetur, et- inter sa. me. Adrianum Papam et domnum ac genitorem nostrum

Carolum Imperatorem invenit (cioe convenit], quando idem Ponlifex eidem de

suprascriptis ducatibus, id est Tuscano et Spoletino, suae auctoritatis praece-

ptum confirmavit; eo scilicet modo nt annis singulis praedictus census Ecclc-

siae beati Pelri apostoli persolvatur ,
salva super eosdem ducatus nostra in

omnibus dominations et illorum ad noslram partem subiectionc. DIPLOMA Lu-

DOV. PII, presso il CENM, Monum. domin, Ponlif. T. II, 129.
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che abbiamo di questo celebre seltemvirato del sacro Palazzo Lale-

ranense, e definito appunto cosi : Arcarius, quipraeesl tributis, ov-

vero, come ha qualche Codice: Arcarius debet colliyere censum 1.

Gli ufficiali poi, che soprintendevano 1'esazione di quesle rendile,

erano senza dubbio quegli Adores , che abbiamo veduto poc' anzi

esser soliti mandarsi da Papa Adriano e da'suoi predecessor! al go-

yerno delle singole cilia. Cio e provalo in primo luogo dal loro litolo

stesso di Adores, il cui proprio e piu frequente significato in quel-

1' eta, e da gran tempo innanzi, era di procuratori, amministralori

de'beni, esatlori di censi, e simili 2: ne 1' adoperarsi che pur facea

questo titolo in quel piu ampio e nobile significato che sopra indicam-

mo, vuol gia dire che perdesse 1' antico, ma bensi, che all' antico uffi-

cio degli Adores nuovi incarichi erano stati aggiunti e polesta piu

ampia. E siccome i Comites e i Duces nel Regno italico di Carloma-

gno e de' suoi successori aveano Ira gli altri ufficii quello di riscuotere

il danaro pubblico del fisco 3, cosi non e a dubitare che somigliante

1 Yedi il SAVIGNY
,
Sloria del Diritto Romano nel medio evo

,
trad, dal

BOLLATI, Vol. I, pag. 213 e segg.; e il GALLETTI, Del Primicero dellaS. Sede

e di altri Ufficiali maggiori del sacro Palazzo Lateranese, pag. 20 e 107/ Di

quesli Arcarii della S. Sede e frequente menzione nei monumenti pontificii;

e il piii antico forse
,
di cui resti memoria , benche taciuto dal Galletti , e

q\ie\YAnastasius argenlarius et arcarius Ecclesiae noslrae
,
che e nominate

da Papa Pelagio I, all' a. 5S9, nell'Epistola a Giuliano Vescovo di Cingoli (ve-

di il ZACCARIA
,
De Patrimoniis S. R. E.}. La loro dignita corse le medesi-

me fortune che la temporale potenza dei Papi ; e quando quesli furon di-

venuti Re , gli Arcarii divennero quel che oggi sono i Tesorieri di Stato o

Ministri delle finanze.

2 Intorno a questo significato della voce Actores, e delle sinonime Actio-

narii
,
Actuarii

, specialmente nella Chiesa Romana, puo vedersi il MAKIM ,

Papiri diplontalid , pag. 247_, 325, 365. Cf. MURATORI, Anliq. Ital. T. I, p.

940, 974 e T. II, p. 34, ecc.; GOTOFREDO, Cod. Theodos. Lib.. X,tit. 4. De

Actoribus, Procuratoribus et Conductoribus etc.
; Cod. lustin. Lib. XI, tit. 71

e segg.

3 Vedi CODICE CAROL. Epist. LXXXVIII Actionarii
,
dice il MURATOBI

( Anliq. Hal. II, 34;, quoque pro Fisci reditibus vigilasse videnlur. Immo et

ad ipsos Duces atque Comites spectabat ciira Fiscalium redditwim colliyendo-

rum, eorumqne in Regis aerarium inferendorum.
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cura non fosse affidala agli Adores
,
ossiano governatori delle citla

papali. In secondo luogo, si dimostra da un Iratto di una Leltera

poc'anzi citata
,
di Leone III a Carloniagno gia Imperalore ,

la qua-

le
, posta a riscontro delle E pistole eve Adriano parla degli Ado-

res, sparge gran luce sopra lulla quesla materia. Ivi il Papa Leo-

ne
, querelandosi con Carlo dei messi imperiali : Non sappiamo,

dice 1, se fu per ordine vostro che i voslri messi, venuti a far la

giustizia ,
ban condolto seco parecchi lor uomini e costiluilili come

ufliciali per le singole citta
;

di che, tulto cio che il Dux ivi da noi

stabililo solea ritrarre dalla decisionc delle cause
,

e pagare a noi

annualmente secondo il consueto, colesti lor uomini se lo hanno usur-

pato e grandi colte han riscosse 'dallo slesso popolo ,
di modo che i

Duces non ci possono presenlare pienamente il consueto suffragium,

ossia tribute 2. Or qui egli e evidente: 1. cotesli Duces
, posli

1 Nescimus enim si vestra fuit demandatio, quod missl vcstri qui venerunt

ad iustiliam faciendam, detulerunt secum homines plures etPKs SIXGCLAS cm-

TATES conslituerunt, quia omnia, secundum quod solebat Dux QU/ A NOBIS ERAT

coA'snnrrps, per distraclionem causarum tollere , et nobis MORE SOLITO annue

tribuere, ipsi eorum homines percgerunt , et multam collcctionem fecerunt de

ipso populo, unde ipsi DVCKS minime possunt SCFFRAGIVU nobis plenissime prae-

senlare. LEONIS III, Epist. V. Con questa e da riscontrare 1'Epist. II, data po-

co innanzi, dove ilPapa fasimili doglianze dei messi di Carlo: Misit pia se-

rcnitas vestra missos suos, ut iuslitiam nobis facere debuissent, sed rnagis dam-

num quam profectum nobis fecerunt... quia omnia, quidquid per veslrum pium
ac legalejudicium de causa videlicet palatii Ravennalis rccollectamus , unde

et iussislis, ut nullus quilibet homo imposterum conquassare out in iudicio

promovere praesumeret, tarn de Bulgaria quam etiam de mansis, quos per ve-

slrum dispositum Berminus fidelis vesler nobis reconsignavit, omnia cum ca-

sts, vineis seu laboribus atque peculiis abstulerunt
,

et nihil exinde nobis re-

mansit. Quamobrem quaesunnls vestram imperlalem clementiam
,
ut sic de ve-

slra a Deo accepla donalione , quam praedicto Dei apostolo obtulislis
, pera-

gere iubealis, quatenus in nulla minuatur parte etc.

2 Carlo HEGFX
,

nell' insigne sua Storia delta Cosiiluzione dei Munidpii

italiani, pag. 167 (dell'edizione italiana, Torino 1861), commentando questo

passo, interprela il suffragium per denaro d'ingresso, cioe per quella somma
di danaro che i Duces doveano sborsare per comprar la carica ed entrarne

al possesso, la quale, dic'egli, viene qui contrassegnata come una contribu-

zione ordinaria. Cerlo e che la voce suffragium, in altri monument i a cui
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da Leone al governo delle singole citta
,

essere i medesimi che gli

Adores di Adriano e di Stefano II ; 2. aver essi avuto come parte

del loro ufficio, e questo per consuetudine gia antica sotlo Leone,

1' incarico di raccogliere le pubbliche rendile
,
che parte dalle liti c

mulle giudizlali , parle da altre fonti e gravezze imposte al popolo,

doveano riscuotere e mandare annualmente a Roma ali'erario papa-

le ;
3. questo diritlo essere stato in cotesle citla esercitato esclusi-

vamente dal Papa , di modo che il sopruso commesso dagl' inviati

imperiali era una novita non prima veduta, una violazione manifesta

dei diritti pontiflcii, deiquali Carlomagno essendoil difensore, veniva

percio dallo stesso Papa invocato, affinche, col reprimere 1' ingorda

prepotenza de' suoi ministri
,
manlenesse iirviolata 1'oblazione da lui

falta a S. Pietro. Che poi il piissimo Imperatore facesse piena ra-

gione alle doglianze del Pontelice
,

ci sembra tanto piii verisimile a

egli allude, trovasi frequenlemente usata in tal senso o poco diverse
,
cioc

per quel denaro con cui compravasi dagli aspiranti alle cariche il voto (suf-

fragium} dei potenti a cui spettava il darle: fonte poi d'infinki abusi, e per-

cio severamente vietato da varie leggi imperiali (
Vedi il GOTOFUE'DO, Cod.

Theodos. Lib. II
,
tit. 29). Ma noi crediamo che in questo passo di Leone III

abbia tutto allro significato; 1. perche non e credibile che 1'uso del vender le

cariche, troppo giustaraente proscritto dagl'Imperatori, fosse poi rimesso in

voga dai Papi; 2. perche a quei tempi uiun indizio v'e che tal uso esistesse

uello Stato papale, e la sola analogia che la voce di suffragium, in quest'uni-

co testo adoperala, puo avere con queH'antico significato, certo non e indizio

bastevole; ma sopraltutto 3." perche il senso dalo dall' Hegel al suffragium.

ripugna al contesto della Leltera pontificia : infatti la'ragione ivi addolta

del non potere piii i Duchi presentare al Papa il 'suffragium plenissime, si e

perche i messi imperiali avean gia falto multam collectionem di danaro dal

popolo ; dunque quel suffragium ,
i Duchi solean raccogliarlo dalle contri-

buzioni levate sopra il popolo, cioe altro non era che il prodotto di quesle

medesime contribuzioni
,
e percio non poteva essere il danaro d' ingrcsso ,

che i Duchi avrebbou dovuto pagare del proprio alia Camera pontificia , e

pagare prima delYingresso in carica. Meglio fece il MURATORI (Annali, a. 808;4

iuterpretando questo suffragium di Leone III nel senso generico di aiuli di

danaro; e il DUCANGE nel Glossarium, spiegandolo pro Quavis praeslalione :

ma piii esaltamante, a parer nostro
,
esso qui esprime la somma delle pre-

stazioni, ossiano coutribuzioui , che il popolo dovea pagare annualmente al

Sovrano, per mezzo dei Ducei.
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credersi ,
in quanto che negli anni seguenti non si trova piu vesli-

gio di siffatli abusi.

Ma, fra i diritti regali della Sovranita, il piii facile per avvenlura

a ravvisare
,

e insieme il piu sicuro ed eloquente indizio a manife-

slarla, si e il diritlo della Moneta; giacche presso tutli i iiumografi

corre per assioma, che il batter moneta a nome proprio sia argomen-

to certo di dominio e principalo indipendente : Omni aevo ins feriun-

dae monetae summae in republica polestalis argumentum fuit habi-

tum 1
: il quale assioma

,
se in altri tempi mai

,
fu certamente ve-

rissimo nel secolo VIII. Ora in questo secolo appunto abbiamo le

prime monete de' Papi, ed in esse slampata a caralteri innegabili la

Sovranita che i Papi ,
e i Papi soli

,
fin d' allora esercitarono nello

Stato di S. Pietro.

Noi non diremo delle monete di Gregorio III e di Zaccaria
,
le

quali sono veramente le piu antiche che si conoscano 2
, perche la

loro condizione ci persuade a risguardarle come saggi e cominciamen-

ti, piuttosto che come lipi perfetli di zecca reale. II cavaliere Promis,

buon giudice in siffalta materia
,
e anzi d'avviso

,
che cotesti pezzi

quadrati di rame, fatti coniare da Gregorio III e da Zaccaria, non

fossero gia vere monete, ma bensi tessere d'elemosina, che dai Papi

davansi al minuto popolo per cambiarsi contro una data quanlita di

farina o di pane od altro oggelto di prima necessita 3. Le ragioni

nondimeno da lui addotle non parvero convincenti al Mozzoni 4, ne

tali sembrano neppure anoi. Bensi, manlenendo ch'elle fossero Tere

monete, ci par verissimo il dire col medesimo Mozzoni
,
che esse

rappresentano appunto quella sovranita luttora imperfetta e nascente

che i Papi a quel tempo esercitavano. Siccome fino al 751 essi rico-

1 ECKHEL, Doctrina Numorum Veterum, Vienna, 1792-98. T. I, Prolegom.

p. LXX.

2 Vedinela descrlzione presso II CINAGLI, Monete dei Papi, pag. 1; il

j PROMTS, Monete dei Romani Pontefid avanti il mille , p. 14, 21 ; il MOZZONI,

Tavole cronologiche critiche della Storia delta Chiesawiiversale, Secolo VIII,

pag. 95 e citazione 696, 697.

3 PROMTS, Op. cit. pag. 19.

4 Tavole cronologiche ecc., loc. cit.
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nobbero e difesero la dorainazione imperiale in Italia, ne della pole-

sta sovrana altro assunsero se non quel tanlo a cm" la necessita pub-

blica, nell'abbandono in che i popoli eran lasciati dall* Imperatore,

costringevali ;
cosi

,
nel primo assumere la regia prerogativa della

zecca, si contentarono, per quanto almeno puo congelturarsi dai mo-

numenli rimastine ,
di sopperire ai bisogni piu urgenli del popolo

minuto e de' suoi commerci
,
battendo monete di tenue valore

, di

forma rozza e semplice, aventi il nome del Papa, ma non 1'effigie ne

altro simbolo di dominio ;
tali insomnia, quali convenivano a un Prin-

cipato nuovo, imperfello, ed amminislrato solo per necessitci della

cosa pubblica; allato al quale durava tuttora comechessia la domi-

nazione greca, giacche di quel tempo medesimo si trovano coniate

in Roma monete d' argento di Artavasdo e Niceforo, tremissi d' oro

bianco di Costantino Copronimo, e soldi d'oro coll'impronta del

medesimo e di Leone IV suo figlio e collega l.

Ma, dopoche il dominio bizantino resto annientato nell' Italia ro-

mana, e la Sovranita pontificia, col Tratlato di Pavia del 754, fu sta-

bilita e riconosciuta solennemente, i Papi non tardarono ad entrare

nel pieno possesso della regalia della moneta. Vero e, che di Stefa-

no II, di Paolo I e di Stefano III non si conosce niuna moneta; ma,

come ben nota il Pagi 2, non pu6 dubitarsi che ei non avessero di-

ritto e potesla interissima di batterne al pari di Leone III e di Adria-

no I
;
ne ad altro, crediamo, che ad ingiuria del tempo deve ascri-

\ersi il non esserne giunto fino a noi niun saggio. II certo si e che

in Adriano I, questa regale prerogativa risplende gia in tutta la sua

pienezza. Le monete da lui coniale 3 son d'argento, tonde, simili in

1 PROMIS, Op. cit. pag. 17, 18.

2 Verum ante Leonem III similia numismata cudere potuere Stephanus II

et elus successores, quia ii non minus quam Leo III SVPREMI Uneis DOMIM fug-

re, quod non video in posterum in dubium revoc/iri posse. PAGI, Crit. Baron.

a. 796, n. VI.

3 Ne trattano il FIORAVANTI
, Antiquiores RR. Pontificum denarii etc. :

I'ARGELATI, Demonetis Italiae, T. I; il MURATORI, Antiq. Ital.f. II, Dissert.

XXYII
;

il GARAMPI, De nummo argenteo Benedicti III; I'ECKHEL, Op. cit. T.

IV; 11 CINAGLI, il PROMIS, il MOZZOM nelle Opere sopra citate; e, per tacer
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lulto alle Bizantine, se non che all' Imperatore c sostituito il Papa,

e il Papa solo col nome-c coll' effigie sua
,
senza niim consorzio

d' allro Sovrano. Nel diritto di quesli denari di Adriano, si vede di

prospetto il busto del Papa con corona clericale di capelli attorno al

capo raso; nel campo le due sigle I B; e nel giro la leggenda:

HADRIANVS PAPA, ovvero PA o Px Px. Nel rovescio, campeggia

nel mezzo una Croce latina, posta sopra una base, ed accostata dalle

due lettere R M; nel giro leggesi: VICTORIA DN N; nell'esergo,

CONOB, o COMOB. Le sigle I B, sono cifre numeriche greche, equi-

valenti alle latine XII: elle trovansi anche in alcune monete bizan-

line di quel secolo, come in quelle di Artavasdo e Niceforo impresse

a Roma nel 742 o 743, e in quelle di Tiberio Absimaro, battule nella

zecca di Egitto e di Cartagine: ma e difficile defmire qual significato

avessero cotesle cifre e qual relazione col valore della moneta; in-

torno a che possono vedersi le interpretazioni , arrecate come piu

probabili, dal Promis e dal Cavedoni. Le lettere R M esprimono,

com' e noto, la cilta dove la moneta fu coniata, cioe RoMa. La croce

nel campo del rovescio indica moneta cristiana
;
e 1'epigrafe che 1'at-

lornia, VICTORIA DomiNi Noslri, benche copiata dalle monete bi-

zantine, non allude gia all'Imperatore, ma bensi, secondo che avver-'

tono il Cavedoni e il Promis, al segno Irionfale della Croce ed a Cri-

sto Signer nostro, con significato convenienlissimo, se ad altra mai,

alia prima moneta argentea, impressa dal Vicario di Crislo Signor

noslro in terra. Quanto al CONOB dell'esergo, imitazione parimente

bizantina, siccome le varie ed incerte interpretazioni datene finora

dai dolii, provano ch' egli e luttora un enimma, cosia noi non acca-

de il dime altro 1 .

d' allri
,

il dottissimo CAVEDOM
,
Dei primordii della Sovranita temporale e

della zecca pontificia (negli Opuscoli religiosi, letterarii e morali di Modena,

Marzo e Aprile 1862).

1 Bensi noteremo 1' interpretazione, che dal Cavedoni viene indicata co-

me piii verisimile di ogni altra: Parmi, die' egli (Opuscoli 1. cit. p. 167), che

le sigle CONOB si prestino meglio alia spiegazione COnstantiniani Nwwwii

OB (- LXX1I), cioe che LXXII aurei del peso e titolo istituito da Costanlino

Magno davano una libbrad'oro: e in questa ipotesi le varianti COMOB,
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Quesle monete di Adriano I porgono adunque argomenlo irrefra-

gabile delta Sovranita assoluta del Sommo Pontefice in Roma, al

declinare del secolo Y/7/ 1
;
e mostrano che il solo Pontefice pos-

sedeva tal Sovranila ,
senz' allrimenti dividerla ne coll' Imperatore

Bizantino, ne col Senalo Romano, ne, quel che sopratlutto rileva al

presenle noslro proposito, col Palrizio de' Romani, Carlomagno. In-

darno pretese il Muratori 2 che Papa Adriano avesse ottenulo da-

gl' Imperatori d' Oriente il diritto di batter moneta, come in eta phi

tarda simil diritto oltennero molli Vescovi e Baroni dagl' Imperatori

e Re d' Occidente ;
la qual opinione, graluila per allro e dall'Annalista

italiano messa forse in campo per sola necessita di sistema , gia fu

confutata dallo stesso Eckhel 3, riverito da lulti come principe della

scienza numismatica, e giudice qui lanto piu autorevole, in quanto che,

per tristi influenze di aulicismo cesareo, mostrossi anch'egli, come il

Muratori
, poco riverente talvolta al dominio temporale dei Romani

Pontefici. E indarno si farebbe chicchesia oggimai a pretendere, che

sopra del Papa o anche solo a paro con lui il Re dei Fr^nchi avesse,

come Patrizio, veruna sovranita in Roma; giacche, a convincere di

errore chi cio pretendesse, basterebbe porgli solt' occhio una moneta

'di Adriano e ripetergli la famosa dimanda : Cuius est imago haec et

superscript 4? Cerlamente, ne Pipino, ne Carlomagno, durante il

CORNOB, o CORMOB riceverebbero sponlanea spiegazione anch'esse, cioe

CQnstantinianae Monelae OB (-LXXII), COnstantiniani Romam NW/MW, o

Monetae
,
OB (-LXXII) ;

tanto piu che le variant! CORNOB e CORMOB non

s'iucontrano se non che in monete di Antemio e di Eufemia sua moglie, che

tennero 1' impero in Roma stessa. E se aggiungasi col medesimo Aulore,

che le sigle IB (-XII) del diritto forse indicar potrebbero che XII millia-

resii d'argento equivalevano ad un solido d'oro
, siccome 1'OB (-LXXII) del

riverso significa che LXXII solidi davano la libra d'oro
;
vedesi che in tal

jpotesi tutte coteste sigle slan tra di loro giustamente connesse, ed ban per

ufficio, quello appunto che e piu d'ogni altro ragionevole il supporre di lo-

ro, cioe di far conoscere 51 valore della moneta che le porta iscritte, col ri-

ferirla al solido d'oro di Costantino, ch'era 1'unita fondamentale del sistema

monetario.

1 CAVEDONI, 1. cit. p. 172, e con lui il PROMIS, I'ECKHEL eec,

2 Antiq. Hal. T. II, p. 548.
f

3 Doctrina Num. Vet. T. IV, p. 181.

4 MATTH. XXII, 20.
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Palrizialo, esercilarono mai in niuna guisa o pretesero questa prero-

gativa sovrana in Roma o in altra cilia dello Stato pontificio ; niuna

monela \i coniarono in nome proprio, e nelle monele papali niun se-

gno impressero della loro polesta. E mentre a Grimoaldo, Principe

di Benevenlo
,
era imposto 1' obbligo di segnar le monele e gli alii

pubblici col nome anche di Carloraagno 1, il Papa Adriano nelle mo-

nele e negli alii non meltea che il suo proprio nome : segno indubi-

tabile, che nello Stalo di Benevenlo Carlomagno era e Iraltavasi da

vero Sovrano, laddove nello Slato ponlificio egli ne avea, ne preten-

dea niun dirilto di sovranila. Ben sappiamo, che nelle monete di

Leone III e dei successor! trovasi il nome di Carlo e dei seguenti

Augusli; ma cio fu dopo la creazione dell'Impero, e in virlu di

quelle poliliche relazioni che slrinsero il nuovo Impero col Papalo :

del che non Q qui luogo 'di ragionare. Quanlo ai lempi del Patrizialo,

di cui solo ora discorriama, egli riman fermo e inconlrastabile che

il privilegio sovrano della monela fu lutto proprio del solo Ponlefi-

cc; e percio a cotesli tempi la sua sovranila, non che potersi recare

in dubbio, risplende meglio eziandio che nei lempi imperiali, asso-

lula e scevra da ogni ombra di dipendenza o di consorzio.

Lo slesso dicasi di quell' allro segno, quale ch' ei siasi, di sovra-

nila pur leste accennato ,
del segnare cioe cogli anni del regno la

dala degli alii pubblici. Allrove abbiamo spiegalo 2, come e per-

che in Roma gli Alii ponlificii continuassero secondo 1' uso anlico a

nolarsi lalvolta cogli anni dei Greci Augusli , eziandio dopo cessata

la loro dominazione. Ma anche quest' ullima otobra della loro pas-

1 ERCUEMPERTO (
flistoria Langobardorum ,

c. 4
)
narra che Carlomagno

nel concedere a Grimoaldo la signoria del Principato paterno, prius eum sa-

cramento huiusmodi mnxit ,
ut . . . cartas nummosque sui nominis characle-

ribus superscribi semper iuberet. Grimoaldo infatti mantenne per qualche

tempo la promessa, ma poi ribellatosi, violo ogni cosa: In snos aureos eius-

que nomine aliquandiu figurari placuit, schedas vero similiter aliquanto iussil

exarari tempore . . . mox rebellions iurgium iniliavit. La qual narrazione

yiene pienamente confermata dalle monete superstiti .di Grimoaldo, recate

dal MUK.VTORI Anliq. Ital. T. II, p. 619; giacche alcune portano il nome di

fie Carlo, altre no
, rappresentando cosi le due fasi del governo del Princi-

pe longobardo.

2 Origini della Sovranita temporale dei Papi, Parte II, Cap. VI.
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sala signoria scomparve interamente sotto il pontificate di Adria-

no; giacche 1' ultimo Atlo papale ,
in cui trovisi colal data cronolo-

gica ,
e la Bolla

,
ove Adriano I coslituisce il Priore del Vestiario

della Sede apostolica, giudice delle cause e protettore delle giuslizie

Farfensi 1
;

la quale egli promulgo il 22 Aprile del 772, cioe nel

terzo mese del suo regno. Da indi in poi, fino al secolo seguente, i

diplomi ponlificii non recano altra segnatura che quella del regno

eterno di Cristo e degli anni del pontificate del suo Vicario, adope-

rata gia, benche di rado, eziandio ne' tempi precedenli. Di Carlo-

magno Patrizio e degli anni del suo Patriziato niuna menzione ivi

s'incontra 2; laddove, tosto che ei fu sublimato aH'Impero, eredi-

tando col nome degli antichi Augusli , gli onori loro consueli , ebbe

tra questi anche il notare, cogli anni del suo Impero, insieme con

quelli del Pontefice, gli atti pubblici di Roma.

II somigliante avvenne di quelle formole solenni di giuramento,

per la vita e per la salute dei Principi 3, con cui nello stile roma-

no soleano convalidarsi i conlratti ed altri atli civili. II Marini, nei

doltissimi commenti ai suoi Papiri diplomatici 4, avverle come fino

al mezzo del secolo VIII nelle carte Ravennali si giura solo per gli

Imperatori, ma nella seconda meta del medesimo secolo, \i si giura

per la S. Sede Aposlolica, appunto perche a quel tempo i Pa pi sot-

tenlrarono nella sovranita dell' Esarcalo. E benche vi si aggiunga

anche il nome degl' Imperatori , quasi ultimo omaggio alia loro gia

1 Fu pubblicato dal MARGARINI
,
nel Bullarium Casinense

;
clal Mur.Aioni

Rer. Hal. SS. T. II, P. II, p. 346
;
dal GALLETTI, nel Vestarario

;
e ultima-

mente dal TROI.V nel Codice diplom. longob., Num. DCCCCLVIII.

2 L'Epistola di Adriano Papa a Berterio Vecovo di Vienna in Francia ,

segnata imperante piissimo Augusta Constantino, annuente Deo coronato piis-

simo rege Carolo, anno primo patriciatus eius, e apocrifa, se non del tutto ,

come parve al JapFK Regesta RR. PP. p. 493, certamente nella data, sicco-

me ha dimostralo il PAGI, Crit. Baron, a. 774, n. 6. Per interamente apocrifo

e poi rigettato dai critici il Privilegio del medesimo Adriano per S. Martino

rli Tours, segnato indictione none, Carolo Romanorum Patritio.

3 Intorno a questi giuramenti , veggasi 11 Codice di Giustiniano
,
Lib. II,

lit. IV, 1. 41; e il GOTOFREDO, nei commenti del Codice Teodosiano, Lib. II,

tit. IX, 1. 8.

4 Pag. 306, 316.
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scadula dorainazione, e per quel vezzo medesimo di consuetudine

curiale, per cui continuavasi a segnare cogli anni del loro Impero le

carte
;
non e pero mai che si faccia alcun ceuno del Patrizio de' Ro-

mani ,
siccome quello che non tenea niuna sovranila nell' Esarcato ,

da lui medesimo restituito e confermato alia Chiesa Romana in piena

signoria. Creato poi il nuovo Impero d' Occidente , il giuramento

per la salute dell'Augusto ricomparisce nel secolo IX e conlinua pel

secoli X e XI nelle carte Ravennati e Romane, aggiunto al giuramen-

to per la Sede Apostolica; con questo divario tullavia, che dell' Au-

gusto talvolta si tace, ma il Pontefice Yiene sempre riconosciuto con

queste formole per Sovrano 1.

Cos! ,
da ogni lato i monument! slorici cospirano a dimostrare la

potesla sovrana del Papa ;
e quanto piu altri si adentra nel loro stu-

dio
,
ei se la vede grandeggiare innanzi sempre piu luminosa e pie-

na, ed all'opposto scomparire e dileguarsi in nulla quel fantasma di

sovranila
,
onde ai moderni e piaciuto d' incoronare il Patriziato dei

Re Franchi
,
trasnaturandolo dalla vera sua indole. Del che nuovi

argomenti ci porgera la continuazione del tema che abbiamo per

le mani.

1 Ecco alcuni esempii di cotesie formole di giurameiito: Jurata voce di-

co per divina omnia, et per scripta sacra sanela Evanfolia, quae corporali-

ter osculans tango, SEDEMQVE SAXCTAX APOSTOLICAM et Imperatormn salulem

alleslalione confirmo. Cos! in uua Carta Ravennate
,
del 767 incirca, presso

il FAISTUZZ'I, Monum. Ravenn. T. II, p. 3, e presso il MURATORI Anliq. Jtal.

T. Ill, p. 891 lurans dico per Deum omnipolentem, Sedemque sanclam Apo-
stolicam et vitas diclorum Dominorwn nostromm atlestalione conftrmo;'m una

Carla di donazione, fatta a Ravenna verso il mezzo del IX Secolo
( MARLM ,

Papiri diplom., p. 154) luranles dicunt per Deum omnipolenlem Sanctam-

que Sedein Apostolicam sen salulem vcnerabitissimi el apostolici Domini lo-

hannis Poniificis et universalis Papae; in una Carla romana di enfiteusi, del-

1'a. 879 (MABLM, ivi p. 702J lurata dico per Dominum omnipolenlem, San-

ctaeque Scdis Apostelicae Dominum lohannem sanclissimum Papam ; in una

donazioiie romana dell' a. 984 (ivi, p. 166
)

luratus dicimus per Dominum

omnipolenlem, Sanctaeque Sedis Apostolicae , atque principatum Domini Ot-

tonis; in allra donazlone romana dell'a. 998 'jvi p. 168) ecc.

Serie Y, vol. XI, fasc. 344. 11 '

Luglio 1 864.



LA POVERELLA DI CASAMARI

RACCONTO STORICO

DEL 1860 E 1861

XLIX.

Se vi ricorda, noi lasciammo don Pippo seduto nel suo studio a una

frugal mensa, ammannita da lui medesimo, in compagnia di quel tal

giovane, il quale, alia vista di un certo graziosissimo profilelto a chia-

roscuro, 1'avea data per mezzo ad amorose smanie da vaneggianle :

di che 1'arguto uomo s'era messo a celiare
, canterellando versi in-

torno al perpeluo sogno che e il viver nostro. La celia pero non fii

tirata a lungo. Stanteche il commensale a quella baiosa cantilena es-

sendo arrossito
,
inchiodo gli occhi nel piatlo , si azzilto e con que-

sta laciturna erubescenza fece intendere al pittore, che le sue ango-

sce non erano leggerezze che s'avessero da prendere a gabbo. E
don Pippo se ne addiede e

,
discrelo com' e

,
nel meglio spezzo to-

s(o la sua gaia tarantella.

In quanto stettero a lavola, poc'altro parlarono, e questo poco a

spizzfbo e a salti : giacche 1' unp era pudibondo di se, melanconico,

pensieroso; e 1'altro curiosissimo d' investigare, nel sembianle e nel

conlegno di esso lui
,

il mistero della passione che gli si leggea nel

\iso, c che per fermo dovea morderlo dentro, e insensibilmente ro-

dergli fino dalle radici il fiore si fresco e bello della giovinezza. Ma

egli non era altrimenti mistero facile a spiarsi dal di fuori. E poi chi
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era costui? di die paese? di qual condizione? e come capilato li? e

perche si riserbato, anzi sospelloso in ogni suo andamento? Don Pip-

po qui s' impigliava in uno spinaio di congellure , e per Irarre che

facesse ad apporsi , ben accorgeasi di non ferir in cosa che avesse

piu fondo di un fico secco. Per lo che 1'umano maestro, il quale phi

considerava quel misero e piu se ne senliva piela , enlro nella deb>

berazione di spillargli con arte il secreto dalla bocca, rimandandolo

poscia consolato, pure a costo di fargli dono del cartoncino da lui

vagheggiato con tanto spasimo di tenerezza.

Adunque terminalo assai sbrigatamenle quel boccone di desinare,

ambedue si alzarono : e don Pippo, preso il suo convitato a braccet-

to, nel punto che questi si rivoltava per accarezzare con un'altra oc-

chiatina quel proflluzzo, che parea proprio averlo lolto di senno
; lo

condusse avanli la stufa, si cavo da una tasca la sigariera, e porgen-

dogliela piena di odorosissimi sigarelli di Spagna: Amico, servi-

tevi
; gli disse con un modo quasi arlificiosamente cordiale.

Vi ringrazio ;
sono offeso nel pelto ,

e il fumo del tabacco per

me e un veleno: mi ecciterebbe uoa tosseche abbaierei fino a sera.

guarda slranezze ! e io come sono iufreddalo
,
non ho rime-

dio piu valido a rioluzzare la losse che il sigaro e la pipa.

Ah ! ma voi, signore, non avele ricevuto mai palle di carabi-

na nell'arcale dello stomaco, ne sbocealo sangue a calinelle.

No, per grazia del cielo.

E io si, per mia disgrazia.

Dove dunque?

Sotto le mura di Gaeta.

Don Pippo gli sbarro addosso tanto d' occhi
,
e slato un piccolo

momenlo in silenzio squadrandolo e risquadrandolo :
-- Voi ferito

in Gaeta? grido iHuminandosi in faccia di una viva flamma ; in Gae-

ta voi? Ma siete voi soldato delta mia>dolce patria? di ISapoli?

Appunto ;
io ho mililalo fino allo scorso mese sotto le bandiere

di Francesco II : e per lui e per T indipendeuza del Regno ho spar-

so il mio sangue, e forse fra poco avro ancor perduta la vita.

Ocaro! ofratello! strillo il pillore avvenlandoglisi alcollo,

serrandoselo fra le braccia e slampandogli un bacio in fronte : siedili
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qua, racconlami, dimmi di che parte del Regno sei? come ti cbia-

mi? quali sono le tue disavvenlure? parla, apriti con don Pippo, che

non avrai a penlirtene.

Allora il giovaue presolo per le mani, e guardandolo con una vcc-

menza di affello ,
che tulta 1' anima pareva esserglisi raccolta negli

occhi : Don Pippo ! soggiunse con voce e con allitudine di sup-

plicante; voi scemeresle almeno per meta il fascio dei dolori che mi

opprimono, se potesle indicarmi ove sia colei die avete rilrattata la

in quel cartone. Oh ! voi mi dareste in mauo il filo da uscire di un

labirinto, che vuol essere la mia rovina.

Figliuolo, gia te Y ho delto : non so chi ella sia, ne in che luo-

go abiti, ne d' onde, ne per qual cagione sia comparsa quassu due

domeniche. Se ti dicessi altro, io mentirei. Or chi ti fingi tu ch'ella

possa essere?

Fingo? oibo ! io giurerei ch'ella e dessa, Tunica mia sorella :

e per cerlo quella die 1'accompagnava era mia madre; e io da ven-

ti giorni erro qua intoruo a loro, e le cerco da per tulto, e mai non

le inconlro. Ah, don Pippo, egli e pur un giuoco di fortuna crudele.

colesto di essere forse a pochi passi dalla mia famiglia fuggiasca c

bisognosa di me, di slruggermi per raggiungerla, e mai non trovar-

la! Appresso le quali parole il giovane, bultalosi cavalcioni d'un trc-

spolo, chino la testa nelle mani escoppi6 inun pianto si compassio-

nevole, che don Pippo si sentiva schiantare il cuore dalla commise-

razione.

- Ascoltale me ; ripiglio questi dopo afFalicatosi di placarlo ; quel

che non si e fatto puo farsi. Io
,
amico mio

, promeltovi che non ci

sara pietra ch' io non muova , per arrivare a scoprire qualche noti-

zia di quesle due persone. Calmatevi, bravo giovane, e non dubila-

te, che sin da ora questo carico me Io assumo io. Di grazia, come \i

chiamalc ?

- II mio nome e uno scherno
,
e uno strazio ! Nel battesimo mio

padre mi fece impor quello di Felice, e cosi mi hanno sempre chia-

mato
; quanlunque della feliclt^ io non abbia mai gustalo nemmanco

T odore.

Felice mio , credi a don Pippo che non t' inganna ,
ma ti fa-

vella il prelto linguaggio della verita santa. Alza gli occhi : vedi la
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quell' abbozzo cli una scena pastorale, appena acquerellato? Leggivi

solto, che cosa dice il carlello?

- Yedo si, e' c' e scrilto : II monte della vita .

A meraviglia ! prima che lu mi reciti 1' iliade de' tupi mail ,

voglio spiegarti la filosofia simboleggiata in quella montagna, in

quella greggia, inquel rivolo, in quella pianura. Sara per le una le-

zione molto opporiuna. E conciossiache io non ho in usanza di ab-

bellirmi de' merili altrui
,

li dichiarero ch' egli e un concetto levato

di peso dalla Bucchereide del Bellini , poeta saporoso quanto un fi-

nocchio. Odi qua, se la memoria non mi corbella, quest! sono i suoi

Tersi alia lettera :

no' altre persone

Che ci addimandiam uomini, non siamo

Tutte egualmente ricche, dotte e buone;

Ma a pascolar come le capre andiamo

Su pel monte del viyere, e chi 'n cima,

Chi a mezza costa, e chi 'n valle ci stiamo.

Ma tanto e capra quella che s' adima,

Quanto e capra quell' altra a mezzo monte,

E quella che di lor piii si sublima.

E in capo al di, allo scender del monte,

Tutte Tanno egualmente a venire pieno

A her del pari ad un istesso fonte.

Ne in tutto il giorno altro divario avieno,

Se non quest' uno infra di lor, che 1' uua

Posto ebbe un po' piu alto, e 1' altra meno.

Afferri, amico mio caro, la moralita di quest' apologo? Ella e una

miniera di savi ammaestramenti : e quand' io m' interno a conside-

rarla sul serio, mi rendo sempre piu persuaso, che, in queslo nostro

mondo, la cosi delta felicitci non vale quello che costa. Volta e gira,

tutle le umane vite, si le felici, si le infelici, al fin de' conti debbo-

no venire a dar il tuffo in questo medesimo ruscello, e a lasciare le

spoglie in questa medesima valle : e Tunica differenza sai lu qual e ?

Che chi rolola giu da un grado piu alto di felicita, fa il tonfo anche

piii sonoro , e chi casca piu da basso
,

si affonda che non se ne ac-
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corge nessuno. Anima bella, ora che ti ho, per tuo bene, acconcio co-

si un pochelto il latino in bocca, e cbe ti sei alquanlo posato, parla

tu e raccontami i tuoi guai, che io saro tutlo orecchi per ascoltarti,

come son tullo cuore per compatirti.

L.

Golesto giovane era d'indole gagliardissima ,
altiera

,
arrischiata

;

e di fantasia tanto alle prime impression! accendevole
,
che a gran

pena si conteneva da una certa subitezza nelle parole e negli atli,

per la qnale spesso gl'inlerveniva d' essere malcontenlo di se mede-

simo. Senonche come in contrappeso a questa impeluosita ,
che era

il proprio carattere del SQO naturale temperamento, aveva sortito uno

spirito cosi docile e gentile che egli, fatlo scorlo d'alcun suo errore,

non indugiava un attimo a riconoscersi , a disdirsi e a rendersi e-

ziandio in colpa, con una ingenuita di modi e una tal onesta vere-

condia ,
die presso tutti gli conciliava stima e benevolenza. Ond' e

che ricevuto in ollima parle rammonimento faceto, dalogli dal pit-

tore in emendazione di quel suo linguaggio che troppo sentiva del

disperato; si ritiro un poco in se stesso, basso la fronte, e scusatosi

con le inlollerabili ambasce che gli strappavano querele indegne di

un'anima crislianamente generosa ,
venne alia narrazione de' tristi

suoi casi: i quali, per amore di esser brevi, compendieremo qui alia

buona, secondo il solito nostro.

Chi propriamenle fosse queslo Felice non e bisogno cbe s* indichi

ai leltori : i quali, dalle risposte sue e da tutli gli aggiunli che aecom-

pagnarono il pranzo e i colloquii suoi con don Pippo ,
hanno avulo

agio di argomentare ch' egli non era allri che il figliuolo maggiore di

Pellegrino, e 1'unico fratello superstile dell'orfena Maria Flora. Quin-

di non ripeteremo di lui quello che in altro luogo ci e occorso dime,

esponendo parlitamente le vicissitudini e gl' inforlunii a cui era sog-

giaciula la Iribolata sua famiglia.

Accennammo che, dopo la lumultuosa ritirala del real esercito di

Napoli dalle foci del Garigliano, esso era rimaslo sotlo la forlezza di

Gaela , tra quell' ollavo baltaglione di Cacciatori a piedi, il quale si
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era tanto segnalato fino dai principii di questa guerra che, in grazia

di sozzissimi tradimenti, dovea condurre il Regno aH'uHimo suo ster-

minio. Or inconlanentc che il suo battaglione giunse intorno alia

piazza , subito fu posto a campo nell' istmo di Montesecco
,
insieme

con altri quallro di fanteria e col reggimento de' Gaccialori a cavallo,

perche impedissero il nemico di appressarsi alia citta c d' inves!irl;\

da terra, innanzi che fosscro compiuli i necessarii apparccchiamenli

della difesa. Ivi suo primo pensiero fu cercare notizia del padre e

poi di Otello, il quale egli stimava essere ancora nel bellissimo reg-

giraento di cavalleria che seco campeggiava neH'islmo. Ma del pa-

dre non tardo a risapere ,
che egli sano e salvo era entrato negli

Slati della Chiesa per la via di Terracina; e in fondo del cuore se ne

rallegro, peroccbe amavalo tenerissimamente, e assai bene conosce-

va ch'egli non era piu in condizion di salule da reggere ai patimenti

diunassedio. Di Otello niuno pole dargli allre miove
,
eccettochc

esso era sparito in un' avvisaglia di anliguardo : ma se ucciso o pri-

gioniero o disperse, lulti lo ignoravano. Questa separazione del caro

compagno della sua "vita, e a s6 dilelto quanto fratello, gli peso oltre-

modo
; singolarmente per la dolorosa dubbiezza che in quella scara-

muccia fosse stato trafitlo a morte.

D' incli a pochissimi giorni ,
cio fu ai dodici del Novembre, si ap-

picco grossa mischia tra'i Piemontesi e i Regii, iquali pure stavano

saldi in raantenere le poste del colle Lombone e del monle sant'Aga-

ta
, che, a guisa di due forli staccati , guardano la imboccalura del-

1' istmo. Si combatte per circa dieci ore : e i Napoletani , avvegna-

che piu deboli di numero e disaiutati da perfidi o codardi uffiziali

che cedevano le intere corapagnie a discrezion del nemico tanlo su-

periore di forze , ressero cosi validamente all' urlo
, e presero e ri-

presero i punti perduli al primo impeto con tale vigoria , che quella

giornata sarebbe riuscita a una \itloria assai splendida ,
se il deci-

moquinto battaglione dei Cacciatori non fosse stato fellonescamente

venduto ai Sardi
,

i quail ,
circuilolo

,
s' impadronirono, quasi senza

colpo ferire ,
del predello colle Lombone

;
e di lassu tolsero a fulmi-

nare con le artiglierie rigate i corpi che occupavano le circostanze

di Montesecco.
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In questo azzuffamenlo Felice, a corlo inlervallo 1' una dall' altra,

ebbe due palle stanche alia forcella del pello ,
le quali glielo inlro-

narono ,
e ammaccarongli varie coslole. Ma esso impa\ido uon ne

fece caso ,
e anzi celiandone co' camerata si oslino a pugnare valo-

rosamenle fin presso alle tre ore di sera. Contuttocio il pello gli do-

lea
,
e la seguenle nolle fu collo da ardenlissima febbre con Tomili

di sangue : perche gli fu bisogno mellersi in rnano del medici
,
che

lo fecero trasporlare in un degli spedali della cilia.

Luoga , penosa e di qualiia affatlo insanabile fu la malatlia cbe gli

si genero, per la infiammazione derivalaglienc in tulli i \isceri nobi-

li. A capo di sei sellimane egli pole bene alzarsi e darsi vista di gua-

rito: a segno lale che prego d'essereadopcratoqualcheoradelgior-

no in alcun serviziuccio, presso le ballerie che rispondevano ai can-

noni dell'assediatore. Ma non gli fu consenlito. Di che egli ramma-

ricato, sprezzandq una soltile febbrella che del continue ardevagli

nelle vene , per fuggir ozio e cessare il tedio d' una creduta conva-

lescenza che mai non finiva ,
chiese ed otlenne d' essere impiegalo

tra gl' infermieri. Le faliche pero e lo sconsigliato slrapazzo che fa-

ceva di se
,
lo ridussero a tale svigorimenlo che gli fu meslieri rico-

ricarsi : e i inedici
,
senlenzialolo elico incurabile

,
lo annoverarono

fra i malali che, per isgravamenlo della piazza, s' era staluilo di

trasferire in Terracina
,
avanti che la parlenza del naviglio francese

lasciasse libero campo ai Sardi di slringerla anche dal lato di mare.

Di fatto, entranle il Gennaro, gli fu nolificalo queslo suo prossimo

passaggio in uno spedale di Terracina. 11 povcro Felice se ne con-

tristo
, pianse e in quel primo moto di cruccio

,
serrando le pugna ,

si auguro inconsideratamenle che una bomba piemonlese fosse piom-

bata a fracassargli la testa nel suo lello didolore. Se non che disfo-

gala quella vampa di collera, lostamenle si pacificoe, confortalo dal-

le pie parole di una suora, che soavemente gli rimprovero quella sfu-

riata, rimisesi tranquillamenle nella disposizione di Dio.

II di precedenle al suo itnbarco la regina Sofia, che colidianamen-

te aggiravasi per le infermerie della guarnigione ,
e ricreava i ma-

lati con la presenza, coi delti, coi donalivi, ed ancora prestava loro

degnevolissimi servigi di raagnanima carila
;

fallasi presso al lelto
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del giovane e salutatolo graziosamentc , gli regalo alquanle confet-

lure e una scatola di pasticche. A lanta cortesia Felice non si ten-

ne che
,
balzalo a sedere sul letticello

,
non afferrasse la mano della

real sua benefattrice, e imprimendovi sopra un bacio e irrigandola di

due lacrime, non esclamasse : Ah Maesla, voi siete un angelo ! e

io , sinche io viva , mi dorro sempre di non avere sparso tutto il

mio sangue per la voslra corona , pel Re e per la salvezza della no-

stra patria. La Regina lo ringrazio con un amabil sorriso, e si disco-

slo mentr' egli con voce inlerrolla da singulti di commozione la ri-

salutava gridandole dietro : Viva Francesco II, viva Maria Sofia !

Nello spedale di Terracina egli si soffermo il tempo che gli biso-

gnava a racquistare tanlo di lena
, che gli bastasse per compiere il

viaggio di Sora , dove si consiglio di far capo , immaginandosi che

la si dovesse essere ricoverata la sua famiglia in casa di Calerina ;

conforme gli avea significalo ii padre, quando erano ambedue negli

accampamenti del Volturno. E perciocche egli ragionevolmente so-

spettava che i suoi
,
cosi profughi com' erano

, penuriassero di mo-

neta e difeltassero forse ancora del necessario alia vita
; per questo

andava rattenutissimo nello spendere ancheun soldo di una sua som-

ma di quindici ducali
,
ch' egli desiderava di portare proprio intatta

agl' indigenti suoi genitori. II qual riguardo lodevolissimo di pieta

filiale istigollo a imprendere il viaggio in groppa a un giumenterel-

lo
, che a stento

,
e non senza gravi disagi ,

lo condusse in Sora ai

primi del mese di Febbraio.

Cola, per molto che indagasse, non solamente non arrivo a procac-

ciarsi pure un rimoto ccnno che lo mettesse sulle veslige della sua

famigliuola ;
ma della stessa Catarina e dell' abitazione di lei non

trovo chi volesse o sapesse dargliene un sentore. Talmenteche dopo

vagabondalo cinque o sei giorni per quelle lerre ,
sconfidato di ve-

nire a buon partilo di nulla, ripasso il confine e gironzando di borgo

in borgo, di paese in paese, ne mai pcrvenendo a un chiarimenlo di

sorla alcuna ; da ultimo si determine di lasciar correre lo scorcio

della invernata che allora imperversava ,
e di aspetlare in qualche

secreto asilo , che addolcitasi la stagione gli si facilitasse un' andata

in Roma : quivi un cert' anirao gli dicea che avrebbe incontrato quei
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pegni dell'amor suo, de' quali era vana fatica fare allre inquisizioni

per le alpestri conlrade della Campania. Intanto
, per sua maggior

quiele e soddisfazione, scrisse alcune leltere al padre e alia madre,

e le indirizzo quali in Roma, e quali nelle citta primarie della pro-

vincia. II lap'mo era ben lungi dall'avvisarsi ch' egli era gia orfano,

e che il padre , la madre e anche il giovinetto Guido riposavano in

ire diverse tombe, non guari discoste dal suolo ch' egli calpestava!

Sul dosso piano di una di quelle greppe che da oriente sovrastano

alia sommila di Trisulli, era un boscaiuolo nominate Giocondo, uo-

mo schiello e all' anlica, il quale aveva slanza in un' asciutla caver-

na, che si accupa alle falde di un cinghione di sasso orridamente

spaccato: e nella solitudine di quella spelonca e delle vicine selve ,

strellissimamente campava col lavoro delle sue mani. Accadde che

uu di Felice, smarritosi per gl'ineslricabili sentieri di quelle macchie,

si abballe in costui, e n'ebbe cosi buone grazie, e fu cosi preso della

sua cordiale semplicila, che per allora, non sapendo in qual miglior

luogo ricoverarsi
,

fe sosla in quella caverna : e gli piacquer tanto

1' albergo e 1' albergatore, che si propose di pianlare ivi il suo nido,

insino a che non fiorissero le violelte di primavera. E Giocondo, fatto

sicuro dell'essere di quest' ospite, che al sembiante, al tratto, al gar-

bo manifeslavasi ornalo di rara bonla, molto ne fu contento, e volen-

tieri gli cesse un angolo della grotta. Ed egli acconciatovisi
, penso

di assolligliare la parsimonia del villo, fino a sustenlarsi con la gior-

naliera limosina, che i monaci della Certosa dispensayano ai pove-

relli ;
lielo di scendere ogni matlina ad accatlarsela egli al porlone

del monastero, per cagione di serbare, in sollievo della famiglia, il

piu che polesse di quella poca moneta che tullora gli avanzava.

Tale in succinto fu la storia che don Pippo s' intese narrare con

Candida eloquenza dallo sventuralissimo giovane: la quale, in uden-

dola, gli fece sobbollire nell'animo una cosi tempeslosa concitazione

di affelli, che il volto suo piglio a grado a grado tutti i colori delle

sue tavolozze, e gli occhi gli gocciolarono a simiglianza di due stil-

licidii.

Ma egli e tempo che vi facciamo raggiugnere le due vialrici, fer-

mate in cosi mal punto da que' due rainacciosissimi passeggeri.
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LI.

Agli slrilli di sbigottimenlo che misero le donne, tostoche furono

sopraffatte dall' abbaglio di quel riverbero e dal luccicore di quelle

armi: Ola, chi siete voi? le iuterrogo un vocione d' orco, dielro

colui che teneva la lariterna e la pistola rivolta contro di loro.

- Donne innocenli
;
madre e figliuola che andiamo pe' falti no-

slri. Ah Maria sanlissinia delle Cese ! replico inlerrollamente Cate-

dna, sforzandosi di raccogliere il fiato che le sveniva.

Ma siccome quel lale si avanzo agitando la lunga e brunita lama

d' acciaio che avea nel pugno, ed era tullo imbacuccato che parea

uno spettro; cosi lanto Caterina quanto la sua giovinelta compagna,

n' ebbero per lo sgomento un si gagiiardo sbalzo di cuore, che an*

nebbio loro la vista : onde, insierae abbracciatesi., si accoccolarano fra

la siepaglia delle marruche, e basivano e palpilavano come due lepri

sotlo il coltello del cacciatore.

- Alto ! non temiate di noi ; soggiunse, ammollendo il ferreo suo

vocione, quegli che brandiva lo slocco, arrestato che si fu dirimpetto

a loro; noi non vogliamo far del male a nessuno. Diteci
,
chi siete?

Noi? gia ve 1' ho detlo: una povera madre e una povera fi-

gliuola; riprese affannosamente Caterina volgendosi al suo lerribile

interrogatore, e provaudosi di guardarlo in viso
;
deli ! per 1' amor di

Dio
, toglieteci dagli occhi quesle armi che ci fanno spiritar di paura,

e lasciateci andare libcre per le anime benedette de' voslri morti !

State su , coraggio ! non vi spaurite, perche noi non siamo

assassini, ma due galantuomini ; ripiglio colui. E ringuainando la

lama dentro una mazza di canna d' India che slringeva nella man si-

nistra, e delto all'altro che rintascasse la pislola : Buona donna; se-

guito con una inflessione di voce sempre piu affabile : come siete voi

qui per questa montagna? a quest' ora? con una ragazza?

Signer mio
,
noi poverette ,

si sa
,
ci bisogna bene andare pei

fatti iiostri.

E dove?

A inconlrare i figliuolimiei.
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- Rizzatevi adunque, e iirale avanli in pace, che noi non vi da-

remo fastidio.

Le donne si raddrizzarono, con lullo che baltessero i denti e risen-

tissero appena di se
;
raassime la fanciulla

,
la quale non si reggeva

se non abbrancala al dorso di Caterina, e nascondea per meta il volto

fra Ic pieghe del suo fazzolettone. Allora colui che aveva la lanterna

fece alcuni passi innanzi e appressossi all' altro dalla canna d' India :

per modo che i due uomini si trovarono a occhio a occhio con le due

meschine, le quali, pel costringimenlo del respiro e pei tremili delle

membra, non avean piu vigore di muoversi.

Gua' che sgominio ! si fece a dire quasi per beffa, mirandole

cosi abbiosdale, quello che sosteneva la lanierna, e che ai panni ed

al portamento mostrava di essere un rustico alpigiano ;
le son dive-

nute proprio due cenci ! pare ehe il fulmine le abbia tocche !

Si
,
eh? ridisse Caterina, con questa sorla di ballicuore

Poveretle ! sclamo quell' altro picchiando con la sua mazza per

lerra
;
ella e una brulta burla : e davvero ci rincresce d' avervela

fatta. Ma in questi tempi ,
chi vuol camrninare di nolle e necessario

che slia in guardia di se, ed apparecchiato ad incontri d' ogni nia-

niera. Or via chetatevi
,

e per compenso della paura togliete qua.

Con che egli si sviluppo il collo e il mento da una gran cravalta di

lana che vi avea d' attorno, si frugo in petto e offerse alcuui baiocchi

alia donna, che s'inollro e slese la mano per prenderli. A quest' alto

la giovane torse un po' la faccia ancor ella verso quello sconosciuto,

gli levo in fronte una limidissima occhiata
,
e insieme con Caterina

inchinalolo, mormoro una parola di cerimonia. Coslui rimirarla, fare

una mossa di maraviglia, romper in un: Oh! sonoro, e restar li

fissandola a bocca aperta, fu lulta una cosa.

Che ! la conoscete forse ? gli dimando Caterina
, per levare di

impaccio la sua Maria che penava di una Irepida confusione solto il

guardo attonito di quell' uomo.

Se la conosco ? torno ad esclamar egli ;
oh si la conosco e la

riconosco! Brava donna, siate sincera e scopritemi tulla la verita.

Voisiele una certa signora Giovanna, o una conladina di Sora, eh?
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- Uh sant' Antonio mio ! e chi vc 1' ha delto a voi? soggiunse Ca-

terina che ricominciava a perdere della sicurla che era \enuta pi-

gliando ;
io la signora Giovanna? ella e ita in paradiso.

La madre di questa giovane che avele con voi?

Vergine delle Cese ! voi, sigoore, che ne sapete?

Rispondele a tono : in somma siele o non siele?

Bene, si; io sono del conlado di Sora.

- E avete noine Caterina, non e vero?

- Fede santa! come sapete voi chi io sia?ih, foste mai uno

spirito? 1'ombra di qualche nostro niorlo?

No, no; replico 1'allro con una risalina che non pole raffre-

nare; io sono un uomo in carne ed ossa, e perche non crediate che

voglia scherzare, dirovvi che io sono il piltore di Trisulli
,

il quale

torno ora da visitare indovinate voi chi ?

Chi danque? usci a chiedergli involontariamente la donzella,

che tulta in una angustiosa sospension d'animo 1'ascoltava.

- Ah povera ragazza ! forse che il cuore ve Io pronostica ? Io

lorno da visitare voslro fratello Felice.

II trasecolaraento delle due viaggialrici a udire quesla novella

inopinatissima, si che alia prima ne rimasero di pietra; poi le voci

di stupore giandissimo, nelle quali lurbalamenle proruppero, e per

ultimo 1'ansia con cui oppressero 1' ignoto personaggio di una calca

di quistioni sul come
,

sul dove
,
sul perche, sul da quanlo tempo ;

non sono punlo possibili a descriversi. Ondenoi, senza altro piu so-

prallenere il lellore
,

Io ragguaglieremo subito delle cose che eran

seguite, appresso 1' intimo abboccamenlo che avea avuto il giovane

con don Pippo.

La familiarila intra loro due
, per la scambievole comunicazione

degli animi, nel brevissimo spazio di alcuni giorni era diventata cosi

inlrinseca
,
che Felice passava le inlere ore denlro Io studio del suo

pieloso amico
;
e questi cominciava a uon aver piu bene di se, quan-

do al tempo consueto non Io sentisse aprire il cancellino del ballatoio,

e picchiare all' uscio coi tre colpetli di contrassegno. La qual solle-

citudine del pitlore, nasceva sopraltutlo dalla brama ch' egli avea di
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refiziarlo con qualche alimenlo men grossolano, e piu confacevole alia

sua complessione si rifinita.

Or accadde che in tulle le giornale dei due e del Ire di Marzo

don Pippo non lo rivide, ne inlorno allo studio, ne per le vicinanze

della Cerlosa, per le quail passeggio un buon tratto appunto in cerca

di lui. Ond' egli stava di nial umore : e tanto piu cocevagli quesla

iiovita
, quanlo che avea da iuforinar il giovane dell' esilo di eerie

sue pralicbe, le quali pareano doverlo meltere sulla via d' iuconlrarsi

con la donzella chiaroscurata nel cartoncino
,
che era slato origine

della reciproca loro domestichezza.

Alia sera dei tre don Pippo si ode chiamare al cancello della sua

villelta fanlaslica. Esce : vede un montaniiio che gli si fa innanzi

riverenlemenle
,
e gli annunzia che il signer Felice e malato di feb-

bre, e desiderosissimo di parlare con esso lui. Lo diceva io? scla-

mo il pittore incrociando le mani
; lu sei il boscaiuolo neb ?

- Per servirvi ; egli abita meco.

Bene, va allo speziale ; provvediti dei medicamenti ch'egli t' in-

dichera
,
e a tre ore di nolle fa di Irovarti alia imboccalura della

macchia. Tu aspetlami, che io senza manco vi arrivero : alle tre ore

di notte, capisci?

Ho capilo.

Come il piltore promise ,
cosi attenne. Avulo a se un villano suo

lidalissimd , lo form di una lanlerna cicca
,
e armollo di una pislola

giranle a sei scalli : egli si clause in un gabbano di cambellollo, si

altorciglio al collo un cravallone
, prese la mazza di rispello , con

entrovi un largo slocco di Campobasso; e insieme s' incamminarono

alia spelonca di Giocondo. Costui , giusla 1' intesa, fu puntualissimo

a rammezzar loro la slrada
;

e don Pippo ,
iutrodottosi nella grolta

si traltenne piu di due ore con Felice. Ma non gli passo mai pel cer-

vello 1' idea benche lontanissima che, nel tornare, avrebbe scontrato

due donne, e che al lume della lanterna avrebbe ravvisata, nell' una

di loro, proprio quella fanciulla eh' esso di furlo avea ritralta, e che

1 amico giurava essere la sorella sua.



LO SPIRITISMO
NEL MONDO MODERNO 1

CENNI STORICT

IX.

L' incredulita propagatrice dello Spirilismo.

Fra le eagioni ,
le quali ban concorso a dilatare sempre piu nel

mondo moderno le pratiche superstiziose dello Spirilismo, deve an-

noverarsi, come uoa delle potissime, 1' incredulita che quasi univer-

salmente le accolse. La lilosofia rerso la fine del secolo scorso era

divenuta scetlica noil Ingbii terra, materialise in Francia. razionali-

sta in Alemagna : e talte e tre queste forme filosofiche dell' errore

vennero trasfuse insieme nell' ecletismo moderno, che da tutte e tre

quelle fonti attinse le sue aberrazioni. f}ualsivoglia fenomeno adun-

que, il quale punlo nulla contenesse di sovrumano e di soprannatu-

rale ; qualsivoglia fatto, a cui non si potesse aggiustare per nessun

modo una qualche legge fisica
, amoiessa da questi scrntatori pro-

fondi della natura; era subilo a pieno coro rigettato, siccome una

impostura, o per lo meno una illusione.

II materialismo non vuol saperne di spiriti, e piultoslo che rinne-

garc la talsila del proprio sistema, ricnsa la realta dei fatti piu evi-

dent! e palpabili, e attribuisce a deslrezza di cturmatori, tanto dif-

ficile a indovinare, qnanto efficace ad ingannare, ogni sorta di me-

raviglia che non sia materia o non parta da materia : in una parola

1 Vedi questo volume, pag, 58 e segg.
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per lei i! negromante e necessariamenle uii ciarlatano
, perche essa

arametle il giuoco dei bussoletti, ma non aramelte 1' esislenza dcgli

spiriti . II razionalismo poi, che ammette gli spirili, non \
:

uol saperne

di loro intervento nelle relazioni umane, perche non \uol essere ob-

bligato a riconoscere nella nalura fisica 1' opera di forze che sono

fuori di lei: e lultoche esso parta da ben diverse principio, giugne

nondiraeno alia stessa conchiusione
;
e piuttosto che accettare i me-

rayigliosi prestigi degli spiritisti, si conlenta di darsi per sedolla da

scaltrissime manifatlure. Inline lo scelticismo perviene allo slesso

termine per via piu lorluosa. Poiche colle sue leggi di critica Ira-

scendente, elimioando dalla realist dell' esistenza i fatli non commi-

surati alia slregua dello intelletto umano, e quindi i falii soltraenlisi

al corso ordinario della nalura
; piultosto che credere agli occhi e

agli orecchi
, preferisce di chiamarsi presligialo da false apparen-

ze ,
e per timore di ammetlere il falso nega 1' evidente. Con tale

disposizione di animo e avvenuto che i falli.piu manifesti dello Spiri-

tismo moderno sono stati giudicati come incolpevoli cimmeiie di fur-

bi e di giocolieri : e quindi la curiosita dell'unrversale, anziche scal-

Irita del pericolo, e stata alleltala e spinla dalla \aghezza d' una me-

raviglia innocente
;
e la superslizione demoniaca, respinla sdegnosa-

mente dalla scienza mondana, e riuscita a farsela complice e, per

cosi dire, paraninfa. E chi potea farsi coscienza di assistere alle riu-

nioni magneliche di Mesmer o di Puysegur, o d'interrogare una son-

nambula o un medium
, quando avea la certezza che qualunque

prodigio gli si presenlasse innanzi non fosse altro che una lepida

burla, preparalagli con One induslria da uno sperlissimo cerretano ?

Egli imporla dunque sommamente di assicurare innanzi trallo la

realta effeltiva delle meraviglie attribuile allo Spiritismo , e assi-

curarla per modo che nessuno uomo ragionevole possa concepire

sopra di loro alcun dubbio. Noi ripuliamo che 1' esistenza di cotali

presligie sia corredata di tulle quelle pruove leslimoniali , che dcb-

bono far fede innanzi alia critica piu schifillosa. Esse non possono

essere rigeltate come insufficienti a dimostrare rigorosamente la ve-

rita dei fenomeni dello Spiritismo, se non da chi rinuega al tempo

medesioio tulle le verila storiche
,

le quali son corredate di attesla-

zioni spesso meno numerose
,
e certo assai meno autorevoli.
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X.

Priitia comparsa del Mesmerismo.

; -:
<
t

'
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Per determmare i falti, eke noi comprendiamo in quesla dimostra-

zione, accenneremobrevemenlelastoria della necromanzia moderna

da Mesmer infino ad Home, dal magnetismo animale infino alle evoca-

zioni dei trapassati e al consorzio eogli spirit!. Mesmer deve con ra-

gione porsi in capo a questo ultimo periodo della teurgia diabolica ;

poiche sebbene egli si presentasse innanzi al pubblico senza il man-

tello e la bacehetla magica , ma col semplice berretlo da scienziato;

pur tutlavia noi vedremo che lutt'altro che scienlifico era il suo siste-

ma, lull'altro clie naturali i prestigi delle sue operazioni. Mersburge-

sedinascita, medico di professione, fin dalla mela del secolo scorso

comincio a por fuori le dotlrine astrologiche , alcbimiche e occulte ,

le quali aveauo avuta voga nei tre secoli preceduli , ed erano a quel

tempo pressoche dimenlicate. Non guari dopo, nel 1773, assistetle

a Vienna alle celebri sperienze del P. Hell gesuila, intorno all'azio-

ne delle calamite sopra il sistema nervoso degli animali. Ei prete-

se di poter conseguire gli stessi effetti
,
col sopprimere inleramenlo

le calamite che n'erano la cagione : e di qui puo dirsi esser comin-

ciata la pratica di quello che fu poscia chiamato il Mesmerismo. Prin-

ciple, e vero, in Alemagna : ma poiche quivi non ebbedai dolti ac-

coglienza veruna , e trovo grandi opposizioni da parte di eerie auto-

rita; il Mesmer Irasferi le sue sperienze a Parigi, ove si reco

nel 1778. Quivi egli incontro seguaci e avversarii potentissimi aua

tempo stesso : il fiore della cittadinanza lo circondo dei suoi favori,

il fiore della scienza lo perseguilo dei suoi analemi. Poiche mentre

1'Accademia di medicina cancellava dal novero dei suoi membri il

Deslon
, perche avea pubblicato un opuscolo in favore delle dotlrine

e in pruova degli sjierimenti del Mesmer; il Barone de Breteuil in no-

me dello Stato gli offriva per suo manlenimenlo una rendita vitalizia

di ventimila lire , e allre dieci mila lire annuali perche slabilisse in

Parigi una clinica magnelica, ove applicasse ai malali quel metodo di

Strie 7, vol. XI, fasc. 3ii. 12 4 Lvglio 1864.
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cura da lui proposto. Mentre V Accademia reale di scienze negava

ogni aulenticit& ai fatli medesimi che si decanlavano dal Mesmer
,
e

senlenziava esser quesli mere illusion!
, o forse anco inganni ;

una

solloscrizione, faltasi tra'" privati per comprare dal Mesmer il suo se-

crelo ,
montava fino a 340 rnila lire

,
e un' oflerta

, faltagli a nome

del Sovrano per oltener quel secreto si desiderate, gli profferiva un

maniere coll'ampio lerreno che lo circondava. Intanto il Mesmer pro-

seguiva con alacrila somma le sue lezioni e i suoi sperimenti : e

una scuola fiorentissima di piu di quattrocento persone ,
tra le piii

eletle di quella nobile citta, e una Sociela, inlitolata deH'armonia

universale
,
e diramala sopra tutlo il reame di Francia

, pendeva

estatica dalle sue labbra
,
e ripeteva fedelmente in ogni canto quei

medesimi falti, che a Parigi slordivano per la loro meraviglia tulla

la gente. Un cerretano, il quale colla sola sua ciurmeria agita cosi

tutto inlero uno Stalo
, seduce le persone piu accorte ed astute die

vi sieno, dispone a tante generosila le borse pubbliche e private,

ha qualche cosa di piu prestigioso e stupendo ,
che le meraviglie

medesime e i prestigi che gli si altribuiscono.

Descriviamo una delle ordinarie sedute di quesla Accademia, co-

rn' essa solea tenersi dal Mesmer medesimo in sugli inizii delle sue

pruove. Una vasta sala
,
mollemente illuminata da languid! riflessi

di sole, e il piu delle volte odorata di soavi e finissimi proftimi, riu-

nisce e malati e spettatori. Nel suo centro elevasi sul suolo una non

grande tinozza di legno ,
dal cui coverchio sporgono in fuori molti

eilindretti di ferro, che, dopo essersi alquanto alzati, piegansi in una

inginocchialura per dar presa piu facile alia mano di chi dee affer-

rarvisi. I malali, deposto ogni lor vestimenlo, prendono luogo atlor-

DO alia tinozza ; e ciascuno slringe il suo cilindro di ferro
,
e 1' ap-

plica alia parte inferma del proprio corpo. Essi pero debbon forma-

re una catena continua, perche quel fluido, che si svolgera dalla ti-

nozza, circoli francamente per tulto : ed ecco una corda awilupparli

e congiugnerli 1' uno all' allro
; e se quesla noo basta

, stringersi

reciprocamente per le mani
,
e mettersi per tal modo in mutuo con-

tatto. Disposta cosi ogni cosa
, Mesmer prende una verga di ferro ,

lunga 10 o al piu 12 pollici ,
ch' ei chiama il conduttore del fluido
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magnetico ,
e fatlo cenno a un sonatore di cominciare le sue armo-

nie sul cembalo , e qualche volta intonato un canto , cue i malati

ripetono a coro con quanta voce hanno in corpo ; comincia le sue

passate, per mettere il fluido in movimento. Go basta perthe alcuno

del cerchio cominci a sentire una certa agitazione nervosa, simile ad

uua convulsione ;
essa s' apprende con facility agli altri, e allora co-

mincia la crisi desiderata. Chi grida, chi piange, chi ride, chi si

stordisce, chi danza, chi scontorcesi, chi sonnecchia: niuno puo do-

minare piu se medesimo, tulti sono sotloposti al cenno del magnetiz-

zatore, che li slimola ,
li calma

,
li quieta, li agita con uno sguardo,

con una parola, con un gesto a suo piacimenlo. Ridonati all'uso libero

delle proprie facolta, niuno piu ricorda ne cio che soffri, ne cio che

disse, ne cio che fece
;
e pur tultavia serbano tulli una grata remi-

niscenza di piacere sperimentalo, e desiderano di rilentarne le pruo-

\e , e ritornare sotto il dominio di quell' uomo polenle, che una volta

li conquise e signoreggio.

;.%
*

// Mesmerismo trasformasi tosto in Sonnambulismo.

- ^*-- **'- *. '''i'? ;" i i . -'-V i--i '.-i

Ma ben presto lulto questo apparato scenico fu abbandonato
; non

solo senza che gli effetli avutine dal Mesmer s' indebolissero, ina

con aumento aucor sensibile di nuove meraviglie. II sig. de Puyse-

gur, 1' uno dei piu fortunati discepoli del Mesmer, non voile piu sa-

perne ne di tinozze, ne di cilindri condultori, ne di verghe metalli-

che. Ei servissi per magnelizzare delle semplici passate delle ma-

ni , soavemente trascorrenti lunghesso il corpo dell' infermo
,
e po-

scia anche solo del semplice contallo
, appoggiando 1' una palma

sopra la parte inferma, e 1'altra sul punto opposto. Annunzio egli

pel primo con formola ricisa, cio che Mesmer lasciava oscuramente

inlendere, il tutlo cioe dipendere dal concorso di due volonla, di

quella del magnetizzatore, che avesse ferma intenzione di operare

sopra il malalo, e di quella del malato, che per lo meno non rifiutasse

di soltoporglisi. Ei cosi ottenne pel primo quel Sonnambulismo ma-
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ynetico, che conleneasi in germe nelle sperienze del Mesmer, ed era

slato inlraveduto oscuramenle dal Pailly.

Ma non era ancora abbastanza semplice il metodo del Puysegur:

il Faria pole sopprimere qualsivoglia contatto, ed indurre il sonno

maguelico col semplice coinando della sua voce. Faceva egli sedere

sopra una sedia a bracciuoli la persona, che volea sollomellersi alia

sua azione: e lascialala alquanto tempo in quieto riposo, ad occbi

cbiusi, senza nessun dislurbo esleriore di suoni o di slrepili, intima-

vale all' improvviso con luono imperioso di voce: Addormenlateui. Ed

ecco il piu delle voile una leggera scossa far balzare quella persona,

il calore aumenlarlesi nella vila, accelerarlesi il respiro, cominciare

una leggera traspirazioue, seguilare 1' assopimento , sopravvenire il

sonnambulismo. Cio cbe il Faria olteneva per via di un comando

orale, molli 1'oltennero dipoi per mezzo di semplice comando men-

tale, senza veruna sorla di comunicazione sensibile tra il magneliz-

zatore e il magnelizzando ;
anzi senza neppurc la possibilila di lale

comunicazione, tenendosi 1' uno dall'altro dislante nolabilmenle nel-

la slessa cilia, e spesso in cilia ancor lontane.

Dopo il semplice sonnambulismo venne in iscena il Sonnambulismo

lucido; procurato e annunzialo la prima volla in Lione dal medico

Petelin, in sul finire dello scorso secolo : cinque luslri dopo ii sou-

nambulismo lucido venne VEslasi magnetica, cbe n'era un grado piu

elevalo
;
ma ne 1' uno ne 1' allra divariansi dal semplice magnetismo

quanlo al modo d' ingenerarlo nelle persone, e solo se ne differen-

ziano in quanlo alia eslensione e alia molliludine degli effetli mera-

vigliosi. L' eslasi magnelica e 1' ullimo sladio del sonnambulismo ,

quello che da quel tempo in qua fu universalmenle in uso ,
e che c

sempre indollo, o cercasi almeno d' indurre dai magnetizzatori.

A. voler indicare quali sieno i varii fenomeni, che queslo sonnam-

bulismo piu costanlemenle produce , li ridurremo ai nove seguenli ,

tenendoci sulle Iracce dei maeslri, che li hanno con maggior esal-

tezza descrilli: 1. Oblio lolale nella sveglia di quanlo avvenne al

sonnambulo nel tempo del suo sonno. Questa e legge universale :

non vi fa eccezione se non un palto, che puo slabilirsi precedentemen-

te tra il magnelizzatore e il sonnambulo, di potersi ricordare dopo o
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in tulto o in parle di quanto accadde nel tempo dell' estasi. 2. In-

sensibilila compiula a tutle le impression! eslerne, ancor piu vio-

lenle, salvo che unicamenle alia voce , ai cenni
,
ai gesti ancor piu

leggeri del solo magnetizzalore , o di chi e posto da coslui in comu-

nicazione col sounambulo. 3. Svolgimento deli' intelligenza, la quale

divien subitamenle capace d' intendere e d'apprendere le piu ardue

difficolta d' una scienza qualsivoglia, ignola innanzi per fin di norne.

Ouindi 1' usar favelia non mai udita
,
non clie appresa ,

e sciogliere

problem! inestricabili a' dottori piu consummali negli studii. 4. In-

luizione di lulto cio che attualmente accade nel proprio organismo ,

vedendoneil disordiue il piu impercellibile, e sentendone la piu me-

noma alterazione; quasi che il ioro corpo diveuga lulto traspareute,

ed essi veggano coll' occhio il procedere o 1' arrestarsi d' ogni mo-

lecola che nuoli nei fluidi organici. 5. Cognizione dei rimedii alii a

curare i morbi d' ogni persona, e piena conoscenza delle malaltie di

coloro che possono porsi in sua comunicazione ,
durante un tale

slalo di sonnambulismo. 6. Previsione di avvenimenti fuluri, visio-

ne di fatti lonlanissimi , svelamenlo di cose secrete. 7. Indovina-

mculo dei pensieri allrui, ubbidienza alia volonta altrui, senza nes-

suna sorla di segni esterni
, ne di comunicazione qualsiasi. 8. La

trasposizione dei sensi, leggendo, a cagione d'esempio, un libro ap-

poggiato sullo stomaco, guslando il saporc d' un cibo appressato al-

1'occipile, ascoltando il lintinnio d'un oriuolo avvicinato al ginoc-

chio. 9. Finalrnenle una quasi lolale dipendenza dal magnelizzato-

re, non solo nell'atlo del sonno magnelico, ma eziandio cessato

queslo. Nel sonno magnelico gli atti della volonta c gli alii ancora

cogitativi del sonnambulo rimangono lalmente sollo la direzione del

magnetizzalore, che quesli li eccita, li frena, li dirige, li dissipa a

suo pieno talenlo. Cessato il souno
,
e passali anche molli di e mol-

le settiinane
, alcuni dei piu polenli magnetizzatori serbano un lal

polere sopra i Ioro clienli, che ei possono a lor posta richiamarne a

se il pensiero, e obbligarli a rilornare nell' eslasi magnelica secon-

do che lor cade in menle.

Non tulli quesli fenomeni si otleugouo sempre iusieme dal son-

nambulismo, ne tulti al grado medesimo : ma tulli sono a lui dovu-
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li, da lui generati , con piii o raeno vigore ,
con maggiore o mino-

re simullaneila.

XII.

11 Sonnambulismo mistico del Cahagnet.

L'estasi magnetica da presso a tre lustri a questa parle, ha fatto

uu allro passo : essa ha posto il sonnambolo in comunicazione cogli

spirili, e da magnetico 1' ha fatto divenire mistico. Diciarao 1'origine

storica di questo nuovo fatto. Esso comincio probabilmente nella Sve-

zia tra i seguaci di Swedemborg, dolto naturalista, ma tra pazzo e in-

vaso non si sa qual phi. Swedemborg, trovandosi in Londra nel 1743,

comincio ad avere \isioiii
,

si mise a conversare cogli spirili ,
e si

credetle divenuto membro d' una societa angelica. Un cotal privile-

gio gli delte naluralmente il dirillo di fondare una Nuova Chiesa Cri-

stiana, die trovo proselili nella Svezia e nell'America, dai quali due

paesi si diramarono principalmenle le doltrine e le pratiche spirili-

sle. Fin da che si conobbero i fenomeni del magnelismo, i Swedem-

borgesi di Svezia lo spiegarono, altribuendone gli effelti all' inler-

venzione degli spiriti buoni, che entrano in lotta cogli spirit! malvagi

a servigio e a pro del sonnambulo. Quesla spiegazione fu derisa dai

dolti e dalle persone di buon senso : ma non fu per questo abbandona-

ta. Dalla Svezia passo in Francia : e principal suo campione fu un cotal

L. Alf. Cahagnet, operaio di professione, autore di alcuni libri intorno

al Magnetismo, e polentissimo magnetizzatore. Egli per suggerimenlo

dell' anima dello Swedemborg, e bisogna credere alia sua parola,

fondo una nuova Sociela, per entrare in comunicazione diretta colle

anime de'trapassati. Queste anime gli son cortesi di loro visile, si

che ei le evoca innanzi a se sempre che glie ne prende talento : gli

son larghe di loro insegnamenli, e gli apprendono scienze, arti, co-

stumatezza, religione, che poi con nobile generosita ei promulga nei

suoi scrilli. Sollanlo queste anime non vogliono essere ne vedute ne

udite da chi veglia; serbano i loro favori pei dormienti. II Cabagnel

adunque e i suoi seguaci cominciano a destare nelle persone che bra-
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mano simili vision!, il sonno magnetico, secondo 1' uso ordinario ;
e

quando il sonnambulismo comincia, allora evocano i morti
, gli an-

geli, gli spirit!, e la conversazione comincia, e gli ammaestramenti

e i cousigli. Non mancano a questi nuovi magnelizzalori ne le figure

di triangoli e di circoli, ne i tesori custoditi gelosamente dai morli,

ne gli specchi, ne i profumi ,
ne il secreto mislerioso. Tultoche ac-

colta dalla riprovazione e dal disprezzo, questa scuola si allargo non

poco ,
ed ora , dopo i nuovi aiuli venutile dai suoi fralelli di Ameri-

ca, si puo dire la predominate in fatlo di magnetismo.

I discepoli di Swedemborg ,
atlribuendo or agli spirit! ed or agli

angeli i feuomeni del sonnambulismo, non parlano di altri spirit! che

delle anime dei morli
; poiche, secondo il loro maestro, non ci sono

allri angeli buoni o malvagi , se non tali anime : e cosi debbonsi in-

tender gli angeli maschi e femmine
, gli angeli inglesi e gli sve-

desi
,

i teologi e i commercianti, de' quali favella il Cahagnet.

Ma se fra gli acattolici furono piu frequent! quesle supposle visio-

ni
,
non manco fra i catlolici chi pretendesse di averle per se e di

poterue far partecipe allrui. II dotl. Billot nell' anno 1839 stampo un

libro assai straordinario
,
nel quale altribui agli angioli tutli i feno-

meni del sonnambulismo, non escludendo la possibilita che i demonii

vi si mescolino per illudere la genie ,
e ingerirle prevision! false, e

dotlrine erronee. Egli ammelte un fluido magnatico ( per indicare

1' influenza dei Magnati del cielo) che emana dal Irono della Divinita,

e invesle tullo il crealo
,

il quale vi nuota dentro come in un oceano

di vita e di luce : il sole a guisa di uno specchio ne raggruppa i raggi

e li riverbera nei noslro globo. I veggenli magnatici veggono cotesta

luce senza aver bisogno del sole, e per mezzo di lei trovansi in co-

municazione degli altri esseri material! della nalura, senza aver biso-

gno ne di occhi ne di altri organ! sensitivi , e spesso ancora entrano

in comunicazione cogli angioli ,
che sono i viventi naturali di queslo

tluido
, come gli uccelli sono dell' aria, e i pesci dell' acqua.
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XIII.

Lo Spirilismo americano.

Abbiamo delto che la Nuova Chiesa Cristiana dello Swedemborg,

o (com' anche si chiamo) la Chiesa delta Nuova Gerusalemme, erasi

propagala in modo speciale nella Svezia e nell' America. Troviamo

in fatli che nel 1844 vennero noverate nei soli Stati Uniti di Ame-

rica 44 Congreghe di Svvedemborgesi, nelle quali le Yisioni dei loro

angeli erano una dote, se non frequente, almeno non rara. La pro-

fessione di poterle comunicare allrui vien da loro appellata Spiri-

tualismo
;
e spmtualisli son delli questi sacerdoti della Nuova Chie-

sa, che hanno facolja di evocare le anime dei trapassati, e metterle

in rapporlo di strelta intimita coi nuovi credenti. Or fino al 1847

quesli spiriti s^vedemborgesi assunsero d' ordinario forme ed appa-

renze sensibili, e deitarono i loro responsi per via di ispirazione ma-

nifestamente senlita, o per via di favella scolpita in aria, e che parea

uscisse dalle persone comparite. L'anno appresso, nello Stato di New-

York, ove la Nuova Chiesa Cristiana noverava il maggior numero

di seguaci, gli spiriti introdussero una novita assai note^7ole
,
die

fece rapidamente il giro del mondo. Ed ecco come.

In un villaggio, chiamato HydesA
7
ille vivea tranquillamenle una

famiglia Fox, composta di quatlro persone, padre, madre e due fi-

gliuole nubili. Per qualche tempo il silenzio domeslico venne turba-

to da certe picchiate alle porte, per le mura
,
dentro dei mobili. Si

accorre, si dimanda, s'indaga : niuna cagione apparente si scopre di

tale strepito. Spesso ancora, mentre la famigliuola e seduta in croc-

chio, odesi scoppietlar leggermente 1' aria intorno, mentre non \'

filo di vento che 1'agiti, ne oggelto che possa deslar rumore. Una bel-

la sera le due donzelle stanno per porsi a lello, e 1' una d' esse fa per

caso scricchiolare le dita : quand'ecco ode ripetersi al fianco spiccata-

menle quello stesso suono, senza saper ne come, ne da chi. Le giovani

non isuflarrisconsi d'animo : ma allettate da curiosila comandano all'i-

gnola cagione di quel rumore che ubbidisca alia loro volonta, dicendo-
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Ie: Chi che tu sia batli ora in cadenza i colpi, contando 1
, 2, 3, i, 5, 6.

I colpi non si fanno aspetlare, e con lulla regolarita baltono 1' aria ,

nelia misura prescritta e cogrinlervalli voluti. Accorre a quello slre-

pilo la madre loro, e vuole anch'essa far le sue pruove ;
e prescrive

all'iucognilo colpeggiante che indichi per via di quei picchi Tela ri-

spelliva delle due fanciulle. Essa n' ebbe in due riprese altrettanti

colpi, quanti erano gli anni che ciascuna di loro numerava. IVuove

dimande furono corrisposte da simile obbedienza ;
in guisa che da

qucl punlo la madre e le figliuole s' accorsero di possedere questa

mirabile virtu, di otlenere cioe dagli spirili invisibili risposta ad ogui

lor quesilo per via di colpi. Applicarono dunque 1'animo a porre un

poco di melodo in codesto mislerioso commercio, e dopo varii lenta-

iivi riuscirono ad avere risposle raolto chiare e precise ad ogni

sorla di domanda che lor venisse in mente di fare.

La risposta era lor data per lo piu da colpi o picchiate sulle suppel-

lellili, sul suolo
,
sulle pareli, o anche in aria : quesle picchiate somi-

gliavano al rumore che si fa percotendo colla nocca delle dita sopra

una lavola. Convennero fra loro e cogli spirili ,
cortesi ad ogni lor

desiderio
,
che il wo si esprimesse con un colpo solo

,
il si con ire

colpi, il forse con due colpi. Volendosi una risposlaper via di parole

si uomina, o meglio si scrive una lellera dell'alfabelo, e se quesla

e da rilenere, i tre colpi annunziano il si , se da rigellare ,
il colpo

unico annunzia il no: e cosi saggiando 1'una dopo V altra le leltere

dell'alfabelo, si giugne a scrivere cio che gli spirili si compiacciono

di dettare. Fissale per tal guisa un po' alia grossa ,
e mollo alia lun-

ga le leggi di questa presligiosa favella ,
le signore Fox divennero

vere mezzane per aprire a ogni persona 1'adito a conversar cogli spi-

rili: divennero cio che gli American"! disseroun J/edtw??i. Comincia-

rono le loro pubbliche sedule : ebbero dapprima increduli
, poi se-

guaci , poi irailalori
;
sicche in breve lempo i Mediums nella Confe-

derazione degli Slali Unili ollrepassarono i quaranlamila, selte gior-

nali si consecrarono a propagare questa nuova pratica ,
o a riferire

i responsi ,
che per tal via oltenevansi dagli spirili ,

e gran numero

di libri vennero pubblicati a decanlare le meraviglie slupende dello

[ Spiritualismo. I metodi adoperali dapprima si andarono a grado a
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grado perfezionando : e alle risposle per via di affermazioni e di ne-

gazioni si soslituirono le risposte per via di cerli alfabeli acuslici :

quesle si cangiarono o in risposle scrille dal Medium colla mano.

condotla rapidissimamenle dallo spirilo (Writing/Mediums), in ris-

poste proferile dal Medium colla lingua, guidata a favella non ispon-

tanea dallo spirito (Speacking Mediums}. Ma lo spirito che invasa

il Medium lascia sempre un dubbio negli animi piu disposli a cre-

dersi ingannali dalla impostura, che messi in commercio con esseri

invisibili. Quindi un nuovo e maggior grado di perfezionamento si

ebbe nella facolla di rispondere, comunicata agli esseri inanimali:

e sul cadere del 1851 cominciarono a rolar le tavole, a movers! le

masserizie ,
a picchiare i trespoli , a scrivere le matite altaccate ai

pie d'un candelabro, d' un tavolino
,
d' un deschetto, d' un oggetto

qualsiasi ,
cui venisse al Medium il capriccio di comunicare la vir-

tu responsiva.

L'Europa, la quale avea regalalo all'America lo Spirilismo ancor

bambino , qual era nel Sonnambulismo
,
nella Cbiaroveggenza ,

nel-

1'Estasi e nel Misticismo magnelico , lo riebbe da lei condollo a ma-

turila perfelta nei facili iJ/et/w/nsamericani. II vaporiero Washington

fti incaricato di questa direm quasi ricompensa : e per la via di Bre-

ma e di Amburgo lo Spirilismo americano invase nel 1852 inopina-

tamente V Europa intera, e vi si slabili e dilato senza che nulla piu

valesse a raltenerlo.

XIV.

Lo Spirilismo in Europa.

Per avere un'idea del punto a che lo Spiritismo e pervenuto tra

noi in Europa, dopo quest' ultimo suo ravvivamenlo venutoci dall'A-

merica, bastera il mentovare uno dei piu famosi medialori degli spi-

riti, che abbiano in quesli ullimi anni rese altonile le piu grand!

citla colle meraviglie dei suoi presligi. Douglas Home e certamente

il medium piu forlunato, il quale sia riuscito a intraltenersi cogli

spirili, e afarli abboccare con lutta facility con chiunque abbia fatlo
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ricorso alia sua mediazione. Dilicato di complessione, pallido di

aspetlo, biondo della cbioma, genlile e disinvolto nel atto, tutto

fuoco nella fantasia ,
lullo perspicacia nell' inlelletlo

, porta in se

riunite tulle le qualila di natura piu adalte a un tal magistero. Vi si

aggiunga ch'egli eredilo dalla famiglia di sua madre scozzese quella

dote di seconda visla, che non e rara in Iscozia; e apprese in Ame-

rica, ove lungamente era dimorato, ogni piu recondito secreto dello

Spiritismo americano. Ei si professa semplice e docile mandatario

delle forze invisibili, e si allribuisce la missione straordinaria di pro-

pagare nel mondo quella ch'ei chiama lor benefica influenza. Tutte

queste circostanze riunile insienie fanno si che esso merili una men-

zione special issima in queslo breve compendio della sloria dello Spi-

rilismo moderno.

Entriamo adunque nel suo gabinetto. Esso nulla vi porge di slra-

ordinario, nulla che senta, neppur da lunge, 1'arlificio o 1'apparalo.

Che se diffidate di recarvi da lui, per sospello che possa celarsi sotto

ogni sua suppelletlile un qualche arlificio; non dubitate d'invitarlo

a recarsi dove piu vi aggrada. Chi vuol soltoporsi ai suoi sperimenli

e padron di scegliersi il suo salolto
,

il suo poslo ,
il suo ainese

,
la

sua giacilura: nulla gli Tien prescrillo come palto indispensabile di

buon riuscimento. La sola condizione che Home ne esige si e che

appoggi sopra un oggetto mobile qualsivoglia le mani, e le pongain

contatlo colle sue. Eccoli allora comiuciare una serie di feuomeni

svariatissimi, o secondo il piacere degli astanti, o secondo il capric-

cio degli spirili, un po' indisciplinali e di lor capo. Vi balza a scosse

interrolle sotlo i piedi il pavimento; la camera oscilla, barcolla,

dondola; le tavole colle porcellane e coi gingilli, che la moda vi am-

mucchia, saltellano con misura, o s'agitano con frenesia; d'ogni

lato sericchiolano, scoppietlano, strepilano colpi sordi, che udile sen-

za inlendere chi li produca e d' onde partano ; alcuni arnesi della

camera si pongono in molo, e la un picciolo tavolinelto da lavoro si

alza fin sotto la soffilta e vi aderisce; qua una pollrona si muove

lentamente e si scosla dal voslro fianco , un vaso di fiori si rove-

scia da un canto, un lucerniere si alza sopra uuo dei suoi piedi dal-

V altro
; che e, che non e, un venlo gagliardo accompagnalo dal rim-
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bombo del tuono scoppia nel vostro salollo, e ne estingue ogni lume,

lasdandovyi
buio perfelto. Ma non temele : perche ci6 serve a farvi

godere di una nuova meraviglia. Incontanente una luce novissima

difTondesi per la stanza : or pallida e fosforescente, or viva e dar-

deggiante, e quando placida e conlinua, e quando a guizzi islabili e

inteiTotli.

Voi ne rimanete attonilo, e non rivenite dallo stupore. E pur do e

nulla rispelto a quello die senlirete piii presso di voi, sulla vostra per-

sona medesima. Un alito freddo
,
un venlicello glaciale slriscla sulle

vostre guance, e Ic carezza faslidiosamenle per ogni verso: entra per

lo sparalo della giubba , vi gonfia le maniche e le vesli , e sembra

che voglia avvilupparvi tulta la persona. Mentre voi cercate di scher-

mirvi di tal moleslia, un contatto a cento doppii piu noioso ve 1'accre-

sce: una mano invisibile vi calca le ginocchia, vi stringe le braccia, vi

afferra il collo
,
vi prcme le spalle. La tavola intanlo, o quel qualsi-

voglia altro oggelto sopra cui voi avete adagiata la mano, simile ad

una fiera che si prepari a combattere nell'arena, incomincia ad inal-

berarsi, a lanciarsi, a dimenarsi; e voi udite partire dai suoi visceri

colpi spessi e ripetuti, che vi annunziano giunto il momento che voi

interroghiate gli spiriti , dopo die v' han dato tanli segni di lor pre-

senza.

Su via, coraggio, alia pruova. Evochiamo dagli abissi I' anima di

un trapassato : quella di Nerone, se volete, o di Lutero ,
1' anima di

Giordano Bruno o di Rousseau: voi dovete nominarla, e non fa nulla

che sia quella d'un vostro amico , a nessun altro degli spettatori co-

nosciuto. Chiamatela dunque: Sei lu qui? Sono Daecine dellc

pruove La tavola si stacca dolcemenle dal suolo , s' alza per uno

spazio nell' aria ,
e poi chetamenle ritorna al suo posto. Non mi

basta : voglio per maggior sicnrezza che ti alzi due volte di seguito.

La tavola ubbidisce a puntino. Neppur ci6 mi soddisfa : vo-

glio una pruova piu cerla ancora della tua presenza. La tavola

si solleva in aria ,
sta un istante ferma

, poi comincia a rotare si?l

proprio asse or da dritla a sinislra, or viceversa, con tal celerita, che

1'occhio si slanca ad andarle dietro. Quindi si ferma d'un colpo solo.

e gravemente s' abbassa sul paviraento, o\' era innanzi.



NEL MONDO MODERNO 189

Siele voi ora certo dclla presenza dell' anima evocata? Se ne du-

bitale ancora , se nc volele allri segni , chiedeteli , e vedrele forse

quella pollrona strisciare lenlamenle sul tappeto, appressarsi a TOI,

e inchinarvi colla maesla d' una gran dama ; ovvero quel pendo-

lo lasciare il davanzale del cammino , cui decorava colle sue doru-

re, e balzare ratio Del vostro seno ;
o pure quel candelabro farsi a

danzare ridda slrepitosa in mezzo alia folia dei cristalli, delle porcel-

lane e dei bronzi, senza che rorapa o sposli nulla, a somiglianza d' un

giocoliere che balli sui Irampani senza schiacciare le uova.

Siele voi dilettante di musica? Gli spirili seconderanno il vosfro

genio, e vi faranno udire i molivi piu gai, o te piu meste melodic

che possiate desiderare. Siavi o non siavi strumento
, cio poco mon-

ta: la musica si udira ugualmente. Risonera nel vano dell' aria, o

nella cassa armoniosa del cembalo : vi pan a che scenda dalla som-

mila del tetto o che saiga dai sollerranei dclla casa : i tasti si move-

ranno a seconda delle note che 1' aria esige ,
o vibreranno da se le

corde
,
senza che i lasli le abbian fatte percuotere dalla martellina :

vi accoslerele voi al piano per posarvi su la mano, o il piano verr&

da se balzellon balzellone a porvisi innanzi ; nessuno di quesli modi

e nuovo per Home; o 1'uno o I'altro che si avveri, voi riceverete del

paro diletto agli orecchi, e commozione nell'animo.

Ma cio che non vi dilettera al certo, cio che vi fara fors'anco rab-

brividire e questo soffio sepolcrale che di tempo in tempo vi aleggera

sopra il volto, sul collo, sulle mani : sono queste mani che non vede-

te, ma sentile piu di quel che vorreste ; le quali ora solle ed agghiac-

ciate, ora durissime e scoltanti, vi palpeggiano, vi comprimono,

vi percuotono : sono questi baci cadaverici, che vi eccilano la nausea

e la bile a un tempo, senza che vi riesca di schivarli. Di cio voi sen-

tite gli efielli spiacevolissimi , ma non iscoprile collo sguardo la ca-

gione che li produce : quello che vedrele, e che vi fara tremare, co-

me ha fatlo tremare tanti allri prima di voi, e piu intrepidi di voi,

son cerli tronconi di mani, ma che ban vita, ban movimento, han

forza poderosissima. Voi li vedrele comparire all' improvviso sulde-

sco; moversi ed agilarsi. Guardalevi dal toccarli. Allri lentarono, e

n'ebbero delle stretle tenacissime edolorose, che slamparono 1'im-
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pronla per lungo tempo incancellabile ; e chi Ie disse infocale, chi

ispide ,
chi fuliginose.

XV.

Fenomeni delle manifestazioni spiritiste, e diversita

dei Mediums.

Tal e il complesso dei falli, che Home produce e riproduce ogni

di al cospetto dell' Europa, e che noi abbiamo qui raggruppati in-

sieme in uu sol quaclro. A volerne pero ordinare in poche parole

i varii fenomeni ,
che sono piu o meno comuni a tulti i mediums

moderni, bisogna dislinguere le Manifestazioni degli spiriti, dalle

comunicazioni con loro. Le manifestazioni si riconoscono in quattro

principali serie di falli : I.
a Forza occulla che muove, solleva, arresta

i corpi pesanli in modo del tulto contrario alle leggi piu eerie della

nalura: II.
a
Splendori varii, deslali in sale oscure, senza che siavi

nessuna cagione di produrli: III.
a Rumori e suoni d'ogni guisa, dal

piu tenue scoppiellar dell' aria al piu grave rimbombo del tuono ;

e spesso anche suoni armoniosi di slrumenti o canli di soavissime

voci, senza che nulla possa deslarli: IV. a
Disordinamenti degli alti

organici e spiritual!, come rigidita improvusa delle membra, respi-

razione inlerrotla, sensazioni sospese, percezioni incerle, liberfa

legata.

In quanto poi alle comunicazioni si debbon dislinguere quatlro

categoric di quesli organi o inlerpreli degli spirili, che chiamansi

mediums, ed e quanlo dire iulermedii, o mediator! tra il mondo vi-

sibile e 1' invisibile. La prima e mollo rara: sono gli audienti che

odono gli spirili, e conversano con loro nel linguaggio ordinario. La

seconda>e ancor piu rara: sono i veggenti che li vedono in forma

umana, spesso quasi aerea e vaporosa, alcuna volla carnosa e cor-

pulenla. La terza e la quarta sono le piu ordinarie: quelli della ter-

za scriventi sotlo 1' impulse irresislibile degli spirili, e quesli della

quarla interpret di colpi e movimenti convenzionali.
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A lal punto siamo pervenuli ora, progredendo semprc insensibil-

menle verso uuappiu esplicila e piu chiara comunicazione con esseri

invisibili. Jl Mesmerismo, che si decanto semplice applicazione del

fluido animate o vitale , si trasformo nel Sonnambulismo fin dal bel

principio, e il Sonnambulisrao divenne lucidila, divenne estasi, di-

vcnne mislicismo, secondo il grado sempre piu elevato di comuni-

cazione con la nalura invisibile e sovru.nana. II fluido generatore

di cosi mirabili effelti fu detto magnetismo aniraale, e dirnenlico

della sua nalura non tardo a uiostrarsi amico degli esseri ancor non

animati, e dagli alberi magnetizzati da Mesmer con graduali trapassi

siani giuntialle lavole giranti, ai trespoli scriventi, allematite profe-

tiche. La semplice sposizione dei fatti, fin qui da noi esposta, lullo-

cbe in modo assai sommario, ci da dritlo a vedere un vincolo co-

mune, che li unisce in un gruppo solo, un germe medesimo che in

lulti essi Yariamente si svolge, e va dall' uno all' allro perfezionan-

dosi. Quesli fatli, non rari, non secreti, non remoti da noi, ban po-

tuto dar luogo a molte falsificazioni e a molte imposture : ma falsi

tulti non poterono essere e nou furono : poicbe il mondo ha potulo

lasciarsi arreticare dalla pessima influenza dei mail spiriti, ma non

potea certo lasciarsi ingannare cosi scioccamente da furbi ed impo-

stori. Entriamo a vederlo, giacche ora n'e tempo, piu posatamente,

conforme alia promessa che ne abbiam fatta.
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Di Giampielro Vieusseux e dell' andamento delta Cmlta italiana

in un quarto di secolo. Memorie di N. TOMMASEO Fircnze,

stanaperia sulle logge del grano 1863.

Se Ira gli scritli
,
che in tanto numero si apparecckiano per ce-

lebrare, nel prossimo 1865, il seslo anno secolare dalla nascila di

Danle Allighieri, ne vedessimo uscir fuori uno inlitolato : Di Dante

Allighieri e dell' andamento delta civilta italiana in un quarto di

secolo, a noi questo parrebbe un soggelto otlimamente pensalo, e

forse, sopra di qualunque altro, onorevole alia memoria del sommo

Poeta. Perciocche il legare il proprio nome all' andamento della ci-

vilta in una vasta contrada, ed in peculiar guisa di una com'e 1* Ila-

lia
,
ci pare privilegio conceduto a rarissimi

,
e pel quale le supreme

dignita o ecclesiastiche o civili sono quasi serapre richieste
, quan-

tunque esse sole non bastino. Cosi noi intendiamo bene come all'an-

damenlo della civilta ilaliana possano meritamente accoppiarsi i

nomi, esempligrazia, di un Gregorio VII o di un Leone X, di un

Ruggiero di Sicilia o di un Cosimo di Toscana
;
ma che cio possa

avverarsi a rispetto di un privato uomo
,

il quale di privalo appena
fu che uscisse mai

,
lanto che si abbia quel vanto a solo merito
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d'opera d' ingegno, cotesta e tanto gran cosa, che, dopo di avere

aggiunto a Dante Allighieri Tommaso d'Aquino, noi appena saprem-

mo nominare un altro da compierne un ternario.

Questo pensiero ci si offerse spontaneo alia mente , come prima

volgemmo 1' occhio al titolo soprascritlo. E tanto piu cresceva la

nostra maraviglia, quanto che vedevamo 1' andamenlo delta civil-

ta italiana associato
, per un quarto di secolo, uon diremo gia ad

un nome abbastanza esotico per le orecckie italiane, ma ad un uo-

mo venuto in Toscana di quaranl' anni
, dopo di avere girovagato

da mercatanle per mezzo mondo, ed il quale di patria Svizzero (e

Svizzero lo chiama spesso il suo lodatore), d' inclinazioni poliliche

conformi alia sua patria repubblicana ,
di professione religiosa pro-

testante, per giunta non era (secondo che attesta il lodatore mede-

simo) ne scienziato, ne letlerato, ne artista 1, ne erudito 2. Un traf-

ficante svizzero, repubblicano e protestante, che associa il suo nome

all'andamento della civilta , per un quarto di secolo, nell' Italia mo-

narchica , cattolica
,
scienziata

,
lelterata e soprattutto artislica

,
sa-

rebbe un problema da farvi stillare sopra il cervello ai presenti ed

ai posteri ,
che si argomentassero di risolverlo. E dev' essere quel

concetto entrato si bene nelle menti di altri ancora ,
oltre del Tom-

maseo, che, come narra egli medesimo 3
, quando una frequentis-

sima schiera di amici scendeva dal palazzo Buondelmonli
, dopo di

aver resi al Vieusseux i supremi uffizii
,

il prete Lambruschini
,

persona notissima per dottrina, e grave oggimai per eta non meno,

ehe per 1'uffizio d' Ispettore scolastico che sostiene nel Regno italia-

no, disse ai compagni alleggiato a solenne mestizia: Noi siamo

sbandati ! Ora a noi e venuto in mente che forse queste tre parole

del Lambruschini ci potranno fornire la chiave a disserrare 1'enim-

ma , come ci studieremo di fare in questa Rivisla.

Prima nondimeno di entrare nella maleria, vogliamo dichiarare non

essere nostra intenzione di negare, od anche solo di slremare nella sli-

ma , o metiere in dubbio le molle ed insigni doli
, che il Tommaseo

ricorda e commenda nel Vieusseux, con affetto largo e pietoso, che

1 Pag. 20. 2 Pag. 91. 3 Pag. 124.

Serie 7, vol. XI, fasc. 344. 13 6 Luglio 1864.
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acquista in lui anche il pregio della riconoseenza. per gl' incoraggia-

menli avuline aile prime mosse del suo aringo letterario. Ne inlen-

diamo solo di quelle naturali doti
, che possono dalle natural! virtA

andare disgiunte ; come sarebbero la perspicacia dell' ingegno , la

giustezza del giudizio, la lenacita dei propositi, la pratica degli affari

e la prudenzadi condurli a bene
; ma intendiamo eziandio delle virtu

morali, le quali nei medesimi eterodossi possono scontrarsi e talora

si scontrano in grado anche non comune, quanlunque, non essendo

in essi informate dalla fede, non possono assorgere alia dignita ed al

raerito di virtu soprannaturali. Per hoi sia stato pure il Vieusseux a-

inalore sincere del bene (del sincero bene sarebbe un altro discorso)

dell' Italia
,
sia stato tenace della giuslizia ,

leale nelle relazioni so-

ciali, fedele nelle amicizie, temperate nei desiderii , benevolo e lar-

go con tutti quanlo la sua facolta lo portava : il Tommaseo lo dice,

e noi non abbiamo ne&suna ragione, non che di negarlo, neppure di

rivocarlo in dubbio. Ma ne egli ,
ne alcun uomo assennato siccome

lui.,.vorri sostenere, che quelle doti siano hastate a modificare in qua-

lunque modo , e molto meno a capitanare I'andamento della cimlla

italiana per im quarto di secolo: cosa assolutamente necessaria,

per polere in certa guisa rannodare a quello il proprio nome. A cio

si richiede di necessita qualche allra cosa
;
e tanlo piu ,

che le con-

dizioni dell'uomo slraniero, eterodosso e sfornito di nolevole cullura

scientifica e letteraria, lo avrebbero reso piu forse di qualunque altro

male appropriato a quell'effetto cosi grandioso. Di cotesta matassa

dicemmo, che ci sarebbe stato fornito il bandolo da quelle Ire parole

del Lambruschini ;
ed ecco in qual modo noi intendiamo la cosa.

E cominciando dal determinare cio , che debba intendersi per

Civilta; intorno alia qual voce il Tommaseo, dopo tanto studio che

ha fatto dei sinonimi ilaliani, dei quali, come tutti sanno, ha compi-

lato un lodatissimo repertorio , potrebbe avere concetto piu largo

piu maneggevole, die non abbiamo noi. Certo, secondo lui, alia Ci-

vilta ,
che andava per. un quarlo di secolo, non dovea essere per

nulla estraneo tutto cio che, nei giro della cosa pubblica, fu iniziato

con si felici auspicii nei 1848, e che ha avuto il suo pieno compi-

mento dodici anni appresso ; anzi vi dovea entrare largamente la parte
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politica, che meditava mutamento di stato, e non vi dovea enlrare per

nulla la religione caltolica, se non quanto i nuovi incivilitori 1'avreb-

bero voluta raffazzonare alia loro maniera. Intesa in queste maniere

la Civilla ,
si capisce subito come un uomo , qual era il Vieusseux ,

abbia poluto non pure contribute al suo andamento, ma farsene gui-

datore e duce, riunendone ed unificandone gli sparsi elementi, che

per una- felicissima congiuntura, si trovo avere solto ki mano.

Ora nessuno ignora, come, dopo i moli italiani del 1821, in To-

scana , e notantemente in Firenze , atteso la mitezza diventata pro-

verbiale dei suoi Granduchi
,
che ne sono stati rimefitati come tutti ,

sanno, erano convenuti dagli altri Stati della Penisola
, parte esuli,-

parte profughi, in gran numero uomini, che avevano ayuto mano a

quelle pubbliche alterazioni andate fallite. I quali, veduto che, a fare

andare la Civilta italiana secondo che essi la intendevano, non po-

ieano per allora far buona pruova le. cospirazioni e le rivolte, appli-

carono 1'animo a sospingerla colla stampa soprattutto periodica ,
la

quale, promovendo direttamente ed a viso aperto gl' incrementi del-

le lettere
, delle scienze ,

della storia ,
delle arti , desse di spalla ,

per indiretto e di soppialto ,
a quegl' intendimenti

,
che allora si

chiamavano civili, ma che un piu severo estimatore avrebbe potuto

senza scrupolo chiamare faziosi. Fu forluna per queH'accolta d' Ita-

liani fuorusciti , a cui si aggiunsero in buon numero Toscani
, trova-

re nel Vieusseux 1' uomo , che riunendoli
,
confortandoli

, dirigenddli

ad azione comune ,
si mettesse animosamenle alia testa di quella Ci-

vilta, e fosse propriamente U caso loro. Questi ,
come fu detto, re-

pubblicano per sangue svizzero, avea le sue idee ben definite inter-

no al nuovo ordinamento da darsi, non che alia Toscana, ma all'Ila-

lia intera
;
ed ollre alia fratellanza italiana, di cui gia si mostrava

preso, egli fino dal 1826 augurava all' Italia, che avesseAlpi e non

Appennini 1. Ne gi^i , vedete, che e' punto nulla si doyesse querela-

re dei Granduchi e del loro Governo ;
che anzi a quelli e a questo

(Java le consuete lodi di mitezza
,
di tolleranza e di civilla ancora 2,

adoperando largamente quel soporifero, sotto la cui a'zione fu con lan-

1 Pag. 98. 2 AppendiceV, pag. 14ft.
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ta speditezza fatta la festa agli uni ed all'altro. Neppure avea in ani-

mo questa unita filtizia e violenta , che ha sospinta 1' Italia tanto al

di la di do che meditavano i suoi riordinatori pel quarto di secolo

(inlendiamo dal 1821 al 1846). Egli vagheggiava federazione co-

stituzionale ,
e ne divisava i capi principal! , un sollosopra come la

Confederazione germanica, in una lettera ad un diplomalico tedesco,

che avrebbe dovuto presentarla al Congresso di Verona del 1821 r

ma che poi non ne fe nulla 1. Cio nondiineno non impediche, vista

fatla 1'Italia come fu fatla nel 59
,
non ne fosse molto contento

,
so-

lo rammaricandosi ,
che 1'eta piu che provetla non gli avrebbe con-

sentito, come di falto non gli consent!, di vederne il compimenlo 2;

se pure da alcuno mai dovra vedersi.

Che se i suoi pensieri polilici lo disponevano ottimamente a capi-

tanare quella schiera
,

la sua condizione di protestante lo metteva

al coperto da ogni sospjzione di lendenze clericali. Soprallutto che

la sua eterodossia ,
essendo eminenlemente concilialiva e tollerante,

*non lo rendeva fanalico contro le cose e gli uomini di Chiesa. Tal-

mente che il Tommaseo ha potuto noverare, tra i suoi litoli di lode,

1'aver data una sovvenzione per la fabbrica di una chiesa cattolica

in Odessa 3, 1'aver fatlo ristampare un libretto di preghiere gia im-

presso in Roma ed in Napoli
4

, 1'avere mantenute relazioni amiche-

voli con qualche ecclesiastico e clauslrale 5, il leggere e slimare

(buona grazia sua) la Civilta Cattolica 6, e perfino 1'avere mante-

Duta la sua amicizia a persona ( guardate tolleranza insigne !
), dal-

la quale si riputava necessario alia Chiesa il Polere temporale dei

Papi 7. In fatto di religione, Yandamento della Civilta ilaliana non

avea bisogno di piu ;
e questo medesimo, oltre a do, in quell'uomo

pigliava qualila di condiscendenza generosa e di conciliazioue : due

doti che furono 1'orgoglio di quella Civilla
,

ficche non divenne pa-

droua del campo, e sono tultavia dovunque non e divenuta.

Ed il trovarsi un tale uomo alia testa del movimento, oude 1' Ita-

lia liberalesca si argomentava riscuotersi della sconfitta porlata

1 Pag. 100, 101. 2 Appendicel\, pag. 140. 3 Pag. 114. i Ibid. -

5 Pag. llo. 6 Ibid. 7 Ibid.
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nel 1821, non poteva capitare piu opportune. Fosse caso, fosse sa-

gace preveggenza del Vieusseux ,
fosse misteriosa missione

, che

gliene fosse data da altri
;

il fatto e
,
che egli dopo lunghe peregri-

nazioni ,
venne a posarsi in Firenze nell'anno medesimo, che succe-

devano i primi moti in Napoli ed in Piemonle, e si tentavano in To-

scana e negli Stati della Chiesa. Talmente che quando, dove repres-

si e dove interrolti quei moti
,

il grosso dei fuorusciti si venne ad

aggiungere sull'Arno ai fratelli, che gli aspetlavano e gli accolsero a

braccia aperle, il Vieusseux si trovava di avere, pochi mesi innanzi,

aperto il GaMnetto lelterario nel palazzo Buondelmonti , e di avere

altresl fondata YAntolpgia italiana, che fu, pei seguenti dieci anni,

la bandiera non al tutto spiegata ,
come il Gabinetlo letterario era il

luogo di convegno, se non vogliamo dir$ di quella fazione, possiamo

certamenle dire di quella scuola , che presume di essere essa sola

1' Italia ed essa sola civile
;
sicche le sue vicende debbano chiamar-

si Yandamenlo della Civilla italiana. Ma quanto meschina cosa fos-

se quella Italia civile
, messa nel cuore della Toscana

,
sotlo la di-

rezione e le ispirazioni di quel gia mercatante ginevrino, noi non vo-*

gliamo giudicarne per rispetlo al merito scientifico e letterario
;

se-

condo il quale, senza negare che ve ne fosse, possiamo dal Tommaseo

stesso raccogliere, che molte cose meuo che mediocri vi comparvero

e borra non poca 1 . Ma per cio che concerne la rispondenza trovata

nell' universale degl' Italiani
,
che fosse cosa ancora piu meschina

,

si puo intendere da questo, che, essendo cominciata YAntologia con

meno di cento soscrittori
, parve miracolo che all'ottavo anno giun-

gessero a 530 2
?
ed al decimo che dei 750 esemplari tirati ne ri-

manessero solo alquanti non collocati. Quando pur dunque si voglia

supporre che lutti i soscrittori partecipassero alle medesime inclina-

zioni AeWAntologia (che certo non era necessario), voi da quelle

due cifre potete inferire la misura delle introduzioni ed aderenze
,

che quel Giornale ed il suo concetto aveva nell' Italia tulta. Non piu

che 530 nel 1828, e presso a 700 due anni appresso ! Anzi il Tom-

maseo ci significa altresi la proporzione ,
onde quel primo numero

1 Pag. 22. 2 Pag. 23.
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era partito pel varii Stati italiani e straaieri. InToscana 323 (eque-

sto lanto piii si spiega dalla presenza del Direttore, della direzione

e degli scrittori) ;
in Piemonle 57

;
in Lucca 6

;
in Modena 6

;
in Par-

ma 8
;
nel Lombardoveneto 46

;
nello Stato pontifioio 44

;
in Napo-

li 5
;

in Sicilia 16; oltre le Alpi 37; in America 2 1. Ecco dunque

come 1' intendono cotesti signori ! Sopra 25 o 26 milioni d' Italiani ,

un mezzo migliaio di soscrittori d\YAntologia , tra i quali e probabi-

le che sia a noverare il mezzo centinaio di scrittori che vi pubbli-

cavano i loro lavori ,
essi sono 1' Italia

,
essi rappresentano la s"ua

Civilta; e le loro aspirazioni, piu o meno dissimulate, a pubblici

mutamenti , sono niente meno che Yandamento della Civilla ftalia-

na. Ma deh! gli allri 24 o 25 milioni e 99,5QO, dove li metlele voi?

Cotesti sono quisquilie e patyume ;
sono pecore che

, vogliano o non

vogliano, saranno trasci-nati dalYandamento delta Civilta italiana,

sotto il ducalo di un mercante svizzero protestante, che si era pi-

gliato il carico di adempiere (furono sue parole nel 1822) il voto

unanime degf Italiani 2 ?

Noi ci affreltiamo a dichiarare
,
che V intendimento civile o vo-

gliamo dire politico AelYAntologia , come non e sempre inchiuso in

tutli i suoi scrilti
,

cosi pote essere neppure conosciuto da molti dei

suoi scrittori. Anzi del piu di quei lavori puo dirsi
,
che sono sem-

plici lucubrazioni scientifiche
,

letterarie o storiche
,

le quali nondi-

meno, pel rispetto morale e religiose ,
non doveano essere gran co-

sa, veduto che il Tommaseo ne novera, come insigne merito, 1'aver

propugnato qualcuno dei piu elementari principii della giustizia na-

turale 3
, e d'essersi perfmo inclinata a riconoscere qualche pregio

nelle missioni crisliane 4, e qualche efficacia nell'azione della Chie-

sa per 1'abolimento della schiaviludine 5. E per fermo un libro od

un giornale , che , fuori di questi , non avesse altri titoli da far va-

lere per la sua morale e religione, non ci parrebbe^trovarsi in mi-

gliori termini di un uomo
, per la cui -religione non si avesse altro,

che la limosina data per la erezione di una chiesa
,

1'essersi fatto

editore di un libro di preghiere , e 1'avere slrelta la mano ad un

prele o ad un frate.

1 Pag. 24.*- 2 Pag. 17. - 3 Pag. 93. - 4 Pag. 113. - 5 Pag. 94.
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Ma 1' indole e le tendenze dell'Antoloyia piu che dalla qualita del

suoi scritti
,

i quali ,
sommessi ad una censura in Toscana e ad una

revisione per penelrare negli altri Slati della Penisola, naturalmente

non poteano dire, che una parte piccolissima dei pensieri predilelti,

vuolsi raccogliere dai nomi di moltissimi scrittori, che, nei died an-

ni che quella visse, vi pigliarono parte. Cominciando dal genovese

Mazzini, terminando al toscano Giorgini ,
che nel Parlamenlo italia-

no sta dando cosi nobili pruove d'ilalianita, appena nei raoti del 31,

nei rivolgimenti del 48
, ed in quest' ultimo sconvolgimento del 59

si mescolo piu o meno operosamente, uomo capace di mettere un po'

di nero sul bianco
,

il quale non abbia fatte le sue prime armi nel-

YAntologia ilaliana del signor Vieusseux. Basta nominar per tutli il

Poerio, il Bozzelli
,

il Guerrazzi ,
il Monlanelli ,

il Ridolfi , e Gugliel-

mo Pepe, e il Montani
,

e il Malleucci e parecchi allri , dei quali la

fama non merito di sopravvivere alle geste. Ma do che del Mazzini

asserisce il Tommaseo, che giovanissimo allora (1821) scrisse come

scrive adesso, dopo piu di trent' anni d'esperienza e di esilio 1, lo

stesso di quasi tulti puo dirsi, che doe aveano allora i pensieri che

manifestarono appresso ;
e certamente il Mazzini stesso di se lo asse-

risce nelle notizie bibliografiche, che ei premise al primo volume delle

sue opere, edite, ha qualche anno, in Milano dal Daelli. Quello per-

tanlo che fosse, nei dieci anni che visse, VAntologia italiana, secondo

che tesle dicevamo, piu che dalla qualita degli- scritti, sideve inten-

dere da do che furono, o piuttosto da cio che si rivelarono appresso

i suoi scrittori
;

i quali appena poleano aprire in quella una piccolis-

sima parte delle loro inclinazioni ed aspirazioni : e questo medesimo

non senza una grande cautela. Al quale uopo valea tanl'oro la dire-

zione ed il consiglio di queH'uomo navigato, che erail Vieusseux, co-

si sperto del mondo
,
cosi pratico degli affari ,

e per 1'eta provetta e

per la sua indole nazionale poco esposto a farsi trascinare da impeti

giovanili e dalla fervida immaginativa italiana ;
anzi nato fatto per

raffrenare quelli ,
e moderare e contenere tra giusli limili i men

cauti movimenti di questa. Tuttavolta nol seppe far tanto, che potes-

1 Pag. 45.
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se schivare il colpo fatale, onde il Governo toscano nel 1831 alia

sua Anlologia tronco la vita. E perciocche a quella calastrofe fu pro-

prio il signor Mccolo Tommaseo in petto ed in persona , insieme ad

un altro anonimo, che, certo involonlariamente
,

forni il titolo o la

cagione 1
,
non e meraviglia ,

che egli ,
sentendone quasi amaro

morso nella dignitosa coscienza ,
se ne faccia pietoso narratore e vin-

dice, piu del suo consuelo, alrabilare.

Per quanto dunque fosse grande la circospezione , onde YAnto-

logia si studiava dissimulare i suoi inlenti civili , questi ad ogni

mediocre sagacila saltavano agli occhi; e molti strabiliavano allain-

cousulta condiscendenza di un Governo
,
che , per accattar laude di

tolleranza e di mitezza
,

si lasciava scalzare alia sorda i fondamenli,

'sotto specie d'incremenli scienlifici e di cultura letteraria. Piu di tut-

ti grido alto la Voce della Verila di Modena, giornale, per quel tem-

po, sopra qualunque altro benemerito della Religione, deH'ordine

legiltimo e della civilla vera; il quale se pote allora essere tassato di

esagerazione da parecchi di coloro, che avrebbero trovata la lo-

ro salute nell'ascoltarlo ; dopo i fatti del 48 e piu del 60 ha avuta

una giustificazione postuma ,
bastante a schiudere gli occhi a piu di

un ciqco. Ma che che sia di cio, il fatto e che YAntologia trovo nella

Voce della Verila il suo martello
;
ed il Tommaseo

,
mentre non ha

ragione di maledirla per la polemica, che quella ingaggio con giuste

arrni contro YAntologia, da segno di slizza puerile, altribuendole la

ruina di quesla ,
e gridando alia calunnia

,
alia isligazione , alia de-

nunzia, alia spia e non sappiamo che altro 2. Quando la Voce del-

la Verila appuntava M'Antologia le due frasi ollraggiose all'Au-

stria ed alia Russia (la diretla alia prima era del Tommaseo), essa

usava del suo diritto
;
e lo averlo falto con forme alquanto vivaci noil

e colpa ,
che possa essere ripresa da un emerito scritlore deli'^into-

logia , la quale in piu di un caso fu non pure mordace
,
ma insolen-

te. Che se 1'Ambasciatore austriaco ed il russo, presso la Corte to-

scana, domandarono da quel Governo ed ottennero la estinzione del-

YAntologia, in pena di quelle due frasi , o per cessare il rischio di

1 Pag. 108. 2 AppmdiceVl, pag. 143.
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leggervene delle altre, chi ha delto al Tommaseo che essi cio faces-

sero per effetjo della dinunzia e delle istigazioni, com' ei le cbiama,

del Giornale, modenese ? E forse che quei due diplomatic! non ave-

vano occhi per leggere quelle ingiurie, piu o meno velate, diretle ai

proprii Governi, o sentimenlo di onore per risentirsene ?

Quello ,
in cui il Tommaseo ha ragione da vendere ,

e il poco de-

coro che vi fu
,
e forse la poca giustizia neH'aver proceduto contro

YAntohgia per insinuazioni ,
se non anche per ingiunzioni stranie-

re, e per colpa di parole, le quali, essenao passate sotto la censura

governativa e da lei approvate, non piu agli scrittori, ma al Gover-

no s'apparteneva il risponderne 1. Anzi egli ha ancora piu ragione

di querelarsi ,
che alia estremita di quel passo si veuisse pel fallo

di due parolette ,
che veramenle erano pochissima cosa

, quando in

bene allri soggetti, e soprattutto nel raffrenare la immoralita di qual-

che insegnamento e di alcuni professori ,
si sarebbe polulo esercita-

re, con piu decoro e con migliore costrutlo, il rigore governativo 2.

TuUo verissimo! e noi, anche a rischio di dispiacere al signor Tom-

maseo
, vogliamo aggiungere che se il Governo toscano dai primi

numeri dell
1

Antologia avesse fatto, e ne avea bene onde
, per senti-

mento di propria dignlta , e diremmo quasi per istinto della propria

conservazione cio, che dovette fare, cedendo alia pressione (come og-

gi dicono) di diplomatici stranieri, la vera civilla non ne avrebbe

patito gran fatto, pognamo che la civil tci del Yieusseux se ne doves-

se un po rallentare nel suo andamenlo. Ma il sistema di sconsigliate

condiscendenze, per effetto del quale la dinaslia lorenese \enne sban-

deggiata ,
e la Toscana fu falta provincia piemontese ,

non fu col&

inaugurate dal Baldasseroni, il cui solo vanto fu di averlo mantenu-

to e perfezionato, apparecchiandone 1'ultimo frutto pel suo Sovrano:

il sistema vigoriva da un gran pezzo in quel paese ,
e fu fedelmente

praticalo dal Fossombroni, il quale anch' esso era troppo occupato a

salvare lo Stato dalle invasion! della Corte romana, e dai pericoli for-

midabili che gli sovrastavano dalle suore della carita e dai gesuiti ,

sicche non gli restava tempo per pensare a cio che si mulinava nel

palazzo Buondclmonte.

1 Pag/ 109. 2 Pag. 111.
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Spenta che fu I'Antologfo, la Civilta italiana , dopo i primi dieci

anni di andamento net quarto di secolo, non si rimase di andare, no i

suoi promotori furono sbandati, perche il loro duce si mantenne le-

nax propositi al suo poslo ,
e sotto altre forme si continue

, finche

visse, a caldeggiare i medesimi intendimenti civili. II Vieusseux,

vistasi chiusa quella via di fare andare la Civilta italiana , raddop-

pio di sforzi per infondere nuova vita
:
al Gabinello Letlerario , fon-

do il Giornale agrario, stabili YArchivio slorico
, specie di Gior-

nale arich' esso
,
ed ebbe molta mano ne GeoryofiU ,

i quali lunga-

mente godettero la insigne prerogativa di dare 1' imbeccala al Go-

verno, finche il loro presidente, Marchese Cosimo Ridolfi, stalo gia

istitutore del Principe ereditario, ebbe la prerogaliva piu insigne an-

cora d'intimare prima 1'abdicazione, e poscia lo sfrallo al proprio

Sovrano. In somma la schiera capitanata dal Vieusseux non fu n&

sciblta ne inoperosa fin che questi visse e ve ne fu bisogno ;
e se

colla morte di lui
,.
a giudizio del prete Lambruschini , pole dirsi

sbandata, e stata una grande fortuna, che quella morte sia avvenula,

quando forse non vi era piu ragione di rimanere uniti in banda. Gia

di quella schiera i caporali cingono corona civica, e tulli, fino ai piu

umili soldatelli, o hanno fatto, o stanno facendo il loro boltino.

Con cio la nostra Rivista potrebbe dirsi finita, avendo, quanto pa-

re a noi ,
abbaslanza deciferato 1'enimma proposto fin da priiicipio :

Come mai cioe I'andamento della Civilta italiana per un quarto di

secolo abbia potuto essere legato dal Tommaseo al nome di un uo-

mo, il quale, Svizzero e pero repubblicano di origine, era, per giun-

ta, di professione religiosa , protestante. . Se per Civilta italiana in-

tendete cio, che fulo scopo poco dissimulate delYAntologia, del Ga-

binetto letterario, del Giornale agrario, fell'Archivio storico e del

Georgofili , e che oggimai si vede compiulo in Italia
,
1'enimma b

bello e deciferato. Resta nondimeno che il signor Tommaseo, in una

nuova edizione dei suoi Sinonimi, ne aggiunga uno a Civilla, il qua-

le si slenda eziandio a questojmovo senso
;
e se gli par troppo du-

ro quello di Cospirazione , gli piaccia di suggerircene un altro piu

morbido
;
che noi ce ne rapporteremo alia sua auloriti ,

la quale in

questa materia e poco men che sovrana. Ma se la Rivista ha sciolto
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il problema , npn sembra che abbia data finora una idea sufficientc

del libra : il che nondimeno si potra fare in molto brievi parole.

Esso
, prescindendo dalle cose secondarie e minori che vi si toc-

cano quasi per incidente, e sono moltissime, e la storia letleraria del-

I'Antologja, e 1'encomio dei pregi , onde fu adorno il suo fondatore

e direttore Giampietrd Vieusseux
;

e si 1'uno come 1'altro soggetlo

vi e trattato con quella disinvoltura e vivacita di stile, con quella

ricchezza e concisione di concetti ,
ed aggiungiamo con quella acri-

monia, che tutti conoscono nelle scritture del Tommaseo, se non fosse

che quest' ultima qualita ci e paruta nelle presenti Memorie piu in-

cisiva e piu caustica del consueto. Si direbbe che in lui la sconten-

tezza di tullo e di tulti va crescendo cogli anni
;

e se cio e perche

qualche cosa gli manca, di cui piu attempando piu sente il difetto ed

il bisogno, noi gli auguriamo, che la trovi per conforlo della onorata

sua canizie. Salvo cio, la rassegna degli uomini che scrissero nell'^n-

tologia, delle materie che vi si trattarono, dei libri che vi si esami-

narono, dei lavori stranieri che vi furono volgareggiati, e perfino dei

dolti, di cui vi fu annunziala la morte, vi e condotla con una squi-

sita diligenza e con una minulezza, che forse potrebbe parere sover-

chia. Cerlo lo scendere a troppe particolarita di persone e di cose lo

conduce talora a narrare storielle, aneddoti e quasi che non dicem-

mo piali e pettegolezzi ,
i quali non pare che dovessero avere una

grande rilevanza per 1'andamento della Civilla italiana. E quinci al-

tresi si deriva quel diluvio di giudizii sopra uomini e cose., i quali

rivelano una mente che, avendo molto letto e molto meditate, sembra

e forse e in ogni cosa sicurissima del fatto suo
;
ma dei quali nondi-

meno polrebbe altri negare in parle, ed in parte recare in dubbio la

giustezza. Ad ogni modo, quello che fu vizio capitale deWAnlologia,

iiel decennio che si credelte tenere il campo, di farsi cioe dispen-

siera unica di riputazioni letterarie
, dispensandole quasi sempre ad

intento fazioso, tanto che si notavano come miracoli le rarissime

eccezioni ,
le quali, ricordate ora dal suo storico con isludiata coni-

piacenza, non hanno altro effetto, che di confermare la regola;

quel vizio
,
diciamo ,

si dovea di necessity riscontrare ,
e si ri-

scontra di fatto nella rassegna che ne fa il Tommaseo, il quale
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verainente, per questo capo, non fa da se, ma rifetisce il fatto da

altri. Per queslo noi non lo avremmo qui messo in nota
, se non

ci avesse stomacato una celia non solo irriverente (e gia sarebbe

molto), ma villana 1 sul conto del tanto benemerito P. Antonio

Cesari ,
il quale da se solo ha fatto piu servigi alia lingua ed alia

lettcratura italiana
,

che non tutta f Antologia col suo fondatore

e direttore ginevrino.

Quanto all'encomio, che di costui fa 11 Tommaseo, noi gia dicem-

mo, non essere nostra intenzione di volere stremato d'un capello

tutto il bene che egli ne dice. TuttaVolta per do che si attiene a re-

ligione, noi non possiamp mandargli buona alcuni giudizii mal pon-

derati
,

i quali non rispondono a quel sentimento cattolico
,
che si e

sempre riconosciuto e lodato in lui. A noi pare che a dar lode di reli-

gioso ad un uomo, sia troppo poca cosa il non avere astiato la Chiesa

cattolica, poniamo pure che al negativo si aggiungano i tre alti ram-

m,emorali da lui : la offerta in Odessa ,
la ristampa di un libro di

preghiere e la stima professata per qualche uomo di Chiesa. E che

egli per questo particolare, non avesse a narrarci piu di queslo, si

raccoglie dalla strana lode che da al suo encomiato
,
da che infer-

matosi a morte un suo amico protestante ,
e chiedendo un sacerdote

per riconciliarsi colla Chiesa , il signor Giampietro non impedi che

questo vi andasse 2. Sul qual proposito il Tommaseo con molte sa-

vie parole deplora che 1* infamia di somigliante impediment si sia

pur visto a di nostri in Italia. Ma appunto perche e eccesso sommo,

noi non bastiamo ad intendere
,
come abbia a noverarsi Ira i titoli a

religiosita il non averlo commesso ;
e ci pare che nessun galantuomo

accelterebbe la lode di non rubare e non uccidere ,
benche pure vi

sieno i ladri ed i micidiali che lo fanno. Nel resto il Tommaseo non

ha bisogno d'imparare da noi come, non che quelle, ma quali piu si

Togliano eccelse opere sono un bel nulla in ordine alia eterna salute,

se vi manca il fondamento della Fede. La quale nostra asserzione

non e insullatrice minaccia, come egli mostra credere, ma e sem-

plice parola dell' Evangelic : qui non crediderit condemnabitur. Ne

1 Pag. 57. 2 Pag. 116.



BELLA STAMP! ITALIAN! 205

noi saremmo entrati in questi meriti
,
se il maleavvisalo lodatore

non vi ci avesse tirato quasi per forza con una sua paginetta l, la

quale in nessuna maniera dobbiamo lasciare senza la conveniente

aniraadversione.

Venuto a'parlare della morle del signer Yieusseux, il Tommaseo

ha voluto teologizzare un poco ; e, pratico com' e della sacra dottrina,

per verita non ha detto cosa sustanzialmente erronea, ma ha parlato

con grande inesattezza e con imprudenza maggiore. Caltolicamente

parlando (egli scrive) un solo pensiero che egli abbia, in quei lun-

ghi quatlro di (gli ultimi che il Yieusseux visse senza parola), volto a

Dio chiedendogli la grazia di credere e di sentire il necessario a sa-

lute, gl'impetrava la grazia... 11 concetto della sola possibilita vieta

a noi il disperare. Verissimo, ripigliamo noi
;
ma quella semplice

possibilita, se viela il disperare, forse che permette anoilo sperare

poshivamente per la nostra e per I'aUrui salute ? Qui batte la quistio-

ne
;
e la nuda possibiliia dalla parte di Dio non deve, nel fatto della sa-

lute eterna, entrare nei computi piu di quello, che debba nelle faccende

temporali. Ora in queste nessuno e, che malato trascuri la medicina,

o famelico rifiuti il cibo, perche vi e la possibilita che Iddio per mi-

racololo guarisca e lo sostenti. Egli dunque scambia brutlamente la

quistione quando, saltando a pie pari dal negativo non disperare al

positivo sperare, in aria molto ascetica, soggiunge piu sotto 1'epifo-

nema: Pensiamo piuttosto a casi nostri; apprendiamo a temere per

noi, sperare per altri, per tutti pregare. Or com' entra qui lo spe-

rare per altri? Se inlendete, che cio debba fondarsi sulla sola possi-

bilita" della salute, voi stesso diceste, che cio vieta il disperare, e noi

non diciamo allrimenti. Ma se parlate di unasperanza positiva, que-

sta, secondo la dottrina catlolica, negli adulti richiede assolutamente

la Fede e le opere vivificate dalla grazia ;
e pero lo sperare per altri

si deve intendere di coloro, che hanno fatto dalla parte loro quello che

ban potulo. Quando dunque il signor Niccolo si trovera in un parla-

torio a conversare con suore
, trepidanti per la eterna salute di una

buona loro consorella teste defunta , ripeta sicuramente , a loro con-

1 Pag. 126.
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forto, la bella massima ,
che egli ha dovuto trovare

,
se la memoria

non c' inganna, in S. Francesco di Sales : Pensiamo a casi nostri;

apprendiamo a temere per noi, $perare per gli allri, pregare per

Mti. Ma accanto al letto di un Giampietro Vieusseux
,
che vuol dire

di un uomo, a cui Iddio ha dato ottantacinque lunghi anni di vita ,

per operare la propria salute
;
che di questi ne ha vivuti quaranla

nel mezzo di una citta cattolica , e che tultavolla
(
ed e il men male

che possa giudicarsi )
non si e pigliato nessun pensiero mai

, nep-

pure d' informarsi dei mezzi di questa salute
,
consumando tutti i

doni di mente ,
di cuore e di forluna ,

dei quali la Provvidenza lo

avea fornito
, per fare andare la Cwilla italiana nel modo sopra-

scritto
;
noi

, pur mantenendo che non si deve disperare di nessuno,

Ti diciamo reciso e tondo, che non .ci e a sperare nulla. Ed in-

tendeteJo bene : propriamente nulla. Delia quale verita si puo racco-

gliere una chiara confermazione dalla pratica della Chiesa, la quale,

nel caso di un morto cosi ,
con tutta la possibility dalla parle di Dio

che ranima sia salva ,
non consentirebbe mai che il cadavere ne fos-

se tumulato in terra benedetta.

Ve lo diciamo poi , non per dinunziare insullatrici minacce ; che

ion abbiamo voglia d' insultare ad alcuno ne vivo ne morto ; ma

sibbene lo diciamo per mantenere 1' economia della eterna salute ,

quale 1' ha ordinata Cristo ,
e per impedire , quanto e da noi , che

quella sia travolta dalle sdolcinature ridicole di uomini , i quali ,

avendo scompigliato il governo del mondo di qua, si eredono super-

bamente di potere racconciare alia loro maniera anche il governo

del mondo di 1. Ma se quel primo attentato fu fellonesco , questo

secondo e pazzo altretlanlo che empio; e la salute dell'anima, rima-

nendo legata, per gli adulli , alia condizione che Dio vi ha posta ,

cioe alia Fede ed alle opere, anehe per le coscienze cristiane sara

sempre oggetto di timore e di tremore, come parlano le Scritlure.

Ora e egli prudente ,
e dovrebbe aggiungersi ,

e egli conforme alia

carita il far vista di appagarsi della nuda possibilila dafla parte di

Dio, che, per un miracolo della sua grazia, infonda la fede ed accetti

per opera un atto interno nelle supreme strette dell'agonia? II signor

Tommaseo ha un bel preflicare, atleggiato a compunzione, che ognu-
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no pensi a' casi suoi e tema per se ; ma egli dovrebbe capire , che

1'accomunare la speranza di chi fece quanto pole per la salute con

chi ad occhi veggenti non voile fare e non fece mai nulla ,
sarebbe

il mezzo piu efficace, perche nessuno piu temesse per se, e nessuno

piii pensasse ai casi suoi.

U,

Enchiridion luris Ecclesiae orientalis catholicae pro usu auditorum

Theologiae et eruditione cleri graeco-calholici e propriis fontibus

conslruclum, auctore IOSEPHO PAPP-SZILAGYI DE ILLYESFALVA,

S. Theologiae Doctore . Canonico graeci ritus magno-varadi-

nensi etc. M.-Varadini, typis Aloisii Tichy 1862. Vol. unico

dipag. V, 633.

Falevi a leggere le epislole de' sommi Pontefici piu antichi, pervcr

nute sane e salve infmo anoi. Voi non ne incontrerete per avventura

alcuna
, nella quale non vi si presentino i sacri canoni o esplicali , o

inculcati, o non siano gravemente rimproverati coloro che, per qual si

fosse ragione, avessero fallito conlro di essi in qualchftarticolo. Quel-

le di S'. Giulio, di S. Siricio, di S. Innocenzo, di S. Zosimo, di S. Bo-

nifacio ne sono la pruova. La ragione del grave studio posto in tale

argomento palesasi tulta da se a chi considera, che i sacri canoni sono

altretlante dirittissime norme, secondo le quali governandosi i sacer-

doti, e quanto alia vita domestica, e quanlo alia pubblica, sia nell'e-

sercizio del sacro ministero, sia neiranaministrazione della societa cri-

stiana, riesce infallibile quel folgorare della Chiesa che la manifesta,

qual e di falto, la colonna della verita non solo nella speculative, ma

eziandio nella pratica piu minuta
,
conforme richiedeva S. Paolo da

Timoteo. Onde qual meraviglia che il Ponlefice S. Celestino scrives-

se : NulK- sacerdotum liceat canones ignorare
1

,
ed un Concilio di

Carlagine per opera di S. Agostino ordinasse
,
che a quanti venis-

sero consecrati Vescovi o decorati del grado sacerdotalo, s' inculcas-

1 Dist, 38, can. 4.
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sero gli staluli de' Sinodi, affinche eglino non avessero a peniirsi mai

di alcun fallo in onta de' sacri canoni l ? E chiarissimo che siccome

chi ignora la via, miracolo e se non erra, cosi il sacerdote che non

conosce le regole ecclesiastiche
, sara cosa somigliante a portento ,

se non rompe o da a traverse.

Ma essendosi cotesle norme molliplicate a dismisura col volger

del secoli , venendo parte delle antiche abrogate per la sosliluzione

di altre piu appropriate ai nuovi bisogni ; per quale modo avrebbe

potuto il sacerdote, ed in ispezialta se Prelalo, conoscere quesle e

quelle convenientemenle, traendole dai Concilii e dalle Costituzioni

de' Ponlefici ? Non gli sarebbe bastata la vita a tanto. Era quindi

sommamente necessario, che cosiffalte norme venissero ordinate in

un corpo solo e disciplinate secondo le varie malerie, a cui si riferi-

vano, discorrendone pel concetto generico e per 1' individuo. Cosi

fu falto dalla Chiesa lalina e da' suoi scritlori a grande utilila della

disciplina dei cleri e dei popoli. Yero e che eziandio presso de' Greci

v'ebbe il uoto Giovanni Scolastico, che a tempi dell' imperatore Giusli-

Liano raccolse e parii in cinquanta titoli i canoni della Chiesa greca,

e Fozio che die piu tardi alia luce il suo Nomocanone, e nel secolo

dodicesimo il JBalsamone, il Zonara e 1'Arisleno, che poslillarono,

inlerprelaroho ed allargarono colla giuuta di non piccoli comment!

T opera di Fozio. Ma tutti questi lavori e i molli altri, che appres-

so vennero alia luce in Grecia e fuori 2
, come potrebbero agevo-

lare la conoscenza de' sacri canoni al clero della Chiesa greco-catlo-

lica, quando o racchiudono il veleno dello scisma, o mancano delle

norme ordinate specialmente dal Concilio di Trento e dalle Coslilu-

zioni dei molli Pontefici, che sopravvennero? Era uopo, che qualche-

duno del clero greco-cattolico meltesse la mano ad un' opera di giure

ecclesiastico , proprio del suo rito
,
nella quale , come il grano dalla

1 Can. 7, ibid.

2 Gli autori di colesti lavori sono annoverati nella Prefazione, che 1' Emi-

nentissimo Card. PITBA prepone alia sua pregiatissima recente Opera, inti-

tolata : luris
'

ecclesiastici Orientalis historia et monumenta, iussuPn IX Pont.

Max. etc. , il cui primo volume
, uscito teste per le stampe di Propaganda,

sara argomento di una nostra Rivista.
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pula, fosse sceverato il giusto dal reo dello scisma, e srcontenesse

quanto mancava nelle antiche.

A cotanla impresa dura e Mcosa si accinse il chiarissimo Autore

del dolto volume, di cui imprendiamo a fare la presente rivista. Ri-

cavato il disegno della sua pertrallazione da quelle tante che cor-

rono fra noi sopra il medesimo argomento , la va colorendo con tale

maestria
,
con tale sagacia ,

con tale schiettezza di amore pel vero ,

che alia fine voi dovete esclamare ;
eccovi .un' opera tutta acconcia

alia Chiesa greca de' nostri giorni. La parte cattolica puo , siccome

da un quadro saviamente comparlito ed assai ben lumeggiato ,
rile-

vare a suo bell' agio do che debbe schifare, o seguitare per dimo-

strarsi degno rampollo di quella nobile Chiesa ,
che fu la greca del

Crisostomo e del Nazianzeno,. menlre la parte scismatica ha dinanzi

un mezzo facilissimo per discoprire da qual lato stia 1' errore
, se

presso i seguaci del Patriarca Fozio e del Cerulario, ovvero di quel-

li , *che tengonsi slrelti alia catledra del romano Ponlefice. Questo

equello, che ebbe di mira il ch. Autore nell' incominciare e nel

condurre a termine il suo scritio : Cum nullum ecclesiasticum vi~

rum, egli dice nella prefazione, proprii iuris Ecclesiae suae notitia

latere possit , atque adusque aystematicum lus ecclesiasticum Ec-

clesiae orientalis non prostet, ex quo, facili negolio, quilibet de

Clero catholico oriental}, quid iuris sit comperiat ; sed et illi orien-

tales, qui adhuc communionem ecclesiasticam cum sancta Ecclesia

Romana aspernaniur, proprios, quibus utuntur, sacros libros et co-

dices mam reconcilialionis, et abundantia motiva restaurandae unio-

nis et communionis ecclesiasticae pandere persuadeanlur, open huic

construendo et luci publicae tradendo animum adieci 1. Noi non

dubitiamo punto di asserire che il libro risponde all' utile e santo

proposito.

Mandati innanzi i necessarii prolegomeni, il ch. Autore viene alia

sua tratlazione, cui divide nelle due parti maestre, conlenente 1'una

il diritto pubblico e 1'altra il diritto private della Chiesa. Nei prole-

gomeni s'indicano i fonti del diritto, si danno le convenienli nozioni,

1 Pag. V.

Serie 7, vol. XI, fast. 344. 14 6 Luglio 1861.
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e merce una breve storia della legislazione canonica, si melte in

chiaro lo slalo della quistione, che si dibalte tra la Chiesa cattolica

e la scismatica. Ne' primi dieci capi'del primo scomparlimento il

ch. Autore ci svolge con ordine e sodezza di ponderale ragioni i di-

rilti di tutto, quant' e, 1' ordine ieralico, e ne' cinque cbe vengono ap-

presso, prova e determina con brevita e con saviezza i dirilti e gli

obblighi che ha la Chiesa di fronle alia societa civile, e viceversa. Nel-

1'altro scompartimenlo tratta delle persone, dei benefizii, delle cose

sacre ed in fine dei giudizii, dei delitti e delle pene ecclesiastiche.

Qualunque volta e richiesto dalla traltazione, ti si presentano le due

discipline della Chiesa greca e latina, messe accosto 1'una dell'.altra,

chiarite, giuslificate, e quanto alia sostanza nella quale si dimostrano

sempre di accordo , e quauto alia forma accidental che le dispaia.

Nel trattato poi dei giudizii ecclesiastic! si precede con ordine cosi

severo, si descrivono a passo a f)asso i processi con tale minutezza,

si riferiscono esempli cotanlo appropriati, che non e a dire del gran-

de giovamento che il giovane clero greco pup ricavarne dall' atlin-

gervi il sano conce.Ho, non meno della sua disciplina che della nostra-

le r dall' appararvi con facilita la maniera di condurre saviamente i

processi piu inlricati.del matrimonio sino al proflerire la finale sen-

tenza, e dal conoscervi quei dirilti
,

i quali ignorali polrebbero cau-

sare inutili brighe e gravi dissapori.

Tale si e Tandamento di lutto- lo scritlo. Volendo noi darne un

qualche saggio ci terremo paghi di pigliarlo dalla parte polemica,

siccome quella che puo inleressare in modo particolare i nostri let-

tori. La saviezza di chi scrive un libro didattico deve splendere in

primo luogo nello sgomberare dalle menti quanto si oppone a quei

sovrani principii di che si rende precettore, e cio in que.l modo, che

prima di gittare il seme
,
e uopo rinettare delle male erbe il terre-

no. Chi non sa quanto nell' eta nostra per opera della rivoluzione

siasi procacciato di mettere in dispregio la sacra podesta della Chie-

sa, e di annientare il maschio principio sopra del quale si appoggia

la sua liberta ? Or bene eccovi con semplice e diritto discorso con-

dotti nei prolegomeni a dover dire esser tulto desso il concetto che

\i si porge della Chiesa di Gesu Cristo nella conchiusione : Hinc de-
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fnitur Ecelesta Christiana; coetw hominum unms et eiusdem fidei

christianae professione et eorumdem sacramentorum communione

sub regimine legitimorum pastorum et praecipue Romani Pontificis

ad operandam salutem aeternam congregatus 1. Donde spontanea-

mente rampolla, che la Chiesa e sociela visibile ed esterna, e che

come tale e impossibile concepirla senza 1' autorita suprema legisla-

tiva, giudiziaria e coerciliva.

Ma se cotale immediata conseguenza basla per dare all' autorita

della Chiesa, quanto alia sua propria ed interna amministrazione, un

solido fondamento, puo sembrare manchevole quando essa nell'eser-

citarla si trova di fronte airautorila politica. Questa per opera de'ri-

belli settarii divenuta allezzosa in mano dei governanti, e preso il vez-

zo di riguardare 1'aulorita ecclesiastica come un'intrusa od invaditrice

dei proprii diritti, ne spia ogni atto, le fa sempre il YISO dell'armi ed

ora con rigiri soppiatti ed ora con assalti aperti mira a spiantarla del

mondo, credendosi tanlo piu forte, quanto piu le venga fatto di ab-

bassare e di sperdere la riputala avversaria. II ch. Aulore spende la

Sezione seconda della prima parte nel chiarire questo punto impor-

lantissimo non meno alia Chiesa, che alia societa civile , dimostrando

con facile ragionamenlo 'non solo il dirilto
,
che ha la Chiesa di es-

sere libera nella missione commessale da Dio, ma ancora I'obbHgo^

onde e stretto il principe, di giovarne lo svolgimento, pena di essere

o tosto o tardi il mal
cajpilato,

ove si appigli al partito coutrario. Vo-

lete vederlo? scrive il ch. Autore. Osservate. La Yita presente, che co-

sa deve esser ella mai per gli uomini?.Non altro, se non che la via

della salvazione o del conseguimento del loro ultimo fine, merce la

osservanza di quelle doltrine, e 1' uso di quei mezzi, onde la Chiesa e

fatta dispensatrice. Tale si e l'ordinamento di Cristo. Cio posto, chi

non iscorge quinci spuntare subitamente da un canto il diritto nella

Chiesa di continuare 1'opera affidatale da Dio, infino a che non 1'abbia

consummata col tramonlo dei secoli, e 1'obbligo dall'altro in chi tiene

il potere della sociela civile di non darle alcuna noia, sia coll'impac-

oiare la sua azione salvifica, sia coll' impedire in qualsivoglia modo
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gli atti corrispondenli ne' fedeli? Phi, una sociela qualuuquc Ianto

piu facilmente conseguisce il proprio fine, quanto e piu forte il vin-

colo unitivo delle intelligenze e delle volonta, incentrate nel capo su-

premo. Considerate ora le dotlrine spettanti alia sociela che sono

predicate dalla Chiesa
,
come necessarie a pralicarsi per chi voglia

aver salva 1'anima, e poi dile se v'abbia mezzo piu polente a formare

il vincolo unitivo sopraindicalo. Fallo sta che le doltrine della Chie-

sa spogliarono della barbarie innumerevoli nazioni, le rannodarono,

le incivilirono
, quando quelle della rivolta valsero solo a convertire

come in branchi di beslie frementi le gia incivilite. La storia di fatli

somiglianti e freschissima. Ora dovendo il reggilore della societa po-

litica procacciare a tutt' uomo la unita delle intelligenze e delle vo-

lonta del sudditi per una facile assecuzione del fine, voi vedele, quan-

to sia vero 1'asserto, esser lui obbligalo a giovare lo svolgimento del-

T azione ecclesiastica. Donde consegue doversi tenere in conto di

principio inconcusso che, cum tarn Ecclesiae sanctum sit quod civi-

tas intendti, quam cimtati summum bonum sit quod Ecclesia opera-

tur, necessario inter Ecclesiam et civitatem tarn amicum foedus ob-

tinet, quemadmodum inter animam el corpus inlimus nexus exsistit

pro eodem fine, idest plena felicitate lotius hominis consequenda 1.

Messa in sodo questa verita, il ch. Autore con passo franco delta

gli- obblighi che corrono ad un imperante crisliano rimpelto alia

Chiesa ed alle altre sette, e trae per legillima. conseguenza quello che

e dovuto alle persone ed alle cose consecrate a servigio della mede-

sima. Vero e per allro che le due potesla avendo a subbielto del loro

esercizio lo stesso individuo, accade non di rado, che s' incontrino in

parecchi punli discrepanli, col rischio di esser travolte in gravissime

conlroversie. Eccovi pertanto sei regole collequali voi conoscele i li-

miti dell'una e deH'altra. Indichiamo le tre prime come piu uuiversali.

si Iralla di un ordinamento, il quale ha per iscopo un alto pura-

mente ecclesiastico, come il dare e ricevere i sacramenli 6 checche

altro di somigliante, ed allora e di assoluta speltanza della Chiesa co-

si 1' ordinarlo , come 1' esigerne la esecuzione. II che e tanto vero,

1 P. I, . 179.
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che chi lo negasse darebbe nella eresia per sentenza del sommo Pon-

tefice Pio VI 1. si parla degli atti puramenle civili, ed in questo

caso e della podesta laicale 1' iniperarli ed il giudicare e punire i

Irasgressori. Che se la questione cade sopra degli alii, che hanno ua

riguardo ecclesiaslico, ed un riguardo civile : quanlo al primo essi

soggiacciono alia Chiesa e quanto al secondo dipeudono dalla socie-

la civile. Cosi a mo di esempio il malrimonio, per cio che spetla al

\incolo, apparliene alia Chiesa, e per cio che siriferisce agli effelli

civili nei coniugi e nella prole, appartiene al principe regolarlo con

giuste leggi. Nientedimeno si danno casi, nei quali i dirUU delle due

podesla o si confondono o sfumano in guisa die non si conosce aper-

tamente, quale di loro sia nella collisione il vincitore ;
ecco il mezzo"

piu ovvio per Ironcare ogni conlroversia : si venga a transazioni ,

per via de' Concordat!. Tali sono 16 regole.e gli espedienli, che sono

alia mano, per mezzo de' quali i due poleri armonizzando riescono

a rafforzarsl 1' un 1' altro con sommo pro de' sudditi. Ma la rivolta

disdegna cotali regqle, non si cura degli espedienti. Or bene ella

dara governanli oppressor! ,
sancira per mezzo de' suoi Depulati

leggi liranniche
,
e sara infame perseculrice della Chiesa non meno

di quei despoli crudeli del paganesimo. Tale e sossopra il discorso

e tali sono alcune conseguenze ,
fra quelle che deduce sparsamente

il ch. Auiore intorno a quesla materia.

1 Ecco le parole della Bolla: Auctorem fidei n. IV : Propositio affirmans;

Abusum fore auctoritatis Ecclesiae transferendo illam ultra limites doclrinae

et morum, et earn extendendo ad res exteriores, et per vim exigendo id, quod

pendet a persuasione et corde, turn etiam multo minus ad eampertinere, exiger,e

per vim exteriorem subiectionem mis decretis ; quatenus in determinatis illis

verbis extendendo ad res exteriores notet velut abusum auctoritatis Ecclesiae,

usum eius potestatis acceptae a Deo, qudusi sunt et ipsimet Apostoli in disci-

plina exteriore constituenda et sancienda: herelica: n. V : qua parle insinuat

Ecdesiam non habere auctoritatem suis decretis subiectionem exigendi aliter

quamper media quae pendent a persuasione, quatenus intendat, Ecdesiam ,

non habere collatam sibi a Deo poteslatem non solum dirigendi per consilia et

suasiones
,
sed etiam iubendi per leges ac demos contumacesque exteriore iu-

dicio ac salubribus poenis coercendi atque cogendi: inducens in systema alias

damnatum ut haereticum.
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Questo e H fondamento dommatico della quistione ,
il quale spet*

tando al diritto in universe della Chiesa
,

e cosa comune a tutti gli

scriltori di somigliante argomento.* Ma esso non baslava al ch. Au-

tore. Lo scopo propostosl, come abbiamo veduto
,

fu di scrivere

un tratlato di diritto per la Chiesa greco-caltolica, il quale giovasse

al clero di questa non meno che al clero della Chiesa greca non uni-

ta, in atteggiamento di sorella avversaria. Conveniva quindi chiari-

re il fatlo delle due Chiese, determinare i punti controversi, ed es-

porre le norme che ha seguitato, o dee seguire la Chiesa greco-cat-

tolicaper non fallire nella sua legislazione; in una parola era mestieri

gittare ancora un fondamento storico inconcusso per muovere spe-

ditamenle all' impresa. A questo bisogno rispose compiutamente il

savio Autore. Conciossiache a modo di quadro vi metle sott' occhio

da un lato il quando e il come sia accaduta la scissura della Chiesa

greca dalla Sede di Pietro, le doltrine sostanziali che la differenziano .

e quelle che lamostrano Concorde; dall'altro recitatovi tutto inlero il

Decreto della unione
, compostasi Ira le due Chiese nel Concilio di

Firenze, vi porge le credenze e le norme della Chiesa greco-caltolica.

E siccome la sentenza spettante alia soggezione dovuta al romano

Ponlefice
, che vi si legge ,

e di una leorica universale
,
al . 31 la

determina col tratlo seguente della Costituzione ; Allatae sunt , di

Papa Benedetto XIV : Subditi quatuor Palriarcharum Orwnlis non

ligantur Kovis pontificiis Constitutionibus nisi in tribus casibus:

1. in materia dogmalum fidei ; 2. si Papa explicite in suis Con-

stitutionibus facial mentionem, et disponal de praedictis ; 3. si

implicite in iisdem Constitutionibus de eis disponat , ut in casibus

appellationum ad futurum Concilium.

Stenebrata per tal modo ta via per cio che risguarda la parte po-

lemica del lavoro, il ch. Autore affrontal' avversaria, secondoche gli

si para dinanzi per contrastargli i varii punti della credenza callo-

lica. II primo di questi, intorno a cui arde piu rabbiosa la lotta, e i!

Primato universale del romano Pontefice. L' argomento ,
che e falto

giuocare a maraviglia per la difesa, viene offerto dalla patente con-

traddizione in cui giacciono i Greci non cattolici. Voi confessate,

cosi ragiona 1' Autore
,
che Pietro ebbe da Cristo un tanto onore : se
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volete la pruova di quesla vostra confessione
,
vedetela ne' libri che

adoperate per i sacri rili del sedici di Gennaio e ventinove.di Giu-

gno. Ivi con luculentissima teslimofiianza lo venerate come investito

della suprema autorila sopra tutta la Chiesa. Ma contendete
,
che

se Pietro rifulse di tanta dignila ,
non consegue , che ne siano de-

corali i romani Pontefici. Or bene badale alle scritture, che voi

leggete celebrando la memoria annovale di S. Clemente, di S. Sil-

vestro ,
di S. Leone

,
di S. Martino, di S. Gregorio II. Non riverite

voi tulti cotesli santi romani Pontefici ora col titolo di legislator!

supremi , ora con quello di sperditori della eresia
,
ora coll' allro di

occhio della fede
,

di regola sicura della dottrina , di possessor!

della sede primaria e di colonne della Chiesa di Cristo? Onorate

ancora la sanla memoria di un Teodoro Studita. Ma ne' suoi scritti

non vi avvenite di frequente nei medesimi titoli di sopra annoverati

colla giunta di parecchi altri piu lumiriosi? Proseguendo di que-

slo stile, al . 68 indica nel codice di dirilto greco, intilolato Pida-

lion, e messo alle stampe 1'anno 1800 coll' approvazione del Sino-

do costantinopolitano, la nola nella quale e delto, qualmenle i Con-

cilii II e V non si ebbero da principio in conto di ecumenici, perche

non sottoscrilti ne dal romano Pontefice
,
ne da suoi Legati ,

e cogli

scritti di Nilo
, melropolitano scismatico di Rodi , mette in chiaris-

simo lume il falto, che i Greci per accattare ai sette Concilii, che ri-

veriscono come universali, cotanta autorila, non sanno trovare argo-

mento piu valevole, che metter loro in fronte la pre'sidenza del Papa
ne' Legali ,

come a modo di esempio : Sancta et Oecumenica prima
Sinodus Niceae congregata, trecentorum octodecim Palrum pio-

rum, imperante magno imperatore Constantino, adversus dementem

Arium. Praeerat Synodo Sylvester Romae. Or chi non vede provar-

si per questo fatto nel Papa il titolo di Doltore universale, in quanto

debbonsi o no credere infallibili le definizioni de' Concilii
,
secondo-

che egli vi appone o non vi appone il suggello del suo nome ? Aven-

do il ch. Autore continuato per lunga tralta col tenore di un argo-

mentare cosi stringente , viene a conchiudere : Raffronlate i titoli

definiti come proprii del Papa nel Concilio di Firenze con quelli che

voi gli date in forza de' vostri canoni
;

diie , non rispondono quest!
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a quelli perfetlaraenle? Perche adunque non vi riunite con noi nel

professare la medesima verita?

Oppongono i Greci la processione dello Spirito Santo, quale e te-

nuta dalla Chiesa latina, ed il ch. Autore gl' incalza facendo loro no-

tare e la conchiusione dell' orazione pro defuncto usata dai medesi-

mi, e la lettera sinodica di S. Cirillo approvata dal Concilio efesino,

nelle quali il domma dello Spirito Santo che yi si professa ,
corri-

sponde per 1' appunto a quello che e predicato dalla Chiesa latina.

Negano la credenza del Purgatorio, ed il ch. Autore ricaccia in gola

la opposizione, recando il medesimo argomento. Quanto poi alia dis-

solubilita del matrimonio che essi praticano in alcuni casi come le-

cila, da loro a leggere le annotazioni che trovansi nel Pidalion sopra

il canone quarantottesimo degli Apostoli, e quella che fece il Zonara

nel suo commento sopra il canone nono di S. Basilio. Dalle quali

risultando chiaro e lampante 1'errore in.che sono, per modo che

converrebbe chiudere gli occhi per non vederlo, H mette nelle stret-

le di tale contraddizione
, che e mestieri si diano per vinti

,
se pur

non vogliono mostrarsi pazzamente perlinaci. Ecco il metodo tenulo

dal ch. Autore nell' armeggiare contro gli avversarii.

Rimanevagli ancora da schiantare un pregiudizio messo in capo

degli Ortodossi per tenerli ferminella scissura, e che essi non rifi-

niscono mai dall' opporlo , quale gravissima difficol&. I Greci sono

estremamente tenaci della loro disciplina. Onde per mettere loro in

abborrimento la riunione con Roma, si e spacciato, ed anche in alcu-

na parte si spaccia lutta\ia per chi trae guadagno dalla discordia
,

che il rannodarsi colla Chiesa romana ed il patire una lamenlevole

mutazione nella disciplina, e tutt'uno. Il'ch. Autore non dovelte in-

contrare difficolla nel mandare in dileguo cotale pregiudizio. Tanta

e la dovizia di documenli ,
di scritture e di fatti che vengono offerli

in contrario dai Papi ! Tra le varie Costituzioni pontificie che furono

scritte di tempo in tempo sopra queslo argomento da' Papi Innoccn-

zo IV, Clemente VII, Paolo III, Pio IV, e V, Gregorio XIII, Clemen-

te VIII e soprattutto da Benedetto XIV, il ch. Autore apporla per di-

sleso quella di Papa Leone X che incomincia : Accepimus mtper , e

quella del regnante Pontefice Pio IX, che esordisce: Romani Ponti-
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jices. Nella prima delle quali dopo di essersi difesa la disciplina greca

conlro gl' insulti di chicchessia, e minacciata la sospensione a divinis

ai Prelali lalini , .e la scomunica ed altre pene assai gravi a coloro

che per cagione della medesima disciplina recassero alcuna noia ai

Greci. NeH'altra-affermatosi cbelaunita della fede cum legilimorum

rituum varietate optim.e consislit, e che non cadde mai nfiU'animo

dei Pontefici il pensiero di ridurre i fedeli della Chiesa orientale a

rito latino
; soggiungesi otlimamente che dai Papi s' intende sol-

tanto d' impedire ,
ne quid in rilus ipsos forsitan induceretur,

quod fidei catholicae adversetur, vel pericuhim generet animarum,

vel ecclesiasticae deroget honestati. Dal che appare chiarissimo co-

me il lemuto cangiamento di rito non sia che una vana favola, se

pure. non si voglia dire, che chi ebbe la cura di spargerla ami di

correre quandochessia il pericolo di avere un rito insozzato di ere-

sia, o pericoloso all'anima, o ridicolo, anziche soggettarsi ai decreti

di Roma : nel quale supposlo ognun vede non essere 1' amore del

lustro antico della propria Chiesa che lo muove
,
ma qualche altra

ragione celata, perche di vilissima tempera.

Fin qui la parte della difesa. Vi sono pero altri riguardi ,
solto

de' quali ci conviene considerare questa pregevolissirna opera per

compiere la rivista. Lo faremo in un altro quaderno.

III.

Una parola al Corrispondente Romano del Czas, giornale polacco

di Cracovia.

A proposito della pubblicazione da noi falta (fasc. 340: pag. 184

del Vol. X della V. Serie) del Discorso tenulo dal S. Padre nel Col-

legio di Propaganda, il di 24 di Aprile, molli giornali retlificarono

subito ,
eon aperta dimostrazione di loro buona fede ed oltimo giu-

dizio, le prime loro erronee asserzioni. Ma alcuni si sono invece

scagliati contro di noi con calunnie e con improperii , tacciandoci

perfino apertamente di falsarii e di mentiiori.
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Taceramo in sulle prime, perdonando facilmente quello che si

poteva altribuire al natufale, benche troppo Yiolenlemenle manife-

siato, dispetto di giornalisli e di correspondent! male informal!.

Ma non ci e possibile tacere di un cerlo Corrispondenle di Roma

del Czas, giornale polacco di Cracovia. Persuaso egli forse, che niu-

no in Roma arrivera mai a conoscere quello che egli si permelle di

mandare di qua a stamparsi cosi lontano, abusando dell' ospitalila

che riceve, tradendo le rette intenzioni e la confidenza di chi impiega

1'opera sua e presta ingenuamenle fede alle sue informazioni, empie

da qualche tempo il giornale di Cracovia di calunnie e di viluperii

non solo contro di noi, ma contro coloro ancora che hanno certajnen-

le dirilto piu di noi di essere rispeltali e giudicati secondo verita

e giuslizia.

lisa egli in prima la vecchia e ormai rimbambila e conosciutissi-

ma arle degli ipocriti liberali, che volendo veslire alia divota la

maldicenza contro i Principi ,
Ji separano dal loro governq , questo

maledicendo e quelli mostrando di rispettare. E cosi nella sua cor-

rispondenza di Roma, pubblicala nel n. dei 22 Giugno del Czas
( per

parlar solo di questa) copre di accuse e di disprezzo il GoYerno del

S. Padre
;
non accorgendosi che con cio egli-insulta direltamente

al Principe slesso
,
che ipocrilamente finge di venerare

, mentre

in verila lo dipinge o come ignaro di quanlo accade o come incapace

di rimediarvi.

Niuno si dovra dopo cio maravigliare che il Corrispondcnte del

Czas, venendo a parlare dei Compilalori della Civilta Cattolica
,

li

chiami mentitori , falsarii , abbrulitori e peggio delle parole del

S. Padre. Puo essere che la turbata fantasia del Corrispondente noo

gli lasci inlendere quali villani e calunniosi insulli si contengano in

quesle sue parole.

Egli dice che quella uostra pubblicazione eccito in Roma contro di

noi lo sdegno ed il disprezzo. E cio ripete anche nella sua corrispon-

denza, pubblicata nel n. dei 23 Giugno del Czas. Ma noi-possiamo

assicurare il Corrispondente ed i lettori della sua corrispondenza che

noi non ci siamo punto accorli di questo sdegno e di questo disprez-

zo dei Romani per noi.
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Quello che ecciterebbe veramenle lo sdegno e il disprezzo dei Ro-

mani sarebbero le corrispondenze romane del Czas, quando noi vo-

lessimo pigliarci il divertimento di tradurle 'in italiano e farle leg-

gere in Roma. Riderebbero certamenteiRomani e si sdegnerebbero

al leggere, per esempio, questo suo brano di corrispondenza :

11 sano giudizio del pubblico non m neppure per un momento

zimbello di questa falsificazione (del dlscorso del S. Padre pubblica-

to dalla Civ. Call.]. Essa, come subito \i abbiamo scritto
, ha pro-

voeata 1' indegnazione in Roma. Ma soprattutto lo stesso Pio IX se

n'e crucciato. Egli rimase stupefalto quando a caso lesse in quella

croiaaca (la quale del resto rare volte capita nelle sue mani) la sua

Allocuzione in tale maniera abbrutita e falsificata. I compilatori del-

la Civilla Caltolica, con questo ardito, ma non deslro, passo, men-

Ire credevano di accomodar le loro cose in Pietroburgo e disgiun-

gere per sempre la causa del Cattolicismo da quella della Naziona-

lita polacca ,
hanno falto gran male a se medesimi e guastarono le

loro cose in Roma. II S. Padre e fieramente sdegnato contro di essi.

Egli non si rechera alia chiesa di S. Ignazio ai 21 del corrente mese,

giorno sacro a S. Luigi Gonzaga, come soleva farlo. Questo e un se-

gno di grande disgrazia.

I Romani avranno riso certamente al vedere, che uno che abita

Roma-e che fa 1'uffizio di corrispondente romano nei giornali fore-

stieri, narra seriamenle che il S. Padre e solito recarsi alia festa di

S. Luigi ;
e che non ci si reco quest'anno per segno di sua indegna-

zione. Ma per i lellori del Czas e bene aggiungere che, se il S. Padre

non si reco quest'anno (come neppure vi si reed mai per uso ordinario)

alia festa di S. Luigi, ebbe pero la beuignita di mandare quest' an-

no
(
come avea mandate negli anni precedent!) alia chiesa di S. Igna-

zio, il giorno della festa di S. Luigi , qual mostra di singolare sua

degnazione, un ricco regalo di finissimi e preziosissimi merletli ed

allri adobbi sacri.

Quanto poi all' intenzione politica o religiosa che il Corrispondente

suppone aver noi avuta in quella pubblicazione, ogni savio leltore

puo da se giudicare se sia presumibile in noi tanta insipienza da
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non intendere che quella pubblicazione era di natura sua tanto atta

ad acconciarci in Pietroburgo quanlo a guastarci in Roma.

Segue il Corrispondente, maledicendo a tutti insieme i giornali cat-

tolici d' Italia. E da desiderare (egli scrive) che al piu presto cessi

lo scandalo che danno i giornali ilaliani cosi delti cattolici
; i

quali resi dalla falsificazione della Civilta Cattolica arditi e teme-

rarii, si butlarono a far declamazioni dissennate nel senso di rea-

<c zione e di assolutismo ;
il che per forza e naluralmente dee trarre

dietro a se i tristi estremi degli organi ardenli del partito di azio-

ne. Lasciamo agl' italiani il giudizio di tali parole , che suppon-

gono sviata ed errante tutta la stampa catlolica, e non ammeltono

per esatta e ben informata altra scrittura che la vergata dal signor

Corrispondente romano del Czas.

Ad ogni modo'vedc ognuno che, se.la Civilta Cattolica e vitupe-

rata, e pero in buona compagnia. Ma quale rimane la compagnia

del Corrispondenle del Czas, poiche egli slesso confessa, che ha

contro di se lulta la stampa caltolica d' Italia, -si lodata e tante volte

benedetta dal S. Padre?

Yogliamo sperare che il Corrispondenle romano del Czas , sara

d'ora innanzi piu fedele nolle sue informazioni
,
e piu giusto nei suoi

giudizii. Che se egli Yolesse continuare nel suo tenore
, sappia che

noi non ci difenderemo altrimenli che coll' obbligare lui medesimo

a vedere rese pubbliche in Roma stessa le sue corrispondenze polac-

che, tradotle fedelmenle in chiaro italiano.
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Bassorili'evo in manno, trovato negli scavi di Porto.

Fu opera di Claudio
, perfezionata poi da Traiano

,
il magnitico porto

costruito sulla riva destra del Tevere
, dopoche Ostia, per le continue al-

luvioni di questo fiume, era diyentata di difficile accesso aile piccole navi,

e del tutto impraticabile ai bastimenli maggiori. Svetonio ce nelascio la

descrizione colle seguenti parole : Portnm Ostiae (Claudius) extruxit ,

circumducto dextra sinistraque brachio, ^t ad introitum profundo iam

salo mole obiecta
, quam quo stabilius fundaret, navem ante demersit ,

qua magmis obeliscus ex Aegypto fuerat adveclus , congestisquc pilis su~

perposuit aUissimam turrem in exemplum alexandrini phari ,
ut ad no-

cturnos ignes cursum navigia dirigerent '. Alle quali particolarita , no-

tate in gran parte ancor da Dione 2
, corrisponde esattamente la rappre-

sentanza ,
che Nerone ne fe fare su alcuni suoi nummi, colla epigrafe

POR(T)- OST- AYGYSTI- S- G- DoVe da notare il nome che gli c

dato di porto di August*), forse perche questo principe gli avea dato co-

minciamenlo, o certo perche il primo dovette averne concepito il dise-

gno. Cosi difatti e anche nominato da Dione 3
,
e cosi parimenti in una

lapida pubblicata dal Grutero, in c'ui si fa motto di un Sacerdos M. D. M.

portus Aug. et Traiani felicis. Si scorgono poi sulle stesse monete due

statue, che 1'Eckhel giudica di Nerone, 1'una nell' imboccatura del porto,

e 1'altra sull'ultimo piano del faro
,
non sappiamo se per semplice abbel-

limento, o perche anche Nerone volesse per se una parte della gloria di

opera cosi grande.

I SVETOX. Claud. 12.

2 DioXE I.X. 42.

5 DIO^E LXXV, 10.
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Ora di questo porto, si celebre negli antichi tempi, e di cui al presente

appena si puo indicare il sito colla scorta di dotti antiquarii
*

,
si e sco-

perto nel passato inverno, merce gli scavi fatti eseguire da.S. E. il prin-

cipe Alessandro Torlonia nella regione delta di Porto, un insigne monu-

mento, unico nel suo :

genere, e percio pregeyolissimo. Esso e un basso-

rilievo in marmo, il quale- lo rappresenta con tutte le opere di magnificen-

za, di cui era decorate. Noi ne daremo un piccolo cenno, awalendoci

a quest' uopo delle illustrazioni de' chiari archeologi Commendatore Vi-

sconti e Dottor Henzen. .

E quanto alia srgnificazione ,-
si la circostanza del luogo , dov' e stato

ritrovato, come assai piu il convenirsi perfettamente colle descrizionr

di-Svetonio e di Dione, nonche colle impronte delle medaglie neronia-

ne, non lasciano dubbio che non sia quel desso, che. fuideato da Augu-
sto, compiuto da Claudio e perfezionato da Traiano. Vi e difatti figurata

la stessa imboccatura, con quelli che Svetonio cliiama braccia del porto,

e dinanzi ad esso la medesima costruzione e il medesimo sporto, sopra
il quale similmente s' innalza un faro, e sul faro una statua, com' e dise-

gnata nelle mohete neroniane. Colle quaji si corrisponde in un' altra par-

ticolarita; ed e la statua di Nettuno, in ambedue i monumenti collocata

in fondo al porto, salvo solamente che nel bassorilievo e giacente, e ritta

nelle monete. Ma di questa differenza, come osserva il ch. signor Hea-

zen
,
non e da fare nessun caso,' attesa 1'eta del bassorilievo assai poste-

riore a quella delle monete; neF quale intervallo si puo supporre che,-

perita o tolta via la statua del dio
,

vi fosse sostituita una seconda in

quel diverse atteggiamento della persona.

Posto pertanto come certo, che cotesto bassorilievo rappresenti il por-

to di Claudio, -noi vi ammireremo come in immagine Ib splendore in che

esso era ai tempi degl' Imperatori. Statue colossali lo adornano in varii

punti : ed oltre a quelle mentovate piu sopra, una di Bacco si eleva nel

suo internp, collocatavi ad ornamento di una fontana, intorno a cui sono

adunate alcune ninfe, yenute per attingere acqual Merita considerazione

in questo gruppo un grande occhio 'scolpito da un canto. Per ispiegarlo,

ricorderemo quanto spesso si nelle antiche tazze e si nei vasi ricorra

la figura dell'occhio, come ornamento di scudi, di utensili domestic!
,
e

specialmente di navi ,
le quali inoltre appariscono cosi segnate eziandio

su monete romane. Era questa una sciocca superstizione, con dfe si

Credeva potersi frastornare dalle persone, cheusa^sero quegli oggetti,

le influenze malefiche. . Come durique la figura dell'occhio dovea gua-
rentire dal tristo effetto le singole navi .;che ne'fossero irisignite, cosi

possiamo imiyaginare *che la stessa tigura fosse messa in prospetto in

mezzo al porto , per doyere
a tutte comunicare il benefico influsso.

I Vedi CANIM Atti dell'Accademia pontificia VIH, pag. 259, segg.



ARCHEOLOGIA 223

Due altre statue, anch'esse <fi grandezza colossale, rappresenta il

monumento a', lembi estremi de' due raoli, Tuna rimpetto all'altra, ia

atto di sporgere colla destra una corona di frondi, e di reggere colla si-

nislra un cornucopia, e aventi sopra il capo. la tigura di un faro : somi-

glianti tra loro cosi in questi reggimerili,come in ogni altra cosa, ec-

cettoche quella, che'siede alia sinistra di chi guarda, ha tunica e toga,
ed all'altra scende dagli omeri una larga vesie, che le involge soltanto la

parte inferiore del corpo.. Se in questi colossi non.si puo riconoscere ne

il dio Portunmus, ne i tares permariw, per le buone ragioni che 1' den-

zen ne adduce, sono da giudicare probabilmente divinita
,

alle quali i

marinai facevano loro voti, per ottenere una prospera navigaziope.

Ma oltre alle statue, il monumento che stiamo esaminando ci mette

sott'occhio una deeorazione di altro genere, la quale dovea dare a quel

porto un'apparenza ancor piii grandiosa. Questa e un magnitico arco

trionfale, che si vede elevato sopra 1'uno de'due moli, ed ha in corri-

spondenza dall' altro braccio, per cio che pare, una colonna sormontata

da un'aquila, Sul sommo dell'arco e sculta. una quadriga, tirata da ele-

fanti e guidata da un personaggio ,
il quale si pel diadema

,. come per
una forma, probabilmente di scettro, si appalesa Imperatore. 11 Yisconti e

I'llenzen lo credono Augusto, di cui, come da Svetonio ' si rileva, era

propria la quadriga di elefanti
, quasi a significazione degli onori diyini

che gli furono tributati. II che sebbene per se non sia un argomento cer-

to, apparendo la stessa quadriga sulle monete di altri Imperatori di tempi

piii bassi, riceve pero forza maggiore da queste due coosidera^ioui : la

prima, che il porto, come abbiamo notato, era denominato* comunemente

da Augusto; la seconda, che laligura e imberbe, e pero non puo essere

d* Imperatori posteriori al primo secolo.

I disegni sin qui esposti si vogliono a buon diritto giudicare esemplati
da opere, che realmente esisteyano in quel tempo che fu eseguito il bas-

sorilievo. Idea dell'artista eladoppia scena che vi si figura di una nave

che e di fresco approdata ,
e di un' altra che e nell'atto di sferrare. Nella

prima si yedono i marinai parte intesi a legare le yele o ad altre ftpere

di rassetto, e parte occupati del discarico delle robe. La seconda ha la

prora diretta verso 1'uscita del porto; e gia la vela gonfia dal vento

pare che la trasporti ,
mentre il piloto sedendo presso al timone ne re-

gola il corso
, e i marinai si danno moto intorno alle corde e alle vele

per accogliere il venlo. Intanto in su la poppa si offre un sagrifizio. Vi

e I'-ara col fuoco
,
e innanzi ad esso un personaggio tunicato che compie

il rito: gli assiste una donna coll'acerra, ed un altr' uomo barbato, che

sostiene, a quanto sembra, una patera. Le decorazioni e gli armamenti

della nave fanno supporre che essa appartenesse ad uomo di alto stato :

4 STETOS. Claud. 44.
'
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dinanzi alia poppa una Venere sorvolante sulle acque, accompagnata.
da due amorini

;
di sopra una figura virile con cornucopia , ed una sta-

tuetta della Vittoria alata'; le vele poi, colla sembianza della lupa in atto

di allattare due gemelli ,
la quale vi apparisce due volte, o intessuta,

ovvero dipinta. Questo siinlJblo, come quell' altro della Yittoria sulla

poppa , potrebbero far credere che fosse nave imperiale, e che vi navi-

gasse un Imperatore. Ma ne imperatore e 1'uomo del sagrifizio ,
non

porgendo nessun indizib che tale lo manifesti; ae un imperatore avrebbe

avuto a suo servigio una piccola nave, com'e questa, ma per lo rneno

una trireme. Dall' altro canto la Yittoria noii e segno per se certo di

appartenenza imperiale , potendo esser benissimo la divinita
,
a cui era

affidata la tutela della nave
;
ed anzi si sa che a parecchie navi nelle

flotte romane fu dato il nome di Vittoria. Finalmerite, per rispetto alia

impresa della lupa, non si puo addurre nessun argomento che pruovi, es-

ser vietato ai privati di metterla in mostra sulle vele de' loro bastimenti.

Nondimeno una circostanza e da notare nel gruppo de' sacrificatori, la

quale se non puo confermare la opinione teste rigettata, ci dimostra pero

1'epoca, a cui si dee riferire il monumento. Perocche la donna, che mini-

stra coll'acerra, e con tale acconciatura di capelli, con quale appunlo ap-

parisce ne' ritratti la Giulia Domna, consorte di Settimio Severo. II cbe

da buon argomento a conchiudere che il bassorilievo dev'essere riporta-

to al torno di quel tempo, in che Settimio Severo tenne 1' impero ;
e lo

stile stesso del monumento lo conferma. Ma ne questi, ne altro Imperato-

re, come fu dgtto, puo essere ravvisato in colui che offre il sagrifizio,

che e senza dubbio il padrone della nave. A noi sembra nlolto probabile
la congettura dell' Henzen

,
che la rappresentanza sia un ex voto di un

qualche avventuralo, che, superati i pericoli del mare, avra cosi sciolta

la promessa. Nella quale ipote.si le due navi potrebbero per avventura ri-

trarre i due tempi della navigazione, quello cioe della partenza, e quello

del ritorno. A quesla spiegazione danno ragionevole fondamento le lette-

re L. Y. visibili nella vela della nave che parte, le quali forse si possono

spiegare, secondo un passo di Apuleio (citato dal Yisconti) ,
la dove affer-

ma che nelle vele si solevano intessere litterae voti.
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COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICII 1. Diciotlesimo anniversario della Coronazipue del S. Padre

2. Decreti di Beatificazione del Yen. Pietro Canisio e della Yen. Ala-

coque 3. Solennila dei SS. Apostoli Pietro e Paolo 4. Yisita del

S. Padre al Castro Preiorio 5. Elenco di libri inscritli ndY Indice dei

proibiti.

\. II giorno 21 di Giugno, ricorrendo il diciottesimo anniversario dei-

1' incoronazione del regnante Sommo Pontefice Pio IX, si tenne Cappella

Papale alia Sistina nel Yaticano, assistendovi Sua Santita in trono. Quin-
di il Santo Padre ricevette gli omaggi e gli augurii della Corte di Napoli
e dell'Infanta di Portogallo, del Corpo diplomatico, dei Ministri, dei Prin-

cipi assistenti al Soglio, dei diversi Collegi della Prelatura e dei Coman-

danti dei yarii Corpi di milizie pontificie e francesi, del Senatore e dei

Conservatori di Roma. I quali personaggi ebbero cosi il modo di accer-

tarsi coi proprii occhi deH'ottimo stato di salute, in cui piacque a Dio di

tornare, secondo i voti di tutto il mondo cattolico, 1'araatissimo Pontefi-

ce; che di quei giorni appunto era dai settarii usurpatori d' Italia spac-
ciato come in fine di vita. Tanto nella sera della Tigilia, quanto in quella

di si fausto anniversario, la citta fu vagamente illuminata, ed il Giornale

di Roma dal 22 al 28 Giugno venne poi descrivendo le splendide dimo-

strazioni di esultanza e di affetto
,
con die in tal giorno gareggiarono

tutte le citta e borgate un po' cospicue delle province, riraaste sotto il do-

ininio della Santa Sede
;
e tutte f'ecero per modo, che chi pretendesse un

plebiscite di devozione al legittimo Governo del Santo Padre, certo nol

potrebbe mai desiderare piu spontaneo e piu universale. -.>&$

Serie 7, vol. XI, fasc. 344. 15 9 Luglio 1864.
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2. Nel giorno di Venerdi 24 Giugno, sacro alia memoria di san Gio-

yanni Battista, la Santita di Nostro Signore Pio Papa IX si porto in Ire-

no nobile alia patriarcale Arcibasilica Lateranense, dove assistette in

trono alia santa Messa; poi, terminata la Cappella e venerate le insigni

reliquie dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, Sua Santita passo alia Sagre-

stia, e salita al trono, comando si leggessero i Decreti, coi quali dichiara-

yasi : potersi sicuramente procedere alia solenne Beatificazione del vene-

rabile servo di Dio Pietro Canisio, sacerdote professo della Compagnia

di'Gesu, e della yen. serva di Dio Suor Maria Margarita Alacoque, mo-

naca professa dell'Ordine della Yisitazione di Maria SSma, istituito da

S. Francesco di Sales. Sua Santita, traversando la citta per la lunghissi-

ma distanza che separa il Vaticano dal Laterano, sinell'andata come nel

ritorno, fu da per tutto salutata con riverenti dimostrazioni di devota fe-

delta da ogni ordine di cittadini, che accalcati per le vie domandavano

1'apostolica benedizione, ed acclamayano al loro Padre e Sovrano.

3. Nella vigilia della solennita dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, il San-

to Padre, con 1'usata pompa del nobilissimo corleggio, scese alia Basilica

Yaticana, ed intuono i Vesperi a' quali assistette dal trono; quindi bene-

disse i nuovi Pallii arcivescovili. Nel giorno poi della solennita stessa .

Sua Santita, con la stessa maesta di accompagnamento, si ricondusse

alia Basilica, ed adorato 1' augustissimo Sagramento, e ricevuti all'ob-

bedienza i Cardinali e gli altri personaggi che in tali circostanze son

chiaraati a prestarla, dopo il canto di Terza, celebro pontificalmente la

santa Messa.

La Reverenda Camera Apostolica, nella ricorrenza di questa solennita,

riceve, secondo il solito, i Tributi ed i Canoni dovuti alia Chiesa Roma-

na : e la Santita Sua rinnovo le consuete proteste, richiarnando ancora

in guisa speciale quanto nelle Allocuzioni concisloriali, cui fece eco il

senlifnento unaniine dell' Episcopate cattolico, avea detto contro le usur-

pazioni commesse, in questi ultimi anni
,
a pregiudizio dei diritti della

Santa Sede nei suoi temporal! dominii. E rispondendo alia seconda di

queste Proteste, il Santo Padre conchiuse con le seguenti parole : Futu-

rum tamen confidimus, ut misericors Deus, in cuius manu sunt omnium

potestates, meliorem, quam ab Eo suppliciter exposcimus, el ab omnibus

Christifidelibus enixis precibuSj et in humilitate cordis expostulari man-

damus, temporum conditionem inducat, erranles revocet in mam salutis,

omnesque in divinae veritatis famine ambulare concedat: atque ita ces~

set luctuosa rerum subvefsio, qua imtitiae et Ecclesiae causa tantopcre

labefactatur.

Nella mattina del Giovedi 30 Giugno si tenne, nella patriarcale Basi-

lica Ostiense di S. Paolo fuor delle mura, solenne Cappella dai Patriar-

chi, Arcivescovi e Vescovi assistenti al Soglio pontiticio. La Santita di

Nostro Signore, che vi si condusse coll' usato treno, vi assistette dal tro-

no alia santa Messa ; quindi visito partitamente i lavori ultimamente con-
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dotti a termine nel sacro terapio, ed aramessi at bacio del piede i Mohaci

Benedettioi, che sono custodi della Basilica, ed i loro Alunni, fece ritor-

no al Vaticano.

4. Nelle ore pomeridiane del giorno 1. Luglio irSantoJPadre degnos-
si di visitare il nuovo edificio della grande Caserma

,
costruita da fon-

damcnti nel vastissirao locale del Macao, ove nei secoli di Roma impe-
riale sorgeva il Castro Pretoria. Tutte le milizie pontiticie , che sono di

guajaigione in citta, trovavansi schierate in quadrato dinnanzi alia Ca-

serma iiel momento in cui- arrive la Sanlita Sua. La quale , tra il suono

dei concerti musical i, e gli applausi di molto popolo accorso, discesa al

nuovo edificio, fu ricevuta da S. E. Monsignor Pro-Ministro delle Armi,

ed ehtrata nella gran sala, ove era erelto il trono, quivi ammise al bacio

del piede i signori General!
,

tulti gli Ufficiali di Stato Maggiore ed i Ca-

pi dei Corpi. Quindi visito le parti della Caserma, esaminando ogni cosa

con molto interesse
, e degnandosi mostrarne la sovrana soddUfazione.

Dopo cio Sua Beatitudine s' inoltro in mezzo del quadrato, e comparti
alle sue fedeli milizie 1'apostolica benedizione. Poscia risalita nella sua

carrozza, che con leggiero moto ando girando attorno
, percorse le linee

del quadralo. E avendo consolati tutti colla sua presenza, fra liete ac-

clamazioni il Santo Padre usci dal luogo e fece ritorno alia residenza Va-

ticana.

5. Con decreto del 20 Giugno 1864, riferito nel Giornale di Roma, del

27, furono inscritte nell' Indice de' libri proibiti le opere seguenti:

La Divina Commedia di Dante Allighieri, quadro sinottico, per Luigi

Mancini. Fano 1861.

Mose ,
Gesu e Maometto , del Barone D' Orbacb, con la giunta alia

vita di Gesu dj E. Renan. Milano, tipografia Scorza 1863.

Mali della Chiesa e Rimedii. Analisi e proposte del P. Antonio Sal-

voni, ex-Arcipiete di Gavardo.

Victor Ugo. Les Miserables. Paris 1863.

Frederic Souli6. Les Memoires du Diable. Si jeunesse savoit, si yieil-

lesse pouvoit, et alia id genus scripta Auctoris ciusdem:

Stendal
( Henry Beyle). Le rouge et le noir et eiusdem Auctoris si-

milia.

Gustave Flaubert Madame Bovary Salammbo.

Feydeau (Erneslus) Fanny etude Daniel etude Catherine d'Over-

mery etude, et similia eiusdem Auctoris.

M. Champfleury. Bourgeois de Molinchart. Les aventures de Mad-
moisselle Mariette. Le realisme, et alia eiusdem Auctoris.

Miirger ( Henry) scenes de la Boheme Scenes dela vie de Jeunes-

se. Lc pays latin, nee won alia opera romanensia eiusdem.

* Balzac (H. de) Le pere Goriot. Histoire des Treize. Splendeurs et mi-

seres des CourUsanes. Esther heureuse: etc., et omnia scripta eiusdem

Auctoris. *o :
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La Religieuse. Par 1'Abbe *** Auteur du Maudit. Paris 1864.

Daniel
,
o sea la proximidad del fin del siglo y principle del Reino

universal de Jesu Cristo, hasta que es entregado a su Padre. Madrid, im-

prenta y libreria de Don Eusebio Aquado-Pontejos 1862. Prohib. De-

cnto Congregat. 25 Aprilis 1864. Auctor laudabiliter se siibiecit.

STATI SARDI 1. La legge sopra il ragguaglio del tribulo prediale e approvala
dal Senate 2. Lapolilica del Ministero e impngnata hella Camera ;t

vit-

toria del Ministero 3. La Commissione della Camera dei Deputati ap-

prova lo schema di legge, per suggettare lutti i Cherici alia cpscrizione
miliiare 4. Fo'rza deU'esercito e numero dei disertori 5. Scioglimeri-
to del Municipio di Geneva 6. Offerte raccolte dallo Slendardo Calto-

lico pel Santo Padre 7. Elenco di Convent! usurpati dal Governp.

1. La legge sopra il ragguaglio de' tributi prediali in tutto il Regno
formato dalle violenze, dai tradimenti, dai plebisciti e dalle anncssioni,

avea dato argomento ad innumerevoli chiacchierate nella Camera dei De-

putati ;
ma alia perfine, come abbiam riferito a suo tempo, il Minghetti

j'avea vinta, e la Camera aveala approvata. Restava ad oltenere la san^

zione del Senato, che temeasi molto avverso a quella. sopraggiunta di

gravezze intollerabili
,
di-che si volean regalate le antiche province , gia

esauste pe' sacrifizii da esse fatti
,
died anni continui

, servcndo a' setta-

rii nell'opera di rovesciare gli allri Governi ed usurpare gli altri Stati

della nostra penisola. Ma il Minghetti con una infornata di 22 o 23 Sena-

tori s'era assicurato che la pluralita de' suffragi ,
al trarre de' conti

,
sa-

rebbe pel Ministero. E cosi fu veramente. Dopo lunga e calda discussio-

ne
,
in cui si fecero sonare all'orecchio del Governo aspre verita da qual-

cuno di quelli che furono veri uomini dlStato dell'antico.Piemonle, nel-

\a tornata del 21 Giugno, quello schema di legge, qualificato per iniquo
da molti Deputati e Senatori

,
fu approvato anche daUSenato , essen-

do 151 i volanti, de'quali 96 furono pel si, e 55 pel no. La sanzione del

Re non e dubbia, e la legge sara in yigore dal 1." di Luglio di que-

st'anno.

2. Non possiamo ingolfarci in quel mare di ciance, di diatribe e di

spropositi d'ogni maniera, di che son piene le centinaia di fogli degH
Atli della Camera dei Deputati, pel passato mese di Giugno, a

proposito

del'fo'/awao, di leggi per le vie ferrate, per vendite di beni ecclesiastici

e del Demanio, sopra il contenzioso amministrativo ,
e simili argomenti*

Imperocche, ad uscirne con qualche costrutto, ci bisognerebbero molti

giorni di noiosissima fatica, ed una cinquantina di pagine di stampa filta,

senza verun varttaggio pe'nostri letlori. 1 quali gia sanno come in cote-

ste rappresentanze nazionali, create dall'oro e dai maneggi del Mmistero

dagli interessi delle yarie sette
,
molto si parla e poco si conchiude,

.salvo sol quando si tratta di approvare provvedimenti tiranneschi contro

la Chiesa
,
confiscazioni di beni sacri

, oppressione pei preti e
1

pei religio-
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si, e balzelli pei popoli. Allora, dopo un qualche tenzonare, die certe

Tolte si fa per commedia
, gli onorevoli finiscono sempre col mettersi

d'accordo, perche Todio alia Chiesa e comune a lutti i settarii, e la

rivoluzione vuole che la liberta si paghi caro; equesti dueprincipii spie-

gano tutto 1'andazzo della Camera.

Ma il Ministero ebbe tuttavia a superare una dura prova per la rainula

ed ironica accuratezza, con cui il deputato Saracoo rivide il pelo al Min-

ghetti, quanto al suo sistema nel reggere le Finanae, e pose in eviden-

za gli artificii talvolta ridicoli, spesso poco leali, con
c^ii, aggruppando

cifre inesatte
,

e trasportando titoli e somme con destrezza che sa di

Gbetto, si fanno comparire economic che non-si hanno, rendite che non

esistono, e.si attenua 1'enormezza dei debili sempre crescenti
,
con rovi-

noso correre verso la bancarotta. Ma il Minghelli, sciv.olando leggero

leggero sopra le accuse finanziarie
,
e calcando molto sulle quislioni po-

litiche, e facendo vedere che gli oppositori, buoni a criticare, non sapean
trovar nulla di meglio, e forse farebbero peggio di lui, si trasse d' impac-
cio molto feli.cemente , coll'intimare Yailt, aut: se cosi non vi piace,

prendete voi a far meglio ;
e chiese il voto di fiducia. Sicche, dopo aver

sciupato in cio piu sedute, non si conchiuse nulla, se non fosse che 182

onorevoli contro 126, nella tornata del 5 Luglio, pronunziarono che si

ha fiducia nel Ministero.

II simigliante avyenne nel Senato, dove si impugno vivamente la ri-

soluzione della Camera dei Deputati, di appurare, per mezzo d'una Com-

missione d' inchiesta, se nulla di vero fosse nelle accuse mosse a piu De-

putati, d'aver cioe, a prezzo d'un milione, tradito gli interessi dello Sta-

to, quando si tratto d'affidare al Bastogi, gia banchiere del Mazzini, poi

Conte, ed ora ex-Ministro di Vittorio Emmanuele, 1'appalto delle ferrovie

meridionali. Fortissime altresi furon le rampogne al Ministero, pel suo

eccessivo spender senz'alcun pro. in mantenere un esercito rovinoso per
'le finanze ,

benche inutile al compimento della bramata unita d' Italia ,

che ogni giorno meglio apparisce impossibile ad ottenersi'con la forza,

nfe probabile ad impetrarsi dal beneplacito di Napoleone III con lo sgoni-

bro .di Roma. II Ministero si schermi come pole, lascio dire, non euro le

accuse cui non sapea rispondere, e fidato nella fedelta e devozione del

raaggior numero de' Senatori
,
ottenne sempre quanto voile. II popolo

paghera.
3. Al vedere come sempre* chi tiene i portafogli sia cola sicuro di riu-

scire al proprio intento, pel dominio che esercita sopra quelle che il

Brofferio appello, impunemente, pecore della maggioranza, pur troppo

sonosi dileguate le ultiine speranze che ancor si aveano di veder messa

da parte o reietta la sacrilega legge, proposta dal Ministro sopra le cose

della Guerra, Generate Della Rovere, per abolire ogni esenzione dalla

leva militare in favore de' Chierici. La Commissione incaricata di esami-
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nare tal.disegoo, presentalo alii 28 del passato Aprile, sottopose alia Ca-

mera.la sua relazione composla dei due seguenti period!:

Signori I Gli aspiranli al minislero del cullo cattolico e di altri culti

vanno attualmente iramuni dalla leva. Quesla immunila conlrasla alle

esigenze dei tempi ed alle istituzioni dello Stato. Non ha ragione di es-

sereJ II Governo del Re vi propone di abolirla, cancellando dalla legge

organica sul reclulamenlo gli articoli 98 e 99.

La Commissione^lrova giuste le prenmre del Governo
,
come i suoi

intendimenli. E pero vi si associa con asseniimento concorde. Cosi con-

corde che, nel sup seno, non una parola fu delta in contrario, non un dub-

bio sollevato. Dinanzi al grande principio dell' eguaglianza, consacrato

dallo Statuto, ci parve dovesse tornare inutile qualunque considerazio-

ne. Potrebbe dirsi che il bisogno di abrogare quegli articoli di legge sia

stato dar commissarii dei vostri ufficii meglio senlito che espresso.

Confessiamo che, per quanto siamo predisposti a non aspettarci nulla

di bene, quanto a religione , dai settarii che in Torino seggono a tiran-

neggiare 1' Italia e combatter la Chiesa, pure non credevarao di veder le

cose giungere a tal punto. Non una parola fu delta in contrario! escla-

mo 1' Unita Catlolica del 29 Giugno. Si tralta di togliere una liberla alia

Chiesa, liberla che essagode in lutto 1'Universo dove esiste la leva milita-

re: e non si dice una parola in contrario 1 Si tratta di violare Tarticolo 1*

dello Statulo, di conlraddire a tulte le iradizioni di lutti i popoli ,
di far

violenza alle coscienze, di meltere ostacolo alle vocazioni ecclesiastiche,

di spogliare la Chiesa dei suoi ministri
,

le parrocchie de' loro pastori ,

gli infelici ei moribondi de'sacerdoti che li assistono econfortamr.e non

si dice una parola in contrario ! Si tralla di opporsi ad una solenae riso-

luzione del Parlamento subalpino ,
e distruggere una legge promulgata

il 20 Marzo 1834, dopo la plu grave discussione: e non si dice una paro-
la in contrario 1 Gli uflhii delta noslra Camera sono unanimi quando si

tralla di lormenlare la Chiesa, e fare guerra alia Religione callolica.

4. L' esercrto italiano diventera cerlamente formidabile, quaudo a for-

za, violando'le piu sacre ragioni di coscienza, il signor della Rovere

1'avra ingrossalo di un migliaio di cherici! Che lanti incirca erano qjielli

a cui stendeasi, in lulto il beatissimo regno, cotal privilegio. E con cio

chi potra ancora impedire che \Italia si prenda il quadrilatero, discacci

il barbaro e venga a farsi coronar d'alloro in Campidoglib? Gia fin d'ora,

come risulta da un rapporlo ufficiale, diretlo il 30 Sellembre 1863 al

Minislro della Guerra dal Generate Torre, la forza numerica e reale di

quest' esercito e di 379,722 uomini, senza lener conlo di circa 80 mila

di riserva, e dell'invincibile Guardia nazionale. Chi potrebbe lener lesta

a lanli prodi.? E lultavia da notare che il Generale Torre prudentemente
non fece rilevar molto il numero dei disertori, il quale era di niente me-
ao che 16,731,cioe di quasi il S per 100.11 che dimostra quanto siavo-

lonteroso il militare di codesti soJdati
;
e puo far presagire quel che forse
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accadrebbe, se questo agglomeramento di Napolitani, Siciliani, Lombar-

di, Toscani, Romagnuoli, Modenesi, strappati a forza dalle loro case ed

incorporati nelle file dell'antico esercito piemontese, fiho a quadruplicar-

lo, si trovassero a fronte d' un esercito nemico, retto da que' priacipii

d' onore e di fedelta, onde si diedero si belle prove dagli stessi Reggi-
menti ungheresi nella guerra del 1859.

5. La festa nazionale, che si dovea celebrare il 5 Giugno, quest'anno,

per gran merce della rivoluzione, lascio in pace i preti, e non pretese di

sforzarli a profanare i^sacri templi con abnso de' santi riti. Ma, compiu-
tasi da per tutto con la solila rassegna^di milizie, a suon di cannone, e

con le spontanee luminarie intimate dai Municipii, fatte in gran parte a

spese del pubblico, o sotto la minaccia delle sassaiuole, non diede altro

disturbo alia gente onesta. Riusci tuttavia funesta al Municipio di Geno-

va
;

il quale avea saputo cosi ben governarsi, che era divenuto inviso a

tutti, ai buoni come ai tristi, e per la festa nazionale, proprio in quel

giorno, trovo la morte. Imperocche-la Giunta municipale, per paura di

essere presa a torsolate, il 1." Giugno deliberava di non intervenire alia

gran festa dell' unita, e mostrava cosi che bell' unita fosse in Italia,

mentre gli stessi Genovesi erano in guerra col loro Municipio! II Prefetto

di Genova, il 3 Giugno, annullava la deliberazione 'della Giunta, e con-

vocava per lo stesso giorno, alle 3 pomeridiane, il Consiglio, affine di

nominare in seno allo stesso una Commissione che lo rappresentasse alia

festa. Ma questa pratica non pote essere trattata in quella seduta, man-

cando il numero legale dei Consiglieri. Fupertanto convocata dallo stes-

so Prefetto un'altra seduta per la sera. Intervennero 19 Consiglieri; e

postasi*ai voti la proposta del Prefetto di nominare la suddelta Commis-

sione, dieci Yoti contrarii, otto favorevoli ed nno astenutosi, risposero ne-

gativamente. Allora il marchese Gualterio diede un pugno sulla tavola e

disse: la seduta e sciolta! E il S Giugno le cantonate erano tappezzate

dal seguente manifesto, emanato dal Prefetto sig. Gualterio da Oryieto:

S. M. con regio Decreto in data di ieri ha sciolto il Consiglio Comu-
iiale di Genova, ed in pari tempo ha nbminato Delegate straordinaio, a

termini dell'art. 144 della Legge comunalee provinciale 23 Ottobre 1859,

il cavaliere De Magny, consigliere presso la Prefettura di Milano.

6. II Municipio di Genova credettedi poter impunemente rifiutarsi ad

onorare di sua presenza le raunate, con cui doveasi celebrare un trionfo

della rivoluzione italiana, e probabilmente pensava che gli si terrebbe

conto da* settarii dello sfregio fatto priraa alia pieta dei religiosissimi

Genovesi, col rifiutarsi di assistere alia processione del Corpus Domini,

e di conlribuire a quejla splendida pompa, con che la citta di Maria san-

tissima fu sempre solita di celebrare il trionfo di Gesu Cristo. Ma la sba-

glio a granpezza. I Genovesi cattolici,che sono i piu, si dolsero forte di

questa brutta azione, ma supplirono largamente con la loro pieta ed a

proprie spese alia sconcia lesineria del Municipio, e lasciarono a' settarii
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la cura di fame -vendetta; e quesla non tardo. Inoltre furono solleciti di

provare i loro sensi -verso la religione con le magnifiche funzioni del

Mese Mariano, che in molte chiese fu compiuto con solenne e magnifica

pompa e consolantissime dimostrazioni di fervida divozione, e con specia-

li atli di omaggio al Santo Padre. II benemerito Stendardo Cattolicol, che

gareggia coll' Armonia e con 1' Unita Cattolica nello zelo della buona cau-

sa, avea, qualche mese addietro, poluto spedire al S. Padre- una cospi-

cua somma, come Obolo di S. Pietro, offerto dalla piela de' cittadini

genovesi; di che non pago, propose che per la festa del Principe degli

Apostoli si vedesse di mandare a Sua Santita una Messa-; e pronti gli

oblatori risposero all'invito, ed ebbe presto raccolte Lire 7419, le qua-

li, con 50 anelli e varii altri oggetti preziosi, procure di far giungere

a' piedi del Santo Padre, che certaraente ha benedetto dal fondo del cuo-

re a si buoni figliuoli.

7. Piii volte abbiam accennato alia crudelta con che il Governo del

sig. Marco Minghetti e de' Framassoni suoi colleghi si condusse -verso

Monache e Religiosi ,
cui tolse i Monasteri e Conventi

, per cangiarli in

carceri ,
in magazzini, e peggio. L' Unita Cattolica prese a fare 1'elenco

delle comunita cosi iniquamente assassinate, in nome di quello Statuto

che guarentiva come inviotebili
,

al pari che le private ,
le case e le pro-

prieta dei Religiosi e dei Corpi morali; e nel foglio del 16 Giugno,

n. 195, ne reco una nuova lista, per. compiere le pubblicate nei nu-

meri 153
,
163 e 192

;
onde risulta che i Cohyenti occupati violentemen-

te, con espulsione sacrilega dei legittimi loro possessor! o gettati sulla

strada, odeportati a dcmicilio coalto, o ammucchiati in miserabili ca-

tapecchie senza riguardo a diversita di Ordine e di islituto
,

s6*no non

meno di 398
;
e pur troppo 1'elenco non e compiuto ancora. Ecco 1'ordi-

ne morale ristaurato in Italia, in grazia dei triontj decantati del 1859, e

del non intervento !

II.

COSE STRANIERE.

ALEM\GNA e DANIMA.RCA 1. Sunto e risultato delle Conferenze di Londra per
la quistione danogermanica 2. Si ricominciano le ostilita; Messaggio
reale al Parlamento danese 3. Dichiarazioni ufficiali fatte nel Parlamen-

to di Londra, sopra il contegno propostosi dal Governo 4. Gli alleati

discacciano i Danesi dall'Isola d' Alsen 5. Schiarimenti circa 1'abboc-

camento d^lo Czar e dell' Imperatore d' Austria a Kissingen 6. Visita

dell' Imperatore d' Austria al Re di Prussia in Karlsbad 7. Lettera dello

zar al Duca di Oldembourg, per cedergli i suoi diritti sui Ducati.

1. Le fatiche erculee di Lord Russell andarono perdute, e le Conferen-

ze di Londra, la cui adunanza avea . costato un tesoro di trattazioni di-

plomatiche, non riuscirono che a dimostrare viemeglio 1' irapotenza del
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dintto nuovo, a risolvere Ie quistioni di giustizia ed a procurare soda

pace a' Principi ed ai popoli. Gli atti ufficiali di quelle discussion! fra i

rappresentanti delle otto Potenze, che aveano sottoscritto il Trattato di

Londra del 1&52, furono dal Govefno inglese presentati al Parlamento, e

trascritli per intiero dal Memorial diplomatique, n. 27
,
del 30 Giugno ;

e consistono in 13 Protocolli, ed un Annesso, che e come un epilogo di

quegli Atti, steso, a quanto pare, da Lord Russell. Di questi daremo qui

un conciso ristrelto, quanto basti a raccogliere qual fosse 1'andamento di

quelle Conferenze, onde le cose furon lasciate ne' termini, in cui 1'ostina-

zione della Danimarca e le pretensioni delle Potenze germaniche le avean

condotte a forza d'armi.

Essendo stati assenti i Plenipotenziarii alemanni quando, alii 20 d'A-

prile, Lord Russell voile iniziare le Conferenze, la- prima tornata di que-
ste fu in verita alii 25

;
ed in essa fu subito proposta la tregua; al quale

intento si dovette aspettare che alle parti belligeranti fossero spedite

istruzioni precise da' rispettivi Governi. Laonde si differ! la seconda tor-

nata fino al 4 di Maggio; e nella terza del 9 si riusci alia convenzione d' ar-

mistizio, da noi riferka nel volume precedente a pag. 623. Dai protocolli

riesce manifesto che i Plenipotenziarii danesi si mostrarono eccessiva-

mente restii a consentire alia tregua ,
che volcano ad ogni patto per con-

dizione che si mantenesse il bloccd, e che rifiutarono con inflessibile osti-

nazione di prolungare la tregua oltre un mese.

La'quarta seduta, molto lunga e tempestosa, ebbe luogo alii 12 del

Maggio. Lord Russell domando ai Plenipotenziarii di Austria e Prussia,

che lor piacesse di esporre i motivi, pei quali i loro Governi aveano oc-

cupato tanta parte del territorio danese, e di chiarire quali fossero i loro

intendimenti. II Conte Apponyi con poche parole rispose, parergli inutile

tale sposizione, come di cosa gia tanto nota, e messa in chiaro da dispacci

pubblicati. Quindi si levo il sig. Bernstorff, e lesse la dichiarazione se-

guente: Prima di poter entrare in discussione sopra le condizioni del

ristabiliraento della pace con la Danimarca, i Plenipotenziarii delle Po-

tenze alemanne credono di dover far osservare, che essi riguardano il

campo della discussione come interamente libero da tutte le restrizioni

risultanti da impegni, che possono essere esistiti prima della guerra tra

i loro Governi e la Danimarca; e che la base, sopra la quale si potratino

trovare nuove combinazioni, formera, a parer loro, uno dei principal! og-

getti dei negoziati da imprendersi. Rivendicando cosi in favor proprio
una intiera liberta di discussione, e la facolta di fare quelle proposizioni
che loro sembreranno capaci di assicurare una pacificaziene soda e du-

revole, le Potenze alemanne non intendono d' escludere veruna combi-

nazione, che possa giovare a questo scopo, senza portar pregiudizio ai

diritti acquisiti.

Questo, in buon volgare, volea dire : Noi ci riguardiamo come sciolti

'dai Trattati di Londra
;
e pero sarebbe inutile appellare a questi per cer-
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care le condizioni di pace. Lord Clarendon salto su a dire cbe, se le Po-

tenze alemanne eran libere yerso la Daniraarca, rimanean vincolate verso

le altre che aveah firmato que' Trattati. Ed il Bernstorff di rimando: ap-

punto, e percio abbiam dichiarato che saremmo pronli a negoziare con

esse a tal proposito.'Ed allege i dispacci con cui si era posta la Danimar-

ca sull' avviso, che, se non si piegava ad osservare le promesse fatte in

quei Trattati, essi sarebbero guardati come lacerati e nulli. II sig. Brun-

now, russo, parlo pel valore di questi, dicendo che non si doyean guar-
dare come annullati, se non v' erano biione ragioni ;

e in cio fu sostenuto,

con lunga epiuttosto agra discussione, daiPlenipotenziarii inglese, fran-

cese e svedese. Si conchiuse col prendere alto del diritto delle Potenze.

neutral i a raescolarsi della yalidila dei Trattati del 1852; ilchedal Bern-

storff fu di nuovo spiegato in questo senso: che se ne potrebbe certamente

discorrere, e cio si farebbe nella Conferenza seguente.
Nella quinta tornata del 17 Maggio, il Conte Bernstorff, plenipotenzia-

rio prussiano, d'accordo con quelli dell' Austria e della Confederazione

gerraanica, pose'sul tappeto, come il minimum delle guarentigie pretese
dali' Alemagna, I' indipendenza politico, dei Ducati, ai quali si dovrebbe-

ro al tempo stesso assicurare istituzioni amministrative e rappresentative

comuni. E qui si rappicco la questione sopra i Trattati del 18S2, per in-

diretlo, parlandosi raolto dell' ordine 'di successione
,

della competenza
della Confederazione, del rifiuto di questa ad ammetterli

;
e si divago tanto,

che il La Tour d' Auyergne prego si tornasse a boraba
,
e si dessero dai

Plenipotenziarii alemanni schiarimenti piulimpidi e precisi. Entro allora

Taustriaco sig. D'Apponyi a fare la giunterella: che la quistione della

successione nei diritti sovrani s' avesse a riguardare corae sospesa, ma
non ancora risoluta

, perche la Dieta avea soltanto riservata la soluzione

di tal liligio, senza respingere espressamente i dirilti del Re di Danirnar-

ca. E qui una interminabile digressioue ,
simile a vero diyerbio

,
aven-

do il De Beust, alia sua rolta
,
finito di sbozzare i disegni alemanni

,
ri-

servando espressamente alia Confederazione germanica il diritto di deci-

dere intorno alia successione nell'Holstein. II sig. La Tour d'Auvergne,

plenipotenziario francese, . fece dileguare 1' ultimo velo di nebbia che an-

cora yi si stendea sopra, notando che con quel minimum si riuscirebbe

alia sola unione personate dei Ducati colla Danimarca, la quale lascierebbe

sussistere tutti i motivi di antagonismo tra i due popoli ;
e che se non s'in-

tendea cosi la faccenda, si doyea di necessita conchiudere che 1' Alemagna

esigeva la-separazione pura e semplice dei Ducati dalla Danimarca. II

Plenipotenziario russo parlo forte per l'integrita della monarchia danese ;

e quello di Svezia dichiaro riciso, che 1'autonomia dei Ducali, anche con

unione personale sotto la Corona danese, si guardaya come inammissibi-

le e distruttiva dell' integrita della monarchia. I Danesi, che 1'inten-

deano appunto cosi, a stento si piegarono ad accettare ad referendum le

proposizioni alemanne % dichiarandole senza piii inaccettabili, anche nel
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caso che la Dieta riconoscesse i diritti di Cristiano iX alia successione.

Laonde cinque intere sessioni si erano compiute, seoza progredire d'nn

passo sulla via della conciliazione.

La sesta tornata, che fu alii 28 di Maggio, si coraincio con un colpo

di tuono. II Conte Apponyi, richiesto da Lord Russell se 1'Alemagna non

avesse a far nuove proposizioni, si levo, e depose sulla tavola per iscrit-

to una proposizione collettiva delle due grandi Potenze e della Confede-

razione gerraanica; in cui, tolto argoraento dalla dichiarazione, fatta dai

Danesi sul fine della precedente seduta, si chiedeva la separazione as-

soluta dei Ducati di Schleswig ed Holstein, sotlo lasovranita del Princi-

pe ereditario d'Augustembourg ;
il quale, non solamente potea-avvalersi

presso 1' Alemagna di maggiori diritti alia succcssione nei Ducati, ed il

cui riconoscimento per parte della Dieta germaoica era per conseguenza

assicuralo, ma avea raccolto indubbiamente i suffragi deH'immensa plu-

ralita di que' popoli. II Conte Russell die il tracollo, con dichiarafe

che per verita non si potea sperare pace soda e durevole tornando ai

.Trattati del 18S2; che Polenze neutrali non dov,eano pretendere d' im-

porre nuove convenzioni insufficienti per 1' Alemagna o umili'anli per la

Danimarca: e che percio bisognava voltarsi a cercare altri partiti. E
senza piu suggeri , la separazione compiuta dell' Holstein e del Lauem-

bourg e d' una parte dello Schleswig dalla Danimarea
;
indico anche i

confini, sulla linea della Schley, ma pose per condizione che la Confede-

razione germanica non vi dovesse ne erigere, ne mantenere fortezze, ne

porti fortilicali
,
ma bensi pigliarsi una parte del Debilo pubblico spet-

tantea quegli Stati, e non ingerirsi punto di quanto' farebbe la Danimar-

ca nel resto dello Schleswig a lei lasciato.

Sul finire, Lord Russell accennava alia convenienza di esplorare il con-

senso dei popoli circa tal divisione
;
e dove 1'affare cosi si componesse,

le Potenze europee guarentirebbero 1'indipendenza della Danimarca.

Si rappiccarono subito le quistioni della successione e dei varii preten-

denti
;

il sig. Brunnow si dichiaro contrario all' Augustembourg ;
il La

Tour d'Auvergne tbcco della necessita di provocare il suffragio popolare

almeno nei distretti misti
; quel di Svezia rinnovo le sue protestazioni

per I' integrita della Danimarca; e la discussione si fece piii arruffata che

mai. Fini quella lornata con questo solo frutto, che i Danesi accettarono,

solo ad referendum ,
il disegno in massima d' uruo spartimento dello

Schleswig, ma dopo aver strappato agli Alemanni una dichiarazione che,

cedendosi loro il Lauembourg, non si pretenderebbe piu di unire all' Hol-

stein tutto lo Schleswig.
La settima seduta fu alii 2 di Giugno, ed in essa, dopo riferita 1'accet-

tazione in massima, dello spartimento dello Schleswig per parte della

Danimarca, si comincio a trattare della linea di divisione ,
dei territorii

che si unirebbero all' Holstein e di quelli che resterebbero alia Danimar-

ca
;
e naturalmente, volendosi da ambe le parti il

piii che si potesse, con
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pretension! esagerate, fu injpossibile mettersi d' accordo. Fin d' allora si

vide che non si approderebbe a nulla
;
ma s' avvicinava il termine del

12 Giugno, in cui scadrebbe 1'armistizio, e tutti gli sforzi delle Potenze
'

neutrali si spesero, si in questa del 2,'e si nelle seguenti tornate del 6 e

del 9 a disputare dei confini e delle condizioni, sotto le quali si potrebbe

allungare la tregua ;
e finalmente alii 9 si stipulft che questa si mante-

nesse ancora per soli 15 giorni ,
fino al 26 Giugno: al che i Danesi non

condiscesero che a stento, e gli Alemanni, che volevano una prorogazio-
ne di parecchi mesi, si acconciarono ai 15 giorni con rammarico, per de-

ferenza alia mediazione delle Potenze neutrali.

Con queste disposizioni delle parti, era evidente che non si verrebbe a

capo di nulla
;
e pure Lord Russell speraya ancora. I Plenipotenziarii

austriaci nella decima tornata, del 18 Giugno, fecero riserve intorno al

suffragio popolare che si proponeva dalla Prussia, e che a Vienna gar-

bava pochissimo ;
i Danesi Yolevano che si risolvesse prima la quistione

de' confini, non essendo giusto che concorressero al suffragio i popoli

che resterebbero sotto la Danimarca, e faceano sonare alto che, aceet-

tando in iriassima la divisione dello Schleswig, si era riservato il diritto

di ritornare ai Trattati di Londra
;
ed il dibattimento intorno alia linea

de' confini
,
cui partecipavano vivamente il Francese, il Russo e quel di

Syezia, si accese in modo che Lord Russell dovette dichiarare: in ye-

rita non abbiara dato un passo innanzi verso il ristabilimento della pace.

Per dar questo passo Lord Clarendon
, perduta ogni fiducia di com-

poniraento tra i belligeranti, appellb al priocipio bandilo nel Congresso
del 1856 a Parigi, e propose che quelli si Yolgessero ad una Potenza

arnica, affinche una linea di frontiera sia da lei tracciata cosi
,
che non

passi ne piii giu a mezzodi sotto quella indicata dalla Danimarca, ne piu

in su a settentrione, al di la della proposta dai Plenipotenziarii alenianni.

Aderirono subito, con riserva di chiedere istruzioni a' loro Govern!, i

'Plenipotenziarii delle Potenze neutrali : i belligeranti si contentarono di

accettare lal proposta solo ad referendum.

Si riunirono per I'll.' yolta i Plenipotenziarii alii 22 Giugno; e gli

Alemanni si dichiararono munili di facolta per accettare la proposta me-

diazione, purche questa fosse conferita ad una Potenza neutrale, won rap-

presentata nelle presenti Conferenze, e che percio non avesse ancora ma-

nifestato il suo giudjzio in tal materia
;
e per giunta sotto patto che fos-

sero accettate le condizioni da essi indicate per un armistizio. E come se

cio non bastasse, dichiararono che non yorrebbero riguardarsi come vin-

colate dall'opinione della Potenza mediatrice, perche le congiunture non

permetteano loro di accettare un arbitrato. I Danesi
, piu ricisamente ,

rifiutarono di netto la disegnata mediazione. Dopo molto parlare da capo

sopra i confini, la tregua, il blocco; con rampogne di poca lealta da una

parte e dall'altra, accennando i Danesi a Yiolenze commesse nel Jutland

da' Prussian!, e rinfacciando quesli a quelli 1'occupazione dell'isola Sylt,
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si venne alle corte. Gli Aleraanni , interrogati dal La Tour d'Auvergne,
dissero non aver nuH'altro da proporre, ed i Danesi aggiunsero che vedea-

no di non poter presentar nulla d' accettevole per parte degli Aleraanni;

e percio non consent! rebbero nemmeno a prolungamento della tregua.

Finalmente alii 25 di Giugno si tenne, per formalita, un' ultima seduta,

in cui ciascuno de' Plenipotenziatii espose il proprio giudizio sopra 1'an-

damento delle Conferenze, e si pose in sodo che non s'era ottenuto nulla,

gettandosi dai Tedeschi la colpa di cio sui Danesi, e da questi su quelli.

Poi si separarono coi soliti ufficii di tirbanila e cortesia.

2. II telegrafo reco subito alle -vane Corti la certezza della preveduta
iuutilila delle Conferenze

;
ed i Governi delle parti belligeranti s'affretta-

rono di spedir ordini perche immediatamente, allo scoccare dell'ultira'ora

della tregua, si riappiccassero, come fu fatto, le ostilita. I Prussiani co-

minciarono subito a fulminare dalle loro batterie le navi danesi ed i ri-

pari dell' isola d' Alsen
;
e 1' armata navale danese si distese a blocc'are i

porti del Baltico. Questo risultato era si presentito, che piu giorni innan-

zi i! re Cristiano IX , convocato il Rigsraad o Parlamento nazionale
, gli

fece leggere dal Monrad ,
Presidente del Gabine'tto

,
il Messaggio se-

guente :

La critica condizione, nella quale si trova il paese, e le spese straor-

dinarie, che la guerra ha gia tratto seco, e che la sua continuazione po-
trebbe ancora esigere ,

ci hanno iraposta la necessita di convocare lino

Sal presente il Rigsraad, affinche voi approviate le disposizioni prese
dal nostro Governo

,
e possiate dare il vostro consenso alle risoluzioni

destinate-a fornire i raezzi che sono indispensabili. Noi non abbiamo

provocata la guerra. Noi abbiamo la coscienza d' aver fatto tutto cio che

era in nostro potere per evitarla. Siamo slati attaccati da un nemico pre-

valente, sotto pretesto che non avevamo. adempite le conyenzioni del

1851-1852. Prima dell' incominciamento delle ostilita i nostri avyersarii

hanno ricusato di accettare una conferenza per trattare all'amicheyole,

cogli altri che firmarono il trattato di Londra
;

e soltanto dopo essersi

impadroniti della maggior parte della Penisola, essi hanno acconsentito

alia sua riunione
,
ma dichiarando che essi non si reputavano piu legati

dalle transateioni del 1851-1852.

Nel breve- tempo che ha durato il nostro regno, ,
noi abbiamo di gia

appreso con una amara esperienza come i diritti piu evidenti poco pesino

oggi nella bilancia politica dell' Europa, e come un Re e il suo popolo

possano essere abbandonati a loro stessi nella lotta piu ineguale. Per lo

che , quando 1' Inghilterra, appoggiata a tutte le Potenze neutre, le quali

siedono nella conferenza di Londra
,

ci ha dimandato di rinnnciare a

tutta la porzione di territorio appartenente alia monarchi'a danese, e die

e posta al sud della Schley e del Dannewerk, noi ci siamo rassegnati ad

incontrare questo sacrificio tanto doloroso per noi. Questo sacrificio non e

stato'accettato dalle Potenze alemanne. Noi non possiamo fare sacrificii



238 CRONACA

maggiori : alle esortazioni che ci sono state fatte, abbiamo risposto con

un no, nella ferma convinzione che il nostro rifiuto e ad un tempo quello

del popolo danese.

a Voglia Iddio cangiare le disposizioni delle Potenze che tengono nel-

le loro mani i destini dell' Europa ! Faccia almeno che la simpalia di una

di esse si traduca in una cooperazione efficace. Dopo cio, noi assicuriamo

il Rigsraad deila nostra grazia e del nostro soprano faYore. CBISTIAISO R.

Contrassegnato : Monrad .

I mezzi indispensabili nella congiuntura di tal guerra si riducono tutti

aldenaro; ed il Governo danese preludeva in questo messaggio alia

domanda fatta poi al Rigsraad, che assent! prontamente, di contrarre un

prestito di dieci milioni di tailed
, per sopperife alle spese rendute ne-

eessarie dalla continuazione della guerra. Ma andarono delusi i voti di

Cristiano IX
, perche almeno la simpatia di una delle Potenze europee si

cangiasse in cooperazione efficace. L'loghilterra ,
che parea disposta a

levarsi sola contro tutta Europa ,
se fosse d' uopo , per difendere la Da-

nimarca, si trasse indietro, e bandi che non uscirebbe dai liraiti d'una

stretta neutralita,

3. E per verita il contegno del Governo britannico verso la Danimar-

ca ben pud yalere di ammaestramento a qualunque, per dabbenaggine ,

credesse ancora che si possano tenere in qualche conto gli ufficii ami-

chevoli ed il proiettorato dell'Inghil terra, fuor dei casi in cui un interes-

se palpabile, certo, da potersi rappresenlare con somme di sterline e di

ghinee ,
non la impegni a guardare come sua propria la causa del pro-

tetto. Di che basta allegare in prova le dichiarazioni ufficiali date, il 27

Giugno ,
da Lord Russell alia Camera dei Lords

,
e dal Palmerston alia

Camera dei Comuni ,
circa i propositi del Gabinetto nelle present! coa-

giunture della Danimarca.

Lord Russell ,
fatta una prolissa sposizione del litigio ,

delle pratiche

difdornatiche e delle rotture avvenute fra la Danimarca e 1' Alemagna , e

narrato per filo e per segno quello che si tratto nelle Conferenze ,
COQ-

chiuse dicendo, in sentenza ,
che 1'Imperatore de' Francesi avea dichia-

rato che, sebbene dispostissimo a porgere tutto il suo appoggio morale
,

ricuserebbesi a qualunque aiuto materiale alia Danimarca: Cio posto ,

aggiunse Lord Russelj, il Governo ha giudicato, essere suo stretto dove-

re di attenersi alia perfetta neutralita : il che non escludeva che potessero

sorgere circostanze capaci di rendere necessaria un'altra politica. Questo,

in sostanza, e quanto dire col Morning Star: La politica dell' Inghil-

terra non dipende dalla Francia; ma sarebbe pazzia il Tisolversi per la

pace o per la guerra senza essere prima accertati del contegno che os-

serverebbe code'sta Potenza. Insomnia 1'lnghilterra voleva impegnare

Napoleone HI, o sotto forma di protettore o sotto forma d' arbitro ,
a do-

yer poi colla forza deH'armi difendere gl' interessi che essa ha nel soste-

nere la Danimarca. Ma Napoleene III
,
ammaestrato da quel che gli ac-
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<cadde in Siria e nel Messico ,
non si lascio arreticare

;
e 1' Inghilterra ,

fatti bene i suoi conti, Tide che era meglio layarsene le mani, ed abban-

donare la Danimarca alia sua sorte.
'

;r

Piu crudele ancora, perche beffardo
,

si mostr6 Lord Palmerston. An-

ch'egli parlo molto delle sue sirapatie per la Danimarca, ma a piii riprese

fecesi a ribadire il chiodo: che in origine il torto fu dalla sua parte. Ag-

giunse e vero che, essendo succeduto un nuovo Re, e cangiati i Minislri,

I'Alemagna avrebbe potuto essere piu benigna ed aspettare che quelli ri-

parassero, come ne mostravano qualche yelleita, i loro torti. Ma torno

da capo a dire che, oltre al torto avuto in principle, la Danimarca ne ayea

incorso un altro alia fine
,
avendo nelle ultime Conferenze rifiutato il di-

segno di mediazione
;
e soggiunse : 1'Ioghilterra, per determinare il da

farsi, doveva considerare quale in realta fosse 1'oggetto delta contesa, per

cui le ostilita dovevano riprendersi ;
e questo oggetto non apparve di

grande importanza ;
non concerneva 1'indipendenza della Danimarca, ed

era ben poco piu di quello ch'essa aveva gia accettato
;
consisteva solo

nella quistione ,
a chi dovesse una parte di territorio appartenere. Ed

esagerata 1'importanza della guerra in se stessa : La Francia e la Rus-

sia, disse, non yogliono prendere parte a sostenere attivamente la Dani-

marca. L'urto intero dovrebbe dunque essere sostenuto da questo paese
solo. Noi non potemmo consigliare una tale impresa (applausi ministeriali

e susurri] . II conflitto finora non concerne se non lo Schleswig.
Non voglio dire, conchiuse il Palmerston, che se la guerra assumes-

se un altro carattere, se la esistenza della Danimarca, come Potenza in-

dipendente in Europa ,
fosse in pericolo ,

se noi dovessimo vedere a

Copenaghen gli orrori di una citta presa d' assalto
,

la distruzione delle

proprieta, il sagrifizio delle Tile non solo de' suoi difensori ,
ma de' suoi

paeifici abitanti, le confiscazioni conseguenti, la catlura del Sovrano come

prigioniero di guerra ,
o eventi di tal fatta (oh! oh!) non yoglio dire

che in tal caso la condizione di questo paese non abbia a poter essere og-

getto di una nuova considerazione (oh! oh! applausi ministeriali) ;

o che un altro consiglio non possa essere preso. Se un ca'ngiamento di

politica si credesse necessario, sarebbe comunicato al Parlamento.

4. LaDanimarea pertanto fa ridotla a dover eorrle sole proprie forze

tener testa alle due grandi Potenze alemanne ,
le qnali per piu di dieci

anni aveano avuta la longanimita di insislere solo con ufficii diploraatici,

ed aspettare .che essa si risolyesse di osservare le condizioni pattoyite
nel 1852 yerso i Ducati

;
e se, nel trarsi addosso quest! guai, fu yittima

di maneggi settarii e gabbata dalle lusinghe inglesi, e certo da compian-

gere, ma dee pur rassegnarsi a portarne la pena. Perduti gia i Ducati ,

poco men che perduto il Jutland
, non le rimangono che le isole, ed an-

cor queste yersaso in gran pericolo, se 1'energia della difesa non sari

pareggiata dalla quantita delle forze. E n' ebbe un saggio alii 29 di

Giugno. ,. ^r.* c.
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Fin dalla mattina del 26
,

i Prussiani con quattro grand! batterie di

lunghissimo tiro cominciarono a percuotere nelle munizioni dell' isola

d'Alsen, menandovi grande guasto. La fregata danese Rolf Krake, tutto-

he corazzata
,

essendosi provata ad impegnare il combattimento con

quelle, in breve ne fu si malconcia, che dovette dar volla e riparare ben

lungi. Intanto i Prussian! adunavano da' circostanti porti tal mimero di

scialuppee navicelli, da potervisi imbarcar sopra 3,000 uomini; e cosi

innanzi all'aurora del di 29, malgrado il fuoco vivissimo dei Danesi, tra-

gittaronsi nell' isola d'Alsen dodici battaglioni prussiani, che, correndo a

baionette spianate sulle trincere del neraico, le conquistaronq con grande

strage de' difensori. Questi, per confessione del Ministro della guerra di

Copenhagen, patirono gravi perdite, e dovetlero in prima ritirarsi in una

penisola, e quinci sgomberare al tutto dall'isola, lasciando oltre a due mi-

gliaia di prigionieri, tra'quali piudi 100 ufliciali, in potere del nemico;

o. Ma piu gravi eventi sembrano apparecchiarsi ,
a parere di molti ,

per tutta Europa ,
traendone congettura dal ravvicinarsi dei Sovrani di

Russia, Prussia ed Austria.
^\\e, 27, di sera del 13 Giugno 1'imperatore

Francesco Giuseppe ,
con 1' Imperatrice ,

col Conte Rechberg e piu altri

gran personaggi di Gabinetto
, parti da Vienna e si condusse a Monaco

di Baviera, d'onde la sera del 15 si raosse alia volta di Kissingen ,
e vi

giunse la mattina del 16. Ivi gia si trovava lo Czar Alessandro II
,
con

piu altri membri della sua famiglia. Qui non ci stenderemo a registrar

per minuto le visile scambiate e gli alti di cortesia amichevole tra i due

Imperatori e le due Imperatrici, ed il Gran Duca Costantino
,
ed i yarii

Principi che sopraggiunsero, come il Re di Baviera, il quale solo non uso

Yincognito, essendo a dir cosi in casa propria. Lo Czar conferi col Conte

Rechberg, che fu altresi a stretto e lungo colloquio col Cancelliere impe-
riale russo, Principe Gortschakoff ;

e la sera del 18 il Rechberg sirimise

da solo in viaggio ,
ed ando a Karlsbad , dove era col Re di Prussia il

sig. Bismark. Ivi il Ministro austriaco tratto, dicono
,
con Guglielmo I e

col capo del suo Gabinelto sopra 1' indirizzo delle faccende con la Dani-

marca, e circa il da farsi come prima si ripigliassero le ostilita. Ed i col-

loquii del Bismark e del Rechberg si rinnovarono piu volte, e furono as-

sai lunghi, finoal di 22, quando giunse cola, da Kissingen per Egra 1'im-

peratore Francesco Giuseppe.
I giornali inglesi bandirono subito rinnovata la santa Alleanza, pro-

babilmente senza saper nulla di ben fondato, ma per trafiggere col pun-

giglione del sospetto il loro alleato Napoleone III, che era stato scortese

verso loro a segno di non voler, come si dice, tirar fuori la castagna dal

fuoco e fame loro regalo, come pretendeano col sospingerlo ad impegnar-
jsi in guerra a difesa della Danimarca. II Memorial diplomatique del 19

Giugno fu sollecito di smentire quelle ciance, e si stese in dimostrare,

essere manifestamente impossibile 1'alleanza fra le tre Corti del Nord.
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Tre volte, in effetto, a Weimar, a Varsavia, a Toeplitz, gl' Imperatorl
d' Austria e di Russia s' inconlrarono. Che ne avvenne? Forse un ravvi-

cinamento piu intimo? Tutt'altro: un allontanamento piu spiccato. Ogni
volta le relazioni tra loro divennero piu sostenute: e quando tra quest!

due Sovrani non si attraversasse che il celebre dispaccio del Conte Rech-

berg, del 19 Luglio 1863, questo basterebbe per rendere impossible,
nel giro di pochi giorni, 1'accordo in cercare 1'attuazione di comuni di-

segni. E questo non bastandogli ancora, il Memorial nello stesso foglio

(pag. 389) torno a spiegare che 1'Imperatore d'Austria ando a Kissingen

per solo ufficio di cortesia, rispondendo all' invito dello Czar, e condu-

cendo seco il Rechberg, solo perche il GortschakofF ne mostro desiderio;

poi soggiunse: Basti dire che non solo la Corte di Vienna, ma altresi

quella di Pietroburgo, furono sollecite di dare spontaneamente al Governo

deH'imperatore Napoleone III, spiegazioni rassicurantissime, circa la na-

tura e lo scopo dello scambio di idee che farebbesi a Kissingen.

Ed invero il Conte Rechberg, appunto alii 14 di Giugno, sul punto di

partire da Vienna, spedi una circolare a tutti i Rappresentanti imperial!

presso le varie Potenze , nella quale si studio di smentire formalmente

ogni interpretazione dell'abboccamento di Kissingen ,
la quale fosse ca-

pace di insinuare che i due Imperatori si volessero incontrare per un og-

getto gia definite, o per suggellare con reciproco impegno qualche dise-

gno gia concertato fra loro
;
e ribadi, non aver quell' incontro se non un

carattere al tutto privato e confidenziale, senz' altro scopo che di comu-

nicarsi le proprie idee circa le quistioni, onde al presents sono preoccu-

pati i Gabinetti
;
e fini con raccomandare che si rifmtasse energicamente

ogni diceria circa la probabilita di una nuova santaAlleanza, od un pen-
siero ostile contro qualsiasi Potenza. Tanlo stavagli a cuore di non dar

ombra al potente Sovrano della Francia.

6. Dato pure che in verita a Kissingen non si fosse andato oltre al

semplice scambio di cortesie, ed a qualche discreta comunicazione dei

proprii.giudizii circa 1' indirizzo delle faccende europee ;
certo e che al-

trettanto non si puo dire del colloquio tenutosi a Karlsbad in Boemia,
benche sia vero che la presenza del Re di Prussia sul territorio deir Im-

pero esigeva, da parte di Francesco Giuseppe, 1' urbanita di una visita.

Egli vi giunse alii 22, preceduto cola 4 giorni innanzi flal Conte Rechberg.
Fu notata la cordialita e 1'espansione affettuosa dell' incontro dei due So-

prani, che fu appunto qual si convienea schietti amici ed alleati, sedendo

insieme a mensa, vestendo 1' uno le divise dell'altro, e colmando di ono-

rificenze i rispettivi Ministri di Stato. Di che e agevole inferire che in

quei giorni, ed in quegli stretti colloquii fra il Bismark ed il Recbberg,
si stipulasseco i palti dell' avvenire si intorno alia quistione con la Dani-

marca, e si intorno ad altri comuni interessi. E molto probabilmente fu

ivi trattato di lasciar intiepidire i fervori pel Duca d'Augustembourg,

Serie T, vol. XI, fasc. 344. 16 9 Luglio 1861.
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e Yoltarsi invece a sostenere un nuovo Candidato, messo innanzi dallo

Czar, nella persona del Duca di Oldembourg.
7. Dalla proposta formale, fatta dalle Potenze germaniche alle Confe-

renze di Londra, da noi mentovata qui sopra, perche si riconoscesse la

sovranita del Duca d'Augustembourg sopra i Ducati dello Schleswig ed

Holstein
, ognuno puo capire in qual favore fosse venuto questo Candi-

dato si a Vienna e si a Berlino. Ma che? L'Augosterabourg voile forse

incalzar troppo la cosa, e si condusse percio a Berlino. Quivi fu a collo-

quio col Bismark e col Re, che ne esplorarono le disposizioni ,
e le tro-

varono poco propizie al lorodisegno di averein lui un alleato, piu simile

ad ossequioso vassallo che a sovrano indipen'dente. Pero le pratiche si

raffreddarono, e 1'Augustembourg, conscio di quel che accadrebbe, rinun-

zio a condursi a Vienna come avea divisato, ma ripiglio-a viaggiare per le

citta de' Ducati
,
afline di mantenervi desto I'-ardore de' suoi partigjani.

Ma a crescergli impacci sopravvenne la cessione, fatta dallo Czar, ap-

punto dopo il colloquio coll' Imperatore d' Austria, dei suoi diritti sopra i

Ducati a favore del" Duca di- Oldembourg. Saputo che le Potenze ger-

maniche rifiutavano.affatto i Trattati del 1852, lo Czar sent! rinascere i

proprii diritti a cui, per quei Trattati, avea rinunziato a favore di Cri-

stiano IX
;

se li ripiglio, e ne fece regalo, non all'Augustembourg, ma
ad un altro affine delta propria famiglia, che pare piu accelto, se non al-

1'Austria, certo alia Prussia
;
e scrisse, alii 19 Giugno, come fu riferita nel

Debats del 30, la seguente letlera al Gran Duca d'Oldembourg :

Mio caro signer fratello e cugino: Mi affretto a cogliere 1'occasione

di ripetere espressamente a V. A. R. che io confermo su tutti i punti la

dichiarazione fatta dal mio ambasciatore presso S. M. brilanuica, e regi-

strata nel processo verbale della tornata della conferenza di Londra del

2 Giugno 1864, dichiarazione che ha per iscopo di stabilire che, animato

dal desiderio di agevolare , per quanto dipende da me
,
le .transazioni fra

la Germania e la Danimarca pel ristabilimento della pace, io cedo a voi ,

capo del ramo primogenito della casa di Holstein-Gottorp, tutti i miei di-

ritti ereditarii nei ducati di Holstein e di Schleswig, riservati espressa-

mente nel protocollo di Varsavia del 23 Maggio (5 Giugno) 1851, e ri-

messi in vigore, per essere state invalidate le basi piu essenziali del trat-

tato di Londra 1852. Appena saro di ritornonei miei Stati, mi riservo di

farvi pervenire su questo affareun alto rivestito di tutte le formalita usa-

te. Prego V. A. di gradire 1'assicurazione della mia alta considerazione e

dell'affetto inalterable, col quale ecc. ALESSANDRO.

II nuovo Candidato, sotto si alto patrocinio, non indugio punto a va-

lersi deH'offertagli opportunita di allargare i proprii Stati, ed ingemmare

piu splendidamente la sua corona. Percio -spedi ufficialmente a Francfort,

e fece presentare alia Dieta, che la ricevette alii 2i di Giugno ,
una di-

chiarazione in tntte le forme, per rivendicare i suoi diritti alia successio-
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ne nei Ducati, protestandosi contro le pretensioni dell' Augustembourg e

dichiarando che non trascurerebbe nulla per far yalere le proprie ragioni,

allegando la cessione fattagli dallo Czar. 11 qual alto
, pubblicato dai

diarii di Francfort ,
fece calare di molto le speraoze del competitore, il

quale poche settimane prima la trinciaYa da Sovrano de' Dueati, e gia

se ne tenea sicuro ia pugno la dominazione. Cosi .van le cose del mondo !

AMEBICA SBTTE.MIUONALE (Stati Uniti} \. Falsificazioni di document'! ufficiali,

adoperati dal Governo di Washington, adanno dei Confederati 2. Di-

spaccio del Seward e risoluzione del Congresso circa T Impero del Messi-

co; Nota del Monileur parigino e spiegazioui date dal Seward ; dispaccio
del Drouyn de Lhuys 3. Maneggi delle fazioni per la prossima elezione-

del Presidente 4. Fatti d'arme nel Mississipi ,
nel Tennessee e nelKen-

tuky 5. II Grant e create Generale supremo degli eserciti degli Stati

Uniti ; distribuzione e forze degli eserciti federal! 6. Condizioni militari

de' Confederati; Congress! di Richmond e di Washington 7. 1 Federal!

batluti nell' Arkansas 8. Procedimenti dispotici del Banks a Nuova

Orleans 9. Sconfilta e ritirata dell' esercito federate in Luigiana.

1. La guerra tra quelli che furono gia gli Staii-l'niti dell'America set-

tentrionale
,

dall' ultima yolta che ne potemmo leaer parola nella nostra

Cronaca (Vol. prec. pag. 245-56), incrudeli con tanto furore d'ambe le

parti ,
che oltre a. cento mila uomini, in meno di due mesi

,
furono scer-

pati e-morti dalla mitraglia e dalle baionette sul campo, per tacere dei

troppi piu che perirono di stenti e malattie
;
ed il dispendio yoluto a pro-

curare tal macello , ed i danni patiti dal commercio e dalle private pro-

prieta furono si enormi, che in New-York chi deve scambiare in oro so-

nante la carta inoneta, ha da'perdere niente meno che il 90 e fino il 52
e 93 per 100. Ma prima di entrare a discorrere di questi fatti si luttuosi,

giovera toceare di alcuni avvenimenti, opportuni a mettere in chiaro la

politica ed i disegni del Gabinetto di Washington yerja gli stranieri, ed

i suoi jJrocedimenti contro i Confederati.

. Fin qui si conoscevano, dice il Memorial diplomatique del 17 Aprile

(pag. 243), falsarii quanto a scritte di commercio, e falsiticatori di metalU

e gioie ;
ma si conveniva al Governo del sig. Lincoln di farci conoscere

i falsarii in diplomazia 9. Queste severe parole troppo giustamente son

Tolle a qualilicare 1'operato da diplomatici federal! , a danno de' Confe-

derati. Per creare odio a questi, il Rappresentante federate a Londra co-

munico ufficiamenle a Lord Russell un Rapporta ufficiale del Segretario

della Marina del Governo confederate, dal quale, tra molte altre cose, ri-

sultava che per conto del Governo di Richmond si fabbricavano negli ar-

senali della Mersey, dai signori Laird e Comp., due navi a vapore. Lord

Russell, che parteggia apertamente pei Federaii ,
-non si diede.punto
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I'mconiodo di esaminare quel documenfo, e senza piu fece staggire, co-

me roba di contrabbando, quelle due navi. Cio sapiito, i Confederati dir

mostrarono a lutta evidenza, dal testo medesimo di quel preteso docu-

mento, come fosse apocrifo ed inventato di pianta : ma Lord Russell non

tralascio di valersene al cospelto del Parlamento inglese, per giustificare

la prepotenza usata contro i sigaori Laird
;

di che si levarono si forti ri-

chiami da molti Deputati, che finalmente il Russell si risolvette a chiedere

spiegazioni a Washington. Gli fu risposto-di cola, e ne diede conto egH

stesso, nella tornata del 5 Aprile,a Lord Clanricarde, che il sig. Seward

avea riconosciuto, essere quel preteso rapporto ufficiale una prelta falsifi-

cazione, inventata da un gentleman di New- York. Or bene il Governo di

Washington avea fatto stampare tal documento apocrifo, 1'avea spedito
al suo rappresentante in Londra

, questi 1' avea comunicato ufficialmente

al Governo britannico, e cosi ottenuto di render questo sempre piu osti-

le a' Confederati
,
e di far iinpedire il compimento di alcune navi ch' egli

sospettava destinate a' suoi nemici.

II simigliante fu fatto dal Ministro degli Stati Upiti 'presso il Governo

imperiale di Francia, da cui ottenne che si trattenessero quattro navi, di-

cendole destinate a
v

Confederati , e presentandone in prova, come docu-

menti autentici
, certi contratti tra ufficiali del Governo de' Confederati

ed i costruttori di quelle. Or bene, questi coslruttori di navi negarono af-

fatto 1'esistenza di tali contratti ,
e li dissero inventati di pianta ;

e cio

che avvenne a Lord Russell e piu che sufficiente ad avvalorare la con-

gettura d'altrettante falsificazioni, quanti furono gli allegati contratti.

Non basta. II sig. Slidell, quel medesimo che, in qualita di rappresen-
tante del Governo di Richmond , fu catturato dai Federali sul Trent, poi

fatto rimettere in liberta dalla Francia e dall' Inghilterra, scrisse agli edi-

tori dell' Index una lettera, nella quale fa'rilevare che, .tra i documenti

ufficiali presentati dal Ministero al Parlamento inglese, e recitato un pre-

teso dispaccio del Governo confederato, in cui si parla dello Slidell
,
ed

il quale e assolutamente apocrifo, e fabbricato all' inlento di determinare

le autorita inglesrdi Halifax a restituire ai Federali il piroscafo* Chesa-

peake, di cui s'erano impadroniti con ardito colpo di mano i Confederati.

Ci pare che non sia bisogno di comenti. Quando un Governo si avvi-

lisce all' uso di tali spedienti , e da dire che sia ben trista la causa da

lui sostenuta
, ovveramente che esso non ha ve,run concetto di quel che

sia onore e probita. .

2. Con le piraterie de' suoi venturieri e con le occupazioui violente a

forza d'armi, il Governo degli Stati Uniti si era gia impadronito di

gran tratto dell'antico Impero messicano
,
ed ognuno sa per quali mo-

di gli venne falto d'appropriarsi il Texas e la California. Agognavano al

reslo
;
e non senza gran dispetto videro 1' intervento francese cfie ,

ab-

battendo 1'anarchia dominante da 4-0 anni nel Messico, lor toglieva la pos-
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sibilita di stendervi il loro dominio. Ma
, irapacciati dalla guerra contro

i Confederate ,
dovettero lasciar fare, riserbandosi a promovere gli anti-

chi disegai , quando fossero spediti dalla presente guerra. Cio ben sapea-

si a Parigi ,
ed il rappresentante francese a Washington -voile aver qual-

che dichiarazione categorica intorno agli intendimenti di quel Governo

verso il nuovo Impero messicano. II Segretario di Stato Seward rispo-

se con un dispaccio al sig. Dayton , rappresentante degli Stati Uniti a

Parigi, sotto il 24 Setterabre 1863; il quale documento, stampato dal

Waterland del 13 Aprile di quest'anno, fu riferito da\\'0sservaiore roma-

110 del 22. In esso il Seward non si perito di affermare clie gli Stati Uni-

ti non hanno ne il diritto ne la Yolonta d' immischiarsi violentemente

negli affari interni del Messico ,
sia clie si tratti di fondarvi im Governo

repubblicano e indigeno ,
o di rovesciarvi un Governo imperiale e stra-

niero... Gli Stati Uniti non hanno ne il diritto ne la Yolonta d' inlerveni-

re colle armi nella deplorabile guerra, che presentemente si combatte fra

la Francia ed il Messico. Cio premesso ,
il Seward si stese in dichiara-

re, che il Messico preferisce la forma repubblicana ,
e che do provi.ene

dall' influenza delle idee popolari degli Stati Uniti ,
e che percio torne-

ranno van! gli sforzi stranieri per irapedire il fuluro trionfo diquelleidee

repubblicane : quindi , quasi per annientare la fiducia ispirata dalle prime
sue dichiarazioni

,
fini con le seguenti parole piene di minacce: Gli

Stati Uniti not* negano neppure che, secondo il loro avviso
,

la propria

sicurezza e il felice ay-venire, al quale essi aspirano , dipendono essen-

zialmente dalla continuazione dell'esistenza delle istituzioni repubblicane

libcre in tutta 1'America. Essi hanno fatto conoscere quest' opinione al-

1' Imperatore de' Frances!, come quella che e degna di serii apprezzamen-
ti nel determinare la condotta e la conclusione d'una guerra, che si pre-

vedeva dover riuscir a bene nel Messico. Non e neppure necessario di

tacere che ,
se la Francia dopo matura riftessione decidesse di seguire nel

Messico una politica, che si trovasse in contraddizione coi sentimenti

americani da noi teste manifestati
, questa politica spargerebbe terribili

germi di gelosia, che porgerebbero esca ad un conflitto tra la Francia e

gli Stati Uniti ed altri Stati americani.

A. chiarire viemeglio il senso
,
in cui s' intende a Washington il prin-

cipio del non intervento, e quali disegni vi si covino rispetto al Messico,

la Camera dei rappresentanti .al Congresso -si protesto ,
in principio d'A-

prile, come vedesi ndDebats del 21
,
contro 1' istituzione del Governo

monarchico in quel paese. Tal protestazione fu fatta sotto forma d' una

risoluzione, presentata dal deputato sig. Davis , del Maryland ,
in nome

del Comitato sopra gli affari stranieri
,
ed espressa con le seguenti paro-

le: Erisoluto, che il Congresso degli Stali Uniti non vuole lasciar

credere, col suo silenzio
,.
alle nazioni della terra

,
che esso riguardi con

occhio indifferente gli avyenimenti deplorabili che stanno succedendo



246 -CRONACA

nella. repubblica del Messico. Pertanto crede di doyer dichiarare, che non

conyiene al popolo degli Stati Uniti di riconoscere un GoTerno monar-

chico, fondato sopra le royine d'un Goverao repubblicano, in America,
sotto gli auspicii d' uoa Potenza europea. Tal proposta fu ammessa a

suffragio unanime della Camera del rappresentanti , quindi trasmessa al

Senate, che, per non trafiggere importunamente la Francia, giudico mi-

glior parti to il differire a tempo indefinito il decidere intorno ad essa.

Ognuno capisce da se qual senso destasse tal fatto in Parigi ,
d'onde

furono subito chieste spiegazioni a Washington. Ayutele
,

il Moniteur fu

sollecito'di stampare la seguente noterella: 11 Governo dell' Imperatore
ha riceyuto da quello degli Stall Uniti assicurazioni soddisfacentissime

intorno al senso della risoluzione della Camera quanto al Messico. Si sa

inoltre che il Senato differ! 1'esame della risoluzione , la quale ad pgni
modo non sarebbe stata sancita dal Potere esecutivo.

Queste parole del Moniteur, quanto furono efficaci a rassicurare i par-

tigiani e gl' interessati per la spedizione del Messico, altrettanto desta-

rono i sospetti del Congresso di Washington ;
si che la Camera dei rap-

presentanti fermo
,

alii 23 del Maggio, un' altra risoluzione in questi ter-

mini : E risoluto che il Presidente doyra comunicare alia Camera ,
se

gl' interessi pubblici non devono patirne detrimento
,
le spiegazioni date

alia Francia dal Governo degli Stati Uniti, circa 1'importanza ed il senso

della risoluzione relatiTa al Messico
, approyata all' unanimita dalla Ca-

mera nel giorno 4 di Aprile del 1864. II sig. Lincoln non potea sot-

trarsi a quest' obbligo ;
e di fatto conlunico alia Camera cinque dispacci,

scambiati tra il Seward ed il Dayton, riferili dal Monde del 14 Giugno ,

onde si ricaya in sostanza quello che, per bocca del Seward, fece dire alia

Camera, cioe che: col voto di quella risoluzione i sensi della nazione ame-

ricana sopra la quislione del Messico erano stati fedelmente espressi ;
ma

che la politica da osseryare in tal negozio dipendeva dalle disposizioni

dirette del Presidente, le quali, per ora, restano quali erano prima. II

che equivale a dire : per ora non possiamo mescolarci del Messico
,
e

stiamo cheti
;
ma a suo tempo dovremo operare secondo i sensi fedel-

mente espressi della nazione americana
,

i quali non possono tollerare il

nuoyo Impero messicano. Tali furono le spiegazioni soddisfacentissime,

yantate dal Moniteur, come riceyute dal Dayton per ordine del Seward.

E da dire che il sig. Drouyn de Lhuys sia di contentatura piu difficile

che il Moniteur. Imperocche, sotto la data del 7 Maggio, scrisse una cir-

colare ai rappresentanti francesi presso le ^arie Potenze, la quale mostra

ch'egli non era troppo rassicurato circa il non intervento degli Stati Uniti.

II Courrier du Dimanche ebbe da Washington copia di questa circolare ,

e la stampo, quale si legge nel Monde del 20 Giugno ;
e yi si scorge

chiaramente che 1' Americano non si yolle yincolare con impegnr per

I'ayyenire, ed il Francese si studio di persuaderlo che gli tornaya a conto
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di non giiastare il presente ordine del Messico. Difattp il Drouyn de Lhuys
riferisce in senteoza il discorso tenutogli dal Dayton, ed aggiunge: II

signer Seward non vede alcun motivo di seguire, nella quistione america-

na, altro indirizzoche ii tenutofin qui; ma se le sue disposizioni si doves-

sero mulare, noi sareramo informati direttamente ed in tempo utile di tal

risoluzione e de'suoi motivi. Ecco a che si riduconole spiegazioni sod-

disfacentissime ! Quando saremo in forze <la fare a modo nostro, Ye

ne daremo avviso E cosi s'intese dal Drouyn de Lhuys la risposta del

Seward
;
tantoche si distese a dimostrare al Dayton che, avuto riguar-

do all' interesse degli Stati Uniti, non potea essere dubbia la loro sceita

fra 1'istituzione al Messico d'un ordinamento di cose stabile e regolare, e

la perpetuita di un' anarchia, di cui essi pei primi aveano sperimenlati i

gravi inconvenienti. Ma se questi inconvenienti doveano appunto offe-

rire agli Stati Uniti il pretesto di invadere il Messico, e fare una nuova

annessione, il farli cessare non e certo cosa che riesca vantaggiosa ai

IOFO disegui, 6 la rettorica del sig. Drouyn de Lhuys diraostra il con-

trario di cio che si propone.
Pertanto si puo ben guardare come differito, per la necessita delle

presenti congiunture, ma non deposto, il disegno di usare all'uopo la

forza contro il nuovo Impero messicano. Difatto al Congresso fu accolta

con molto favore, benehe non ancora presa a formale disamina, la pro-

posta o bill del deputato Mac DougiTl ,
di dichiarare la guerra alia

Francia, ove questa persista nell' impresa di sostenere il Governo mo-

narchico dalo al Messico. Inoltre un telegramma del 1." Giugno da New-
York annimzio, che una Commissione della Camera dei rappresentanti,

dopo esaminata la corrispondenza ufficiale circa la quistione del Messico,

dichiaro avere il Congresso pieno diritto di indicare al Governo la poli-

tica da doversi sopra cio osservare verso la Francia
;
e nulla vi ha sino-

ra che lasci luogo a pensare, che la Camera voglia indicare una politica

diversa da quella che fu delineata nefia risoluzione sovracitata.

3. Questi bollori contro la Francia ed il Messico dovrauno dar giu,
aon potendo approdare a nulla, tinche non siano al tutto prostrati i Sepa-
ratisti e rannodate tutte le parti dell' Unione

;
e questa e faccenda che

puo restare pe' Federali in istato di desiderio, almen per qualche anno.

Per giunta si debbono ora volgere tutte le cure loro ad altro gravissimo

negozio, che e 1'elezione del nuovo Presidente. 11 Lincoln, che, dopo fer-

mata la Costituzione del 1.* Maggio 1789, e il 19. Presidente degli Stati

Uniti, entro nell' esercizio di questa carica ajli i Marzo 1861, e dovrebbe

uscirne alii 4 Marzo del 1865. Ma sembra al tutto che, dopo gustate le

dolcezze della sovranita, non sappia indursi a rinunziarvi
;
e percio egli

.
mette gia da pezza in opera ogni mezzo per essere rieletto. E pure non

dovrebbe dolersi troppo di avere un successore, sopra cui si sgrave-
rebbe d'una trista eredita, cioe d'una guerra viva che costo gia circa
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due milioni di vite umane e torrent! di sangue ;
e per giunta gli lasce-

rebbe la cura di guarire la piaga incangrenita delle finanze, ridotte in

uno stato da spaventare perfino gli imperturbabili Yankees del Nord.

Basti dire che il presente Debito pubblico degli StatiUniti, compresi
i Confederati ,

eccede i quattro mila milioni di dollari, ossia ventimila

ed ottocento milioni di franchi ! E pur cio non isconforta punto il vecchio

Abramo, come Ib chiamano i suoi partigiani ;
il quale si dimena in tutti i

Yersi per vincere la prova di essere rieletto allo scrutinio del venture

Dicembre.

In ogni tempo questa faccenda diede luogo a gare terribili, che spesso

degeneravano in lotte sanguinose ;
ma quest' anno ben si puo prevedere

quanto debba essere piu aspro il conflitto, se vuolsene trarre conget-
tura dall'ardore, con che si sfruttano dalle avverse parti gli avvenimenti

compiutisi sotto il governo del Lincoln. Per lui, gridano i democratici

suoi avversarii, per lui, oltre ad un milione di soldati perduti e quattro
mila milioni di dollari sprecati : per lui la costituzione non e piii che

lettera morta: per lui tolto I

1

Habeas Corpus che guarentiva 1'invjola-

bilita del domicilio e la sicurezza delle persone : per lui ridotta a nulla la

liberta di stampa e di radunanze : per lui ruinato il commercio e dissipa-
to 1' crario pubblico. No, rispondono" i repubblicani.snol aderenti, no

il Lincoln non si puo chiamare in colpa di provvedimenti sanciti dal

Congresso ed iraposti da inesorafcile necessita
;
e per contro a lui deesi

recare il merito dell' energia e della costanza, con cui si combatterono i

ribelli; e, se non era per lui, gia 1'Unione sarebbe disfatta ancor di

diritto.

Checche sia di c56, le fazioni si apprestano a lotta ostinata per la ele-

zione da farsi nel Dicembre. A questa parteciperanno tre nuovi Stati ,

che fin qui erano solo riguardati come territorii, e che teste ebbero facol-

ta di stenderee sancire la propria loro costituzione; e sono il Colorado,
il Nevada ed il Nebraska, quanto doviziosi in miniere, altrettanto slerili

d'ogni altro prodotto necessario alia yita. 'L' elezione del Presidente si

fa. a due gradi : ossia il popolo nomina elettori con mandate imperativo,
ossia con obbligo di dare il suffragio pel tal candidate designato dal popo-
lo stesso. II numero degli Stati era di 35 prima della separazione de'Con-

federati. Presentemente, oltre i 24 rimasti fedeli all'Unione, concorreranno

alia elezione i nuovi Stati di Colorado, Nevada e Nebraska, quello della

Virginia occidentale, costituito il 31 Dicembre 1862, e i gia riconquistati

del Kentuky, del Tennessee, della Luigiana e del Missouri ;
dai quali si

manderanno in tutto 267 vot'anti. Se per miracolo all'epoca dell'elezione

gia fossero tornati all' Unione con Washington gli Stati presentemente

rappresentati a Richmond, si dovrebbero aggiungere Si altri elettori ,

onde il collegio elettorale risulterebbe di 321 membro, e richiederebbon-

si alia validita dell' elezione 162 suffragi dati allo stesso candidate; se
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pero i Confederali non vi coacorreranno, basteranno 134. Gli Stall che

mandano piu eletlori sono quello di New-York che ne sceglie 33
; quello

di Pensilvania, che ha diritto a 26, e 1'Ohio a 21.

I Candidati che si contrappongono al Lincoln sono parecchi. Tra i de-

mocralici, suoi avversarii, e in gran favore il Mac Clellan, che percio fa

dal Lincoln privato d'ogni comando railitare, acciocche, dicono, non aves-

se a crescere il prestigio del suo valore ed allargarsi la.gia troppo gran-

de sua popolarita. Fra i repubblicani, della fazione stessa onde usci il

Lincoln, molti inchinano a meltere su il Fremont, privato anch' egli, e

molto duramente, d'ogni comando militare, per non aver saputo o potuto

ostare all' irruzione del terribile Stoneval Jakson contro "Washington, da

noi altra volta mentovala. Anche coslui lavorasotto mano, e non e senza

qualche speranza di riuscire, almeno quanto al togliere voti al Lincoln.

I repubblicani si diedero la posta di convenire a Baltimora sullo scor-

cio del Maggio, per quivi intendersela circa la scella del candidato da so-

stenere; ed un dispaccio di New-York, sotto il 9 Giugno, reco che gli

adudatisi fermarono di pieno accordo
,
a voti unanimi

,
che si dovesse

promovere la rielezione del Lincoln. I democratici alia lor volta conven-

nero di trovarsi radunati, alii 4 di Luglio, in Chicago sul lago Michigan,
dove pare omai certo che dehha essere posto innanzi come candidato di

quella fazione il Mac Clellan.

4. Da queste lotte d' intrighi e da questi maneggi di fazioni dipende
in gran parte la sorte avvenire degli Stati Uniti

,
come gia si vide usci-

re la presente guerra, feconda di mali slerminati
,
dall' elezione del Lin-

coln all' uflicio di Presidente. E delle vicende della guerra dobbiamo qui

fare succinta narrazione, volgendo innanzi tratto lo sguardo ai luoghi,

dove quella e combaltuta principalmente con bande di partigiani e con

iscorrerie, e senz'altro risultato che di rendere piu profondo 1'abisso del-

1' odio e piu implacabile 1'accanimento tra'nemici
;
come appunto avvie-

ne negli Stati del Mississipi ,
del Tennessee e del Kentuky , gia soggio-

gati quasi per intiero dalle armi federal!, e pur tultavia infestati da tutti

gli orrori della guerra.

La spedizione del federale Sherman pel Mississipi nel Tennessee e nel-

1'Alabama, di cui abbiam fatto menzione altra volta (vol. prec. p. 255),
avea per iscopo di impadronirsi della piazza di Selma

,
dove i Confede-

rati teneano copiosissimi approvigionamenti d' armi
,
munizioni e vetto-

vaglie, grandi officine e quattro navi cannoniere sul fiume Alabama. Ma
il Generale Smith, che era partito con fojte nerbo di cavalleria da Mem-

phis al tempo stesso che il Sherman da Vicksbourg ,
trovo tali jntoppi

sulla via, e sostenne tal travaglio dalle truppe comandate dal confede-

rate Forrest, che non pole raggiungere in tempo il suo collega a Meri-

dian, dove s'eran data la posta. Quinci lanecessita, pel Sherman, di tor-

narsene a Vicksbourg con rapida ritirata
;

la quale pero ebbe a tornare
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funestissima a' Confederati
,
tante furono le rovine cagionate loro con

quella scorreria. Imperocche, oltre ai dieci mila negri rapiti e poi o incor-

porate nell'esercito o distribuiti nelle piantagioni del Mississipi confiscate

a' Confederati, riusci con essa il Sherman a distruggere ancora una qua-
rantina di locomotive, qualche centinaio di carrozzoni e circa 56 miglia

di strada ferrata.

Ma lerribili furono le rappresaglie de' Confederati. II Forrest, con uno

stuolo di cavalleria, piombo di repente sulla piazza di Yazoo City, occu-

pata da' Federali, e la percosse per modo che costrinse il presidio a dar-

si prigioniero di guerra, e cosi d' un colpo solo prese un inliero reg-

gimento di cavalleria, 1' 11 Illinese, e due reggimenti di fanti negri,
con ricchissimo bottino di prbvvigioni da bocca e da fuoco. Poi si volse ad

Union City e I'occup6j facendoyi altri 400 prigionieri. Quinci, dando

le volte intorno come un lione infuriato, volo il Forrest alle frontiere del

Kentuky, e superato ogni contrasto, diede fieri assalti a Paducah. Corso

poscia il paese circostante per fornirsi in copia di viveri e di quanto bi-

sognasse al suo piccolo esercito, il Forrest si dirizzo contro il forte
1

Pil-

low, a breve distanza di Memphis sulle rive del Mississipi, lo prese d'as-

salto
,
lo distrusse da cima a fondo, e trucido inesorabilmente quanti ne-

gri v'ebbe trovato in armi
;
di che i Federali, immemori delle crudelta

perpetrate dal Sherman e dal Kilpatrik nelle mentovate loro spedizioni, le-

varono alte querele. Ma la presenza degli schiavi armati nelle file de'

Federali ,
fu scritto al Moniteur del 1." Aprile, non serve che a crescere

Tesasperazione e la violenza della lotta. I reggimenti di negri sono in.

gran numero nel Mississipi, e contr'essi principalmente amano i Creoli

di combattere , disfogando in tali incontri 1 odio raddoppiato che li anima

contro i proprii schiavi traditori e nemici. Pure le slesse loro vittorie

non riescono ad altro che a provocare rappresaglie piu atroci. Non pud

negarsi che i negri , quando son vinti, non sieno assai maltrattati dai lo-

ro antichi padroni ;
ma non e men certo chegli schiavi emancipati ed ar-

mati trattano" le piantagioni come luoghi conquislati , e si pigliano un

abbominevole diletto nel saccheggiare orribilmente quanto loro cade

sotto le mani La dove prima si stendeano vasti campi ecolonie fer-

tilissime
,
che circondavano le splendide abitazioni dei ricchi coltivatori

del Sud
,
ora non si vedono piu che rovine e macerie.

Questi successi prosperi pel Forrest, confortati da quelli che a suo

luogo diremo ottenuti nell'Arkansas, rianimarono 1'ardore de'Confederati.

Rannodatisi in grosse schiere, QOH artiglieria leggera, si stesero sopra le

due sppnde del Mississipi, fine a minacciare d'un attacco la stessa Vicks-

hourg, predando molte navi mercantili e militari de' Federali. Rizzaro-

no poi sulle rive del Mississipi una catena di forti, ne' luoghi piu oppor-

tuni, ed armaronli di grosse artiglierie, in modo da dominare al tuttp il

passo del fiume, che per buon tratto sopra e sotto di Greenville riraase
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chiuso a' Federali. Avendo intanto il Sherman dovuto uscire col grosso

del suo esercito dal Mississipi e dall' Alabama, ed entrare in Georgia,

per quinci dar mano allo sforzo principale dirizzato dal Grant contro

Richmond, i Confederati se ne Tantaggiarond a riconquislare nel Ten-

nessee e nel Kentuky piii citta e posizioni molto importanli. Fu spedito

contr' essi un corpo ragguardevole di truppe; le quali, assalite dal Mor-

gan, uno dei colleghi del Forrest, presso Cynthiana nel Kentuky, agli

11 di Giogno toccarono una rotta sanguinosa, lasciandovi prigionieri

due interi Reggimenti. Altri 8,000 Federali, sotto il comando del Generale

Sturgis, s' eran mossi contro H Forrest, partendo da Memphis il 1." di

Giugno; e pochi giorni doptfebbero a pentirsi della loro audacia,.presso

Guntown nel Tennessee occidentale, dove il Forrest ne fece grande stra-

ge, e prese loro tutta I'artiglieria, tutte le munizioni e piu cenlinaia di

prigionieri ,
rimanendo morto nel combattimento lo Sturgis medesimo.

Onde puo dirsi che le sorti de' Federali ricaddero, in questi Stati, molto

piu basso di quel che erano subito dopo la presa di Yiksbourg.
5. La conquista di questa imporlante piazza, da noi riferita nel Vol. IX,

pag. 378, e la vittoria di Chattanooga (pag. 383) crearono al Generale

Grant un' altissima rinomanza presso i Federali
;

di che il Lincoln, ce-

dendo all' impero dell' opinione pubblica, gli confer! largo compenso, con

]a carica di Luogotenenle generale. Questo titolo, cbe porta seco il co-

mando supremo di tutti gli eserciti degli Stati, eche per ultimo era stato

dato al Generale Scott, venne risuscitato per un bill del Senato
,
che ri-

conosceva utile al piu efficace andamento delle cose railitari il concen-

trarne la direzione in un solo capo ;
la Camera dei Rappresentanti ando

piii oltre, e propose al bill una giunta, cioe che si designasse al Preji-

dente il Grant come degno di tal carica
;
ma poi, avendo ottenuta cer-

tezza che tale sarebbe stala la scelta del Lincoln, purche non gli fosse

imposta a quel modo, la giunta fu tolta
;
ed il Lincoln s' ebbe tutto il

merito di quella nomina molto popolare..

11 Grant accetlo con modestia, non die segno di gonfiarsi punto delle

dimostrazioni d; enlusiasmo a liii prodigate nei meetings, e si condusse a

"Washington, per ordinarvi tutto il disegno d'una decisiva riscossa contro

Richmond. Esseodosi prefisso di marciar difilato contro questa Capitale
del nemico, il Grant raggruppo e distribui i varii eserciti in modo, che

direttamente o per indiretto dovessero dar mano a questo effelto. Per-

tanto, ollre il grande esercito detlo del Potomac, che campeggiava sulla

riva sinistra del Rapidan un- po' a settenlrione della cilia di Frederik:

sbourg,.sollo rimmediato comando del Generale Meade, e che superava
1 100,000 uomini, ne formo altri cinque assai poderosi, .tre dei quali

dovessero cooperare con quello del Potomac e stringersi intorno a Rich-

mond, e gli altri due servissero a tener occupati i nemici nelle piu rimote

province.
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Di questi due iiltimi, d'importanza minore, 1'imp fu lasciato nell'Ar-

kansas sotto il Generate Steele, e 1' altro nella Luigiana sotto il Generale

Banks
;
e diremo a suo luogo come furono baituti e disfatti

; qui basti

accennare che contavano tra tutti e due circa 45,000 uomini. Degli altri

tre, il piu lontano, formato di truppe tratte dal Mississipi e dall'Alabama,
in numero di circa 40,000 uomini sotto il comando del Generale Sher-

man, sul principio del Maggio stava alia fronliera orientale del Tennes-

see, d' onde passq in Georgia. Un altro, guidato dal Generale Butler, con

35,000 soldati, si distese nel sud-est della Virginia, sui due tiumi U Ja-

mes River ed il York River, dove, benche staccato dall'esercito del

Potomac, ne formava come 1'estrema ala sinistra. Da ultimo, all'opposta
estremita della Virginia, un 25 o 30 mila uomini, sotto il comando del

Generale Sigel, doveano spingersi avanti per la valle della Shenandoah,

girar largo intorno all' ala sinistra dell'esercito confederato, e condursi

fino al James River al di sopra di Richmond, che cosi si sarebbe trovata

come chiusa in una cerchia quasi compiuta di attacchi vigorosi. Laonde
non meno di 250,000 Federali, sotto il comando supremo del Grant, do-

veano a un punto marciare incanzi ed assalire i pochi piii di 100,000 che

lor potea contrapporre il confederato Lee; il quale non si mostro punto
sbigottito di tanlo sforzo, ne del soprappiu che gli verrebbe addpsso, es-

sendo lasomma delle milizie federali di circa 800,000 uomini, soste-

nuti da una poderosissima marina militare , di cui sono quasi privi i

Confederati.

6. Tali apparecchi, molto ben conosciuti a Richmond, erano piii che

sufficient} a svelare i disegni del Grant; e pero con alacrita somma si

attese a preparare una yigorosa resistenza, con fiducia che, respinti i

primi attacchi, e costretti i Federali a campeggiare nelle pestilenti paludi,
del Chikahomini, del James River e del York River, le febbri e le piog-

ge avrebbcro falto il resto, e procacciato al Grant una disfatta piu ter-

ribile ancora che la patita ivi stesso dal sup predecessore Mac Clellan

o^fe anni addietrq in simili congiunlure. Laonde, con cerne rigorose di

quanti fqssero validi a portare learmi, si organizzarono circa 400 Reggi-
menti di fanteria, 30 di Cavalleria, e 100 batterie di artiglieria, come
al Memorial diplomatique del 12'Giuguq fu

scrittp
da Richmond; tanto

che sembra 1'esercito confederato essere in tutto di circa 300,000 uomi-

ni", de' cjuali forse 100,000 sotto il Generale Lee, 45,000 sotto il Beaure-

gard, circa 30,000 sotto il Generale. Joe Johnston in Geergia, e il rima-

nente nel Tennessee, nel Kentuky ,
nel Mississipi ,

in Luigiana e nel-

1' Arkansas.

E evidente la disproporzione delle forze
;
ma supplisce al numero, pel

onfederati, la perizia singolare ed il genio mirabile del Generale Lee,

la fermezza del Presidente Jefferson Davis, e 1'ardore de' popoli che com-
battono per la loro liberta e per le loro sostanze. Laddove pe' Federaii

yale mplto certamente la pertinacia inflessibile del Grant nel condurro

innanzi, a costo di qualunque Spargimento di sangue, i suoi disegni, e la

mollitudine delle truppe di terra e la forza tragrande delle navi e canno-

niere corazzate, con cui risalgono su pe' fiumi quasi senza contrasto ;
ma

non e men vero che tal preppnderanza numerica resta affievolita dalla

qualita de' soldati
,
due terzi de' quali sono venturieri e stranieri tolti a

stipendio ,
che si battono per mestiere

,
e che, giunto 1' ultimo giorno
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del loro contralto, meUono giii le armi e se ne vanno. Cosi molti Reggi-
menti , quando stavasi per imprendere la marcia contro Richmond, es-

sendo finite il tempo delle loro capitolazioni , pretendevano il lorp con-

gedo, e per niun patto volcano lirare innanzi.

Per ovviare a questo inconveniente
,

il Meade bandi pene terribili,

come contro a disertori dal campo di battaglia , contro chiunque si rifiu-

tasse a restare solto le bandiere, anche nel caso che gia fosse scaduto il

tempo pel quale s'era arrolato
;
e cosi 'tenne a forza nelle sue file molte

migliaiadi soldati. Ecco alcune parole del bando
fattp pubblicare dal

Meade, come leggesi nel Monde del 23 Maggio : Si faccia sapere a costo-

ro che il loro cpntegno e riguardato come un flagrante ammutinamenlo ,

e saranno puniti di morte, senza processo; se non tornano subito al ser-

vizio ;
e d'ora in avyenire qualunque soldato che vi si rifiutasse, per la

stessa ragione sara immediatamente fucilato. L'onore e le congiunture

presenti non permettono di fare altrimenti. Dopo cio non e da stupire
se gli 800,000 uomini del Governo di Washington non bastano a domare
i 300,000 di quello di Richmond. Eguale ripugnanza mostrano i marinai,
lanto che per fornirne le nayi

si ebhe ricorso
allp spediente di sedurre

od anche rapire a forza marinai francesi ed inglesi ;
di che alti richiami

furono fatti dai Gabinetti di Londra e-di Parigi; e nel Parlamenlo bri-

tannicq fu accesamente stimolalo il Go\erno a prov\edere che i Federa-

li non ispopolassero , cogli arrolamenti ,
1' Irlanda, d'onde in quest' anno

partirono piii di 200, 000 uomini attirati negli Stati Uniti con larghissime

promesse, e poi costrctti in gran parte a prendervi le armi e ingrossare
J'esercito. Non e tuttavia da tacere che quattro Stati occidental!, il Wis-
consin, 1'Ohio, 1' Indiana e 1" Illinese offerirono al Lincoln 100,000 YO-
lontarii ingaggiati per 100 giorni; ed ognuno iniende come 1'offerta fos-

se accettata di cuore. Ma appunto per mostrare loro il gradimentp percio

sentito, questi Yolonlarii s'ebbero
poi ,

in tutti i fatti d'armi
,

il posto
d'onore, cioe furono sempre messi innanzi negli assalti, per isfruttarnc

il patriotismo, quanto piii si potesse, prima che finissero i 100 giorni^
Oltre alia qualita de' soldati e Geuerali

,
sta in favpre de' Confederati

la fortezza tlelle posizioni da essi ocqupate. La Capitale Richmond fu

d'ogni intorno cinta di forti ,
e guarnita di presidio tratto dal fiore delle

truppe, sotto il comando del Generale Ranson, uomo di valore a tutta

prova. II James River per piii miglia presso Richmond fu armato sulle

sponde di robuste balterie, e sparso nel fqndo di macchine infernali
,

dette torpedini, capaci di squarciare qualsiasi piu yalida naye
;

e per

giunta cinque navi cprazzate,
sul disegno del famoso Merrimac, e mu-

nite di enormi speroni, furono aggiunte alle difese, con cui erano gia af-

forzate le sbarre e gli steccati, pnde fu chiuso il iiume aldi sotto dell'ine-

spugnabile forte Darling. Di qui puo yedersi quanta sia 1' ostinazione

d'ambe le parti.
Ma questa si puo anche meglio scorgere da cio che avvenne nei Cpn-

gressi di Richmond e di Washington. Quello si riuni alii. 2 di Maggio,
appunto quando stava per incomnciarsi la campagna del Grant contro

quella Capitale. II Presidente Jefferson Davis non si
peritp

di dichiarare

al Congressp ,
con un message/to lulto schiettezza

,
che niuna speranza.

rimaneva di aiuto, od anche di semplice riconoscirnento per parte dei

Govern! europei ;
e che percio non dqveasi fare assegnamento che sul

proprio yalore in difendere la giurala indipendenza ;
ricordo le minacce
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fatte treanni addietro dal Lincoln che in 60 giorni i ribelli sarcbbero

conquisi e soggiogati ,
le quali finora non ebbero alcun effetto; e diede

in poche parole la sicurezza che le truppe, sotto il risguardo della disci-

plina e dell'armameato, non lasciavan nulla a desiderare. II Congresso,
col suo entusiasmo nell'accettare la necessita, indicata dal Davis, di

sottostare a qualunque sacrifizio per continuare la lotta a tutta oltranza
,

mostro che i patiti rovesci per nulla ebbero sconforlato que' popoli dal

proposito, pel quale impugnarono le armi e la ruppero col Governo di

Washington.
Per altra parte a Washington, come per mostrare che non si darebbe

mai indietro da quello, ond'ebbe origine la presente guerra, il Senato in

.Aprile approvb , con 38
yoti

Contro 6, una modilicazione alia Costituzio-

ne , per cui 1. Non esistera mai pid ne schiavitu ne servaggio involon-

tario negli Stati Uniti, ne in yerun luogo di loro giurisdizione, cccetto

come punizione per delitti di cui altri fosse legalmenle convinto reo.

2. II Congresso avra poteri per effettuare tale articolo, mediante una

legislazione appropriata. -, Ne si dubita punto che tal risoluzione del Se-

Dato non debba aver poi 1' assenso della Camera dei Rappresentanti ;
im-

perocche questa , quando si tratto di ammettere i tre nuovi Stati di Co-
lorado

,
Nevada e Nebraska, pose come condizione assoluta il patio che

Bon Yi fosse per verun modo ne inlrodotta ne tollerata la schiavitu.

Non per qiiesto e da dire che nel Congresso di Washington siavi piena
unanimita nel proposito di continuare la guerra. La fazione democratica,
mollo ostile al Lincoln, conta parecchi de' suoi Capi e Rappresentanti al

Congresso, che apertamente si protestano contro uno stato di cose, onde

tutto il paese e coperto d'orrori, di rovine* di sangue, Nellaseduta del 16

Aprile accadde anzi nelte Camera slessa una scena di tumulto indescri-

vibile, per aver il sig. Long, deputato per lo Stato dell' Ohio, accennato

chiaramente alia necessita di finirla, e scendere a componimento coi Con-
federati. La mia menle , diss'egli ,

si muto del tutto quanto alia risto-

razione dell'Unione... Non ci rimane che o riconoscere I'autonomia del

Sud, come nazione libera ed indipendente, o soggiogarne con la forza e

sterminarne compiutamente il popolo; e di questi due partiti io prefe-
risco il primo.
A queste parole si levo un ruggito di furore da piu parti della Camera.

II deputato Colfax, dell' Indiana, propose subito una risoluzione, in virtu

della quale il Long colpevole d'aver sostenuto ed incoraggiato i nemi-

ci in guerra con gli Slali Uniti, e d' aver percio mancato al suo giura-
mento ,

dovesse venire espulso dalla Camera. Per contro il deputato
Harris del Maryland si proteslo concorde col Long, in questo senso, che
senza riconoscere formalmente la Confederazjone di Richmond, si am-
mettesse la separazione. Ma fu ridotto a silenzio dai clamori chel'assor-

darono quand' ebbe detto : II Sud vi domanda che lo lasciate in pace,
e TO! dite che Tolete soggiogarlo. Questo vostro divisamento non e an-

cora compiuto, e Dio voglia che non sia effettuato miai t Si, io spero che

Toi non riuscirele mai a soggiogarlo.
%Tre altri Deputati si provarono a

parlare nel senso dell' Harris nella tornata del Lunedi seguente; di che

indispettito il depulato Washburne propose che questi, per aver perora-
to in favore del tradfmento e della ribellione, fosse reietto dalla Camera;
e, niessa a partito, questa proposta ebbe 81 sufiYagio pel si, e 38 pel no;
onde fu respinta, perch6 ad essere approvata richiedeansi i due terzi dei
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TOti; raa al sig. Karris fu inflitto un biasimo, al qualesi opposero soli 18

suoi cplleghi. Questo basta, ci pare, a moslrare quali siano cola le dispo-
sizioni degli animi e delle fazioni.

7. Or egli e da venire finalmente a'fatti di guerra viva ;
e comincere-

mo da quelli che, sebbene gravi per se medesimi, tuttayia perche avve-
cuti negli Stati r>iu reraoti a occidente, al di la del Mississipi, non pote-
rono esercitare influenza decisiva nella risoluzione del conflitto; ma ce

ne sbrighererao in pocbe righe, scarsissimi essendo i particolari che ne

yennero divulgati. Teneasi nell' Arkansas, come accennammo piii sopra,
il Generale Steele con un circa 20,000 Federali, quando a mezzo 1'Aprile
si mosse da Little-Rock, Capitale di quello Stato, per combattere le trurj-

pe de'Confederati, che rinforzate ancora da bande raccolte dal Missouri,
dal Texas e dalla Luigiana, erano sparse intorno e ipadrone di quasi
tutto lo Stato. Dopo marce faticose, e perdite continue negli scontri quo-
tidiani e nelle imboscate tesegli da'nemici, che conosceano a palmo a pal-
mo il terreno, lo Steele dovette ritirarsi a Little Rock, per conservare

almeno la capitale, e cosi aver 1' apparenza di^possedere ancora 51 resto.

Niente meno disastrosa fu la spedizione condotta dal Banks, su pel
Red River, o fiume rosso, in Luigiana. Ma giovera premettere alcuni

cenni sopra il modo con cui questo Proconsole federale si adoperq per
ricoslituire questo Stato in condizioni da farlo apparire devoto aH'Unioue.

8. In virtu d'un decreto pubblicato dal Banks in Gennaio, in esecuzione

di quello bandito dal Lincoln, e da noi allegato nel vol. prec. a pag. 232,
si venne alii 28 Marzo alia costituzione d' un nuovo Governo, dovendo
bastare a cio la decima parte dei suffragi, che si erano deposti per la ele-

zione del Presidente, iatta nel 1860. Pertanto, sopra 30,516 suffragi

gettati neH'urna elettorale di Luigiana in tal congiuntura, e de' quali non
uno solo fu pel sig. Lincoln, dovea bastare che, sotto il dominio della

sciabola del Banks, se ne accattassero 3,051 che ora fossero in suo fa-

Tore
;
e con sol questo restava messo in sodo che tutta la Luigiana sma-

niava di tornare all' Unione, benche, quando si tratto di staccarsene, la

sola parocchia di Nuova Orleans si dichiarasse per la separazione con

4,320 voli. E cosi fu fatto. Per facilitare la cosa il Banks voile che i cit-

tadini di Nuova Orleans si divertissero in festini e balli, per quanto essi

se ne raostrassero infastidili. Laonde uso questo bello spediente. Fece
stendere lisle di soscrittori volontarii, pose presso al nome di ciascuno

degli elelti il numero dei dollari per cui si obbligava, e fece lor presentare

queste liste, per mano di suoi ufnciali di Stato maggiore, ben prevedeu-
do che, a scauso di peggio, niuno si riliuterebbe a mettere la sua firma.

Cosi si ebbero balli e i'estini, e il ritorno all' Unione fu preparato dallo

spontaneo entusiasmp de' cittadini ! Per fermo costui debb' essere stato

alia scuola del Farini, del Pepoli, del Boncompagni e degli altri mani-

polatori d'annessioni, onde si vanta la presente Italia!

II nuraero dei Delegati alia Convenzione generale , per rinnovare la

Costituzione dello Stalo secondo i desiderii del Lincoln, fu fissato a 150,

scegliendosi un delegato per 2,384 abitanti biancbi, senza contar per
nulla i liberi negri ;

i quali , prima d'esser liberi, si teneano in qualche
conto

, poiche aveano una rappresentanza politica, in quanto nel censo
della popolazione si cpmputavano 5 negri per 2 bianchi. I filantropi fe-

derali
,
or che li bandironp liberi

,
ne fecero lo stesso caso che di sem-

plici bruti. Le elezioni riuscirono a piacimento del Banks
;

si tennero
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meetings dagli eletti, i quali proclamarono di volere la
rielezipne

del Lin-

coln, e scelsero 14 di loro per condursi a
Baltirapra ,

dove si tenne poi ,

come abbiam detto piii sopra ,
la convenzione dei repubblicani per pre-

parare la elezioue del Presidente. La Convenzione di Luigiana , formala
a questo modo, bandi poi agli 11 di Maggio 1'assoluta abolizione della

schiavitu, e cosi fu posto termine alia comraedia del ritorno all' Unione.

Ma questa puo dirsi pretla imppstura , corneche della Luigiana rimanga
a' Federali poco piu die la citta di Nuova Orleans, Baton-Rouge, e poco
lembo di territorio attorno, attesa la sconfitta avuta dal loro esercito, al

tempo stesso che era disfatlo quellp deli'Arkansas.

9. Nel principio del Marzo 1'esercito federale, che cpntava circa 35,000

upmini, aiutato da poderosa armata navale, comincio a risalire il Red
River, o fiume rosso, con intendimento di impadronirsi di Shreveport,
Capitale de' Confederati in Luigiana. A prima giunta le cose procedette-
rp prosperamente ,

ne s' incontrarono sulle rive del fiume le formidabili

batterie che diceansi eretle da' nemici ne' passi piii stretti. Solo fu oppo-
sla qualche resislenza dalpiccolo forte Russey, che fu

costrettp
a render-

si con tutto il presidio di qualche centinaio d uomini .fatti prigionieri. Fu
pure rioccupata Alessandria, e si ando innanzi, inseguendo i Confedera-
ti

;
i quali, sotto il comando del Generale Riccardo Taylor, figiio di quel-

lo che fu gia Presidente degli Stati Uniti, si ritiravano verso Shreveport,
dove stava il grosso del loro esercito, di circa 20,000 uomini, cpmauda-
ti dal Kirby-Smilh gia mentovato. Allora , trovandosi iTederali troppo
lontani da quella che suol dirsi base d' operazioni, cominciarono a pro-
vare

fprti rovesci; furono snccessivamente battuti in varie battaglie e

ricacciati indietro, perdendo in ognuna molti upmini morti o
prigio-

nieri, cannoni e munizioni in gran copia. Respinti fino ad Alessandria
,

non vi si poterono tenere, e ne uscirono, dandola pero alle tianime , cd a

stento ripararono piu che dimezzati a Baton-Rouge. Gravissime furono

le perdile che patirono ancora le navi
;
che parecchie furono o predate

da' Confederati, o mandate a picco dal tiro delle loro batterie, e rammira-

glio federale Porter fu ridotto a hruciarne oltre a 12, per non lasciarle in

potere del nemico. Quanto costasse a' Federali quest' infelic'c
spedizipne,

puo considerarsi dal bando che, come leggesi nel Memorial diplomatique
del 19 Giugno, il Kirby-Smith, Generale de'Confederati, indirizzo a'suoi

prodi per congratularsi della
yittoria ripprtata:

I campi di battaglia di

Mansfield, di Pleasant-Hill, di Cloutierville, di Poison Spring, di Marks'

Hill e di Jenkins Ferry attestano il vostro valore. Gia piii di 8,000 nemi-
ci morti o feriti, 6,000 prigionieri, 34 cannoni, 11,00 cassoni e forgoni,
una scialuppa cannoniera e tre navi onerarie, sono frutti delle vostre vit-

torie. Yi resta a conquistare la sicurezza per la vostra patria ecc. II di-

sastro fu tale, massime per la rolta di Pleasant-Hill avvenuta nel giornp
8 di Aprile, che al Banks fu dato un successore, il quale dovra proyarsi
di ristaurare la prostrata fortuna dei Federali in quello Stato, di cui non

possedono piii
che un brandello, importante si per la postura e le difese

ond' e mumto, ma di pochissima estensioue.

II grosso della guerra fu pero combaltuto, con varia vicenda e con

orribili carneficine, nella Georgia e nella Virginia ;
di che, per mancanza

di spazio ,
siamo costretti a differire la narrazione fino al venture qua-

derno.



LA SANTA ALLEANZA
E I LIBERALI ITALIANI

seees

Esiste ella ora un' alleanza ? E
, posto che esista

, quest' alleanza

e poi veramente santa da canonizzare ? Ardui problem! , non puo ne-

garsi : i quali molti ora vanno , come possono meglio , sciogliendo

pel si o pel no
, secondo il desiderio e 1'opinione preconcelta , piu

forse che non secondo un rigoroso discorso. Non e queslo il luogo di

andar ricercando, secondo i document! piii o meno uffiziali, la proba-

bilita di un fatto politico che appartiene di natura sua alle ragioni di

altra parte di questo quaderno. Ma
, quello che qui noi non inten-

diamo fare, lo troviamo bell' e fatto in Torino stessa dai liberali.

I quali, senza tanle inquisizioni, guidati da quel fiuto liberalesco che,

come quello dei lupi ,
odora da lungi il vento infido

,
hanno gia de-

finite che 1'alleanza ci e, e che ella e per 1'appunto un' alleanza san-

ta. Potrebbe baslar per tulli il BrofFerio
, gia altra volta da noi cita-

to , il quale, nella tornata del 7 Maggio della Camera torinese ,
vol-

gendosi con vocc atterrita ai Depulati : Non vedele voi
,
disse

,
la

santa alleanza
,
la quale arriva a gran passi? Ma giova citar an-

ora le parole del sig. Desanctis nella tornata del 1 Luglio : Qual e

lo stato
, chiese egli ,

in cui noi ci troviamo? La reazione ,
che fino

d questo punto si era raccolta ,
ha preso posizione ;

essa minaccia ,

essji si avanza, ed e la parte liberale che si sta raccogliendo. Se e

vero che in questo punto la reazione e mollo cresciuia di potenza ;

che soffia per 1' Europa un'aura di conservazione che e come il cam-

Serie V, vol. XI, fasc. 345. 17 21 Luglio 1864,
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mino ascendente chc alia sua volta comincia a prendere la reazione ;

se e vero clie 1' Inghilterra non fara la guerra ne con queslo, ne con

altri Minis leri, fmche due altre Potenze rimangono neulrali; seeve-

ro che la Francia innanzi a questa situazione cosi grave si raccoglie,

che cosa faremo noi ?

Dove e certamenie da ammirare la forza stupenda della verila ,

la quale strappa di bocca ai liberal! medesimi 1' aggellivo santa

appiccala ad un' alleanza che i liberali stessi aflermano dover essere

contro di loro. Noi , intendiarnoci bene , noi professiamo di non sa-

perne nulla di quesla santa alleanza. Noi non diciamo qui ne che ci

sia un' alleanza, ne mollo meno ch'essa abbia ad essere santa. Ma,
in somma ,

e gia una bella conquisla per la scienza questa che i li-

berali , da se, e seuza che niuno li preghi ,
confessino di buona vo-

glia che e santo quello che , nella loro opinione , e deslinato a di-

struggerli.

Chi e in difelto e in sospetlo, dice il proverbio. Percio si potrebbe

benissimo dire che il sospetto, anzi 1'opinione dei liberali di Torino,

sopra un' alleanza bell'e conchiusa contro di loro, non provi altro se

non che il difello loro grandissimo ed il morso acuto del verme della

loro coscienza inverminita. Ma quanto aU'aggeLtivo di santa, che es-

si hanno appiccicalo a quell' alleanza , non si vede chi possa averlo

suggerito ai liberali fuorche
,
come dicevamo , la evidenza irresi-

stibile di questo vero
;
essere sanlo cioe quanto ,

o in effelto o nel

sospeito, e deslinalo a sbarazzare il mondo dal liberalismo.

Sotto T influenza di questo salutare spavenlo i liberali torinesi , in

certe loro lunghe tornale parlamentari ,
che durarono dal \entisette

Giugno ai cinque Luglio , presero a fare come uua rivista generale

delle loro forze. Passarono a rassegna il tesoro e lo trovarono vuoto.

Sottoposero ad esanie il loro credito e lo trovarono in ribasso. Sludia-

rono le condizioni della loro unit^i e la trovarono in isfacelo. Avendo

fatte queste consolanti scoperle ,
convenne la maggioranza ,

secondo

il lodevole suo uso
,
nel dare al Governo un volo di piena fiducia*,

quasi dicendo : Voi ci governate male
,
e ci menate al precipizio.

Ma voi fate cosi il vostro dovere con perfezione. Percio vi assicuria-

mo che godete della nostra piena confidenza.
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E quanto al vuoto del tesoro ci basil il far sapere che le finanze

italiane, nella lornata dei 28 Giugno, furono dicbiarale spaienlose.

Non dee esser la cosa piu piacevoie del mondo, disse il Saracco,

rivelare una condizione finanziaria
,
la quale , colpa un po' degli e-

venli, ma colpa eziandio degli uornini che servono al polere, sta per

divenlare spaventosa. E poco dopo : II presidenle del Consiglio'

mi perdonera se sono trallo ad affermare che il programma finanziario

del Ministero e assolularaenle e radicalmente fallilo. Me ne duole per

1'Europa, ma molto piu per 1' Italia noslra. II presideote del Consi-

glio coQverra che si rassegni ad aprire un'allra pagina di quel gran

libro, nel quale stanno raccolte le sue grandi speranze *-. Peggio poi

quello che segue : Nessun impero al mondo ha mai consumalo tale

copia di danaro in tempo cosi breve ,
che nel riguardo della prodi-

galita possa \incere al paragone questo liberalissimo regno d'llalia.

Dal giorno, nel quale il nuovo regno fu acclamato, ildebito pubblico

si accrebbe soltosopra di due miliardi , e tultavia siamo andali in

traccia ed abbiamo dovuto rosicchiare lutlo quello eke ci capitava

fra le mani per trasciuare la esislenza. 11 prezzo dei canali demaniali

e gia consumato, le proprieta demaniali, quelle della cassa ecclesia-

slica e financo le slrade ferrate , che appartengono allo Stato, souo

impegnate per sopperire ad una parte solianlo delle nostre passivita

arrelrate : e raalgrado cio, malgrado i provenli delle nuove imposte

che colpiranno il paese, 1'esercizio finanziario , al quale andiamo in-

contro, lascera dietro di se una passivila considerevole, senza la pro-

speltiva di una risorsa verainente seria, la quale permetla di copri-

re in parte le spese straordinarie che gia si annunciano a carico del

fuluro esercizio in cento miljoni di lire. Queste cose il paese le sen-

te e le comprende assai bene ;
ne le splendide parole , ne i concetti

immaginosi torranno mai cheil bruciore delle nuove imposle si fac-

cia senlire piu vivo e profondo quando sia entrato negii animi, non

diro il sospelto, ma la certezza che i provenli delle nuove imposte

non avranno 1' effetto desideralo, di mellere un argiue al disavanzo

permanenle dei nostri bilanci.

Ollimamenle poi il Musolino, il di 4 Luglio: Qual e la nostra po-

sizione Quanziaria? Noi abbiamo un attivo di 550 milioni, un passivo
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di 8oO e quindi un deficit annuale di 300 milioni poco piu poco rae-

no. Da questa posizione non si puo uscire. Le cifre presenlate dal

Governo sono li : e nessuno puo dissenlirne. Oueslo stato di cose

non puo essere di buon augurio per 1' Italia . Onde die il Ferrari,

il i Luglio, chiedeva: Ma perche mai, mentre 1'antica Italia era e-
1

quilibrata nei suoi bilanci, la nuova Italia e caduta in un deficit pe-

riodico, senza esempio negli altri Stali di Europa?

Si dira che, posli in presenza di questo maraviglioso vuoto di cas-

sa ,
i liberali possono almeno consolarsi come coloro che, avendo

speso tutto cogli amid ,
se non trovano piu i denari

, trovano pero

ancora gli amid ,
e se non allro, la gloria di uomini disinteressati e

benefallori dell' umanila. Ma anche questa consolazione manca ai li-

berali. Infatti i noslri buoni Deputati di Torino avendo, al solilo, la-

valo il loro bucato in piazza, didiiararono in presenza dei fedeli sle-

nografi e delle attonite tribune, che essi erano senza credilo affatto

si fuori e si dentro 1' Italia.

Di fuori e- chiaro che non ha credito chi e sempre in debiti e

nou sa come soddisfarli. E se la cosa nou fosse chiara da se, 1'avreb-

bero chiarita i signori Deputati. Tra i quail il Lanza, il di cinque

Luglio :' Cio che sgomenta, esclamo , cio che sgomenta e la defi-

cienza di entrale per fare le spese straordinarie; quello che spaventa

e che si sappia che noi non possiamo vivere la giornata, senza ri-

correre e tendere la mano al credito dell' Europa. lo credo che quan-

do un paese dura a lungo in questa condizione, egli perde a poco a

poco tutlo il credito che per 1'addietro si era acquislato. I capital!

fuggono da queslo paese: la speculazione si arresta, il commercio e

1' industria languiscono. Or bene : bisogna, a qualunque costo, ripa-

rare a questo vizio intrinseco della nostra situazione. Come si pos-

sa uscire da un vizio intrinseco senza uscir da se medesimo, ,lo spie-

ghera il Lanza quando credera. Intanto il Ferrari, il giorno 4 Luglio :

Voi pensale ,
disse

,
di riparare all' inopia delle finanze con una

guerra a Venezia ed a Roma. Che relazione ci e Ira una guerra e le

finanze? Siete ammalali e volete far la guerra? Ma dopo sarete an-

cora piu ammalati di prima.

II medesimo Ferrari poi ,
con amara apostrofe, volgendosi a lutli

i Deputati , il di 6 Luglio , dopo aver preso ,
come ora si dice ,

alto
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della confessione comune sopra il deficit spaveoloso del tesoro:

Adesso , diceva
,

adesso
,
o Signori ,

direle voi ancora' che il no-

stro credilo e superiore a quello dell'Austria? Adesso no; adesso la

luce si e fatta ;
ed io rendo grazie al signor Ministro di averci di-

spensalo dalla necessita crudelissima di provare verita incontrasta-

bili. E poco dopo : Pur troppo i popoli esteri conoscono la no-

stra debolezza !

Questo del credito die gode 1' Italia liberate di fuori. Ma di dentro

eancor peggio; stando alle stesse confession! dei signori Deputati.

Non v' ha uomo di buona fede
(
disse 1' Alfleri

,
nella tornata dei

29 Giugno), per quanto sia devoto al presenle Ministero, die mi vo-

glia negare che questa scissura scuote e corrode ogni forza del Go-

verno. Non solo la diffidenza ed il disgusto, ch'egli ha lascialo ger-

mogliare di bel nuovo nelle noslre file, o ritardano di molto od impe-

discono la votazione delle leggi, che sole varrebbero a ristorare le

noslre finanze, ma gli tolgono la forza morale per dirigere, come sa-

rebbe a desiderarsi
,

il movimenlo italiano
,
ed a condurre 1' Italia

al compimento dei suoi alti destini. E il Crispi, il 2 Luglio: Noi

siamo al quart' anno del regno d' Italia. E che cosa e avvenuto in

quesli quattro anni?Dopo quattro anni noi siamo col paese nello scon-

tento, con una finanza disordinata, con un' amministrazione piu dis-

ordinata della finanza. Noi siamo al tempo stesso una Camera, nella

quale non c' e una frazione che rappresenti un'idea, attorno alia quale

si raduni una maggioranza compatta. E il San Donato
,

il 4 Lu-

glio : Da quanto ho avuto 1' onore di dirvi
,
voi potete ben iscor-

gere che le province meridionali non sono per nulla in uno stato

soddisfacente. II brigantaggio non e finito
,

lo scontenlo e aumen-

tato
, gli arbitrii sono cresciuti. Credete voi che le cose possano du-

rare in questo modo? Che si possa andare avanli cosi? Io sono un

uomb franco e vi dico che credo di no. Vi dico che, se voi non cam-

biate sislema e se non ismettete questa politica aggressiva e d' irri-

tazione , io ho paura, o Signori, per 1' avvenire d' Italia. Ne ho pau-

ra, perche altro e giudicare le cose dalla tranquilla Torino, allro e

andando nelle province meridionali. Nelle province meridionali (la

frase vi suonera male, ma e vera; io non sono oratore e parlo come

mi delta il cuore) ,
nelle province meridionali io temo dell' avvenire.
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Potremmo prolungare queste citazioni. Ma il fin qui riferito basta

cerlamenle a convincere i lellori non solo che 1'Ilalia liberale e sen-

za danari e senza credito, si fuori e si dentro 1' Italia, il che per se

non avrebbe bisogno di prova ;
ma che di quesla mancanza lotale

,

non solo di danari ma anche di credito, sono ora convinli e persuasi

gli stessi noslri liberali.

Almeno poi i liberali si potessero consolare colla certezza della loro

uuione nel pericolo. Ma questa unione e appunlo quella che ora piu

loro manca, siccome noi brevemente ora dimostreremo colle loro

stesse parole.

E in prima il Desanclis il di 30 Giugno con molta chiarezza di-

scorse, senza saperlo, della causa di questa discordia. La qual causa

i noslri letlori sanno benissimo essere stata appunto la violenla unita,

che ai varii Slati d' Italia si e volulo imporre da un pugno di frammas-

soni, che si chiamarono da se I' Italia. Or bene
; ecco come descrisse

chiaramente la cosa il Desanctis : Noi abbiam volulo 1' unificazione

assoluta, iramediata di tulta 1'Ilalia, e nonostante la impopolarila ed

i clamori delle province, nonostanle la massa degli interessi offesi e

spostali, nonostante il grido degli amori proprii calpestali, noi, o

Signori. abbiamo compiuto un grande atto politico, quando abbiamo,

malgrado i richiami che a voi giungevano e che trovavano in questa

Camera veemenli inlerpreti, voluto andare innanzi per quella via.

Imperocche ci era in lutta questa Camera una grande idea, la quale

ci dominava e ci spingeva a quesla misura ardita. C'era questa idea

che in un momenlo in cui il moto italiano potea parere qualche cosa

d'improvvisato, qualche cosa di avvenuto Iroppo presto, perche po-

tesse essere slimato consistent, in un momento in cui anche innan-

zi all'Europa poleva parere che fosse possibile qualche allro indidz-

20, diverse da quello che era da noi tutti accellato, la Camera doveva

affermare risolutamente il principio deU'unita, e troncarsi alle spalle

ogni via alia riiirata. Bisognava ,
o Signori , passare il Rubicone ,

e

noi passammo il Rubicone.

Ah ! L' avete dunque voluto passare il Rubicone? E 1' avele volulo

passare a dispelto dell' impopolarita e dei clamori delle province,

siccome voi slessi ora confessate? Voi lo confessate ora. Ma prima,

menlendo al solito voslro
,

dicevate che tulta Ilalia voleva 1' unila.
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Dunque 1'avele passalo il Rubiconc? E 1'avete passato won oshnte la

massa degli interessi offesi e spostati, siccome ora dichiarate. Ma

prima, mentendo al solito vostro, dicevate chel'unita era Tinteresse

comune. L'avete dunque passalo il Rubicone, non ostante il grido

degli amoriproprii calpeztati, siccome voi stessi ora dite. Ma prime,

mentendo al solito vostro, dicevate die 1'unita era il voto e la gloria

di tutti. L' avete voluto passare il Rubicone; benche, come ora am-

meltete , questa unita fosse qualche cosa d' improvvisato , qualche

cosa di avvenuto troppo presto. Ma prima, mentendo al solito vostro.,

narravale che i tempi erano maturi. Bene. L' avete dunque passato

il Rubicone. E che n' avete ricavato da questo passaggio , o valenti

passatori di Rubiconi ? Ne avete cavata una discordia
, quale non si

vide mai prima in Italia
,
neanche nel tempo delle guerricciuole tra

terra e terra del medio evo.

Odasi infatti questo bel dialogo avvenuto nolle Camere torinesi il

di 30 Giugno: lo debbo dire (confesso il Desanclis) che noi abbiamo

avuto una grande sventura. lo mi ricordo che nei primi giorni del

1861 il depulalo Giorgini mi diceva: guai a noi, se dovessimo di-

viderci nella Camera, non secondo differeuze poliliche, ma per grup-

pi geograflci ;
se dovessero esserci dei gruppi di Lombardi

, di To-

scani
,
di Napoletani ,

di Piemonlesi. Ed io debbo riconoscere COD

dolore che questo grave inconveniente
,
che tutti temevamo

,
e oggi

un fatto compiuto.

Molle voci. No! Non e vero! (Movimenlo generate.)

Altre voci. Si ! si ! Parli ! parli !

DE SANCTIS. Sigoori ,
io ho bisogno di tutta la benevolenza della

Camera , perche voi sentile che in questo momento io adempio ad

un grande dovere della coscienza, e che cerco provvedere a qualche

cosa, contro cui lulti protestiamo in questo momenlo
, ma che pero

e dolorosamente vero.* (Benissimo I)
'

Ebbene che cosa e avvenuto dopo la caduta del Ministero Rica-

soli? E venuto un Ministero. Che cosa ha detto 1' opinione pubblica?

(lo parlo dell' apparenza, parlo della posizione che prende un Mini-

stero quaudo viene al polere.) Ha detto: e un Ministero piemonlese!

Alcune voci. No ! Non e vero !

Una voce. Lo dite voi !
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Allre voci. Si ! Si !

DE SANCTIS. lo dico una parte dell' opinione pubblica; e dopo ab-

biamo avuto un altro Ministero
,
e clie cosa ha detto un' altra parte

dell' opinione pubblica? Ha detto: e un Ministero antipiemontese ,
e

uaa reazione al Piemonte. (Movimenti e voci in vario senso.J

Signori, questo e lo stato delle cose.

lo sono stalo lungamente nelle province meridionali, e vengo di

la, ed io sono giunlo desolalo di sentire continuamente una ignobile

politica alle orecchie, una propaganda di voce in voce che diceva

da una parte : guardate, voi siete per cadere in raano dei Piemonle-

si; e dall' altra: guardiamoci, noi sliarao per cadere in mano aiTo-

scani, ai Napoletani, ai Lombardi. E quesla la questione.

Voci diverse. E vero ! No !

DE SANCTIS. Certo, o Signori, in tulto questo non c' e che giuochi

di apparenza. Io senlo che tulli nella noslra coscienza ci senliamo

altamente ilaliani. Ma in polilica non basia fare dichiarazioni in Par-

lamento ,
non basta fare protesle d' italianila

,
e necessario che si

prenda tale posizione che allonlani tanlo grave inconveniente, qual 6

quello di dividerci in parti geografiche, cioe a dire di negare 1'Italia.

Io comprendo, o Signori, che in tutlo queslo c'e pur qualche cosa di

vero. L'onorevole Chiaves diceva una volta : ogni Italiano vede 1' Ita-

lia a traverse il prisma della sua proviucia.

CHIAVES. Non ho dello questo, ho detto: alcuni Ilaliani.

DE SANCTIS. Alcuni Italiani, sia pure; ma io vado anche ollre, o

Signori ,
io dico che gl' Italiani veggono oggi 1' Italia a traverse il

prisma della loro provincia (susurro) ; imperocche non basta gri-

dare : viva 1' Italia ! perche 1' Italia sia falla
;

io veggo che ciascuno

porla ancora denlro a se qualche cosa del suo passalo, delle sue me-

morie, delle sue tradizioni
;
ciascuno di noi

,
essendo pure ilaliano ,

sente in se ancora qualche cosa di Napolefeno , di Lombardo
,
di

Toscano. Che cosa e tutto queslo? Diciamo la parola; e gara d'in-

fluenza Ira province e province : ed io
,
o Signori , ammelto la gara

d' influenza, io ammetto gli sforzi con cui ciascuna provincia inlende

gareggiare con le altre
, quando sia nobile emulazione e slimolo a

graudi cose. Ma io dico, o Signori, che allora noi neghiamo 1' Italia,

quando facciamo che queste gare d' influenza prevalgano, sicche di-
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venlino fondamenta e base di division! politiche, ed abbiano maggior

importanza che i grandi interessi dello Stato.

Ben Yedono i nostri lettori che la scissura tra i liberali e profonda.

Ne si vede modo di acconciarla. Giacche poco dopo il Desanclis

stesso avendo detto: lo credo che uno stato di cose siffatte debba

cessare
, rispose una voce :

E troppo tardi. E il Desanclis :

E vero : e Iroppo tardi. La scissura e divenuta troppo profonda.

La profondita della qual scissura fu di nuovo accertata nella tor-

nala del 1 Luglio, dallo stesso Desanctis che disse: Quando, o Si-

gnori, noi ci troviamo in questo slato, noi potremo pure perdere la

fede in noi stessi, noi potremo trovarci fuori di quelle larghe con-

vinzioni, di quelle larghe lotle che ritemprano i caratteri. Noi stessi

ci sentiamo accasciati
;
ed io comprendo perche, invece di presentare

lo speltacolo d' un Parlamento diviso in grandi lotte politiche, noi

fmiamo col cadere in misere gare d' influenza, di gelosia, di divi-

sioni person ali.

Di queste discordie, di queste gare, di questi litigi, ottenulisi ge-

neralmente dai liberali in Italia invece dell' unila che volevano
, ap-

paiono ogni giorno gli efletli nella Camera e fuori. Ne di cio non

vogliam recar qui altro argomento che 1'arrecato finora, cioe le con-

fessioni slesse del Deputati. Tra i quali il Boggio, parlando a nome

dei Piemontesi, si lagno, il 1 Luglio, che si faccia loro guerra dai natii

di altre province: Noi
( piemontesi ) domandiamo, disse, di essere

giustamente traltali; domandiamo che non siano travisati i nostri

atti
, che non siano calunniate le nostre intenzioni. Dappoiche da

molli mesi si va ileratamente agitando questo spauracchio, dacch6

si viene evocando il fantasma che si battezza col nome di piemonte-

sismo
,
dacche questo fantasma fu introdotto nel Parlamento mede-

sirno, dappoiche e ieri e oggi lo udimmo fatlo argomento di discus-

sione, dappoiche si viene susurrando e denlro e fuori il Parlamento

che in queste anliche province esiste una parte politica ,
la quale

volontieri vorrebbe arrestare il movimento italiano e far sosta

(Rumori.)

Voci a destra. No ! no !

Voci a sinistra. Si ! si!



266 LA SANTA ALLEAN2A

In mezzo ai no no ed a si si e cliiaro pel nostri leltori solo queslo,

che Ira Piemonlesi e non Picraonlesi passa ora Delia Camera e in

tutta Italia la carila liberalesca.

lafatti se dall'una parle i Piemontesi (parliamo dei liberali) sono

accusati dai loro colleghi e fratelli di anteporre la salute del Piemou-

te a quella dell' Italia : dall' altra parte i non Piemontesi sono dai

Piemontesi pubblicamente e sovcnie accusati di essere stati gia tra-

ditori dei loro Principi passali e di essere pronli anche adesso a

tradire il loro Principe presente.

Sopra il qual punlo e curioso il caso accaduto in Parlamento il

1 Luglio, quando il Boggio prese a far un po' di esame di coscienza

a parecehi dei traditori piu illuslri. Fece egli quest' esame sempre

protestando di non yolerlo fare. Ma intanto lo faceva, ed ecco come:

In tulli noi
(
(Jisse il Boggio )

v' e il dovere reciproco di non

mettere leggermenle in dubbio la noslra fede unitaria; se no, io vi

domando, qual fede potremmo avere nella solidita e nella durata

delle nostre islituzioni e del medesimo regno d' Italia? Se noi voles-

simo procedere con quesli dubbii e con quesli sospelli (Rumori e

movimenti d'impazienza) ,
con queste insinuazioni, dove finiremmo?

Io guardo intorno a me
, guardo ad alcuni di quei medesimi che

slanno rumoreggiandomi inlorno , e mi domando : dove andremmo ,

se noi usassimo reciprocamenle quesla iutolleranza? Io credo since-

re lutte le conversion! per quanlo recenti. (Scoppio di rumoripiu

forti. )

Voci al centra. Basta! basta! (Ayitazione.)

BOGGIO. L' onorevole Manna fu udilo con grande soddisfazione, fu

udilo con plauso della Camera, quando egli le disse con quell'acccnto

di convinzione che sgorgava proprio dall' uomo convinto, dali'uonio

onesto: quando ci disse con tanla ingenuita: io ho servito il Governo

borbonico percke non poteva prevedere 1' unita d' Italia, 1'ho servito

con lealta, con serieta; con eguale lealla e serieta servo ora il Go-

verno nazionale. (Rumori.)

Or bene, questa medesima dichiarazione, quesla dichiarazione

accolta con plauso dalla Camera
,
non sarebbe accolta con minor

plauso, o con minore approvazione, quando venisse da talun altro dei

collegia dell'onorevole ministro Manna, che si sono trovali in condi-
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zioni analoghe alle sue. Ma chi di noi potrebbe credere men sincera

questa dichiarazione in bocca, per esempio, dell' onorevole Minghet-

ti? Riuscirebbe forse meao efficace, perche alcuni giorni addietro an-

cora e piaciuto al Santo Padre
,
mentre stava discorrendo con uo

yisitatore, ricordarsi del nostro Presidente del Consiglio, e dire: voi

avete ora per minislro il Minghelli, e stato anche mio ministro, lo

conosco per bene ! ( llarita e vim rumori.)

Quando 1' onofevole Peruzzi si alzasse a fare una dichiarazione

consimile, e ci dicesse : Sta bene
,
ho aiulalo, nel 1849, la ristora-

zione del Granduca, ma 1' ho aiutalo perche in quell' epoca non pole-

va prevedere questo miracolo fortunatissimo, come lo chiamo il Man-

na, queslo miracolo fortunatissimo dell'unita italiana. (Rumori.)

SCRUGLI. Ma questo e Parlamento italiano !

BOGGIO. L' onorevole Massari che si mostrava , pochi momenti fa,

cosi intollerante (Rumori), \ onorevole Massari non ha forse dirillo

di essere creduto francamente unitario al pari di qualunque allro fra

noi, perche egli abbia scritto in altri tempi tali elogi del pontefice

Pio IX, che 1' Armonia e 1' Unita Cattolica li ristampano, per fame

omaggio al Papa nel di del suo anniversario? (Rumori.)

MASSARI. (con vivacila) Non domando la parola per un fatto per-

sonale. fllarita-Bravo!)

CAVALLETTO. Non sono permesse queste personalila.

BOGGIO. Crederemo die 1' onorevole Giorgini e 1' onorevole Ga-

leolli. . .

Mod, Basta! basta!

(Rumori e interruzioni Parecchi Deputati scendono nelV emi-

ciclo conversando vivamente La seduta e sospesa per quakhe

minuto, stante I'agilazione piii rumorosa.J

PRESIDENTE. Permelta 1' onorevole Boggio : non posso consentire

che ella continui in quesla via di personalita e di insinuazioni irri-

tanli che feriscono la dignila della Camera. (Bravo!) lo lo prego di

smeltere questa via e di continuare il suo discorso in modo da me-

glio raggiungere lo scopo della discussione.

BOGGIO. II signor Presidente mi rivolge un invito, al quale e mio

debito di aderire. Solamenle mi fo lecilo di osservare che le consi-
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derazioni che io poneva innanzi erano strettamente connesse al sog-

getto che io trattava
,
come quelle che avevano per iscopo di dimo-

strare, che noi dobbiarao avere inutuamenle fede nella sincerila ed

efficacia delle nostre aspirazioni a quell' unila che e la condizione

della noslra aulonoraia, e che non si puo credere sia ora meno cara

alle province che da lungo tempo la vagheggiarono, di quanto sialo

a quelle, per le quali essa costituisce un desiderio recenle.

Ecco dunque il vicendevole rispetlo che si mostrano in pubblico

questi liberali. Si danno 1' un 1' allro del Iraditore pel capo. L' uno

diffida dell'altro. II Napoletario ,
il Toscano

,
il Romagnuolo dice al

Piemontese : Ti conosco. Tu fai 1' italiano a parole. Ma nel tuo

cuore vuoi Torino per capitale ,
e il Piemonle padrone d' Italia. Ma

t' inganni. Siam qui noi in maggioranze e o voglia o non voglia tu

dovrai spendere il tuo ultimo uomo e il tuo ultimo scudo per condur

noi in trionfo in Campidoglio. Quando saremo la, tu polrai, se vorrai,

ritornartene a Torino smunto
, impoverito ,

coll' erba nelle vie
,
e

senza ne Re ne Corte. Al che risponde il Piemontese : Ti co-

conosco, o Napoletano, o Toscano, o Romagnuolo. Tu hai servito il

tuo Principe legittimo finche non ne trovasti uno che li pago piu

caro. Se ora troverai chi ti paghi piu del Re di Sardegna, servirai

quello colla stessa fedella con cui servisli il Papa, il Borbone
,

il

Granduca, e il Re di Sardegna. Queste cose non si pensano sola-

mente. Ma, come appare dalle citazioni fatle e potrebbe appari-

re da altre assai, i nostri liberali se le dicono 1' un 1'allro in sul viso.

Di che il Lanza, il 2 Luglio : Io credo, disse, che noi abbiamo

bisogno di concordia ,
non abbiamo bisogno di rinfacciarci certi fat-

ti piu o meno veri, piu o meno esagerati, con una tendenza la qua-

le mira
,
direi

,
a mettere in luce meno favorevole

,
e

,
se mi e per-

messa la parola, meno onesla i nostri colleghi. Se noi vogliarno di-

scendere a recriminazioni di questa natura e, direi, fare una rivista

biografica di ognuno degli uomini politici, io non so dove andremo,

andremo ad una dissoluzione complela. (Segni di approvazione.J

Una voce. fi vero !

Sara dunque lecito anche a noi il dire: E vero: e verissimo. Si

awicina la dissoluzione complela.
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Inlanto, nel piu bello della discussione, \\ Deputato innominabile

sallo su, in mezzo all' ilarita della Camera, tutto stupito, il 2 Luglio,

e disse : Che cosa vogliamo, o Signori? Divorarci a vicenda? Vo-

gliamo roderci tranoi? Vogliamo compungerci ? Unpo' di compun-

zione, in verita, non istarebbe male. Ma non crediamo che sia giun-

to ancora pei liberali, ne nominabili ne innominabili, il giorno della

compunzione. Esso terra dietro probabilmente al giorno della divora-

zione a vicenda, quando non saranno rimasle che le code, o vogliam

dire i codini
,
come si narra che accadde a quei lupi che si divora-

rono a vicenda.

Ma tornando alia discordia che ha messa ora la sua sede nell' Uni-

ta d 'Italia, ne diede un nuovo argomento il Raltazzi il giorno i Lu-

glio quando, per modo di perorazione anticipata ,
comincio un suo

discorso politico con quesla supplicazione : Quell' unila d' Italia, che

fu il sogno (
vero sogno )

dei padri nostri
,
della nostra giovinezza ,

che fu il nostro palpito e il nostro sospiro per tanti anni, quell' uni-

ta, per la quale noi tutli abbiamo affrontato tanti pericoli e soppor-

tati tanti sacrifizi, e dico tutli, perche non c' e angolo della terra ita-

liana il quale, nella misura delle sue forze, secondo la sua posizione,

non vi abbia efficacernente con tulto 1'affetto contribuito, quell' unita

infine, la quale fu consacrata da un voto unanime ed universale delle

popolazioni italiane ( quell' unita doe che fu fatta a dispetlo di tut-

ta Italia, come c' insegnava teste il deputato Desanctis) , quell' unita

dovra essere lacerata dalle nostre mani e dalle miserabili nostre

gare ,
sara lacerata da noi che ricevemmo il mandate e giur.ammo di

meglio raffermarla e consolidarla coH'autorila delle leggi ? Signo-

ri
,
non offriamo

(
e bello e offerto )

all' Europa ed al mondo un cosi

miserando spettacolo di lotte meschine
,
non dimentichiamo che i

nostri nemici con sogghigno infernale (il sogghigno ci e, ma non e

infemale] ci stanno osservando, e nulla ad essi puo tornare piu gra-

to, nulla piu giovevole ai funesli loro desiderii che le nostre interne

dissensioni. Non diamo loro questa soddisfazione (e gia data] ,
non

offriamo ad essi quest'arma terribile
(
e gia offerta ) per combatter-

ci. Stringiamoci unili in un solo voto , in un solo pensiero , quello

di provvedere agli interessi d' Italia.
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Ma si! Queste sono belle parole. Giacche il Rattazzi e appunlo di

quelli ,
contro cui sono raccolli piu odii nei pelti di molli Deputati.

Pensale voi qual forza puo avere per otlener la unione e la concor-

dia la voce del Ministro, che comando la rotta di Aspromonte e az-

zoppo il Garibaldi! La cosa e dunque disperata.

Se porlasse il pregio di dimostrar piu oltre una verita cosi evi-

denle , potremmo facilmente recare altre assai preziosissime lesti-

monianze liberalesche sopra molli altri punli di cordiale discordia

nell' Italia liberale. Ma chi e che non sappia ora 1' odio ormai nori

sanabile dell' Ilalia meridionale contro la settentrionale, e la divisio-

ne di tulla Italia in tanli partili, di garibaldini, di unitarii, di fcde-

rali, di piemontesi ,
di piemonlisli e di mille altri

,
si che del regno

d' Ilalia ben si puo dire quello che del diabolico si legge che: regnum
in se dwisum desolabitur?

Ammiriamo intanto la divina giustizia, la qual ha volulo che ognu-

no in Italia fosse punito dove avea peccalo. I liberal! piemontesi

credellero, coll' iniquila commesse o pagate a danno delle altre parti

d' Italia, arricchire e impinguare e rafforzare il loro Piemonte. Ora

essi son puniti col vedere il Piemonle impoverito ,
esausto e dive-

nuto, come 1' Egitlo, la patria di lutli i mosconi d' Ilalia, col pericolo

sempre imminenle di vedersi un bel giorno abbandonati dal Parla-

menlo e dalla Corte, che sempre si minacda di trasportare al trove.

I vecchi liberali piemontesi ,
che sono i sapienti e gli esperimentati

del Parlamento , poco fa guidavano la barca e si credeano un gran

falto. Ma. ecco che ora sono scavalcali per numero o per influenza

dalla turba dei nuovi arrivali. Ben loro sta : imparino cosi a voler

prosperare con male arti.

Per altra parle i liberali non piemontesi aveano creduto di servirsi

del Piemonte, come di slromento per andar a Roma a fondarvi 1' unita

massonica a danno della Chiesa. Ma oltre che si trovano ora in pre-

senza della opposizione municipale piemontese, che un bel giorno

puo far loro un brulto scherzo; si trovano inollre aver perduta la

speranza del fine, a cui solo aspiravano che era di aver Roma, e di

aver invece divisa piu che mai 1' Italia. Giaccho e cosa evidentissi-

ma che
,

se prima le division! erano geografiche e poliliche ,
ora
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sono iuvece istintive e natural!. Prima le diverse parli d' Italia si

rispeltavano a vicenda ;
ora si odiauo. Ecco il guadaguo che hanno

fatlo gli imitarii.

Vedono i liberal! italiani il pericolo in cui si trovano. Vedono 1'Ita-

lia disguslata de'fatti loro, 1' erario vuoto
,
la confidenza sparita , il

credilo jjullo e, quel che e peggio, vedono o credono di vedere da lun-

gi lo spetlro di una santa alleanza. Che fanno questi nostri sapienli

posti cosi nel pericolo ? Da quei pazzi che sono, peggiorano le loro

condizioni, rinnovando i grandi esempii dali da loro stessi nel 1849

alia vigilia della loro disfatta. Anche allora 1' Italia parea loro con-

quisla. Anche allora 1'Italia era stanca della loro oppressione. Anche

allora i liberali vedeano da lungi un pericolo avanzarsi sopra di lo-

ro. Or bene che faceano allora i sapienti liberali in Torino ? Dispu-

tarono per un pezzo, all' uso dei Greci del basso Impero ,
di Frati

,

di Monache, di Chiesa e di sacrestia. E nel piu bello della loro dot-

tadispula, eccoti 1'una sull'altra le notizie della disfalta di Carlo Al-

berto, dell'Italia tornata come prima, dello scioglimento delle Game-

re falto, si puo dire, a voce del popolo lorinese, che canzonava i De-

pulali, e diceva loro : Vergogna ! Men Ire i Tedeschi avanzavano,

voi facevate la guerra ai Frati e alle Monache.

Ora accade lo slesso. Dopo che i Deputati di Torino ebbero \1sto

ben chiaramente che le cose loro vanno a rompicollo, per provvede-

re alia cosa pubblica, presero ad occuparsi della legge che soltopone

il clero alia leva, e dell' altra che sopprime tutli gli ordini religiosi,

minacciando ancora il malrimonio civile ed allre empie leggi contro

la Chiesa e i chierici. Gloria a voi
,
o liberali. Se non polete pagare

i voslri debiti, almeno mostrale cosi di saper rubare 1'altrui. Se non

riuscite a cacciar lo slraniero dal Quadrilatero ,
almeno siele corag-

giosi contro i frali e le monache. Se per couquistar an pezzetlo di

Lombardia avete avuto bisogno di un esercilo forasliero, per conqui-

star i conventi mostrate che 1' Italia sa far da se. Coraggio, o liberali.

Mostratevi quei grand' uomini che siete. Date addosso a quesli lerri-

bili nemici, frati e monache. Quando vi sarete agguerriti cosi eroica-

mente, qual paura potrete avere piu della santa alleanza?
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. VI. Quattro conquiste conseguenti al Diritto di resistere

all' oppressione.

II diritlo di riscuotersi ,
come che sia ,

da una ingiusta violenza

non fu certamente conquislato dal mondo nel 1789. Esso si atliene

all' istinto della propria conservazione
,
inserilo dalla natura in lull!

gli esseri non pur ragionevoli ,
ma eziandio deslituli di ragione ,

e non vi e uccellelio o topolino cosi pavido ,
il quale ,

messo alle

strette
,
non faccia del suo meglio per uscirne salvo. Cio che la Di-

chiarazione del diritti dell' uomo e del cittadino reco di nuovo , per

queslo capo ,
e che suole riguardarsi come vera Conquista fatta in

quel tempo dall' maw-rta
,
come parlando di cose assai poco umane

sogliono dire
,
e il diritlo , riconosciuto ed asserito in tulti e singoli

i citladini
,
di resistere in qualunque modo ad un Governo

,
da cui

si credano oppressi. Anzi in questa medesima Conquista si'acchiu-

de qualche altra cosa, che, siccome fu pernoi notato altrove, la po-

Irebbe far parere non mediocremente ridicola
,
ma che nella pratica

ha avuto e sta avendo effelli cosi preziosi per la liberta civile , che

per poco non hanno falto perdere di questa alia presente generazio-

ne perfino il concetto. Perciocche quel diritto di resistere all'oppres-

1 Vedi questo volume pag. 26 e segg.
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sione si annovera alia liberta ed alia sicurezza ;
e di tutti e Ire si

dice, che la loro conservazione e il fine della sociela civile. Ora, es-

sendo per se manifesto che la prosecuzione e Vasseguimento del fine

sociale e raccomandalo all'Autorila sociale, da cui pur deve in ullima

analisi venire 1' oppressioue ;
ne seguita per filo di logica che essa

Autorita deve tutelare nei ciltadini quel prezioso diritto di resistere

a lei medesima. Ma fatevi certo che, quando si sa bene far giuocare

la Sovranita popolare , quest' uffizio si puo compiere in maniera ma-

ravigliosa !

Da un
1

altra parte 1'Autorita, o, per parlare piu concreto, il depo-

sitario di quella ha anch' esso il naturale istinto della propria conser-

vazione, il quale, quando pure fosse stabilito che non dovesse avere

nessun valore od effetto nell' oppressore, a schivare questo impac-

cio, vi reslerebbe sempre aperta la facilissima \ia di^non si credere

oppressore. Stando cosi le cose, il deposilario dell'Autorita compira

il suo debito di riconoscere in tutti e singoli i ciltadini il diritto sa-

cro ed imprescriltibile di ribellarsi a lui, ogni qual volla lo credono

espediente; e , se volete ancora, lo manlerra perfino implicilamente

registrato in una Coslituzione. Ma pretendere che un Principe od un

Ministero , come riconosce e mantiene in teorica quel diritto
, cosl

debba
,
non che proteggerne ,

tollerarne solo 1' esercizio
,
cotesto sa-

rebbe un condannare lui a scendere di seggio il giorno dopo che \1 e

salito, e condannare, oltre a cio, la societa ad una perpetua anarchia.

II solo effetto dunque, che si puo aspettare da quella Conquista, della

resistenza all' oppressione, e che chiunque ha ghermito 1'autorita su-

prema,
:

sapendo molto bene che tutti hanno, o, per dire piu Yeramen-

te, moltissimi si credono di avere quel diritto, rivolga tulte le forze

della sua mente e del suo braccio a renderne, se non impossibile,

almeno stranamente malagevole un esercizio, che sarebbe la propria

ruina. E cosi la grande paura d'essere soppiantato come oppressore,

lo spingera , diremmo quasi suo malgrado ,
a diventare. Finche, nel

sistema cristiano
,
la feclelta della suddilanza stava raccomandata ad

un dovere naturale, e ad un deltame della coscienza illuminata dalla

'Fede, si potea riposare abbaslanza sicuri , che quei motivi , nei phi

e per lo piu ,
sarebbero efficaci , e le cospirazioni , le fellonie , i

Serie Y, vol. XI, fasc. 345. 18 21 Luglio 1861.
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sollevamenli non poteano essere, che di ran assai; lanlo che piccole

provvisioni soleano bastare ad interromperne o reprimerne i conali.

Ma posto per principio , che tulti e singoli i cittadini hanno dirillo

sacro ed imprescriltibile di ribellare sempre che vogliano, e mol-

lissimi vorranno lanto solo che possano; voi capile bene, che 1'Au-

torila civile ha dovuto circondarsi di ben altri presidii , affine di al-

lontanare ogni probabilila ,
che quel diritto venga giammai in atlo.

Quinci ha avuto origine questa condizione innaturale e violenla di

una societa
,
nella quale da una parte molti di coloro

, che stanno

solto, credendosi (a ragione o a torto non monla) oppressi , frerao-

no e si rodono di rabbia impotente , per vedersi troncata ogni via

da fare cio, che essi credono un verissimo loro dirilto; menlre dal-

1'allra chi sta di sopra, se pure vuol rimanervi (echi e che non vo-

glia , di coloro sopraltutto che tanto fecero per arrivarvi?), deve per

tulti i modi serrare quella via , e lenersi sempre paralo alTa lolla ,

quando mai gli avversarii disperalamenle vi si gellassero. Vero sla-

to, se non sempre di ballaglia aperta , almeno di guerra perpetua ;

della quale le spese si fanno tulle e solo dalla liberla, dalle borse

ed in parle ancora dal sangue della sociela intera, e principalmenle

da quella sua porzione , la quale non melte mano alle pubbliche fac-

cende
,
ed al cui bene queste dovendo essere unicamente ordinate ,

ne sono in quella vece sopra ogni credere manomesse. Noi siamo

alle quallro principali Conquiste, che si derivano dalla Sovranita

popolare e dal dirillo alia rivolta
;
le quali , ignote ainostri anlichi,

cosliluiscono il vero carallere delle Sociela moderne, e ne formano

il decoro, la liberla e la ricchezza. Esse si chiamano Rurocrazia ves-

satrice, Polizia politico, ,
Eserciti stanziali e grossi Bilanei. E di

ciascuna diremo qualche parola , perche s'inlendano le cagioni di

molle moderne bealitudini ,
e non s'ignori a cui se ne debba pro-

fessare tulla 1'obbligazione.

. YII. Prima Conquista, conseguente al Diritto di resistere all'oppressio-

ne, la Burocrazia sterminata e vessatrice.

Supposto quel preleso diritto di rivolta in lulli e singoli coloro,'

che dalla suggezione si credano appressi ,
il primissimo pensiero di
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chi comanda sara il circondarsi di quanti piu puo ,
che non siano

probabilmente esposti alia lenlazione di credersi. E percioeche si

presume ,
non senza fondamento , che non si crederanno oppress!

coloro ,
che dal Governo , solto qualunque titolo o colore

, traggono

quattrioi ;
le casse dello Stato diventano per cio solo uua cuccagna ,

dalla quale chi piu arraffa
, piu dovra essere a quello affezionalo , o

per lo meno non riputarsene vitlima. Quindi quelle pazze profusion!

del pubblico danaro , le quali , variamente colorate ora di pubblici

lavori , ora di ricompense a servigi insigoi , ora d' incoraggiamento

alle arli
,
ora di sussidio alia stampa eel alle leltere, ora di spese

secrete , sono sempre il prezzo , oiide si compera la pubblica con-

tentezza dei salariati , retribuiti ,
sussidiati e premiati ,

a spese degli

scontenii, che indarno se ne richiamano; quindi quella foga di fare,

che quanlo piu si puo danaro , se non e , apparisca alnaeno largizio-

ne dello Slato , confiscando nelle mani di questo le. opere di beneii-

cenza
,
le fondazioni pie e perfino i beni comunali : tanlo che diven-

tino stipendiali del Governo il medico condolto , il maestro di scuola,

il canonico, il curato e poco meno che il sagrestano ed il campanaro ;

ed , oltre a cio, appariscano beneficenze governative le doti lasciate

da pia matrona a povere fanciulle, e le cure che si porgono ai poveri

malati in un ospedale, fondalo da un pietoso ricco tre secoli addietro;

quindi quella smania di multiplicare i pubblici ufficiali
,
misurando-

ne il numero e gli stipendii, non agli stretti bisogni dello Stalo ed

al conveniente suslentamento di chi serve al Comune, ma al bisogno

ancor piu stringenle, ed alle convenienze dei padroni pro tempore di

avere una numerosa falange di uomini ad essi legati col vincolo di

una pagnolta , piu o meno lauta
,
ed i quali si possono accortamen-

te o slimolare colla speranza di avvanzamenti ambili , o atterrire col

timore di essere di punlo in bianco essi e le loro famiglie abbando-

nale su\ laslrico. Ne vale il dire che ,
ad ogni modo , questa e tutta

gente che vive a spese dello Stato
, e non puo essere danno d' un

paese Tesservi dischiuse molte vie ad onesti e lucrosi collocamenti.

Lasciando stare che la sociela non guadagna nulla e perde mollissi-

mo, quando il Governo si fa distributore di cio che non e suo ;
anche

quanto a cio, che in qualche mo.lo si potrebbe dir suo , piu innanzi
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vedremo da quali borse escano propriamente gli stipendii ,
onde i

governanti alia moderna ricompensano piuttosto i puntelli al loro do-

minio
,
che non gli strumenli del pubblico servigio.

Per ora fia meglio considerare cotesta burocrazia
,
ircocervo se-

mibarbaro d' una voce francese e di una greca ,
non tanlo per cio

che essa sugge di quattrini , quanto per cio che fa ad onore, a con-

tenlezza
,
e sopraltutto a liberla del popolo Sovrano. Prima che si

facesse questa scoperta , chiunque fosse inveslilo della suprema au-

torita, pensando di lei piu o meno cristianamente, sapea benissimo,

quella essergli stata data da Dio a solo fine di adoperarla in bene

dei soggetti, e non un passo piu in la di quello, che dal bene mede-

simo fosse streltamenle richieslo. Secondo una tal norma
,

i popoli

tanlo si riputavano piu liberi
, quanto meno nelle loro cose si rae-

scolava il Governo
;
e quindi aveano origine lulte quelle istiluzioni,

le quali, aggruppate in certa guisa attorno alia Chiesa, da cui pren-

devano essere e vita, partecipavano alia indipendenza di lei, che al-

1'uopo le proleggeva, come cosa sua, dalle invasion! del potere civi-

le. Del quale ordinamento, reslano, insieme a molte altre, larghissi-

me vestigia nell'Inghilterra, che, separatasi dall' unila catlolica, ha,

piu di qualunque altra nazione cattolica, conservate le antiche islilu-

zioni del cattolicismo nella vita pubblica , appunto perche, spenlane

1' anima
,

i nemici di questo non ebbero nessuna ragione di volerne

abolile quelle forme, nel cui mantenimento si vedevano non poche e

non piccole utilita pel comune. Ivi la City, la parrocchia, le Universi-

ta, i Corpi di arti, i tribunali vescovili e parecchi altri somiglianti isli-

tuti esercitano il vero self governement, senza che per nulla vi si pos-

sa intromettere il Governo, col quale vengono spesso a tu per tu, come

tra pari e pari in pubblici giudizii, restandone questo non rade volte

al di solto. Or tutlo questo palrimonio di vera e sustanziale liberta, il

quale, prima delle Conquiste dell'89, era comune dove piu dove meno,

a tulto il Conlinente europeo ,
ne dovea di necessila sparire dal solo

falto di avere sequestrate, da ogni ingerimento delle cose del mondo

la Chiesa, la quale sola, avendo assoluto diritto ad una plena indipen-

denza dallo Stato, ne comunica in certa guisa una parlecipazione, talo-

ra anche notevolissima, a tutto cio, che da lei s'inspira ed a lei si con-
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giunge. Talmenle che, quando, non diremo gia i popoli, ma la loro

parte empia od illusa, applaudirono alia spoliazione, al debilitamento

e, dove venne fatto, anche alia schiaviiu della Chiesa, essi applaudiro-

iio alia propria schiavitudine ,
o vogliamo piuttosto dire alia rerao-

zione dell'uaico oslacolo vero e legitlirao, che 1'avvenimento di que-

slo llagello delle societa civili avrebbe potuto Irovare nel mondo.

Perdocche veramenle la schiavitudine universale era gia acchiusa

in germe nella Sovranila popolare conquistata nell'89, come fu inle-

sa allora, e come solamenle pole essere praticata appresso.

Ogni qual volta un Principe ,
un Ministero

,
un' Assemblea cosli-

luente o costituita, professano di possedere il potere sovrano in per-

sona del popolo, delle cui volonla essi sono i soli legillimi interpreti

ed csecutori autorevoli
,
non e possibile trovare un limile a quel po-

tere, fuori del loro beneplacito, il quale dev' essere legalmente ripu-

iato beneplacito popolare, ed al quale alia sua volta dee essere attri-

buito per se medesimo il valore di legge ,
di giuslizia ,

di equila, di

retliludiae
, di ogni cosa. Di qui voi vedete che quanlo piu si e dif-

fusa e rinsaldata la conquista della Sovranila popolare ,
e lanto e

venula crescendo 1' audacia del potere civile di tulto invadere
,
lutto

dominare
,
lulto assorbire in se medesimo

;
e dove quella Conquista

stessa ha getlato piu alte radici e dati piu copiosi frutti
,

ivi le cose

sono giunte a tale, da rappresentare non mediocremente la liberla,

di cui godevano, sotto i Faraoni, gliEgizii, ai quali era disdelto mo-

vere manum aut pedem absque imperio del Re o del suo Ministro.

E la cosa va coi suoi piedi. Se il deposilario del polere civile e le-

galmente ed ufficialmente 1' unico
,
in cui risiede ed opera la Sovra-

nita del popolo, tutto cio che quello vuole e fa, dovra riputarsi come

voluto e fatlo da questo; il quale da uu' allra parte non ha allra ma-

niera legale ed ufficiale di volere e di fare
,
che in persona di quel

deposilario e della sua sterminata burocrazia. Di qui non e a pren-

dere meraviglia del tanto, che quello e questa si sono attribuito d'in-

gerimenlo nelle faccende private; ma e da maravigliare, che pur se

ne lasci una qualche parle da chi possiede litolo validissimo a pigliar-

si il lutto. Vi sono nondimeno i Comunisti e i Socialist!, i quali, piu

logici dei moderati loro avversarii
, professano di voler trarre lulte
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le conseguenze dal principio, facendo, quando essi saranno al potere,

che il Governo popolo, come ora porla le letlere, fa scuola ai bimbi,

cura i malati e sovviene ai poveri , cosi cellivi i campi , appresli la

mensa e fornisca le vesli ed i calzari ai liberi ciltadini. Noi non sap-

piamo se si verra real a tentare
(
e , veduto 1' intrinseca ripugoanza

della cosa, nou sarebbe possibile andare oltre ad un primo tentative)

questo sogoo ,
confutato gia da Arislolile nel secondo dei suoi Eco-

nomici; questo nondiraeno sappiamo di cerlo che, nei paesi dove piii

Tigorisce quella Conquista, se n' e altuato quanlo fu possibile. E cosi

hi il libero ciltadino appena puo dare un passo ,
che non si Irovi il

Governo fra i piedi in sembianze ora di regolamenlo , ora di sorve-

glianza, quando di doganiere, quando di poliziotto, dove di gendar-

me, dove di guardia municipale ;
e quando pure si credesse di star-

ne franco un istante
, deve temere di averlo alle costole

,
camuflato

sotto le sembianze
,
che meno penserebbe ,

in qualila di spia. Infe-

stazione che sarebbe intollerabile, se non venisse a consolarla il no-

bile convincimento , essere egli medesimo il libero ciltadino che , in

quanlo popolo, la vuole e la esercita.

Lo Slato con un Atlo civile piglia possesso, come di cosa sua, del

suddito appena nato; e se fosse 1'italiano, lo difenderebbe dall'/w/iu-

sta vessazione di un curalo
,
che si rifiulasse di ammiuistrargli il

Battesioio coll' assistenza di un padrino scomunicalo. Esso lo viene

educando ed istruendo con suoi libri, con suoi metodi
,
con suoi uf-

fiziali professor}, dall'abbici fino alle discipline di Universila , dove,

dalagli laurea di dottore , se non lo allruppa alia sua burocrazia,

gli fa abilila di esercitare le professioni liberali solto la ispezione, e

quasi che non dicemmo a nome di lui. Quinci uscito, non si trovera

in un buco che sia franco della tulela governativa ,
la quale lo se-

guitanelle vie, nelle piazze, nei fondachi, nei pubblici spellacoli, nei

compagnevoli ritrovi a fornire norme, a dare prescrizioni, a prevenire

possibili abusi, e sopraltutto a spillare quatlrini. Quando poi vorni

a se accoppiare per legge malrimoniale una donna, allo Slato ed allo

Stato solo apparlerra di regolare lutle le condizioni e lutti gli effelti

di quel Contralto civile , siavi o no la benedizione sacerdolale : di

cid esso non si briga punto, non sa e non vuole sapere nulla. E do
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per non dire del sei od olio anni che lo avra tenuto
, voglia o non

voglia, ad esercitare in suo servigio il mestiere delle armi , pronto

sempre ad uccidere e farsi uccidere per qualunque causa
,
di cui ad

esso Stato sara saltata in capo la fantasia. Venuto poi che sia H li-

bero cittadino agli estremi della vita , neppur quivi lo vorra lascia-

re, andando eziandio un po' piu in la, quel suo perpeluo lulore; ed,

oltre che si vorra accertare per suoi ufficiali, che sia ben morto, pi-

gliandone legale alto, ne vorrdi regolare il luogo ed il raodo della se-

pultura, ed occorrendo si prendera anche il carico di trascinargli per

forza al letto un prete ,
che non s' avvisasse potergli amminislrare i

Sacraraenti, o di fame trascinare per forza il cadavcre ad un cimile-

ro catlolico, quando il cittadino avesse voluto esercilare la liberla di

morire ribelle alia Chiesa e maledelto da lei.

Questo'non e, che un piccolo saggio dellc liberla meravigliose,

onde cominciarono a godere i popoli, da che ebbero conquistata la

Sovranita; bene inleso che quesla ne polrebbe figliare delle piu vaste

ancora e piu preziose, lanlo solo che, a svolgerne la singolare fecon-

dila, si applicassero uomini piu dialellici e meno circospelli ,
i quali

non mancano ed aspeltano impazienti la loro volta, per mostrare al

mondo do che sanno fare anch' essi in opera di liberla, come prima

avranno il carico di rappresenlare, ed anzi di essere il popolo. In-

lanto anche queslo poco, che si puo dire condizione universale delle

sociela ammodernale sul Continenle europeo, basta per mostrare co-

me quel numero slerminalo di pubblici ufficiali, che dicemmo sopra, e

richieslo veramente dal bisogno che hanno i Govern! 'di lenere a loro

legali quanti piu si puo col vincolo degli stipendii ;
ma alia sless'ora

non si puo negare che sia allresi necessario
, per ispacciare, come

che sia, la mole non meno slerminata di brighe che , per solo eser-

izio di aulorita dalla parte loro, e di liberla dalla parle dei suddili,

si hanno voluto accollare. Se lo Stato vuole nuovo Argo vedere tulto,

nuovo Briareo fare lulto , non e maraviglia che debba avere cento

occhi come il primo, e cenlo braccia come il secondo
;
e ci duole

di non trovare nella milologia un moslro dalle cento orecchie, perche

veramente anche di queste ha bisogno lo Slato
.,
a fine di ascoltare

tulto. Benche poi delle innumerevoli faccende, di cui si mescola, ne
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sia un buon dato, del quale, senza scapito suo od allrui, polrebbe

non curarsi piii che tanlo
;
e indubilato esservene una categoria, della

quale gli rileva il vedere ed il sapere , quanto ha cara la propria

esistenza, ed a rispetlo di cui i cento occhi di Argo, e le cento orec-

chie del mostro anonimo non sarebbero di troppo. Yoi gia intendete

che noi parliamo delle moderne Polizie, nelle quali scadde alcun poco

il decoro di cio che suonerebbe, secondo la greca sna origiue, quella

Toce; ma che pure divennero una Conquista dei nuovi tempi, soprat-

tutto in quanto sono ordinate a spiare gl' intenli, a sorprendere i

maneggi, e ad interrompere i conali delle cospirazioni organale in

societa segrete.

. VIII. Seconda Conquista,, conseguente al Diritto di resistere

all'oppressione, le Polizie politiche.

Alcuni mesi fa leggevamo, in un periodico francese
,
uno scrilto

molto giudizioso sopra 1'orgauamento della Polizia di Parigi verso la

meta del passalo secolo
;
e dalle cose ivi riferite potrebbe altri es-

sere indollo a credere ,
che quella istituzione fosse anteriore alia

grande rivoluzione, e pero non si potesse noverare tra le Conquiste

di questa. Ma appunto da quella lettura noi fummo confermati nella

opinione, che le Polizie, quali sono al presente ,
sono cosa tutla del

secolo nostro; e poniamo che in Francia se ne adoperasse ,
fin dal

passato, il nome, per indicare una magistralura, a cui erano devolute

alcuue atlribuzioni, che prima apparlenevano ad altri uffiziali, come

sarebbero i giuochi, i pubblici spettacoli, i libelli famosi, le slide, i

duelli e somiglianti; il fallo e che ivi non si significava con quel no-

me quello che oggi si significa ; e per tutto altrove 1' oggelto cd il

nome stesso furono nuovi. Essa dovelt' essere, ed infatli fu conse-

guenza necessaria della Conquista stupenda e fecondissima, falta dai

liberi cittadini, nel diritto riconosciuto in essi di resistere all'oppres-

sione. Perciocche slate a udire come da cosa nasce cosa; ed ,
am-

raesso una volta il principio, non e possibile dietreggiare innanzi

alle logiche conseguenze di quello, fossero pure incomode, indecoro-

se, dispendiose quanto si voglia.
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Dal diritto sacro ed imprescriltibile di resistere all'oppressione si

deriva di necessita I'allro non meno sacro c non meno imprescritli-

bile di cospirare. E forse a questa connessione logica si altiene quel-

la maravigliosa sicurezza, onde gli Onorevoli di Torino, tulli senza

eccezione, aderirono lacilamente alia parola, onde un di loro, nel-

1' Aula parlamenlare, avea detto: Quanli qui siamo tutti fummo co-

spiratori.- Slante che, essendo manifeslo che tutti aveano resistito

all'oppressione, ribellando ai loro legittlmi Sovrani, ed i Piemontesi

medesinai ed i Lombardi aveano parlecipato a quel merito, dando di

spalla alia ribellione e cogliendone il frutto dell' Italia una
;
ne se-

guita che essi, prima che si facesse e per farla, avranno dovuto co-

spirare. E perche adunque avrebbon dovuto adontarsi dell' appella-

livo di cospiratori? Se il fine e lecito, anzi costituisce un diritto sa-

cro, chi vorra dire iliecito 1'unico mezzo che, comunemenle parlan-

do, siavi per raggiungere quel fine? E diciamo bene: unico mezzo.

Perciocche il concedere quel diritto di resistere ad un Governo op-

pressore per modo nondimeno
,
che la resistenza sia circoscritla al

solo uomo individuo, che esercila quel diritto, ci parrebbe cosa al

tutto ridicola ; e sarebbe un ludibrio, onde si verrebbe ad aggrava-

re 1'oppressione. E che potra fare un uomo solo, ed anche parecchi

uomini alia spicciolata, 1'uno non sapendo dell' allro, contro un Go-

verno forte e risoluto ad adoperare lulli i mezzi, che ha in suo pole-

re (e ne ha tanli e si poderosi!) , per manlenersi in sella? Sara mi-

racolo se moHissimi, con lunghi apparecchi, con isvariate intelligen-

ze e con sottilissimi accorgimenli , giungano a pur tentare qualche

cosa ! pensale che vorra essere di un solo e che
, per soprappiu ,

si

pensi di esser solo ! Convien dunque dire che quel dirilto di resistere

all' oppressione ,
se non e uno scherno

,
debba di necessila acchiu-

dere quello allrcsi d' intendersi con altri ugualmente disposti, di con-

certarsi con loro, di discutere le provvisioni da fare, di fermare i

partili da prendere, i passi da dare. Ne si prelendera, crediamo,

che cio debba farsi in pubblico, e che gli oppressi ,
che preparano

la resislenza, mandino ad ammonire il Governo, come qualmente

essi si riuniranno nel tal giorno, nella tale ora, nel tal luogo per di-

visare i mezzi da rovesciarlo. Cio si potrd, fare in Inghilterra, dove

non si tratta comunemente di rovesciare il Governo, maun Minisle-
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ro
; quanlunque anche cola le pratiche piu efficaci per questo in-

tento si sogliano condurre secretissime. Ma dove 1' oppressione ve-

nisse da un Governo, da un Principe, da uno Siatuto, se il didtto di

resistergli, secondo le famose conquisle, e cerlissimo, non e punto

men cerlo quello di ordinarne con altri ugualmente oppressi i mezzi,

e di farlo in secreto. Ora questo e precisamente, ne piu ne meno T

cio che, nel coraune linguaggio, si appella cospirare politico; e se a

tutli e singoli i raembri della sociela moderna e stato dalla famosa

Dichiarazione conferito il dirilto di farlo, non puo negarsi che questa

e una Gonquista affalto nuova negli annali del genere umano, e della

quale i noslri antichi non ebbcro
, non che il possesso , neppure

1' idea.

Come i liberali, quando essi sono in basso, si Yalgano di quel di-

ritto per iscalzare i legittimi Governi, lo dice la storia di quest' ul-

timo mezzo secolo, e notantemente per 1' Italia lo dicono questi ul-

tirni tre lustri
;
in quanto quesli furono una perpelua co^pirazione,

yariamente camuffata di Riunioni letlerarie, di Convegni economici,

di Accademie artistiche, di Antologie italiane, di Congressi scienli-

fici, d' Istituli agrarii, di Biblioteche civili, di Georyofili e \
r

ia di-

cendo, menlre che i Governi stessi, ignari o eomplici, lasciavan fare,

se pure non proleggevano, quasi che davvero si Iratlasse dell'eser-

cizio di un sacro dirilto. Come poi essi liberali, venuti al potere per

via di cospirazioni, rispeltino in altri quel medesimo diritto di co-

spirare, se non si potesse intendere dalle deportazioni, dagli esilii,

dalle leggi di pubblica sicurezza, dalle prigionie e peggio , che da

loro si adoperarono per tutto allrove, \i sarebbe a darcene un' idea

abbastanza chiara cio, che il Governo italiano sta facendo contro co-

loro, i quali, credendosi da lui oppressi, pur pensassero a riscuoterse-

ne, anzi contro coloro che, per diritto o per rovescio, sono anche leg-

gerissimamenle sospetlali di pensarvi: verso tutli, in peculiar modo

nelleDue Sicilie, procedono con una forsennata ferocia, che, a memo-

ria dei Yive
%

nli, nella patria nostra non ha esempio. Deh! e chi mai

avea udito tra noi a parlare di fucilali a centinaia
;

d' incarcerati o

trascinali lungi dalle loro palrie a migliaia ; di povere mogli o di

fanciulle dodicenni mandate alia galea per la colpa di avere portato

un po" di pane al marito od al paclre. sia pure che reazionario o bri-
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gante; di specchiali ecclesiastic!, di Yescovi e Cardinal! tradotli nelle

'pubbliche career! coi malfaltori? Ma un tal discorso ci condurrebbe

troppo lungi dal noslro intenlo
;

il quale e il rnoslrare , come dalla

Conquista del dirillo di cospirare si e derivata 1' altra della Polizia

propriamente polilica, tulla cosa delle sociela raoderne, le quali ne

fruiscono i dispendii vistosi, i morali disordini ed i disturbi della

gente onesta, che di quella sono le necessarie conseguenze.

Una volla che i depositarii , quali che siano
,
del potere sovrano,

sono intimamente convinti
,
che lutti e singoli i cilladini possono,

purche ue abbiano la possibilita e la voglia ,
levarsi lor contro e ro-

vesciarli, senza uno scrupolo al mondo, anzi col coscienzioso con-

vincimento di esercitare un sacro loro dirilto
;
debbono essere'altresi

persuasi che mollissimilo vorranno e, per abililarsi a polerlo, lavore-

ranno sollerraneamente, con ogni maniera d'ingegni, per inlendersi

tra loro e venirne a capo. Posta una tale persuasione, essi natu-

ralmente debbono cautelarsv, premunirsi, trincerarsi in certa guisa

contro tulta la societa; ed a questo effelto la prima mossa e scoprire

cio, che da qualunque membro di questa si puo mulinare. Ora, trat-

tandosi di praliche condo lie con un segrelo, quanto il piu esser pos-

sa
, impenetrabile ,

e circondato da terribili giuri e da piu terribili

sanzioni ; per prevenire lo scoppio di una mina sotterranea, che al-

tri vi sta forse scavando solto dei piedi ,
sara uopo ordinare una

conlromina pur solterranea, che tenli, che scavi, che penetri,

che si profondi per tulto, sicche sia quasi impossibile non iscontrare

ravversario nei suoi tenebrosi e lortuosi meali. Cio significa in altri

termini
,
che la sociela, gia minata da una parte dalle selte

,
dev' es-

sere dall' altra controminata da qualche allra consorteria, che se non

eselta, ne^deve avere sustanzialmente 1'indole, i procedimenli e

sopratlullo 1'arcano; e vogliam dire, senza cerimonie, che dovraes-

sere ravvolta in un' immensa rele di spie ,
la quale abbracci tutlo e

tulli , perche veramente il pericolo puo nascondersi dove che sia, e

venire da cui rneno si pensa. E perciocche quasi sempre, per riu-

scire ad un tale intendimento, Tunica via, che sia aperta, e 1'entrare

nella confldenza di coloro che
, per direlto o per indirelto, si sospet-

tano essere impigliali in quelle mene, quinci appunlo resta delermi-

nata la qualita, diciamo cosi, delle maglie, che costituiscono larete
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teste mentovata. Per accattarsi le confidenze non possono sempre
essere , almeno nelle apparenze , uomini di piccolo slato

,
e uopo

che non siano uomini necessilosi
, talora che si arieggino a perso-

naggi ragguardevoli, ed occorrendo incedano ancora alia grande.

Per Iradire poi quelle confidenze e farlo a prezzo e per mestiere, voi

capite bene, che non possono essere fiore di galantuomini ,
con in-

nanzi agli occhi il solo bene pubblico, quelli che vi si conducono. I

quali dovendo
, inoltre, a proporzione delta materia da esplorare ,

essere una falange sterminala
;

e dal numero e dall' uffizio si puo

trarre argomento dei meravigliosi vantaggi, che le societa moderne

si sono assicurati, in fatto di pubblica moralita, per non dire dei di-

spendii, per effetto di quesla isliluzione ignota ai noslri maggiori ,
e

la quale e una necessaria conseguenza della Sovranita popolare , e

del conseguente diritto conferito a lutti di ribellare e di cospirare.

Ouegli che, se non fondo pel primo, perfeziono certo mirabilmente

questa scienza, arte o pratica che vogliate chiamarla, fu Gius. Fou-

che in Francia sotto del primo Impero ;
e da cio che colui era slato

innanzi, e piu ancora da cio che fa appresso, si fa manifesto che era

uomo degnissimo di trovarsi
,
Ira quegli uomini e quelle cose, alia

testa della nupva istiluzione ,
la quale dovelte sovrastare a tutle le

altre attribuzioni dello Stato, per la semplicissima ragione, che le

altre mirano al suo bene essere, quella e ordinala a farlo essere. E

Napoleone I, che in quella scelta avea dato pruova della rara sua

perspicacia nel conoscere gli uomini e sapersene servire,. gli die po-

tenza uguale alia rilevanza del carico, fermando fin d'allora la pra-

lica degli Stati ammodernati
,
nei quali la Polizia dev' essere ed e

quasi sempre poco meno che onnipotenle. E si consider! gran gua-

dagoo, che la pubblica liberta ha dovulo fare, messa sotlo la tutela di

una onnipolenza ,
la quale nelle sue ricerche ha per guida un se-

greto impenetrabile, e nei suoi procedimenti non pud forse avere al-

tra norma, che 1' arbilrio ! Allora, nei fasti delle Polizie, si comin-

ciarono a narrare con grande mistero (e facea giuoco, per isgomen-

tare e sgominare altri misteri) ,
e ad ascollare con non minore cu-

riosita quei porlenti non piu uditi di arcani svelali, di corrisponden-

ze scoperte ,
di sorprese inopinale, di carte involate, di parole rife-

rite, di trame interrotte, che pareano incredibili, e faceano inarcare
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le ciglia e spalancare la bocca, come a miracoli. Ma miracolo vera-

mente non vi era, veduto 1'esercito smisurato di confident* (cosi

per dilicala eufonia chiamavano le spie ) ,
disseminate sopra tutta la

faccia dell' Europa e un po' piu in la
;
tra i quali si noveravano lito-

lali d'ogni ragione, e scienziali e letterali ed artisti e dame di alto

affare, e sopratlulto lenoni e bagasce: che la prosliluzione, discipli-

nata , si capisce ,
ad intenlo di moralila

,
dalle moderne Polizie

, fu

sempre -e crediamo sia tuttora, ove che vigoreggiano le liberla del-

1' 89, nelle sue mani slrumento polenlissimo a scoprire paese. Vi

e chi credo
,

la loro efficacia essersi raddoppiata a' di nostri pei

nuovi presidii avuti dalle strade ferrate
,
dai telegrafi elettrici e dal

magnetismo animale
, se vero e

,
che in alcuni casi piu gravi si ab-

bia ricorso anche ai mediums. Ma quesli essendo mezzi
,
dei quali

puo valersi il cane non meno che la faina, non pare che 1' azione di

quello sopra di quesla se ne possa vanlaggiare gran fatto; se non

fosse per quella maggiore scioltezza e facilita, onde lo Stato puo va-

lersi delie ferrovie e dei telegrafi ; che, quanio al diavolo
(
nel caso

che esscf sia a parlare nei mediums, ed e forte a credere che sia al-

Iri) esso pare che comunemente non voglia ingerirsene ;
e quando se

ne rimanesse per non ingelosire colle preferenze, o imbrogliare con

ugual trattamento le parti avverse, non puo negarsi che farebbe con

molto senno.

Sopra un tale fondamento non diciamo solo che e fondata
,
ma af-

fermianio che dev'essere di necessita fondata la pubblica cosa, do-

Yunque si professa, piu o meno esplicilamenle, la Sovranita popo-

lare, ed il conseguenle diritlo alia cospirazione ed alia rivolta. E

quinci si puo avere la spiegazione della portentosa stabilita, di chei

Governi hanno goduto, da che la pellcgiina scoperla fu fatta; quando

per contrario circoudali essi di cosi vaste e squisile precauzioni e

cautele , le pubbliche alterazioni avrebbero dovuto diventare raris-

sime, che non mai tanto per lo passalo. E pure fu tulto altrimenti !

Prima di quella scoperla la durala degli Slali, e delle Monarchic se-

gnalamente, si misurava coi secoli; laddove dalle ristorazioni del

1814 in qua, appena si misurano ad anni
;
tauto che tra tulli i Go-

verni del conliuente europeo ,
forse non se ne puo nominare uuo

,

che non sia slato rovesciato
,
in cosi piccolo volgere di tempo, un
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paio di volte : se ne trovera piu d' uno ,
che e stato le cinque e le

sei. Ne la cosa potea essere altrimenli chi consideri come, Ira quesli

termini, quella indispensabile condizione d' ogni pubblica prosperity,

che e una non mediocre sicurezza dell' avvenire
,
resta al tulto ab-

bandonata ad un giuoco rischiosissimo di asluzie contro astuzie, di

trame contro trame, di secreto comperato a pronli contanti- nel ga-

binetto di un Minislro, con secreto giurato sollo lerribili sanzioni ad

un caposelta in un covo tenebroso di cospiratori ;
e se il Miuislro

dorme a doppio origliere, perche sa che tra quesli ha in sembianza

di cospiratore una spia, che giura e parla piu alto degli allri; chi lo

assicura, che nel suo gabinello non si trovi in sembianza di spia un

cospiratore, il quale s' intende che dovr& farla da piu zelante di tulli? e

tanlo meglio per la sua borsa, se gli verra fatlo cucire a refe doppio.

Di qui i troni, che si credevano piu sicuri del fatto loro, si videro

crollare
,
come per incanlesimo, innanzi ad una cospirazione igno-

rata o che si voile ignorare; e piu d'un Principe del iiostro tempo

avrebbe poluto ripetere cio, che la reina di Sardegna Maria Te-

resa diceva nel 1821, dopo 1' abdicazione di Viltorio Emrnanuele
,

partendo per Nizza, al gia Ministro di Polizia Conte di Lodi : E

qualpro, signorConle, dei lanli milioni che la Polizia iogoiava?

Ne vuol dissimularsi che piu spesso assai somiglianli parole si sa-

ranno dovuto dire dai Poteri legillimi, che non dagli usurpalori e da-

gl' intrusi. I primi, ollreche sogliono spesso avere sovercuia fiducia

nella coscienza del loro dirilto, si conducono quasi sempre di molto

mal grado a valersi di mezzi ad essi
,
diciam cosi

, elerogenei e ri-

pugnanti ;
laddove i secondi dalla propria illegillimila allingono il

sospetto, e stali gia cospiratori anch'essi, quasi si trovano'uel pro-

prio elemento, quando si tratta di sventare in altrui quelte trame,

che a loro riuscirono felicenaente ; e noi non crediamo che,- a brac-

cheggiare e cogliere i ladri
,
siavi levriere piu formidabile di colui,

che esercito lungamente e con buon successo la professione di ladro.

Ma che che sia del diverso grado di efficacia, che
,
in mano a Go-

verni di diversa origine e per conseguenza di diversa indole, quel

mezzo puo avere, il certo e cbe esso per un Governo ammodernato

e il mezzo unico, che vi sia, per iscoprire maluramenle ed interrom-

pere a tempo la lela, che, seeondo lui, lulli ban dirilto di ordirgli con-
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Iro, per iscalzarne le fondamenta e rovesciarlo. Cio significa in altri

termini cbe, in un siffalto sistema, la cosa pubblica , per do chein

essa e per avventura piu rilevante, e certamente e la condizione di

ogni altro bene civile, in ultima concbiusione, non ha allro appog-

gio, che la coscienza di una spia presta a vendersi, come ogni altra

merce, al maggiore offerenle.

La quale maravigliosa Conquista del tempi moderui non dee tanto

considerarsi per cio che presuppone ed acchiude d'incerlo, di preea-

rio
,
di trepidissimo in quella parte del vivere socievole, cue piii di

iutto avrebbe uopo di solidila e di sicurezza : solto un ^ale rispello ,

supposto che il cospirare ed il sollevarsi sia stalo legitlimato dal mio-

w diriilo, forse le Polizie politiche reudono un qualche servigio, in

quanto prevengonoi pubblici scompigli, e manlenendo talorain sel-

la padroni duri, impediscono che ne siano occupati i posti da aitri piu

duri. Ma la Conquista dee piuUosto considerarsi per cio che produce

d'incomodo, di rischioso e talora di supremamente ruinoso per la

gente onesta, tranquilla, e la quale di polilica ne sa ne vuol sapere,

ne dal potere civile desidera altro , che di essere ignorata e lascia-

ta in pace. Se i segugi sguinzagliali a scovare la fiera riescono a

fiutarne la pesta, laiito c' e da sperare che saran paghi a guastare il

solo terreno, che ne serba la traccia ;
ma se di traccia non vi e om-

bra, voi polete essere certi, che essi in piccolo tempo vi muteranno un

grazioso giardino in uno spineto. E vogliamo dire, senza melafore,

che, disserratosi in una cilia, in una provincia, in uno Stato quel fillo

sciame di cercalori, scrutatori , fiutatori tanlo piu incomodi, quanto

sono meno avvertili, essi perche in ciascuno possono trovare cio che

cercano, saranno nel dirilto dinon lasciare intentato, inesplorato, di-

remmo, se vi fosse la voce, infiutato nessuno, senza che siavi pubbli-

citadi rilrovo, intimita domestica, confidenza di amicizia, segrelo di

famiglia e perfmo santita di chioslro o riverenza di sanluario, che vi

assicuri di non averne alle costole uno, dove ed in cui meno vi crede-

reste. E pensate bel gusto che vorra esser quello di dovere star

sempre 1'uomo in apprensione ed in pauroso avviso sopra se stesso,

non forse gli abbia ad uscire dalle labbra una parola, o un gesto

dalla persona, che dia appiglio a sospelli ! E almeno bastasse que-

sto ! Ma sgrazialamenle, tra somiglianti congiunture, questo neppu-

.
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re basla, in quanto viene pur troppo spesso 1' umana malizia a ren-

dere ancor piu insopporlabile il peso gia per se gravissimo di ua

potere sospeltoso, e pero disposto sempre a credere, quando non e

eziandio a fare il peggio. Ora sara la dinunzia di un malevolo, ora

la vendetta di uno eke e o si crede offeso
; quando sara la foga di

cavarsi dagli occhi un emolo, quando sara lo sfogo soppiatlo di una

bassa invidia; se tutto manca, potra essere nel confidente lasmania

di farsi un merito, o la cupidita di toccare una ricompensa straordi-

naria per qualche sua straordinaria necessila. E quando la liberla

e la vita dijnigliaia di cittadini restano abbandonate al beneplacilo

di un vecchio settario diventato colonnello o queslore; d'un furfan-

tello funzionante da delegate ,
e perfino d' un avanzo di galera in

veste di commesso o d'altuario, non vi pare, che il licchio d'incon-

trare il genio di quei potenti possa fare fabbricare sospetti a danno

degli anlichi oggelti delle coloro ire, tra i quali, s'inlende che i

chierici ed i cbiericali hanno sempre il primo posto?

Noi abbiamo descritta la cosa, come deve essere per se medesi-

ma, per effello di un sistema, il quale, avendo conferito a tulti i

suggelti il dirilto di essere cospiratori e ribelli, non diremo che ab-

bia con cio conferilo il dirilto, ma cerlo ha quasi imposta la neces-

sita a tutti gl'imperanli, grandi e piccoli, di essere sospeltosi, difii-

denli, vessatori arbitrarii e poco meno Che tiranni, come pur trop-

po nelle Due Sicilie si sta avverando. Vero e che un Governo forte

alia raoderna, anche nel sislema dell' 89, puo rimettere alquanlo di

quelle vessazioni
, alteggiandosi se sia uopo ad una tal quale lolle-

ranza , proporzionata alia propria forza, siccome quello che e qua-

si sicuro di potere opprimere i piccoli moti, e di non farsi sfug-

gire gli apparecchi dei grandi. Ma
(
cosa singolare per cio che e, e

piu per cio che significa! ) questa forza, onde i moderni Govefni for-

ti sono preparati a guarentire al popolo Sovrano il sacro diritto di

loro rcsistere, e esercitata per forza da una parte notevole di esso

popolo, ed e pagata profumatamente, non sappiamo con quanlo gu-

sto, da tulto. Tl letlore gia ha intes"o, che noi parliamo degli Eser-

cili stanziali: altra Conquisla dell' 89
;
la quale quanto a dispendii ,

e senza paragone piu lauta, e quanto ad effetli morali ed increment!

di liberta
,
non e meno preziosa della sterminala Bwocrazia e delle

Polizie politiche. Ma di quelli tratleremo nel seguente paragrafo.



DEL TEMP-0

IN GUI L' ANIMA UMANA

E CREATA

I.

Si esclude la preesistenza delle anime in loro stesse.

L' ultimo punto ,
che resta a trattare inlorno all' origine dell' ani-

ma umana ,
e quello del tempo ,

in che essa si deve riputare creata

in ordine al corpo. La qual quislione ci richiama in prima alia menle'

1'errore che -da S. Girolamo ed altri Padri venne attribuito ad Ori-

gene ,
cio e che esse fossero state fin da prkicipio create da Dio in

loro stesse, insieme cogli Angeli, e che poscia, nauseate de'beni cele-

sli abbiano cominciato a desiderare la terra
;
di che in pena vennero

cacciate nei corpi, quasi in altrettante prigioni l. Ouesta sentenza,

che trae la sua prima origine da' Pitagorici e da Plalone, e manifesta-

mente ereticale, siccome conlraria alle divine Scritture ; e come tale

venne sempre tralta'la dai SS. Padri. Onde altri cercarono di tempe-

1 Leibnizio attribuisce cotesta opinione anche a Enrico Moro
,
almeno in

parle, e ad altri del suo tempo: Opinion des Platoniciens qui est attribute a

Origene et qui trouve encore aujourd'hui des sectaleurs. Henri Morus Docteur

anglais a soutenu quelque chose de ce dogme dans un livre expres. Theodicee

.86.

Serie Y, vol. XI, fasc. 345. 19 25 Luglio 1864.



290 DEL TEMPO IX CUI L' AiMMA CMASA E CREATA

rarla, sostenendo che le anime umane fossero create tutte da Dio

nel principio delle cose ,
e che poscia yenissero unite ai corpi , nou

per alcun loro peccato ,
ma per sola disposizione divina. Cosi mo-

diGcala 1' opinione ,
fa per qualche tempo seguita da alcuni scrittoii

tollerata nella Chiesa; sicche S. Girolamo, parlando di essa, non

la chiama eresia ma sloltezza \. II fondamento, a cui i suoi difensori

si appoggiarono ,
era duplice.' L'uno e

,
il dirsi nelle sante Scritture

che Iddio
, dopo i se.i giorni della creazione

,
cesso di produrre altre

cose: requievit ab universo opere, quod palrarat 2. L'altro, che la

prodimone degli esseri piu perfelti dovette preceder-e quella dei meno

perfelli ,
e pero la produzione delle dnime la produzione dei corpi.

Enlrambe queste senlenze convengono tra loro in un punlo, nel fare

cioe 1' anima preesislere al corpo, e sotto un tale aspelto yanno sog-

gette alia medesima confulazione. Noi caveremo si fatta confutazione

da S. Tommaso, scegliendo dei tre luoghi ,
in cui egli ne tratla 3

,

quello delle Quistioni disputale.

Quivi dunque il S. Doltore, per escludere 1'anzidelto errore, arreca

quattro ragioni : Quorumdam opinio full quod animae omnes simul

crealae fuerunt extra corpus, cuius quidem opinionis falsitas -polest

ad praesens quatuor rationibus ostendi.

La prima ragione vien presa dall'esser 1' anima umana parle es-

senziale dell'uomo, e puo esporsi cosi. Se 1'anima umana fosse slata

creata fuori del corpo, 1' esser fuori del corpo sarebbe il suo stato

naturale. Imperocche "e assurdo il dire, che Dio nella costituzione

stessa dell'ordine dell' universo producesse la suprema delle sue fal-

1 Super animae siatu'memini vestrae quaestiunculae, imo maxime ecclesia-

sticae quaestionis : Utrum lapsa de ca'elo sit, ut Pythagoras philosophus om-

nesque platonici et Origenes putant; an a propria Dei substanlia, ut Stoici,

Manichaeus et Hispana Priscilliani Itjaeresis suspicatur ; an in thesauro habean-

tur Dei, olim condilae, ut quidam Ecclesiastici stulta'persuasione confidunt;

an quotidic a Deo fiant et mittantur in corpora, secundum illud quod in Evan-

gelio scriptum est: Pater meus usque modo operatur, et ego operor. Epist.

CXXVI, ad Marcellinum et Anapsychium. Ediz. di MIGNE.

2 Genesis c. II.

3 Summa th. I. p. q. 118, a. 3. Confra Gentiles lib. 2, c. 83 Qq. Disp. Q.

lllDe potcntia, a. X.
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ture in uno stato contrario alia sua nalurale esigenza. L' opera, che

esce immediatamente dalle mani di Dio, non puo essere che perfelta,

quanto all' interezza del proprio essere, benche ulteriormenle perfet-

tibile quanto all' esercizio delle facolta onde viene insignila. Di qui

seguita, che se 1' anima umana fosse slata da Dio creata fuori del

corpo, essa di per se sola coslituirebbe una nalura compiula e per-

fetta nella propria specie. .11 che posto, 1' anima umana non potreb-

be piu unirsi al corpo sostanzialmente in unita di essere, ma solo

accidentalmente in unita di operazione, in quella guisa che il molore

si unisce al mobile. E cosi veramente la considerarono Plalone, Ori-

gene e quanti altri vollero filosofare coerentemenle ai loro principii

intorno all' anima. Or cio quanto ripugni alia ragiorie e alia espe-

rienza ben si ricava da tullo quello che abbiamo altrove dimostrato

dell' unita personale e naturale dell'umano composlo; essendo indu-

bitabile per iscienza e per fede cue 1' anima umana si unisca al corpo

non accidentalmente ma essenzialmente
, qual forma sostanziale del

medesimo 1.

La qual ragione chiarissima non. solo e perenloria per la dimo-

strazione della lesi, ma inoltre scioglie 1' obbieziou. filosofica, accen-

nala di sopra, e ne rivolge il principle contro i suoi stessi fautori.

Imperocche, per questo appuntoche secondo 1'ordine nalurale il per-

fello precede l'imperfello, 1'anima umana non pote esser creata fuori

del corpo : se e vero che essa non e da se sola specie compiuta, ma

parte sostanziale dell'uomo. L'uomo e il perfetto nella preserite qui-

stione
;
e pero 1' uomo dovelte essere da primia creato, stando al

principio rnesso innanzi da Boezio : Nalura a perfeclis sumil exor-

dium 2. Ora 1' uomo non e 1' anima ma il composlo ;
ne il corpo e pro-

priamente umano, se non quando viene avvivalo dall' anima umana.

Non.dunque 1'anima ne il corpo ricevono con anteriorita dell' una o

1 Res creatae sunt a Deo in sua perfeclione nalurali. Anima aulem non ha-

let perfeclionem suae naturae extra cvrpus, cum non sit per seipsam species

completa alicuius naturae, sed sit pars humanae naturae; alias oporteret quod
ex anima el corpore non fieret uniitn

,
nisi per accidens. Qq. Disp. Q. Ill, De

potenlia Dei, a. X.

2 De Consolalione philosophiae 1. 1.
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dell'altro 1'esistenza nell' uomo, ma ambidue veDgono prodotli insie-

me, allorche 1'anima Yiene creata nel corpo qual suo principle, formale.

La seconda ragione di S. Tommaso e piu sotlile, ne puo intender-

si da chi non conosce la dottrina del S. Dottore intorno al principio

d' individuazione ,
ossia alia radice ontologica , jda cui nasce che una

medesima specie possa in certa guisa spezzarsi in molli parlicolari

individui, simili tra loro nella natura. La distinzione numerica , cgli

dice, in una data specie non nasce che dalla maleria, di per se divi-

sibile e per conseguenza moltiplicabile. Le sostanze semplici ed ine-

stese ,
di per se non possono molliplicarsi ; perche non essendo di-

visibili nel proprio essere ,
dovrebb'ero reciprocamenle distinguersi

per un grado maggiore o minore di entita
j
val quanlo dire per una

differenza formale. Or si fatta differenza, variando la perfezione sles-

sa dell' essere, diversifica la natura, e pero costiluisce diversita non

di solo numero ma ancora di specie. Cio posto, 1'anima umana essen-

do semplice ed ineslesa, in tanto puo moltiplicarsi numericamente ,

in quanto vien prodotta come comprincipio e comparle di sostanza

eslesa, vale a dire dell' uomo; .il quale inchiudendo maleria, e di

natura sua molliplicabile in quanto al numero, senza variare di spe-

cie, attesa la divisibilita del soggello. Cio importa che 1'anima uma-

na sia creata nel corpo ,
affincke

, per 1' unione col medesimo
,
con-

tragga 1' anzidetta differenza
;
benche , per essere spirituale ,

non la

conlrae come da soggello da cui venga fatta, ma sol come' da sog-

getto in cui vien falta, e all' esigenza del quale, essendo sua forma

vuol essere accomodata 1.

1 Cum anima non sit composite/, ex materia et forma, dislinctio animarum

ab invicem esse non posset',
nisi secundum formalem differentiam ,

si solum se-

cundum ssipsas distinguerentur. Formalis autem differentia diversitatem spe-

ciei inducit. Diversitas autem secundum numerum in cadem specie ex differen-

tia materiali procedit : quae quidem animae competere non potest secundum

materiam ex qua fit, sed secundum materiam in qua fit. Sic ergo ponere pos-

surnus plures animas humanasj eiusdem speciei ,
numero diversas esse; si a sui

yrincipio corporibus unianlur, ut earam distinctio ex unione ad corpus quo-

dammodo proveniat, sicut a materiali principio ; quamvis sicut ab e/flciente

principio, talis distinctio sit a Deo. Si vero extra corpora animae humanae

fuissent creatae, oporluisset eas esse specie differentes, sublato distinctionis

materiali principio, sicut et omnes substantiae separatae. Luogo citato.
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La terza ragione precede cosi: L'anima ragionevole e, quanto al-

ia sostanza, identica nell' ubmo all' anima sensitiva e al principio di

vita organica. Ora il principio di vita organica e 1' anima sensitiva

richiede d' essere prodotta nel corpo, di cui e atto sostanziale. Dun-

que 1'aniraa ragionevole dell'uomo non puo essere creala, se non nel

corpo; avuto riguardo alia convenienza di sua natura
, senza detrar-

re per cio all' assoluta potenza divina. II qual ultimo inciso e po-

sto dal S. Dottre, per mos'trare eke egli filosofa a rispelto dell'ordi-

ne naturale, e non a rispetto di cio che Iddio
,
come padrone della

natura, assolutamente potrebbe fare, ancke in opposizione dell' esi-

genza naturale'degli esseri, da lui creati o creabili 1.

Finalmente la quarla ragione e presa dall' impossibilita di trovare

una ragione sufiiciente
, per cui 1' anima si unisse poscia al corpo ,

se fosse stata creata fuori di esso. Imperocc'he, qual sarebbe cotesta

ragione ? ISon. la volonta stessa dell' anima ; giacche , in tal caso ,

V anima potrebbe a volonta separarsi dal corpo ogni qualvolta le ne

venisse il talento ; ed oltre a cio, non si saprebbe assegnare il per-

che dell' esser sorto nell' anima quel desiderio. Ne varrebbe il dire

che il solo appelito di unirsi al corpo sia proceduto dall' anima, ma
1' esecuzione sia stato effetto di forze naturali. Imperocche 1' anima,

come sostanza spirituale, non e di per se stessa soggetta aH'influen-

za di tali forze. Similmente non puo dirsi che la causa di tale unio-

ne sia Dio
, posto che le anime fossero state da lui create fuori del

corpo. Imperocche ,
o egli farebbe cio per compiere la loro natural

perfezione ,
o per punirle di alcun peccato. Se si accetta la priina

parte , non ci sarebbe stata ragione di crearle separate dal corpo ,

anzi ci sarebb'e stata piultosto ragione del contrario, giacche 1' opera

immediata di Dio
, convien che esca perfella e secondo lo stato suo

nalurale. Se poi si afferma la seconda parte del proposto dilemma
,

s' incorre nell' eresia
,
attribuila ad Origene , e di piu ne conseguita

1 Anima ralionalis humana non differt secundum substantiam a sensibili et

vegetabili. Vegetabilis autem et sensibilis animae origo non potest esse nisi in

corpore, cum sint actus quarumdam partium corporis. Unde nee anima ratio-

nalis potest nisi in corpore creari, secundum suae naturae convenientiam
,
la-

men absque praeiudido divinae potestatis. Luogo citato.
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che 1'istituzione della suprema tra le creature visibili, la composla

cioe di corpo e di spirilo, sia fatta per accidente e contro la primiliva

intenzione divma. II che ripugna a cio che si legge nella Genesi al

capo primo : Jddio vide tulle le cose che avea fatlo, ed erano motto

buone; colle quali parole ci da- manifestamente ad intendere che la

bonla divina e Don la malizia di alcuna creatura sia slala la causa

della produzione di ciascun essere e quindi dell'uomo 1.

II.

Si esclude la preesistenza delle anime'

in corpi preformati.

Alia rigeltala sentenza si accosta in qualche modo 1' opinione di

Leibnizio
;

il quale, benche negasse che le anime umane fossero slate

1 .Si aninia rationalis extra corpus ereala fuit, et ibi habuit sui esse natu-

ralis complementum, impossibile est convenienter pausam assignare unionis c-

ius ad corpus. Non enim potest did quod proprio actu se corpori adiunxit,

cum videamus quod deserere corpus non subiacet animae potestati; quod esset,

si ex voluritate sua corpori essct unita. Et praeterea, si sunt creatae omnino

separatae, non potest did quare unio corporis voluntalem separalae animae

illexisset . Nee iterum potest did quod post aliquos annorum drcuitus, natu-

ralis appelitus supervenerit corpori adhaerendi, et quod ex operatione natu-

rae huiusmodi unio sit causata. Nam ea quae certo temporis spatio secundum

naluramaguntur, ad motum caeli reducunlur, sicut ad causam, per quam tern-*

porum spalia mensurantur. Anitnas aulem separatas non est possibile caele-

stiuin corporum motibus subiacere. Similiter 'non potest did quod a Deo sint

corporibus alligatae, si eas prius absque corporibus creavisset. Si enim dica-

tur quod ad earum perfectionem hoc fecit, non fuisset ratio quare absque cor-

poribus crearentur. Si vero in earum poenam hoc faclum est
,
ut corporibus

quasi quibusdam carceribus intruderentur, sicut Origenes dixit, propter pecca-

ta commissa , sequeretur quod institulio naturarum ex spiritualibus et cor-

poralibus substanliis compositarum , esset per acddens et non ex prima Dei

intentione. Quod est contra id quod legitur Genesis I: Vidit Deus cuncla quae

fecerat, et erant yalde bona
;
ubi manifeste ostenditur, bonitatem Dei et non

malitiam cuiuscumque creaturae fuisse causam bonorum operum condendorumt

Luogo citato.
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create da Dio fuori del corpo; voile nondimeno che i corpi , a cui

da principio venissero congiunte, fossefo alcuni piccoli organism!,

iiei quali, la strullura.del corpo umano fosse in certa guisa abboz-

zata, o come egli dice preformata. In-lali corpicciuoli le anime mm

godono, secondo lui, die le sole facolla vegetative e sensitive, senza

verun uso d'intelligenza. Svolto poi in processo di tempo 1'organismo,

per quella che noi chiamiamo generazione ma che in sostanza non

e che aumentazione ,
Tanima che vi era congiunla diviene intellet-

tiva
,

sia per elevazione cagionata da forze naturali
,
sia per una

speciale operazione divina, che Leibnizio con nuovo e curioso voca-

bolo chiama trascreazione. Egli estima che le osservazioni di Leen-

wenhock e di.altri intorno agli aniraali spermatici confermino questa

sua dottrina. In tal modo 1' anima di ciascun uomo preesislerebbe

alia produzione del proprio corpo ,
in quanlo questo si considera

nella sua perfeita organizzazione, ma non in quanto si considera pre-

formato nel corpicello organico, a cui venne congiunta fin dal primo

istante della creazione del mondo 1.

1 Je liens que les Ames, et genc'ralement les substances sftnples, nesauralent

commencer que par la creation, ni ftnir quc par {'annihilation, et comme la

formation des corps organiques anime's ne parail explicable dans I'ordre de la

nature, que lorsqu' on suppose une preformation de'ja orgunique, f en ai in-

fere que ce que nous appelons generation d" un animal , n' est que une trans-

formation et augmentation. . .

Ansi, je croirais quc les times qui seront unjour times humaines, comme cel-

les des autres especes, ont ete dans les sentences, et dans les ancetres jitsqu' a

Adam, et ont existe par consequent depuis le commencement des choses, tou-

jours dans une maniere de corps organiques: en quoi il semble que Monsieur

Stvammerdam, leJl. P. Malebranche, Mr. Bayle, Mr. Pilurne, Mr. Ilartsoeker,

et quantite d'autres personnes tres-habiles, soient de mon sentiment. Et cette

doctrine est assez confirmee par les observations microscopiques de Mr. Leen-

wenhock et d'autres bons- observateurs. Mais il me parait encore convenable

pour plusieurs raisons, qu' elles n' exist'aient alors qu' en ames sensitives on

animales, donees de perception et de sentiment, et destitutes de raiwn ; et

qu
1

elles sont demeurc'es dans cet etat jusqu' au temps de la generation de

I'homme, a qui elles devaient appartenir, mais qu' alors elles ont recu la Rai-

son; sait qu' il y ait un moyen naturel d' e'lever une dine sensitive au degre

(Tame raisonnable (ce que f ai de lapeine a concevoir), soit que Dieu ait
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Questa dottrina nel fondo e la stessa clie quella la quale ,
sotto il

nome di leorica della preesistenza, e stata in fisiologia sostenuta da

alcuni, e che da Fredault e esposta in quest! termini : Teorica della

preesistenza. In questa teorica si suppone che il nuovo essere

preesisle in uno dei gerrai, che ivi esso e in miniatura, in iscorcio,

In istato non visibile, neppure pei migliori strumenti di ottica
,
an-

corche sussistente con tutti i suoi caratteri, e che la fecondazione o

T unLone dei germi non fu che un dare 1'impulso all' ulteriore espli-

camenlo l
.-

Ad escludere quest' arbitraria dottrina, basta ricordare che I'arii-

ma umana e forma. ,
ossia alto soslanziale del corpo umano ,

e che

ogni forma non puo esser prodotta che nel proprio subbietto: Anima

est proprius actus corporis. Proprius actus
fit

in propria materia 2.

L'anima umana dunque se debb' essere creala non fuori del corpo,

ma nel corpo ;
un tal corpo non puo essere altro che quello che essa

informa
, quando costituisce Y uomo e che ha la vera organizzazione

di corpo umano.

Ne vale il dire con Leibnizio che quella organizzazione gia si tro-

vava preformata , benche in dimensioni microscopiche nei corpicini

degli animali spermatici. Imperocche da prima cio e coDtrario ai pro-

gressi della moderna fisiologia, la quale ha smentita 1' esisfenza di co-

testi animali, ne riconosce nel seme altra strullura che la cellulare 3.

donne la Raison a cette time par une operation particuliere, ou (si vous voulez)

par une espece de transcrealion. Theodicee, . 90 e 91.

1 Theorie de la preexistence. Dans cette theorie on suppose qus le nouvel

etre preexiste dans I' un des germes, et qu'il y est en miniature, enraccourci,

al'etat invisible par lesineilleurs instruments d'oplique, quoique en realile

subsistant avec lous ses caracteres et que la fecondalion ou I' union des germes

ne fait que de lui donner I' impulsion de developpement. Physiologie generate.

Liv. Ill, ch. I. De la generation.

2 S. TOMMASO, luogo sopraccitato.

3 Ces spermatozo'ides, que I'on a consideres longtemps comme des animalcu-

les, mats qui ne sont de vrai, comme on les consideremaintenant avec raison,

qu' un element organique mouvant, ainsi que le sont les cellules vibratiles, se

composent de deux parties: Vune ovotde, pleine, constitue ce quon nomme la

t$te; I'autre tenant a la ttte, est une queue longue, filiforme, qui va en s'amin-
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Di piu, la preesistenza dell'intero organismo nel germe non-rispon-

de ne alle osservazion^ zoologiche ,
ne alia genuina idea di genera-

zione. Cio fu accortamente avvertilo dal gia citato sig. Fredault , di

cui riporteremo le parole
l

: La riproduzione, egli dice, d'un mem-

bro
, gia tollo , presso alcuni animali, o anche la riproduzione d' un

tessuto, e una priraa obbiezione molto possente. In fatto, come am-

mettere che npn ci abbia nell'essere un vero potere generatore, quan-

do si vede rigenerare ossia riprodurre un membro, gia toltogli, come

appunto si vede, per esempio, nella salainandra? Se 1' essere pree-

sisteva gia bello e formato , esso non avrebbe la virtu di generare ,

e per conseguenza di rigenerare. Cio che egli avesse una volta per-

dulo
,

1' avrebbe perduto per sempre ;
so per contrario egli puo ri-r

produrre alcuno de'suoi membri, vale a dire generare una parte

cissant jusqu'a une tenuite extreme. Cespetits corps sont doues d'un mouve-

ment qui ne parait pas spontane, et ne semble consister qu' en une propulsion

en avantsans but 'determine, propulsion qui s'opere par les inouvements ondu-

les et rapides de la queue. FREDAULT, Physiologie generate liv. 3, ch. 1. De la

generation, pay. 369'.*

1 1 . La regeneration d'un membre enleve cliez certains animaux, ou meme la

regeneration d' un tissu, est ime premiere objection fort puissante. En effet,

comment admettre qu' il n
f

y a pas dans f ctre un veritable pouvoir genera-

teur, quand on le voit regenerer, c' est-a-dire reproduire un membre enleve,

comme cela se voit, par exemple, chez la salamandre? Si I' Stre etait preexi-

ttant, tout forme, il n' aurait pas en lui le pouvoir'd'engendrer, et par conse-

quent, de regenerer; ce qu' il aurait une fois perdu, il Iaurait perdu pour tou-

jours; et s' il pent reproduire un de ses membres
,

c est-a-dire engcndrer une

partie semblable a'celle qu il possedait, ne peut-il engendrer un tire tout en-

tier? C'est, il est vrai, arguer du particulier au general; mais id I'argument,

a une valeur incontestable. 2. Si I' etre etait preforme, il serait independant

de ses generateurs;'ceua:-d ne feraient guere autre chose que de le mettre au

jour et n'auraient sur lui qu' une influence minime ; au contraire, I'experience

apprend que le nouvel etre est le plus souvent la reproduction de I' un de ses

gcnerateurs, quelque fois une vrai melange de deux, representant leurs traits,

leur constitution, leurs temperaments, leur faille, leurs maladies, leurs habi-

tudes. La confrontation de I' enfant avec ses parents prouve indubitablement

qu'il vient d'eux et non d'autres, qu' il vient de deux ctres chez lesquels il y a

une puissance genv'ratrice, puisqii il y a un pouvoir de generation; qu' il est

le produit d' une veritable formation nouvelle.
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simile a quella ch' esso possedeva, perche non potrebbe generare

lutto intero un organismo? E queslo ,
il confesso, un argomentare

dal particolare al generale ;
ma luttavia V argomento ha un Yalore

incontrastabile. In secondo luogo, se 1' essere fosse preformato, esso

sarebbe indipendente da' suoi generator!; quesli nonfarebbero altro

che recarlo alia luce e non avrebbero sopra di lui che un' influenza

minima. Per conlrario 1' esperienza c' insegna che il novello essere

e ordinariamente la riproduzione d' uno de' suoi generator!, e talvolta

una mislione d' entrambi , rappresentando i loro lineameuli ,
la loro

costituzione ,
il loro temperamehto ,

la lo.ro laglia ,
le loro malaltie,

le loro abiludini. La conformila del figliuolo coi parenti prova indu-

tilatamente che esso procede da loro e non *da altri e precede da

due esseri che hanno potenza generatrice , poiche hanno un potere

generatore, e che esso e il prodotto d'unayera formazione nuova.

Quindi T autore giustamente inferisce che cotesta ipotesi della prefor-

mazione dell' organismo dee rigetlarsi, come di fatlo e generalmente

rigeliata dai piu moderni e chiari fisiologi : Aussi la doctrine de la

preexistence esl-elle generalemeht abandonneei et I on admet avec

raison que le nouvel elre est veritablement un etre nouveau !.

Finalmente 1'aggiunta leibniziana dell' anima da prima sensiliva,

che poscia si trasforma
.
in inlellettiva, incorre due inconvenienli.

L'uno e 1'assurdo della Irasformazione soslanziale di un essere sem-

plice, qual e 1' anima umana. II secondo e il non avveramento della

creazione a rispetto della medesima
; giacche creare e trarre dal nulla

non da previo soggelto ,
e

,
secondo Leibnizio ,

1' anima inlelletliva

neH' uomo sarebbe tralla dalla preesistente anima sensitiva. Ne pun-

to gli giova il vocabolo'di trascreazione, a cui egli ricorre; giacche

ognun vede che questa e una parola \uota di senso
,
inventata per

coprire il vano della leorica.

1 Luogo sopraccitato.
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t
'

III.

Se I' anima umana venga creata nel corpo fin dal primo islante

della generazione.
.

Rifiutala la preesistenza deH'anime umane, sia in loro stesse, sia

nei corpi preformati , e da dire che ciascun' anima venga creata nel

proprio corpo ,
allorche questo si forma per via di generazione. Ma

qual e il tempo preciso di questo avvenimento dell' anima nel corpo?

Quello , in cui esso corpo comincia a formarsi
,
o quello in cui 1' or-

ganismo umano e soslanzialmente composto? S. Tommaso e 1'antica

Scuola, quasi tutta, teune questa seconda sentenza
;

i moderni s' ap-

pigliano generalmente alia prima. Noi confessiaino che nella solu-

zione di tal conlroversia non puo acquislarsi un' assoluta cerlezza ;

non apparendo ragione apodiltica che milili per 1' una parlc piulto-

slo che* per 1'altra. Nondimeno crediamo. .potersi giungere a una

probabilita maggiore o minore; e a lal fine, cominciamo la discus-

sione dall' esame dell' opinione moderna.

II Dottor Kergaradec in una sua memoria, presentala all' Accade-

mia di medicina di Parigi nel 1861, la espone cosi. A qual epoca

della gravidanza il feto viene animate? Platone ha supposto che 1'a-

nima non s'unisce al corpo, se non nel punto della nascita. Arislotile

fissa il termine di quesla unione a quaranta giorni pei maschi e ot-

tanta o novanta per le femmine. Zacchia pensa ch' ella si effeltui

neH'istante stesso del concepimento. Quest' ultima opinione e la piii

probabile e incontrastabilmente la piu sicura. Essa e stata abbrac-

ciata dalle facolta di medicina di Vienna e di Praga, dalle universita

di Reims e di Salamanca
,
e dalla maggior parte delle facolla teolo-

giche. La Sorbona 1'ha
qualificata

d
1

indubitabil dotlrina.

Con pin precisione la enunzia il piu volte da noi citato Dottor Fre-

dault: Convien dire (son sue parole) che 1' anima viene dal primo

istante del concepimento ,
e viene tutla intera

,
ma che spiega* da

prima la sua facolla vegelativa, poi le sue facolta animali, e infine le
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sue facolta intellettive 1 . Le ragioni poi, a cui egli si appoggia, sono

piultosto filosofiche che fisiologiche , e si riducono a queste : I. La

forma sostanziale di un essere dee in esso trovarsi presente ,
fin dal

primo momento in cui esso apparisce. II. Ammetlere" un principio

formatore dell-' organismo , diverso dal principio informatore
,

si &

ammettere la successione di due principii ;
1' uno che forma il corpo,

1' altro che viene per avvalersene. Questo secondo in tal caso sareb-

be legato a cio che ha fatto il primo ;
e per conseguenza non sarebbe

padrone in casa sua. HI. il principio formatore resta allorche giun-

ge il principio informatore, e allora ci sarebbero in un solo essere due

principii attivi. quel principio auteriore vien distrutto
,
nell' ar-

rivo del secondo; e allora ci sarebbero piu generazioni successive ,

e non si saprebbe intendere
, perche il principio che sopravviene ,

essendo abile ad eseguire le funzioni del precedente che cessa, non

abbia poluto eseguirle fin dal principio della formazione del corpo 2.

1 // faut dire que I'ame arrive des le moment de la conception, et qu'elle

arrive tout enliere, mais qu'elle deploie d'abord ses facultes vegetatiyes, puis

ses facultes animales et enfin ses facultes intellecluelles. Physiologie generate

pag. 733.

2 DCS le moment que le nouvel etre apparait,-sa forme substantielle doit

Sire presente, Ce ne peut etre un autre principe qui le forme, car cest Men

V etre qui se produit, non un autre. S'il etait simplement le produit du pere

et de la' mere, ou de tons deux, il ne serait pas lui : c'est son aclivite propre

qui se deploie, et par consequent son principe aclif est present.

Admetlre un principe formateur particulier, qui ne serait pas le principe

animateur, oune viendrait pas de lui; ce serait supposer que deux 6tres sesuc-

cederaient en lui; I'un qui cre'erait I' organisme pour faction, I'autre qui ne

viendrait que pour agir. Ce dernier ne serait plus alors le maUre de lui-meme.

et serait lie par ce qu'aurait fait le premier; ilpourrait y avoir opposition

entre V organe fait pour V action, et I' activite attribute a un organisme qui

ne repondrait pas a ses impulsions. Comme I'abien dit Burdach, Y idee de la

vie cree la fonction.

Wailleurs, supposer qu'un premier principe forme I' organisme, et qu'il

vient ensuite un autre principe qui en use, c'est s trouver conduit a deux al-

ternatives. 1 . Ou bien le premier principe se meut pour continuer la forma-

tion pendant tout la vie, et alors le
second principe est seulement moteur, et

il y a dualite d'aclivite dans I'etre, erreur demontree
(
liv. II, chap.- 1, . 3J

2. Ou bien le premier principe est detruit a rarrivee de second, et le second
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Ma con pace dell' illustre scrittore queste sue ragioui sembrano

di levissimo peso. E quanto alia prima ,
e indubitato che dal mo-

mento in cui un essere apparisce ,
deve in esso trovarsi la propria

forma soslanziale. Ma di questo appunto si disputa : quando e.pro-

priaraente che apparisce 1' essere umano
,
se dal primo istante della

generazione o veramente in fine della medesima. Or questo secondo

e non il primo sembra piu conforme alia ragione ; giacche, come sa-

pientejcnente osserva S. Tommaso
,

la forma sostanziale e termine

e non principio della generazione : Generalio non sequitur sed prae-

cedit formam substantialem l.

La seconda ragione del Fredault e fondata in un' idea cosi strana,

che fa meraviglia come abbia potuto essere accolta da un ragiona-

tore ordinariamente si giudizioso. Ma che volete? Quandoque bonus

dormital Homerus. L' idea
,
da cui egli si mostra compreso ,

e che

1' anima dev' essere quella che si fabbrica il proprio organismo ;
aHri-

menti correrebbe rischio di non trovarlo poi adattato ai proprii bi-

sogni. Ma
,

se fosse cosi, sarebbe da rimproverare a molte anime

che non.abbiano posto cura a formarsi un organismo meglio disposto

c piu proporzionato nelle sue parli ; giacche ne vediamo non pochi

cosi malconci e sgangherali e deformi
,
che e proprio una piela a

mirarli. Un poco piu di considerazione avrebbe leggermente reso

accorto il Fredault che appunto dee avvenire come egli leme, secon-

do T ordine di nalura. Non e mai il principio formale che si fabbrica

il proprio soggetto ;
ma il soggetto vien formato e predisposto da

una virtu diversa
,
che si liene da parte delle cause effeltive

;
e sol

quando queste disposizioni sono giunle all' ultimo lor compimento, il

soggetlo e fatto capace d' essere atluato dal principio formale. La

\1rtu formativa, comunicata al germe dal generante, e quella che

F arrivee du troisieme , comme le voulait saint Thomas ; mais alors on ne

feut expliquer que le^premier disparaisse sans corruption et generation nou-

velle, et il n'y a ni dissolution, ni production deplusieurs ctres successifs; on

ne pent comprendre que le second ou Iroisieme principe, suffisant a tout dans

le cours de la me, ne puisse suffire'des I'origine a la premiere formation du

corps. Physiologie generate etc. pag. 732.

1 Qq. Disp. Q. Ill Depotentia, a. 12.
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coslruisce Y organismo ,
e non V anima che viene da ultimo per in-

formarlo. L' Autore avrebbe potuto dedurlo anche da cio, che come

egli medesimo attesja, 1' organismo del generalo e una riproduzione

piu o.meno perfelta dell' organismo del generante ;
sicche nericopia

le fattezze
,
le buone o ree disposizioni , e perfino le abitudini. Or

come polrebbe tal conformila avverarsi, se non una virtu derivata

da esso generante , ma 1' anima
,
creata da Dio , elaborasse 1' anzi-

detto organismo? Qual sarebbe la ragione di quella simigli|inza?

Non allra che la libera elezione dell' anima
;
e sarebbe per verila

curioso che 1' anima, nell' organare il corpo, operasse a modo d' un

archiletlo con idea e volonta dell' edificio che dee costruire ! II delto

poi di Burdach : L'idea delta vita crea la funzione, sla bene, se in-

tendesi reltamente ;
cioe che nel vivenle lo scopo da raggiungersi e

la ragion sufficiente della facolla e dell' organo. Ma quesla ragion

sufficients si trova ed opera nella menle del supremo Ordinalore, che

secondo essa determine e dispose le forze della nalura.

II terzo argomento precede dal non aver bene intesa la.teorica di

S. Tommaso. La virtu formaliva, residepte nella parle spirilosa del

germe ,
svanisce dopo compiuta I* opera sua

,
cioe 1' organizzazione

del corpo; o, se si vuole che resti, resta come conservatrice dell'ef-

felto. Ma essa e virtu efficiente non forma
,

e pero e fuor di propo-

sito 1' obbiezione che in tal caso ci avrebbe dualila di principio atlivo

nel vivenle. Un solo e il princfpio allivo, 1' anima; la quale -venend*

ad informare il corpo ,
succede non alia virtu formaliva

,
che ha ra-

gione di causa efficiente nori di causa formale ,
ma al previo princi-

pio allivo che faceva da forma in quell' organismo.

Ma in lal caso, ci avra generazione e corruzione di piu esseri suc-

cessivi, prima di giungere alia produzione dell' uomo ? Questo appun-

to e cio che espressamente dice S. Tommaso : Et sic per multas ge-

neraliones et corrupliones pervenitur ad ullimam formam substanlia-

lem, tarn in homine, quam in aliis animalibus. Qual ripugnanza puo

allegarsi contro un tale procedimenlo? Non e esso anzi conformissi-

mo all'ordine della nalura, la quale non cammina per salti , ma

passo passo e con continuato progresso? Qual meraviglia dunque

che prima di prodursi il vivente umano, s'induca nel corpo, secon-
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do le successive sue disposizioni, la semplice vita Yegetativa e poscia

un inizio di vita sensiliva?

I)ove e da osservarsi che coleste vile, a cui giunge il corpo, prima

d' essere informato dall' anima ragionevole, non coslituiscono alcuna

specie , perche non formano esseri perfetti e stabili in natura
,
ma

solo esseri imperfelli e transitorii, che sieno come via all' individuo di

specie perfetta e permanente ,
che da ultimo vien prodotto. E cosl

spiega la cosa S. Tommaso, la dove dice che nella generazion de'com-

posli, tra il principio di essa e il termine ci ha molto generazioni

intermezze
,
le quali si compiono per la produzione d' alcune forme ,

ma di quesle iiiuna e costifuliva di ente perfetto , secondo qualche

dcterminata specie di cose , per essere una forza passaggiera e di

caduca esistenza
,
siccome propria di un sbggelto che e in movi-

mento di generazione e non termine dell' intero processo generative :

In generations compositorum , pula animalis
,
inter primum princi-

pium generations, quod est in semine et ultimam formam animalis

completam, sunt multae generationes mediae
, qnae necessario ter-

minantur ad aliquas formas , . quarum nulla facit ens completum

secundum speciem ,
sed ens incompletum; quod est via ad speciem

aliquam. Similiter autem ex parte corruptionis 1.

E assai piii probabile che I' anima non venga creata, se non quando

il corpo sia giunto alia debita organizzazione di corpo umano.

Per tutte le considerazioni
, dianzi accennate

,
noi crediamo non

doversi recedere dalla leorica di S. Tommaso, che doe 1'anima uma-

na non viene creata nel corpo fin dal primo concepimenlo, -ma solo al-

lorquando esso corpo per 1' atUvila vitale, comunicala dal generante,

sia pervenuto all'organizzazione propria di corpo umano. Quesla dol-

trina ci sembra piu conforme all' esperieuza e alia ragione. Di falta

<:he cosa ci dice 1' esperienza ,
stando alle stesse osservazioni ripor-

1 De Generatione et Corruptions, lect 7
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late dal sig. Fredault? Ci dice, chel'ovicino non e da principio che

una semplice celluletta , non rappresenlante nessuna organizzazione

delerminata 1
; che cellulare allresi e la prima strultura del feto nel

primo svolgimento del blastoderma 2 ;-che il primo inizio rudimen-

tale della midolla spinale , primo germe del sislema nerveo", noa

apparisce che dopo 1' aurea lucida da cui si origina
3

;
che non si

perviene ad altro svolgimento del feto fin verso 1' undecimo giorno

del primo concepimento 4
; che inline 1' ulteriore esplicamento e suc-

cessive e per formazione separata di ciascun organo 5.

Poste si fatte cose, ci sembra di poter cosi ragionare. Come for-

mato 1'organismo umaiio , tutto il seguerite processo ha ragione di

accrescimento
;
cosi il processo previo ,

che tende a formar 1'orga-

nismo , ha ragione di generazione.- Ora la forma non e mai principio

ma lermine del processo generativo; giacche queslo e via all'essere

o 1'essere e coslituilo dall'attuazion della forma : Generalio non se-

quilur, sed praeceUti formam substantialem S.Dunqueranimauma-

1 L'ovule esl constitue par une cellule ou otricule. Pag. 367.

2 C'est I' etre lui meme dans sa forme la plus simple, dans sa forme cellu-

laire. Pag. 726.

3 En tres pen de temps 1'aurea s'allonge; s'epaissit et constitue une tache

solide* placee entre deux membranes concentriques , dont I' une est appelee

feuillet interne ou feuillet muqueux, .et fautre feuillet externe ou feuillet ani-

mal
,
et que Von appellerait avec bien plus de raison feuillet cutane. . . . Void

done I'etre nouveaux: une tache solide, allongee, elliptique, de laquelle se dcs>-

sine une corde qui sera bientot la inoelle epiniere; et cette tache embryo-

naire placee entre deux cellules concentriques. Pag. 726.

4 Le nouvel Stre nous est apparu : c'est deja lui dans sa forme la plus sim-

ple, la plus elementaire: mais il ne semble pas encore que ce soil quelque

chose: il faut le voir ce dessiner et appreter ce qui est necessaire a son deve-

loppement.'Du reste, ce developpement marche vite maintenant: nous sommes

vers le onziemejour de la conception. Pag. 727.

5 II ne reste pas moins prouve aussi que I'embryon n'apparait pas, ainsi

que le pretendaient les partisans de la preexistencc ,
sous la forme d' un petit

tire perfait en miniature ; qu' il se presente sous des formes successivement

changeantes, que les organes se constituent peu a peu et separement; en un

mot, qu'il y a une evolution. C'est un fait parfaitement certain aujourd" hui*

FREDAULT. Pag. ,376.

6 S. TOMMASO, Qq. Disp. Q. Ill De Potentia Dei, art. 12.
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Da non e creaia da Dio nel corpo , se non quando esso corpo sia

giunto a possedere sostanzialmente 1'organizzazione suapropria, ben-

ches 1' ulieriore svolgiinento per via di nutrizione si eseguisca da poi

per 1' azione dell' anima.

Di piu I'anima non e forma di un corpo qualunque ,
ma di un

corpo organizzato. Dunque , prima dell'organizzazione ,
e impossi-

bile che si congiunga al corpo ; perche non trova in esso il soggelto

a se proporzionato e disposlo. La materia non e resa capace di ri-

cevere come suo alto sostanziale
,
una data forma

,
se innanzi non e

fatta abile a cio per via di acconcia disposizione ;
e la disposizione

relativa-al principio vitale e 1'organismo. Dunque 1' anima non puo

informare il corpo, se uon quando esso sia debilamente organizzato.

Alia medesima inferenza conduce 1' idea di operazione. Imperoc-

che lo scopo dell' essere e Y operare. La forma dunque non puo co-

municar 1* essere alia materia , se non quando puo comunicarle la

rispondente operazione. Or 1' operazione dell' anima, in quanto tale,

ela \1ta, e all'esercizio della vita e necessario I' orgatiismo. Dunque

prima della formazione dell'organismo, inanca di scopo 1'essere che

1' anima comunicherebbe al corpo.

Ne altri dica che esislendo fin dal principle della generazione nel

felo un inizio di organizzazione almen cellulare, e bastando questa

all'esercizio della vita vegetativa; I'anima trova fin da principio 1'at-

liludine nel corpo a parlecipare un grado almeno di operazione sua

propria. Cosi fatta replica e senza valore. Attesoche ogni forma,

come e principio di essere specifico , cosl e principio di operazione

specifica. Onde 1'anima umana non puo comunicare al corpo una vita

vegetativa qualsiasi, come sarebbe quella di una pianta o di un qua-

lunque animale
,
ma solo puo comunicare la vita vegetativa propria

degli animali mammiferi, e, per giunta, in quel grado di perfezione

e squisitezza riferibile alia specie umana. Per conseguenza , finche

1' organismo, che a tal vita dee servir di strumenlo, non sia formato

nei suoi varii apparecchi e sistemi, almen principal!, neppure la vita

vegetativa potrebbe dall' anima umana comunicarsi al corpo.

La qual ragione cresce di forza contro quelli ,
i quali opinassero

che la vegetazione non ha mestieri di principio vitale , diverso dalle

Serie 7, vol. XI, fasc. 345. 20
.

25 Lugtio \ 864.
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forze chimiche o fisiche o meccaniche della bruta materia
,
ma sor-

ge come effetlo di acconcia mistione dei primi element! e delle forze

ad essi inerenli. Cosloro, finche non e formato nel corpo 1'organiz-

zazione corrispondente alia vila sensitiva, non potrebbero assegnare

azione veruna comunicabile alia materia dall'anima. Dunque piglian-

do le mosse dai falti stessi, eke ci presenta 1' esperienza, sotto la luce

di relti principii intorno al concetto .di forma, di generazione, di

scopo dell'essere; 1'opinioue di S. Toramaso ci apparisce assai phi

ragionevole della contraria. E cosi noi la veggiamo presentemente

abbracciata e difesa da dottissimi fisiologi ,
tra i quali bastera ri-

cordare un Brentazzoli, un Santi, unLiverani, i quali concordemenle

insegnano, 1' anima umana non congiungersi al corpo, se non quando

esso e ridotlo perl'atto generative alia slrultura e configurazione

di corpo umano.

Ma prescindendo da tutli questi argomenti ,
la sola osservazione

fisiologica ,
notata piu sopra e die giova ricordare novellamente ,

della simiglianza tra 1' organismo del figliuolo e quello dei parenti ,

e un indizio assai chiaro della verila di tale sentenza. Imperocche ,

come potrebbe spiegarsi cio
,
se 1' organisrao del generate vien for-

mato dalla virtu di un' anima
,

la quale, per essere creata da Dio ,

non ha niente che fare colla sostanza de' genitori? La causa efficiente

e quella , che a se conforma 1' effetto. Se dunque le disposizioni

organiche del figliuolo son sempre piu o meno una riproduzione di

quelle de' parenli, convien dire che 1' organismo di quesli sia il prin-

cipio formatore dell' organismo di quello ,
mediante una virtu alliva

comunicata al germe, che come suo prodotto ne<;ontiene virlualmen-

te le qualila, ed opera secondo 1' impulse che da esso ha ricevuto.

E poiche parliamo di fatli sperimentali, vogliamo lerminar quest'ar-

ticolo col notare un errore, in cui trascorse il Goudin, sopra queslo

punto del tempo in cui 1' anima si unisce al corpo. Egli credelte di

dover abbandonare la sentenza di S. Tommaso, attest i progress! della

iisiolegia ,
dalla quale ripulava dimostrato che gli organi della vi ?

sensitive o venivano a formarsi insieme con quelli della vita vegela-

tiva, o forse anche prima l. Ma il buon filosqfo non s' accorse che

i Non constare in productione hominis plures formas Ua successive adve-

mre, tametsi 5. Thomas earn successionem ut aevo suo communiler receptam
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quand' anche questa doltrina fisiologica fosse stala vera
,

nienle ne

s'eguiva contro la teorica di S. Tommaso
,
rimanendo immobile che

nella esplicazione del feto la vita vegetativa precede la sensitiva.

Imperocche quand' anche la formazione degli organi sensitivi fosse la

prima a compirsi ;
certo e che finche si falti organi, in parte almeno

non giungano a formaisi ,
la vita sensitiva

,
la quale e organica ,

non puo mai aver luogo. Ora quegli organi come si formano? Per

esercizio d'una virtu vegetativa. Dunque, anche nella supposta ipo-

tesi, la vita vegetativa precede la sensttiva. Ma il piu e che 1' ipotesi

slessa e falsa. Conciossiache piu accurate osservazioni fisiologiche ,

ne'.tempi nostri
,
hanno moslralo che. il primo rudimeuto del sisle-

ma cerebrospinale ,
di cui certamente non puo far senza la vita

sensitiva, non si manifesta che dopo dieci o dodici giorni dal primo

concepimento; laddove la vita vegelaliva, a cui basta qualsiasi orga-

nizzazion cellulare, comincia ad aver luogo poco stanle dopo la fe-

condazione. Di che vuol cavarsi un utile documento, ed e la cautela

con cui vogliono accetlarsi -le osservazioni sperimenlali ,
che van-

tansi talvolta dai naturalisli conlro qualche detlato di scienza razio-

nale. Si avvera, non di rado, che un esame piu diligente le dichiara

false, efarestare scornato chi troppo precipitosamente'rinunzio per

esse a do che allri argomenti fondati sulla naiura dell' oggetlo gli

persuadevano. In si falle cose si vuol esser gravi a muoversi ,
e

procedere, come suol dirsi, con pie di piombo.

supponat, Nam ea re diligentius a modernis explorata observalum est virtu-

tern seminqlem non primo ordiri organa vegetativae vitae, ac deinde sensiti-

vae, quo haec de successione animarum opinio nitebatur; sed simul immo fere

prius moliri organa vitae sensiih-ae quam vegetativae. Quippe exactioribus

experimentis, ab Harvaeo, Malpiglio et aliis in procrealione pulli faclis, con-

slat primo cordis, cerebri, oculorumrudimenta delineari, turn iecoris, vena-

rum arteriarum etc. Cum ergo anima corpori accedat, prout ad earn disponi-

tur, inde merito colllgitur primo ac stalim qdvenire animam quae simul est

senliens et veyetans, immo rationalis, haec enim non exig it alia organa quam
quae ad sensum requiruntur, quippe nulla sibi habet propria. Philosophia iuxta

inconcussa tutissimaque Divi Tbomae dogmata, vol. 3, pag. 362. Urbeveteri

1860.



LE FINANZE DELL' ITALIA

IN MANO BELLA RIVOL'UZIONE

I.

La discussions suite Finanze italiane nel Parlamento.

Intendiamo di dare un ragguaglio brevissimo dello stato in cuj si

trovano le Finanze italiane. Nel Parlamenlo di Torino dai 27 Giugno

ai 5 Luglio vi si son falti inlorno raolli e ben lunghi discorsi : tutti

I giornali italiani si sono intraltenuti intorno a tale argomento : de-

frauderemmo i nostri lettori d'una giusta espettazione, se noi ne ta-

cessimo , soli forse in tal caso Ira tulti i periodic}. La nostra condi-

zione pero c' impone di parlarne un po' diversamenle dagli altri. I

Depulali nel Parlamento, e i periodic! nella stampa si dividono in

ischiere amiche, ed in ischiere nemiche al Ministero che regge il li-

mone dello Stato : ben iiiteso che questa separazione non e oosi re-

cisa e lotale-che non ammetla gradi varii, e quasi trapassi dall'una

all'altra. Essi adunque, come soglkmo in ogni altra queslione, hanno

svollo questo argomento delle Finanze sotlo il rispetto politico della

parte propria : e se hanno risguardalo il rispelto meramente ecouo-

mico e amministrativo, cioe dire gl'interessi del popolo ilaliano,

questo stesso T ban fallo a traverse il prisma di quel loro colore.

Tutli , e vero
,
sonosi accordati in un punlo cardihale , perche essa

era troppo visibile
, troppo palpabile ,

che cioe lo stato delle Finan-

ze italiane e veramente spavenloso. II Ministro che governal'era-

rio 1' ha confessato pel primo : dopo lui 1' hanno ripeluto a coro pie-

no tulti gli oratori che ban parlato nelle Camere ,
in occasione del-

1' interpellanza fatta dal deputato Saracco al Minislero. Condizione
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grave, condizione Irepida, condizione pericolosa, condizione rovinosa

Than delta tutti ,
e nessuno vi ha conlraddetto. Ma da questo grido .

infuori, uscito spontaneamente dalle viscere del rappresentanli, al

primo vedersi innanzi senza velo lo scheletro smunio delle Finanze

italiane ,
in nessun' altra cosa polerono quegli onorevoli convenire.

Non convennero nelle cagioni che le hanno ridotte a tale : chi la dis-

se frutto di mala politica ,
chi di mala organizzazione , chi di mala

amministrazione , chi di mala capacita, chi di mala volonta. Non

conveimero nei rimedii
,
che debbono risanarle : e 1' uno propose

nuovi incameramenti e nuove vendile, 1'altro nuove imposte e nuovi

balzelli. Ouesti dimando che si disarmasse, e quegli al contrario che

si entrasse subito in campo per andare a Roma o a Yeuezia. Chi

disse : lasciate fare al Minghelti, e vedrele miracoli
;
e chi grido che

Minghetti si ritraesse e tosto, se non voleasi vedere la rovina d' Ita-

lia. Si propose la politica di raccoglimento, e quella di apparecchio,

e poi 1'altra di azione, e finalmente quella di agitazione. Si disse che

si dovea soprassedere da tanti mutamenti di dazii
,
da tante coslru-

zioni di strade fatte tulte d'uu sol colpo, da tante leggi nuove
;
e si

disse al contrario che bisognavano nuove riforme daziarie
,
e nuove

spinle ai pubblici lavori, e nuove leggi organiche. Si predico 1' ab-

bassamento delle tariffe
,

delle tasse e delle imposte ; e si suggeri

d'accrescerle e ingrandirle. Bisogna togliere tanti centri secondarii

neH'amministrazione e radunar tulto in un centro unico
;
anzi bisogna

fare a rovescio, e dal centro unico che tutto ingoia trasportare diritti

e pesi a molli centri secondarii o gia esistenti o da creare. Le piu

opposte idee, i piu opposti sistemi, ipiu opposli provve.dimenti ven-

nero in luce : ma fu bagliore di un istante , perche tutto ingoio il

voto della docile maggioranza, che dette al Minghelti non rimproveri,

non consigli, non avvisi, non istimoli : nulla di tutto questo, ma un

Bravo pieno di fiducia e di approvazione.

Quei pareri, susseguitida questo volo, mostrano la poca conformi-

ta nei concetti, la grande incertezza nei giudizii, e la moltitudine dei

grnppi in che le due grandi fazioni parlamenlari si dividono : mo-

strano cioe che alia piaga delle Finanze esauste si aggiugne altresi la

piaga della scissura e della incapacita, che non lascia fuori del pro-

prio partito ne vedere il rimedio, ne volerlo.
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Lo spettacolo che il Parlamento italiauo ha dato in questa discus-

sione, e stato altamente scandaloso. Le Finanze danno forza, autorita,

influenza, credito ad uno Stato
;
e .se questo Stato e nuovo, gli ciftnno

essere e vita. Per lo Stato nuovo le Finanze prospere fanno augurio

di prqsperita : le Finanze scadenli fanno certezza di caduta. Piu nuo-

vo Stalo d' Italia non vie, giacche sta ancora sul costituirsi, cercan-

do la propria capilale, i proprii confmi, e nella porzione che occupa

sforzandosi di conlenere i sudditi nuovi con quei benevoli mezzi che

la legge Pica gli fornisce. Piu povere Finanze non vi sono, giacche

son costrette a spendere ogni giorno un milione di lire di la dalle pro-

prie entrate, seuza sapere ne quando si arrestera un cosi spaven-

tevole dispendio, ne come si riempira 1'abisso che esso va ogni di

scavando. Or mostrare al cospelto dell' Europa un tal precipizio ,

equivale al rivelarle la difficolla della propria durala; e coll'i-

nanita dei provvedimenli suggeriti , colla nimista degli animi scissi

piu in nemici che in parleggiani, colla necessila di approvare un Mi-

nistero che se non ha generate, ha certo aggravate un tale stato, to-

gliere ogni speranza d'un migliore avvenire, equivale al persuader-

ne 1' impossibilila. Fu piela verso i nuovi padroni d' Italia lo scon-

giuro del depulato Ferrari, che si lacessero e non dessero ai nemici

della Italia unificata gioie troppo legiltime con tali svelamenti ;
ma

quel silenzio non sarebbe stata piela venso i venlidue milioni d' Ila-

liani
,
che bisogna che pure appreudano a quale stremo sieno con-

dotli dallo sconvolgimento che li iucolse, quale fede abbiano tenuta

le promesse che vennero lor fatte. A quest' Italiani noi additeremo

il precipizio, quale esso e nella sua realla. Per noi esso e una conse^

guenza nalurale e preveduta della rivoluzione : ed un antecedente

ugualmente naturale ed ugualmente prevedibile della reazione. Chi

guar.da nelle Finanze d'uno Slato vi scorge tradotte in cifre numeri-

che la storia del suo passalo, lacondizione del suo presente, la pre-

visione del suo avvenire. Le Finanze italiane ci dicono che la rivolu-

zione non ha fallo finorache distruggere; npn fa che distruggere, c

non promette che distruzione : ha distrutto la prosperity pubblfta

dell' Italia, distrugge la prosperila privata degl' Italiani, e distrugge-

ra finalmente se medesima.
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Le Finanze deyli Stati italiani prima delta rwoluzione
.

Per conoscere cio che la presenle rivoluzione abbia distrutto in Ita-

lia, bisogna risalire al 1859, e rammenlare breve mente qual fosse

in quell'anno la condizione speciale delle Finanze deiselte suoi Sta-

ti. Due semplicissime cifre la rivelano: quella della rendita, equella

della spcsa. Al 1. Gennaro di quell'anno troyavasi un esercizio ehiu-

so, quello del 1858: un. altro aperto, quello del 1859. Per 1'anno 1858

tulla insieme 1' Italia speseL. 514,421,000; ed ebbe una rendita di

L. 501,707,000. Ilbilancio non balteva: ma la colpa toccava solo

al Piemonte
, governato dal Cavour, che cospirando preparava, a spe-

se delle Finauze piemontesi, la rivoluzione in Italia: poiclie il disavanzo

procedeva per la sua quasi totalila dal regno sardo. Ma questo disa-

vanzo era minimo, la quaranlunesima parte delle entrate. Poco ci vo-

lea a farlo sparire ;
e le economic decretale negli altri Stati

, e-piu che

i provvedirnenli presi, la prosperita sempre crescente lo avrebbe cer-

tamente converlito in vero avanzo, nel corso di queflo slesso anno

1859. Ed in*fatti per 1'esercizio di quest'anno, ove la rivoluzioqp non

fosse venuta a turbarlo, erano stati preveduti e stanziati, nei varii

Conli Preuentivi, Introiti superior} all' anno preceduto per otto mi-

lioni di franchi, ed Esiti minori dei precedent! per vcnliqualtro milio-

ni. Le entrate adunque si sperava fondalamente che potessero ascen-

dere a L. 509, 128, 891, e le spese aL. 490, 21 4, 300, con un avanzo

di quasi diciannove buoni milioni di lire. Queste cifre sono dedolle dal

recente Annuario, quasi ufficiale, di Duprat e Gicca
;

il quale le accu-

mula dalle cifre "parziali che daremo nella seguente dimostrazione.

STATI
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Or questo stato delle Finanze italiane potea dirsi non solo regola-

re, ma generalmente parlando soddisfacente, e pieno di speranze per

la prosperita avvenire. Avendo tutti i Govern! rimarginate le pia-

ghe del. 1848 e!849, senza aumeiitare, se non di pochissimo, le tas-

se ; era giunto il momento opportune o di sollevare i contribuenli di

qualche parte dei balzelli
,
o di provvedere con maggiore larghezza

ai pubblici lavori. II solo Piemonte trovavasi di avere raddoppiate

le imposte e aumentato il debito; e preconizzando gia la rivoluzio-

ne, s' incamminava a quello sperpero del pubblico denaro che non

dovea quindi a poco aver piii misura.

Un rapidissimo sguardo sopra alcuni dei falti principal! di questa

prosperity in ciascuno Stato bastera a convincerci della verita di

questo fallo. II Governo pontificio dovea la principale sua prosperita

alia sobriela dell' amministrazione , ai migliorati regolamenti delle

dogane, alle ridotte tariffe ed all' amministrazione dei Sali e Tabacchi

passata nelle mani del Governo. Gli effetli di questo progresso furono

sensibilissimi. ]\
7

el 1855 1'Introito delle Dogane, Dazio, Consume, Ta-

bacchi e Sali.ascese a Sc. 5,660,461 , e tre anni dopo monto fino a

Sc. 7,583,098: il che vuol dire che in soli tre anni if ebbe un au-

mento successive cosl forte, che sorpasso nell' ultimo anno i 10 mi-

lioni di franchi. Gli economist! danno appunto questo ,
come segno

evidente di pubblica prosperila : poiche 1'aumento delle entrale pub-

bliche doganali, non proveniente da tasse nuove, mostra un consu-

mo maggiore nello Stato di merci venute da fuori. In quanto alia

severa economia deiramministrare, poche cifre, e lutte ufficiali la di-

mostreranno. II Regno d' Italia nel 1863 sul capitolo delle Dogane

segna la spesa di amministrazioni e ^uardie il 28 per % sopra gl'in-

troiti cavatine; il Governo pontificio segnava nel 1858 il solo 18

per % Pel Bollo, Registro ed Ipoteche.il Regno d' Italia spende per

1' esazione delle tasse circa il 25 per % delle tasse stesse: il Gover-

no pontificio appena il 12 per / . Pel Dazio del Consume va in ispe-

sa il 37 per / dell' entrata nell' Italia : nel Governo ponlificio solo il

10: e cosi via via. Quale dei due Governi e piii massaio del pubblico

denaro
,
o e piu provvido : il Governo pontificio che fu detto incapa-

ce e scialacquatore, o 1'italiano che s
1

intitolo sapiente e riparalore?
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Nel Governo di Napoli un segno evidentissimo di buona amminl-

strazione nelle Finanze si avea' nel credito veramente straordinario
,

che si era procacciato il Banco di S. Giacomo, le cui operazioni re-

golale e connesse con quelle del Governo ne seguivano allora , co-

me ne seguono ora inevitabilmente le yicende. Ora i capitalisti indi-

geni vi ponevano tale fiducia, che 1'aveano cosliluilo il deposito del-

le loro piccole o grand! fortune
,

il loro cassiere e pagatore gene-

rale ,
il regolatore ,

si puo dire , delle loro operazioni : e i capitalisti

stranieri ne facevano tanla stima ,
che le sue cedole compravano ad

un saggio superiore a quello di tutli gli altri Banchi di Europa. Si

gridava nel 1858 alia dilapidazione ed al mistero delle Finanze na-

poletane, mentre si esaltava la regolarila e la pubblicila dell'ammini-

strazione piemontese : eppure il corso dei fondi napolelani a Parigi

era tassato a 115
, quello dei piemonlesi a 85

,
cioe dire il credilo

che di fatto si concedeva al Governo di Napoli superava quello del

Governo di Torino per 30 punti.

Nella Toscana le vicende del 1848 aveano fatto conlrarre quei nou

gravi debiti, che furono trovati dieci anni appresso, meno assai cioe

di 100 milioni di lire : somma tollerabilissima ad uno Stato che avea

Strade nazionali e comunali in oltinaa condizione, ferrovie costrutle

con regolarita e parsimonia da capitalisti paesani , Industrie metal-

lurgiche e carbonifere
,
terreni bonificati che si offrivano ogni di al-

1'agricpltura,
un porto di mare ove il commercio fioriva, e sopra cio

tasse Ijevi e comporiabili.

I due Ducati di Parma e di Modena aveano amministrazioni prov-

vide e parsimoniose. II Governo della Reggeuza avea dato rapida-

rnenle ordine alle Finanze
, giugnendo ad ottenere in.pochi anni un

avanzo di entrale sopra le spese ,
luttoche destinasse una somma

proporzionatamente non tenue aH'amniortizzazione dei debili, ed una

maggiore che non si suole negli altri Stati ai Lavori pubblici. Quel

di Modena procedeva sopra un' altra massima, sgravare cioe i sud-

diti dalle tasse il piu che fosse possibile : ed in effetto i Modenesi non

portavano un carico che di L. 15,14 per testa, menlre alia stessa

epoca i Piemonlesi 1'aveano di L. 22,72.

In quanto alia Lombardia era un fatto che le sue enlrate soprab-

bondavano alle spese, le quali proporzionatamenle aU'Impero austria-
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co le sarebbero loccale, e pero v'era un avanzo che andava a profitto

delle altre province dell' Im pero. In quauto ai pesi che essa sqsleneva

era comunissima 1' opinione ,
che fossero Iroppo phi gravi che nel

resto d' Italia : ma 1' annessione fallasi di lei al Piemonle ha dimo-

strato che, almeno relalivamente a questa parte d' Italia, quel giu-

dizio era falso. Pel Dazii Consume , Sali e Tabacchi non vi e stata

variazione tra il sislema auslriaco e il piemontese : finora in quesje

tasse'i Lombardi pagano quanto pagavano prima. La variazione e

avvenuta-neirimposta fondiaria ,
che si diceva oltremodo eccessiva

sotto gli Austriaci
;

e nella tassa, di Bollo e Registro ,
che dava la

materia alle piii vive lagnanze dei Lombardi. Ma se nell'imposta fon-

diaria la Lombardia e stata sgravata ,
nel Bollo e Registro e stata

per lo coutrario piu che aggravata dal nuovo Governo : poiche il ri-

sparmio fatto di sole L. 679,705 per la Fondiaria, e stato piu che as-

sorbito da un aggravio sofierlo di L. 3,3/13,650 pel Bollo e Registro.

Ouindi si puo, conchiudendo
,
dire che i Lombardi pagavano agli

Austriaci qualche milione di meno che non pagano ora ai Piemohle-

si ; e quindi distruggesi del tutlo quella accusa che fossero essi

smunti da un Governo straniepo molto piu che i Piemontesi non' fos-

sero dal loro Governo nazionale.

II solo Stato che procedeva per una via opposta di dazii aumenta-

ti e di debiti cresciuli, era il Piemonte. II Bilanciodel'1847 portava

nell'Entrata L. 95,336,342 : e dodici anni dopo ,
nel 1559

;
1' in-

troito fu calcolato per L. 157,574,252, cioe dire poco piu del dop-

piO..E questa maggior enlrata non devesi ascrivere a raddoppiata

prosperita, ma a raddoppiate imposte. Tulle le tasse, inclusa la di-

relta ^, furonq cola aumentate; e oltre 1'aumenlo delle lasse veccbie,

1 Giova qui rlportare dal pregevole lavoro del ch. sig. Agucchi : II dlsa-

vanzo italiano al 1867
,
del quale ci siamo prevaluti per raccogliere alcuni

dati numerici, H seguente periodo che ha una molto opportuna considera-

zione : E singolare che si ripeta anche oggi dai sigiiofi Minghetti e Pepoli

nei loro Riferimenli fmanziarii
,
che nello Stato ponlificio si pagavano sette

rate di Dativa, che 1'anuo era di quattordici mesi, e con cio si vuole mettere

in derisione 1' aumento del seslo fatto dal Governo pontificio dopo il 1849.

II Piemonte nel 1847 pagava d'iraposta fondiaria L. 11,775,308, mentre nel
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vi fu 1'aggiunta delle nuove : tassa personate, tassa patent!, registro

per le succession!, bollo proporzionale per le cambiali, bollo per gli

affissi ecc. ecc. : tali lasse che dettero al fisco il dritto di esigere bal-

zelli sopra ogni prodotto, sopra ogni merce, sopra ogni professio-

ns, sopra ogni atto dei suoi sudditi. Ne un cosi enorme aumento di

tasse Tu bastevole a porre in equilibria le spese colle entrate in quel-

le Finanze
,
inferme di malattia veramente cosliluzionale. Fu meslie-

ri contrarre, ad ogni nuovo periodo, miovi debiti. II Debito pubblico

nel' Piemonte fra Rehdita perpetua, Rendita redimibile, e Obbliga-

zioni dello Stato, ascendeva nel 1847 a poco piu di un cenlinaio e

mezzo di milioni. Ai 31 Decembre 1859 esso era pervenuto all' e-

norme'somma di 1,128 milioni e mezzo di lire. Benche la liberta co-

st! caro
,
come son usi di dire i liberali , non puo sconfessarsi

%
che i

Piemontesi la pagarono mollo piu caro che non dovesse da lore ra-

gionevolmente aspetlarsi : ogni lor testa era aggravata di 220 Lire

di debito.

Da queslo rapido cenno deduciamo come ultima conseguenza, che,

non oslante il callivo slato delle Finanze piemontes;, lanto cattivo

che formava I'apprensione continua di quei governanli e di quei po-

poli; nondimeno per la prosperila sempre crescenle degli allri Sta-

ti, la condizione economica di tutta 1'Italia era prima del 1860 vera-

mente prospera ;
e 1'avvenire promelteva prosperita anche piu gran-

dej perche . T aumento sempre maggiore delle entrate, congiunto

alia tendenza umversale verso 1'economia nelle spese, rendeva sem-

pre maggiore 1' avanzo di quelle sopra quesle ,
e pero avrebbe con-

senlito o sgravio di balzelli, 6 aumento di opere pubbliche. Venne la

dvoluzione, ed arreslo non solo, ma distrusse tanta prosperita, e la

cangio in disastro e rovina. .
.

,
1859 era caricato di L. 17,01 5,000: onde dovrebbero vedere che gli astro-

nomi piemoiitesi superarono in capacita i pontificii ,
i quali non si limitaro-

ao a prolungare 1' anno a 14 mesi , ma lo portarono 20 . // Conservatore

<di Bologna. Serie t. vol. II.' fasc. 1. pag. 29.
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III,

// disavanzo delle Finanze italiane fino all' ingresso del Minghetli
nel Ministero.

La guerra apparecchiata remotamente nel- Congresso di Par'igi, e

prossimamente nel eonvegno di Plombieres, scoppio in Italia nel

1859
;
e dalla sua conchiusione il Piemonte fortunate fece 1'acquisto

della Lombardia, 1'annessione dei Ducali e dell' Emilia, il conquisto

delle Marche e del Regno.di Napoli. Sul fine del 1860 1' Italia era

unificala, e cominciava per lei quel Governo che si disse
,
forse per

anlinomia, riparatore. Le Finanze al certo potevano dalla unificazione

averp un forte risparmio di spese: poiche al modo com' essa fa fatta

entrarono nelle casse del tesoro i beni privati delle famiglie regnan-

ti, i quali furono confiscati; non si dovetle dalle Finanze pagare sette

lisle civili, ma una sola
;

si soppressero le rappresentanze diploma-

tiche e consolari presso i Governi esteri; concentrandosi rammini-

slrazione in uiyi sola capitale, invece di sette Minister!, se ne dovette

mantenere uno solo
;
in fine il debito pubblico dello Stalo pontificio fu

nella sua quasi tolalita lasciato a carico della Santa Sede, a cui per al-

tro si tolsero le principal! entrate per pagarne gl'interessi. In che gui-

sa pero le Finanze italiane conseguissero queslo sperato risparmio ,

compendieremo nei sommi capi.

II primo triennio, costituito dai tre anni!859, 60 e 61, tempo di

guerre e di rivolture, frutto un disavanzo nel tesoro italiano di un mi-

liardo di franchi : poiche le entrate
,
a cagione della guerra e degli

seonvolgimenti avvenuti nei variisuoi Stati, non raggiunsero in nes-

sun anno i 500 milioni, che prima sorpassavano : e le spese sorpassa-

rono tanto quelle entrate, che pel solo 1861 furono di 805 milioni di

lire a fronle di soli 490 milioni di entrale. Per colmare un tal vuolo

si ricorse ai presliti. Comiaciarono dapprima i Commissarii che reg-

gevauo parzialmente i singoli Stati, tollisi alia Signoria dei legittimi

loro principi : segui poscia , quando tutli furono unificali sotto una

sola amministrazione, il Ministro delle Finanze italiane. Farini in po-

chi giorni accrebbe di 5 milioni il debito di Modena, e di allreltanti
'
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quello di Parma : Pepoli in un sol mese contrasse per le Romagne
13 inilioni di debilo: Ricasoli dopo poche settimane aggravo le Fi-

nanze toscane di 56 milioni di debito : Garibaldi non fu men generoso

verso le Due Sicilie colla sua democrazia, di quello che fossero quei

Commissarii piemontesi col loro liberalismo conservatore. Ma tutli

quest! insieme supero ilBastogi, Ministro delleFinanze italiane uni-

ficate a Torino. Ouesti, nell'aprire il Gran libro del Debito pubblico

del Regno d'Jtalia, dopo avere segnata 1' eredita lasciatagli dai Go-

verni proceduti 1, yi segno la prima partita del nuovo Governo uuifi-

catore, e quesla fu di L. 711,833,800. Ei sembra che tulti questi

denari avuli in prestanza dovessero bastare ai bisogni dell' ammini-

straziqne ,
e coprireil.de/icY, che le spese eccessive fatalmenle se-

gnavano. Ma' non fu cosi: non tanto perche quesle somme non rag-

giungevano neppur nominalmente la cifra che segnava il vuoto del

tesoro
; quanto perche Y entrata effetliva era di lunga mano inferio-

re alia cifra nominale del debito, che veniva addossalo agl' Italiani.

Odasi sopra queslo particolare, cio che del prestilo, contraltato dal

Bastogi ,
scrive 1' Unila Callolica

,
traendo le cifre che arreca dal

N, 803 dcgli Atti Ufficiali della Camera : Questo preslito dovea

ascendere a 500 milioni
;
ma la povera Italia ha contralto un debito

di 114 milioni, e 833,800 lire, e non si son.o incassali che 497 mi-

lioni, 078,964 lire e 14 centesimi! Ducento diciassette milioni fu-

rono mangiati parte in iuteressi, parte in commission!, e di 497 mi-

lioni gl' Italiani debbono pagare ogni anno* lire 35,744,190 d' inte-

ressi! S' e regalato ai banchieri un premio di life 2,820,000. Si

sono pa gate per interessi e commissioni a diverse case bancarie per

somme anticipate al tesoro L. 961,102,79; in somma 217 milioni

svaporarono in un prestito solo !

1 Questa eredita pud indicarsi nelle cifre seguenti :

Dal Piemonte .... Capitale nominale . . . . L. 1128,308,918

Ball' Emilia (?) .... 25,000,000

Dalla Toscana ....... 93,720,000

Dalia Lombardia ........... 216,291,447

Dalle Due Sicilie ...... 607,720,000 .

Debit! coniratti dai Direttori e Commissarii nel 1859-60 164,412,884

Debito pubblico al 1. Geim. 1861 L. 2265,663,249
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Non fu dunque meraviglia se al 1. Gennaro 1862 il Gran Libra

del Debito pubblico dell' Italia rigenerala segnasse una somma di

L. 3017,867.356 come capilale nominate dei presliti conlralli, con

un aumenlo di 752 milioni sopra il debito dell' anno precedulo; e la

previsione per 1' esercizio di quel nuovo anno finanziario minacciasse

un nuovo disavanzo ancora di 350 milioni di lire. Cio volea dire che

ogni giornata nuova imponeva all' Italia.un debito di un nuovo milio-

ne, senza conlare i milioni di debito ereditali dagli anni precedent!.

Un cosi grave squilibrio colpiva ognuno, e gia si cominciava a gridare

nei privati ritrovi e nei pubblici giornali-, che 1' Italia uniflcata avea

distrutla la prosperita finanziaria dell' Italia divisa, e, se un grande

provvedimento presto non si logliesse, la Bancarotta sarebbe stato

II coronamento diell' edificio, che la violenza avea costrutto. Fu chia-

malo adunque a prendere tal provvedimento un uomo ,
che godeva

fama di grande economisla e di peritissimo finanziere, Pietro Paolo

Minghetli, e quesli nella famosa assemblea del 14 Febbraro del 1863

annunzio uri gran disegno, che darebbe rasseltp all' Erario italiano

nei corso di pochi anni. Tutlo gl' ingenui Depulali credellero alia soa

parola ;
tutto concedettero docili alle sue dimande; e uscirono quindi

dalle aule parlamentari non solo fidenti
,
ma convinli che la piaga

linanziaria dell' Italia sarebbe fra breve rimarginala, e uuova era di

prosperity si aprirebbe alia fortuna del giovaue regno.

, IV.

Disegno finanziario del Minghetli per dare assetto

alle Finanze italiane.

II Minghetti non dissimulo l'estremita del male: anzi disse roton-

damente che se alcuao noa senliva la gravita di quella spaventosa

situazione, dava segno di non amar la patria. II male pero se era

spaventoso, non era iusanabile. A lui basterebbero quattro anni sol-

tanto per guarirlo, ove i Deputati gli consentissero di trarre, oltre le

entrate ordinarie dello Stato, allri 1325 milioni di lire; quanli appunto

egli calcolava essere necessarii per otlenere nei Conto Preventive

del 1867 il pareggio tra le spese e le entrate. Ed ecco da quali
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fonti egli calcolava di fare scorrere nellecasse dell' Erario quella

straordinaria provvisione di denaro.

Nuovo prestilo dacofttrarre, per la somma effettiva di L. 700,000,000

Vendita dei Beni demaniali . 218,000,000

Vendita dei fondi della Cassa ecclesiastica . . 222,000,000

Emissione di Buoni del Tesoro 150,000,000

Altri cespiti. .. '. . . ... . . ... . 35,000,000

Totale della somma, Lire 1325,000,000

Ma pur questa somma, benche si grande, non basterebbe essa

sola a riempire la voragine dei disavanzi, senza che negli esercizii

ordinarii di ciascun anno da una parte non si scemassero a poco a

poco le spese, dall' altra non si aumentassero gradatamente le en-

Irate. Solo co si al principiare del 1867 le spese ordinarie potreb-

berd bilicarsi colle entrale, e lungo il quadriennio il Deficit ordi-

nario andrebbe sempre piu impicciolendosi, fmo a ridursi a zero.

Prometteva dunqtfe d' introdurre nelle spese un' economia annuale

di 100 milioni di lire, senza nulla scemare. aH'armamento, nulla

ai lavori pubblici. Quest'economia proverrebbe dai seguenti tre capi:

Stabilimenti costosi al Governo, dati aH'industria

privata L. 50,000,000

Strade, Istruzione, Beneficenza, tolte al Governo

cenlrale, date alle Province 20,000,000

Diminuzione d' impiegati . . .. . . . . . 30,000,000

Economia totale nelle spese L. 100,000,000

Le Entrate poi avrebbero dovuto aumentarsi per 173 milioni di

Lire : e quindi chiedeva nuovi regolamenli per le lasse antiche, e

nuove leggi per tasse nuove. Suo divisamento era di riparlire quel-

1'aumeulo nel modo che segue :
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Aumento delle tasse daziarie, Dogane ,
Tabacchi ,

Saline, Proventi marittimi, Polveri, per . . L. -30,000,000

Aumento
'

della tassa Registro , Ipoteche ,
Suc-

cession! V 30,000,000

Auraenlo dell' imposta prediale , per mezzo della

Perequazione . V .

'

. 20,000,000

Aumento sull' imposta della Ricchezza mobile. . 40,000,000

Aumenlo sul Dazio di Consumo. . . . . . 3,000,000

Introduzione della Privativa dei Tabacchi in Sicilia. 5,000,000

'Aumento d'imposte, L. 173,000,000

Ora il risparmio nelle spese per 100 milioni, e 1'entrata maggiore

di 175 milioni, avrebbero prodolto un vantaggio annuale di 275 mi-

lioni, quanti appunto denotavano il deficit annuale del Bilancio or-

dinario.

Dove gli fosse conceduto di prendere questi prowedimenti, facile

gli sarebfte di dimostrare in qual modo giugnerebbe egli a mettere

in buono assetto le Finanze per 1'anno 1867. E per questa dimostra-

zione presentava il calcolo seguenle:

Disavanzolasciatodall'Eserciziol862 . . . L. 375,000,000

Esercizio 1863. Disav. Nelle spese ordinarie. 220, -

id. Nelle spese slraordinarie. 100,

Esercizio 1864. id. Nelle spese ordinarie. 165,

Nelle spese straordinarie. 100,

Esercizio 1865. id. Nelle spese ordinarie. 110,

Nelle spese straordinarie. 100,

Esercizio 1866. id. Nelle spese ordinarie. .55,
-

Nelle spese straordinarie. 100,
'

Disavanzo al 1 Gennaio 1867, L. 1325,000,000

In breve egli proponevasi di applicare a uno stesso tempo tutli i

rimedii che sogliono proporsi : prestito ,
vendita di beni demaniali

ed ecclesiastici , economia nelle spese ,
aumento di entrate: e tutti

coordinarli insieme in guisa, che il fortunato 1867 potesse vedere ri-

fiorite novamente le Finanze dell' Italia.
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A chi guardo semplicemente alle apparenze, un tal progelto ap-

parve per efficacia, non meno che per ardire meraviglioso, e il Min-

ghetti per poco non fu acclamato il Pitt dell' Italia. Ma chi lo discus-

se nelle varie sue parti, trovo che menlre i provvedimenti proposli

erano in parte ingiusti, come lo spogliare la Chiesa e i Corpi morali

dei beni loro proprii; in parte dannosi, come 1'aumcnlare, coll'ac-

cresccre le imposle, il malcoiilento gia gravissimo dei popoli; in par-

te impossibili ad altuarsi, come lo scemare in cosi gran proporzione

e in cosi picciolo tempo gl impiegati ;
e tulli insieme fmalmenle in-

sufficienli allo scopo, perche tra il nuovo prestito, tra la vendita dei

beni demaniali ed ecclesiaslici, e tra i buoni del tesoro si sarebbero

le Finanze aggravate, sopra i calcoli del Minghetti ,
di circa 80 mi-

lioni annui per la rendita che essi o toglievano, o coslituivano
;

mentre, diciamo, quei provvedimenli contenevano lanta ingiustizia ,

tanto pericolo, tanta difficolta, e cosi poca efficacia
; pur fmalmenle

non facevano altro che dare dopo qualtro anni un raddoppiamen-

to del pubblico debito
, un raddoppiamento delle tasse indirette,

ed uno sciupio del pairimonio sacro e civile dell'Italia, senza che

\i fosse in compenso nessun vantaggio alia prosperita pubblica de-

gV Italiani. Fuvvi dunque chi rassomiglio quel progello at sistema-

d'un curatore che, per salvare il suo clienle dissipalore dal falli-

mento, gli dice: Dalle spese tu non devi risecare allro che la mer-

cede dei tuoi servitori
;
sulle entrate raccomandali ai luoi amici che

ti siano piu larghi di soccorsi; pel rimanente venderemo i fondi, e

prenderemo denaro in preslanza: e cosi tulto sara ordinalo e il tiio

asse esalvato. Maqueste furono considerazioni geltate al venlo: cio

che fece effett6 veranlente magico fu la promessa d' un Bilancio, che

in qualtro anni si conseguirebbe ;
e con quesla speranza che lor bril-

lava innanzi, tutlo concessero, e il Minghelli consegui le piu ampie

focolta per rimaneggiare tutto a suo modo. Egli si accinse all' ope-

ra, e sedici mesi dopo presenlo al cupido Parlamento i primi saggi

delle sue promesse. Ma questi geuerarono sventuratamente un pieno

disinganno : e le speranze del famoso pareggio del tutto si dilegua-

rono un' altra volta. E vediamo come.

Serte V, vol. XL fasc. 34S. 21 28 Luglio \ 864 .
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V.

11 disavanzo ricomparisce nelle fincmze italiane dopo I'atluazione

di quel disegno.

Nella tornala del 18 Aprile 1864 il ministro Minghelli presento

al Parlamento la Siluazione del tesoro italiano al 31 Dicembre 1863.

Essa fu esaminata dalla Commissione e dai Deputati ,
e posla in

paragone coi Bilanci o approval! ,
o progettati, o presunli degli anni

successivi. A di 27 Giugno if depulato Saracco mosse al Mingheltila

sua interpellanza, sopra la condizione delle Finanze iialiane, e fmo

al di 5 Luglio non si fece nella Camera dei Deputati che esaminare

per tutti i versi lo slato vero dell' Erario, paragonando le promesse

falte nel 1862, e 1'attuazione seguitane fmo a quel giorno. Lascia-

ti da banda i giudizii piu severi e forse piu giusti dei varii oratori
,

che presero ad esame i conti presenlati dal Governo, e vi trovarono

omissioni , reticenze, false posizioni, introdolte secondo loro opinione

per far apparire minore del vero il disavanzo
;
noi ci atterremo, per

maggiore convinchnento dei noslri leltori
,
unicamente alle cifre piu

mill e piu irrecusabili, perche confessate dal Minislro medesimo. I/ul-

tima conseguenza che se ne ricava, si e quesla : al 1 Gennaio 1867, in

luogo di un Bilancio tra le Entrate e le Spese, come erastato promes-

so, \i sara un disavanzo non minore di L. 772 milioni e mezzo :

cioe dire riproducesi quella stessa spaventosa situazione, dalla cui

gravita s' era il Minghetti lascialo lanlo commuovere nel Febbraio

del 1862, e per cui dissipare avea chiesli lanti sacrificii all'Italia.

Questo disavanzo fuluro precede da tre cagioni.

Prima cagione. Gl' introili straordinarii, che il Minghetti indico

nella somma di 1325 milioni, non si possono ora sperare che per

soli mille milioni circa. Poiche il prestito dei 700 milioni perdeS mi-

lioni tra commissioni, inleressi, premii e spese. I Beni del Denianio

e della Cassa ecclesiaslica, calcolati nel 1862 per 475 milioni, si

son ora trovati ascendere a 260 milioni appena ,
e piu ancora non

scemeranno nell'alto della vendita efietliva. I Buoni del tesoro nou si

possono emeltere, e in quella vece si spera di ollenere dalla vendila
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delle Miniere, deiCanoni, Livelli, Canali, Navigli e del Tavolieredi

Puglia 80 milioni. Cosi dunque ncl quadriennio e svaporala per lo

meno una entrata straordinaria di 293 milioni di lire.

Seconda eagione, 11 Deficit dei Bilanci ordinarii dal 1862 al 66

era stato nel loro complesso calculate p'er 923 milioni di lire: ed in

quella vece esso eccedera i 1300 milioni, cioe dire sara di 375 mi-

lioni maggiore del prevedulo. Le previsioni di maggiori entrate falte

dai Mioistri andarono in dileguo, al pan che le previsioni di minori

spese. II prometler largo coll'allendercorlo e vecchia arle di gover-

no. Or il conto dell'esercizio del 1863 ne da una prova. II provenlo

delle tasse fu per quell' anno preveduto dai Ministri per circa 345

milioni di lire, e non fu conseguilo che per 307 milioni e mezzo:

cio e quanto dire che la previsione fu maggiore della real la per 37

milioni e mezzo. Giovera darne la dimoslraziOne particolareggiata ,

desumendola dalla situazione officiale del Tesoro.

TITOLO
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Da questo solo capo si puo dedurre il rimanente. Le enlrate pre-

vedute dal Ministro hanno tulle una diminuzione : le spese prevedu-

te un accrescimento. Quindi ridotli a piu giusla misura i disavanzi

dci Bilanci ordinarii, essi si accumulano nella somma seguente.

1862. Esercizio chiuso Disavanzo L. 387,585,500

1863. Cotito consunlivo - 286,000,000

1864. Bilancio approvalo 250,000,000

1865. Conlo preventive 201,000,000

1866. Bilancio presunto * 200,000,000

DISAVANZO AL 1.* GENNARO 1867. L. 1304,585,500

Terza cagione. Per le spese straordinarie del quadriennio 63-66

il sig. Minghetti avea stanziato net suo progetto 400 milioni di lire.

Ma e' sara grande il miracolo se polranno spendersene soli 500 :

perche per 1'esercizio del 1863 si e avveralo lo spendio di 184 mi-

lioni, pel 1864 se ne sono assegnali 150 : pel 1865 se ne sono pro-

post! 99 milioni: e.benche si supponesse che pel 1866 si voglia

davvero stringere fra angusti confmi questa spesa , pur lullavia ba-

sterebbe che se ne spendessero soli 70 milioni , per formare i 500

che teste dicemmo.

Laonde volendo riunire insieme quesle tre differenze, che abbiam

notale tra le proposte e la realla , avremo chiaramenle il seguenle

risultato:

Somma mancala agl'IntroUi straordinarii L. 293,000,000

Deficit cresciuto nei Bilanci ordinarii 379,000,000

Deficit cresciuto nei Bilanci straordinarii 100,000,000

DISAVANZO FINALE AL 1. GENNARO 1867. L. 772,000000

II 14 Febbraio 1862 il Minghetli mostrava che il disavanzo, a cui

bisognava con somma urgenza provvedere, era appuato di 775 milio-

ni di lire : cio5 375 milioni sopra 1'esercizio di quell'anno, e 400 mi-
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lioni sopra 1'esercizio seguenle. Dopo la qual dichiarazione soggiun-

se, che era nemico della palria chi non riconoscesse la gravita di

questa spaventosa situazione. Nel Giugno del 1863 si vede che dopo
di avere distrulta tutla la ricchezza accumulata dai nostri avi

, dope
esserci aggravali di debiti fino ai capelli, di qui a due anni ci trove-

remo con quella fatale cifra di 773 milioni di disavanzo
, invece del

pareggio promessoci dal Minghetti. E notisi bene : questa cifra non

e la massima che si possa temere, ma bensi la minima che si possa

sperare. La cifra che si puo lemere e immensamenle maggiore. II

deputato Lanza, perito di conli finanzieri, dimostro ncl Parlamento
,

che nell'anno 1866 noi avremo un disavanzo di L. 1807,588,500.

Ma noi abbiam voluto credere piu del dovere alle cifre del Min-

ghelti , perche nessuno ci tacci di esagerazione, e acceltiamo la mi-

nima cifra di soli 772 milioni. E poiche neppur vogliamo essere

accusati di non amar la palria, diciamo altamenle che quesla condi-

zione delle Finanze ilaliane non e solo grave, ma e gravissima, non

e solo spaventosa ,
ma e spavenlosissima. Poiche se per lo passato

si pole ricorrere al credito, sacrificando ai prestalori piu di un quarto

della somma loro dimandala
; per lo avvenire neppure il terzo ba-

slera, forse neppure la meta per allellarli a versare il loro denaro in

un tesoro cosi oberato. Se per lo passato vi erano beni demaniali da

vendere
, per lo avvenire questi sono scomparsi ,

e non vi sara UD

palmo di terreno che sia piu in propriela dello Stalo. Rimangono e

vero, ed il Minghetti vi accenno, rimaugono altri beni della Chiesa,

rimangono allri beni della Beneflcenza, rimangono allri bnni dei Mu-

nicipii ;
e vuol dire rimangono ancora altri beni in mano dei privati,

che li posseggono coi dritti piu sacri, ai quali bisogna con manife-

sta rapina involarli
, per gittarli in bocca agli usurai ed ai barat-

tieri : rimangono altre migliaia e migliaia di citladini , cui o giltar

sulla strada a perir di fame, o pascere sull'obolo del Bilancio. L'a-

bolizione delle mani morte, compiutasi in Francia , o la disammor-

tizzazione, compiutasi in Ispagna ; questa e la prospetliva che ha in-

nanzi di se 1'Italia. 1' una o 1'altra che si avveri sara un disastro,

quanto Ihiquo innanzi ai drilti della Giustizia , altrettanto pernicioso

innanzi ai detlami della Economia. Se Iddio consente a questi avoi-
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toi d' Italia ancor allro tempo ,
essi divoreranno intera la loro pre-

da
,

senza lasciarne intalte ireppur le ossa.

Fu sui principii
dello scorso anno 1863 delta esagerata la Rela-

zione ufficiale, che il March. De 1' Isle fece al Ministro delle Finanze

francesi il di 5 Gennaio, intorno allo stato delle Finanze italiane. Po-

chi mesi sono Irascorsi, e quella relazione dell' economista francese

ha avuta la piu alia confermazione dal fatto. Essa cosi riferiva: La

siluazione puo compendiarsi in due parole : impossibilita di accre-

scere al presente le rendite
;
nessuna economia

; politica che mena

dritto alia ruina. La catastrofe e facile a prevedersi. Ella polra es-

sere ritardata o da imprestiti o da altre combinazioni di una mora-

lila per lo meno dubbia. . . . S'aggravera 1'avvenire a vantaggio del

presente, e la calastrofe diverra piu spaventosa. . . . La situazione de-

ve riuscire infallibilmente ad una liquidazione disastrosa, che noi non

possiamo prevenire. ...

VI.

Le Finanze ilaliane sono state rovinate dalla Rivoluzione.

Ma perche mai la rivoluzione italiana si e cosi lanciata nelle spe-

se
,
fmo a distruggere ogni ricchezza dello Stato

,
e generare tanta

incertezza negli animi, e tanto spavento deH'avvenire ? Molti perche

vi sono ,
e lulti si riassumono in una parola sola : perche e rivolu-

zione. E slato necessario di premiare coloro che 1'hanno falta; e

quindi si sono dati impieghi, pensioni, indennilaa migliaia e miglia-

ia di rivoluzionarii : e stato necessario di pagare largamente i tradi-

menli e le audacie di coloro che 1' hanno coadiuvata; e quindi si sono

versate somme ingenti a chi sotto un titolo ,. a chi solto un altro : 6

stato necessario di compensare chi 1' ha accettata
;
e quindi qua una

linea di strada ferrata, la un porto, altrove un teatro: e necessa-

rio il manlener giornali che la difendono e la conservan viva : e ne-

cessario 1'aumentar carabinieri e guardie di pubblica sicurezza
,
che

in tanto sbrigliamento di passioni e in tanta licenza di coslumi di-

fendano la vita e la sostanza dei citladini: e necessario tener solto
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le armi e in continue movimenlo cli marce
,
di scaramucce

, di con-

battimenti un esercito di sopra cento mila soldali, che combaltano il

brigantaggio succeduto al suffragio universale : e necessario 1' ap-

preslarsi con armamenti giganleschi ad una guerra ,
che ogni gior-

no s'invoca, ed ogni giorno piu sembra allontanarsi
, per islrappar

Venezia dagli arligli dell' aquila auslriaca
,
e

, quandoche sia
,
ancor

Roma da quelli dell' aquila francese.

La prima massima per la buona amministrazione di uno Stato si

e di temperare le spese secondo la misura delle entrale, possibili ad

ottenersi senza aggravio dei sudditi. Quesla massima non puo met-

tersi in opera da chi e figlio della rivoluzione, e governa in nome

della rivoluzione. Ouesli deve al contrario regolare necessariamente

le spese conforme al desiderio della rivoluzione che 1' ha sollevato a

quel grado: e poi s'ingegni a cavar denaro donde meglio si puo.

E qui e la cagione principalissima di cosi rovinosa animinislrazione

del denaro pubblico in Ilalia. La presente rivoluzione ilaliana ha la

sua vita , com' ebbe la sua origine ,
dal concetto dell' unificazione di

tutla 1' Italia in uno Slalo solo : se rinnega quel concetto, se da indic-

tro, essa si uccide da se. Quel concetto irnporta un' agilazione conti-

nua nell'ordine delle idee, e nell'ordine dei falti un continue allestirsi

ad una guerra, che essa chiama finale, e vede indispensabile. Cio

produce da una parte una diminuzione di enlrate
, perche ove gli

animi non posano, non vi sono ne traffici, ne scambii, ne Industrie,

ne contralti, ne ricchezze: dall' allra parte cio produce un aumento

di spesa, nel folle apprestamento di armi e di armati, di navili e

di fortificazioni ,
di munizioni e di ambulanze.

Intanto la guerra non si fa
, perche lutta 1' indipendenza ,

la liber-

la ,
la grandezza couquistata dall' Italia non e servita che ad inchio-

darla al carro altrui con chiovo piu fitlo
;
e questo carro non vuol

muoversi per ora
,
ne sembra probabile che sia per muoversi fra

breve tempo, se pur mai si movera, per islrascinarlasi dielro. Cosi

intanto ,
cullata di speranze troppo prolratte ,

1' Ilalia consuma se

stessa, e dal tempo invece di nerbo ha debolezza, invece di appa-

gamenii ha disinganni. Quando il povero popolo avra giltato 1' ulti-

mo suo quattrino nella gola del fisco italiano
,
e non avra nulla ve-
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duto allenersi di quelle promesse ,
che cento volte al giorno gli si

erano rinnovate ; perdera fmalmenle la fede, cecamente fino a quel

di prestata, alia rivoluzione italiana; rimpiangera i tempi migliori,

in cui se era meno canzonato coi paroloni di indipendenza, di li-

berta
,
di grandezza, era anche meno smunto dall'esattore e dal ga-

belliere: e dal rimpiangerli al desiderarli, dal desiderarli alcercarli,

in tanta irritazione di animi, il popolo non pone cosi lunghi gl' indu-

gi, ne cosi rimesso 1'animo. Per tal modo la rivoluzione dopo di

aver distrullo ogni prosperita del passato , dopo di aver disfrutla

ogni ricchezza presente ,
suol finire distruggendo sestessa; per-

mettendo cosi per I'ammaestramento dei popoli il Signore che quel-

1'arma stessa, che servi in mano di lei ad abbaltere le aulorita legit-

lime, la rivolga da forsennata contro il proprio seno, carnefice di se

inedesima. Ma se la rivoluzione presto cosi finiscc, i danni che essa

produsse durano a lungo ,
e la dislruzione di qualche anno non e

riparata che da lunghi e penosissimi sacrificii.
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l.

Ad Typica Graecorum, ac praesertim ad Typicum Cryptoferraten-

se S. Bartholomaei abatis, animadversiones THEODORI TOSCANI

HIEROMONACHI Ord. S. Basilii M. Romae, typis S. Congr. de

Propaganda Fide 1854. Un vol. in i. grande di pag. 110.

Bene e sapieatemente senli e scrisse il inonaco Giovanni Mabil-

lon, quando con tanto peso di argomenli manlenne I' utilita che allo

spirilo e alia forma interfere delle religiose famiglie viene dalla cul-

lura delle sacre dotlrinc l. E in cio ha egli dalla sua 1'ammaestra-

menlo e 1'esempio de' Padri greci e lalini: de'quali, per passarmi de-

gli altri, produrremo i nomi di due luuiinari della Chiesad' Oriente,

Gregorio di Nazianzo, e Basilio Magno. Gfegorio usci in quella no-

bilissima senlenza : lo tengo che sia chiaro ed aperlo a lulli gH

uomini d'inlellcUo sano, 1'erudizione avere il primo luogo tra i beni

umani : ne questo dico io soltanlo di questa nostra, che mira alia sal-

vazione delle anime, ma ancora di quella profana, che qualche cri-

sliano di non dirilto giudizio rigetla da se quasi come piena di peri-

coli e che allontana da Dio : e chiama costoro, che cosi stimano*

I

1 De sludlls Monasticis.
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oxawu? VM a-atBeO-o'j; ,
stolidi ed imperiti, che amano con tal velo na-

seondere la propria ignoranza. E pone a lode di Basilio, 1' essere

slalo adorno di t^ieste dottrine 1. E il medesimo S. Basilio formato-

re e padre de' Monaci nell'Oriente, ai quali detto staluti e leggi di

perfezione evangelica, nienle meglio raccomanda ai suoi discepoli

che lo studio delle sante Scritlure, ed ai giovanelti che nel suo mo-

nistero erano nutrili alia virtu e alle buone dottrine
,
loda lo studio

di Omero, e insegna la via da cavar frulto dalla lellura de' libri del

genlili 2.

E ci gode 1' animo in veggendo che quesla bella lode di sacra ed

ecclesiastica dottrina s' e ita perpetuando, e con incremenlo di fama

mantenuta qual prezioso retaggio nell' insigne Monistero Basiliano

di Grolta Ferrala. Dacche dall'entrata del secolo undecimo, in che

venue a foudarlo dalle Calabrie S. Nilo, col suo discepolo S. Bartolo-

meo, al tempo che i Saraceni menavano guasto di quelle fiorenti pro-

vince, insiuo a quesli di non vennero niai meno in questa nobile

Abazia valenti scriltori, che collegarono amicamenle alia lode della

piela quella de'buoni sludii. E suonano ancora onorati i nomi di un

Vassalli, di uno Sciommari, di un Piacentini, di un Vitali, di un

Monaldini : in capo ai quali primeggia il doltissimo Cardinal Bessa-

rione, che tanti meriti acquisto colla Chiesa Romana nel Concilio

di Firenze, e tanlo adopero per ricondurre i suoi Greci all'unita col-

la Sede apostolica, da Pio II ornato di quello splendido elogio Im-

mortali memoria dignus. Del quale eruditissimo Cardinale e giusto

che 1' Italia conservi grata ricordanza, perche fece rifiorire ne' Mo-

nisleri Basiliani, de' quali erano que' di popolale le itale con trade,

colle greche leltere la monastica disciplina. E quesle glorie comuni

ai monisteri basiliani d' Italia, e peculiari di Grotta Ferrata noi di

tanto miglior animo rimembrianio, in quanto degni de' loro maggio-

ri sono i monad che or ci vivono, e tanta cura pongono negli sludii

sacri. Di che ci si offre argomento nell' opera liturgica messa fuori

1 S. GREGORIUS NAZUNZENUS Oratione funebri S. Basilii Magni, num. XI,

edit. maur.

2 S. BASILIUS Epistola ad Gregorium. Idem Epistola ad adolescentes

Quomodo possint ex gentiliura libris fructum capere.
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in questi giorni dal Monaco Basiliano Teodoro Toscani, in cui con

fina ed accurala critica raifronta il Typicon ossia Ordo Divini Officii

di Grotla Ferrata con altri tipici.

Si fa la via a questo ragguaglio, nel quale tocca le precipue diffe-

renze, poste da banda le piu minute e di minor momento
,
con una

erudita prefaziqne, nella quale accenna alle origini dei Tipici greci,

li comparte in due ordini, ci porge aggiustati giudizi di alcuni Tipi-

ci, e.in ispezialla del Tipico di Grotla Ferrata, ordinato da S. Barto-

lomeo Abate, seeondo la piu comune e ricevuta sentenza. Non melte

in queslione essersi introdotte nel Tipico di Grotta Ferrata alcune

modificazioni, ma tali die non tocchino la sostauza, ne scompongano

1'ordine e il corso anlico del divino uffizio. A cagion d' esempio, ca-

dendo nel 2<i Setlembre la sanla morte del S. padre Nilo
,
e cele-

brandosi nello stesso di presso i Greci la fesla di S. Giovanni Apo-

stolo Evangelista , psr rendere piu solenne la festa del S. fondalore

e padre Nilo, s' e trasferita nel di davanli la fesla di S. Giovanni, e

con cio al solo S. Nilo s' e consacrato quel giorno : e tulte le slrofe

ed anlifone col rimanente offizio sono pvoprie a S. Nilo.

Tulti i Tipici, sieno dell'Oriente, sieno delle cliiese e de' monisteri

greci d' Italia, coavengono in questo ,
che hanno il medesimo com-

partimento delle ore canonicbe, e le parti medesime del divino uffi-

zio; disconvengono nella maggiore e minore lunghezza: dacchei Ti-

pici italo-greci sono assai mono prolissi degli oriental}. E quesla va-

riela di lunghezza viene da cio
,
che il mattutino, seeondo il Tipico

de'Greci orieutali, ha delle giunle di salmi, delle quali fa senzail Ti-

pico dei Greco- ilali.

E qui enlra il noslro aulore a parlare del canto o della recitazione

di alcuni salmi che varia ogni giorno, e che nornasi roxsXsvk, e del

canto avvicendato di un salmo conveniente alia feslivita che corre, a

ciascun verso del quale si aggiugne o \'alleluia, o come e il rito del

Tipico di Grolla Ferrata, avaq avs; d/O^cuta : Hex ignosce alleluia :

il qual canto dicesi dv-iswvov. Queslo e il rito : il salmo a vicen-

da si canta da due che stanno in mezzo al coro
;
ed a quel verso ,

che piu si affa alia solennila correnle, il coro si leva in pie e fa

quella chs il Tipico chiama ix?6vr,<;i;, e risponde alia esclamazione.
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Tre volte si canta quel verso dal coro a vicenda
;
e la prima e la se-

conda volta tulti con forma solenne professano il culto della immagine
del Santo di cui cade la festa, la terza volta fanno professione di ono-

rare Maria SS. nella sua immagine. Eccone 1'esempio. Nella solennila

del di natale di G. Cristo Signore il Tipico di Grotta Ferrata al terzo

antiphonon prescrive il salmo 86 'O. OsiiiXisi . . . Fundamenla eius

in montibus sanctis . . . ; ora il verso di questo salmo piu acconcio

alia stessa solennita, e nel quale si fa 1'esclamazione o, come la dice

il Tipico, la ecphonesis, e Mf^p zov. . . Mater Sion dicet, homo et

homo nalus in ea . . . Percio a questo versetlo la prima e la secon-

da volta si aggiugne 'Itysis . . . Nos glorificamus Nativitatem secun-

dum carnem Domini et Dei et Salvatoris noslri lesu Christi : et

iuxla fidem adoramus sanctam eius imaginem ad effigiem sanclae eius

formae : la terza volta si aggiugne 2s iJia%apisu[jiEv
... Te beatam

praedicamus, Maria mater Dei: el ex fide adoramus tuam sanctam

imaginem, ad effigiem sanclae tuae formae.

Lo stesso e a dire del di festivo di qualche Santo : in cui la prima

e la seconda volta si canta Nos bealum dicimus (si pone il nome del

Santo
)
et ex fide adoramus etc. La terza volta si pone : Te beatam

praedicamus, Maria mater Dei etc.

E qui fattosi il nostro Autore ad invesligare le origini di questa

stichologia ad antifone
,
tiene che, cosi com' e, risale non piu che al

secolo IX o alia seconda meta dell'otlavo, dacche contiene una solen-

ne proteslazione contro gl' impugnatori del cullo delle sacre immagi-

ni. La qual sentenza noncisembra, che possa esser chiamata in que-

stione : essendo si aperto lo scopo, cui mira la esclamazione dell'aw-

tiphonon, cioe porre in onore e protestare la cattolica credenza in-

torno alle sacre immagini. E come in quella cruda persecuzione mol-

iissimi monaci di Costanlinopoli e della Grecia ripararono in Sicilia,

nelle Calabrie, nella Puglia e nella restante Italia, cosi introdussero

nel loro Tipico quesla solenne manifestazione della loro fede contro

1'errore degli iconoclasti. La qual sentenza si raccoglie dal falto stes-

so, e piu dal silenzio, che e ne' tipici delle Chiese oriental}, ne'quali

perche deltati innanzi che uscisse fuori questa empia dottrina ,
non

menzione di questo solenne protesto contro i distruggitori delle

sacre immaggini.
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Muove innanzi il nostro.Autore nello svolgimento del suo tema, e

raffronla le lezioni che sono un'altra parle del divino uffizio, con gli

altri tipici. Comparle le lezioni in tre classi : le prime sono della sa-

cra Scriltura, e in ispecie dell'antico Teslamenlo, e queste non ban-

no patito mutamento cosi nelle Chiese orientali, come nelle italo-gre-

che
;
salvoche il recente Tipico coslanlinopolitano in alcune vigilie

restrinse a tre le lezioni che davanti erano quando olto, quando tre-

dici, quando quindici. La seconda classe di lezioni e andata al tutto

ill disuso cosipresso gli Italo-greci, come presso gli Orientali
; que-

sta era posta negli Alii de'Marliri, nelle vile dei Sanli, o in qualche

omilia di sanli Padri rispondente alia solennita che correva. II terzo

genere di lezioni ci presenla le brevissime memorie di que'Sanli, o le

spiegazioni di que'misleri di cui cade la festa : e queste sono in uso

fermo anche a noslri di. Di quesli compendii delle vile de'Santi v'ha

due sorte : uno antichissimo e porta il norne dell' imperalore Basilio

Porfirogenilo, e di questo si vale il Tipico di Groltaferrata : 1' allro

piu recente, e so ne fa autore Niceforo Gallisto Sanlopulo, ed e in uso

appresso gli Orientali
;
se si tragga da questo numero la Chiesa sci-

smalica di Coslanlinopoli ,
che ha messo inano al Typicon ,

e V ha

mulilato di pressoche tutte le lezioni, e la Chiesa scismalica d'Atene,

che alle antiche lezioni ha sostituilo di nuove foggiate ad ingegno,

e degne non sappiamo se piu di riso o dispregio per alcuni nomi sco-

nosciuli al Martirologio della verace Chiesa.

Maggior differenza corre Ira i lipici orientali e gV italo-greci ri-

spello agl' inni. Dacche gli anlichi lipici orientali vogliono ,
che si

canlino al mattulino or due, or Ire
,
or quattro inni

,
il che non poco

aumentala lunghezza deH'oflicio. All' incontro i lipici italo-greci van-

no piu assegnati e parchi negl' inni : di che abbiamo argomenlo nel

tipico di Grollaferrala ,
che reslrigne a due gl' inni

,
e nelle grand!

solennila ad un solo. La qual legge raffermano anche gli anlichi Me-

nei della sles.sa Abadia Criploferratese.

Nelle ore minori prima, terza, sesla e nona il divario Ira i lipici

orienlali e gV italo-greci e qui. I lipici orientali fanno ad ogni ora

la giunla di altri salmi e di allre preci : il che non usa ne il tipico

di Grottaterrata ,
ne gli altri ilalo-greci. La qual giunla e tolta nel

recente tipico di Costanlinopoli e di Atene.
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II lipico di S. Saba e con esso gli allri antichi tipici oriental! pon-

gono per le feste due vespri jj.ty.pbv
y.al jjifa sarcepivbv, il piccolo e il

gran vespro : il piccolo si cantava prima che il sole Iramontasse
,

il

grande dopo il tramonto. E chi si facesse con diligenza ad investi-

gare il perche di questo doppio vespro ,
lo rinverrebbe, pare a noi,

in questo : che il gran vespro e il principle della veglia ,
che va in-

nanzi alle maggiori solennila
;
dacche tulta quanto e lunga la nolle si

dovea speodere nella salmodia e nelle sacre lezioni, secondoche e co-

stanlemente prescritto nel tipico di S. Saba. Ora il lipico di Groita-

ferrata prescrive soltanto un vespro ,
ne punlo fa menzione della vi-

gilia da premellere alle grandi solennila; e al tipico di Grotlaferrata

sono conform} gli allri tipici italo-greci, ne' quali non e parola di

quesli due vespri : del che ancor lace il recentissimo lipico costan-

tinopolitano.

All' inconlro abbiamo dal lipico di Groltaferrata
,
o come il noslro

Aulore lo chiama di S. Bartolomeo
,
due complete, una piccola TO

jo.ix.pbv aT^Ss'.Tr/sv, ed una grande -;b <jiya ditcoitzvsv. La piccola com-

pieta, composta di Ire salmi, dell' inno del salmo LXVI si opportuno a

chiudere il corso del giorno e dell'orazione, si recita tutti i di
; 1'allra,

che si compone di sei salmi e di piu orazioni, ha luogo soltanlo in

quaresima. Otlre a queste due complete il lipico di Grollaferrala ne

pone una terza, la quale si ha da recilare dopo il vespro del venerdi

cosi in quaresima come fuor di essa
, quando nel seguente sabato

non cade alcuna fesla. E questa terza compieta e ordinata ad implo-

rare 1' intercessione della gran Madre di Dio
,
ondeche e della a-i-

BiKTYov -nj; ^apayAf^ew? Tr,c Ocs^o/.o-j
;
e queslo nome le dura anche

oggi. Di queste tre compiete gli antichi tipici orientali non ci danno

una piena e netta idea, come il tipico di Grottaferrala
;
dacche delle

due prime compiete ben poco, della terza nulla ci dicono. II mede-

simo e anche a dire del JJ.SSSVUX.TWV ,
di cui possiamo prendere qual-

che congellura dall'antico lipico di S. Saba, ma una chiara idea ci

offre soltanlo il lipico di Grotlaferrata.

La serie delle invesligazioni e dei raffronti mena il nostro accurate

scrillore a ragguagliare le fesle piu solenni e la sellimana santa del

lipico di Grotlaferrala con quelle degli allri tipici. E la prima cosa
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pone, cbe le feste piu solenni non hanuo presso girOrientali 1'ottava,

salvo quelle che riguardano i grandi misled della noslra redenzione,

e la Madre di Dio: soltanlo alle voile si fa di quelle menzione al di

appresso.

All' incontro il lipico di Groltaferrala prescrive 1'oltava ad alcune

feste di Santi. Di qui i sanli Apostoli Pieiro e Paolo, i santi Fonda-

tori di Grottaferrala Kilo e Bartolemeo ,
la Dedicazione della chiesa

di questo Monistero hanno I' oltava.

Nell'officio della Settimana santa e gran consonanza Ira i tipici

cosi orientali come ilalogreci, e traquesli e il lipico di Grottaferrata

le differenze non sono di gran momenlo.

Dalle dottrine con si fedeli e minute cure investigate cava il no-

stro Aulore alcune senteuze che da quelle conseguitano: 1. che sino

al secolo IX non ebbero le chiese greche un lipico coniune : 2.
9

il

tipico di S. Saba comincio ad essere nelle chiese orientali ricevuto,

secondo assai verisimile opinione, intorno al secolo XIII: 3. nellc

piu remote ela in Oriente non fu si lungo il divino uflizio, come ap-

presso, se da queslo numero si tragga la Palestina: 4." il tipico di

Grotlaferrala, anche dopo che vi pose la mano e lo ritocco Biagio II

all'anno MCCC, ci offre la forma di ordinare I'utlizio tra gl' Halo-greet

ne' secoli antecedent! : o. gli altri tipici italo-greci presenlano la

stessa nota di antichita: 6. la forma italo-greca del divino uffizio,

che anche a questi di si osserva, ci dichiara assai meglio che non il

tipico di S. Saba, come e ora, V anlichila della sua origine ,
dacche

e piu conforme agli ordinamenti del gran monislero di Studi: 7. in

questa nostra ela e da deplorare il guasto recalo da mano imperita

nel tipico di Coslantinopoli e di altre chiese, disgiunle dalla Chiesa

Romana maestra e madre di verila.

Pone da ultimo un' Appendice, in cui ragiona de' monumenli, che

lo hanno guidato nell'accennare le feste che si celebravano all'eta dei

sanli Nilo e Barlolomeo : e presenla due quadri di comparazione,

che mostrano all'occhio le differenze. Nel 1. raffronta il lipieo di

Groltaferrata col lipico Calabro-Casulano della Biblioteca Vallicellia-

na, col lipico Siculo-Sluditano della Vaticana, col lipico Bovense della

Barberinfena, co'lipici di S. Saba, Gerosolimitani e del Monte Athos,

e col recente tipico di Costantinopoli, messo in luce il 1851. II se-
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conclo quadro ci presenta uno specchio comparativo di qualtro Ca-

lendarii cavali dall'Eclogadio del secolo XT, dai Menei di Grottafer-

rala de' secoli XI, XII, XIII, dal lipico di S. Barlolomeo, dal codice-

capuano dell' anno 991.

Ondeche no! di pieno animo ci congraluliamo col dolto ed accu-

rate P. D. Teodoro Toscani dell'utile lavoro con che haarricchito i\

tesoro dell' ilalo-greca liturgia, la quale ha ne' suoi riti tanta virtu

a ravvivare lo spirito di pieta e di religione.

II.

Enchiridion Juris Ecclesiae orientalis catholicae, pro usu auditorum

Theologiae, el erudilione cleri graeco-catholici, e propriis fonti-

bus construcium, auctore IOSEPHO PAPP-SZILAGYI DE ILLYESFALVA

S. Theologiae Doclore, Canonico graeci ritus magno-varadi-

nensi etc. M.-Varadini, typis Aloysii Tichy 1862. Vol. unico di

pag. V, 633.

E regola di giustizia, cbe prima di formare la senlenza sopra una

quistione, che si dibalte Ira due parti ,
si bilanci dal giudice accu-

ratamente il pro e il contro di ambedue. V'ba pero in questo fatto

un'eccezione ed e, quando per 1'uno dei conlendenti rifulge il dirit-

to si limpido e cbiaro, cbe sarebbe pazza cosa il mellerlo in dubbio.

II cb. Autore HeW Enchiridion, siccome abbiamo veduto neil'altro

quaderno ,
ba con gravissime ragioni dimoslralo ad evidenza essere

iullo il dirilto per la parte catlolica ,
ed il lorto per la male traviata

sorella dello scisma. La eccezione indicata sarebbe tutla per lui.

Conlultocio, per amore di cbi errasse in buona fede, non se la piglia.

Anzi
,
schierateci dinanzi le ragioni che sogliono apporlare i Greci

della Chiesa orienlale disunita a favore della scissura, le pesa ad una

ad una colla diligenza piu minula. Ma che? compaiono quesle di va-

lore si scarso, che alia fin dei conti riuscendo a provare il contrario

di do , che intendeano
, tu devi conchiudere tornar esse ad offesa

mortale di quello scisma, alia cui difesa erauo poste.

Eccone un saggio. II primato universale del Papa forma, per cosi

dire
, il forte della lolta ingaggiata. Quali sono le armi ,

che ado-

perano i partigiani dello scisma per Yincere? Primamenle il canone
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terzo del Concilio primo di Costantinopoli ,
dal quale argomenlando,

come se col titolo di capitale fosse passata da Roma a Coslantino-

poli la dignila del Primalo ponlificio ,
ne' prolegomeni del Pidalion

meltono a capo del Concilii ecumenici i Yescovi di Bizanzio, e ve li

confermano colla falsa interpretazione del canone trigesimosesto del

Concilio Trullano , appostagli nel Diretlorio. Ma sentendosi rove-

sciare tal macchina dalla storia, dal buon senso e dal Decreto

dell'imperatore Giusliniano 1; ricorrono a varii spedienii, come alia

preminenza, che porta in paragone di S. Pietro 1'Apostolo S. Andrea,

fondatore della Chiesa bizantina , sia in risguardo dell' eta
,

sia per

causa della sua antecedente cliiamala alia sequela di Cristo. Posto

che questo non valga in pro di Coslanlinopoli ,
non al Vescovo di

Roma, soggiungono, ma piultosto a quello di Antiochia si convene

il Primato universale, come a successore nel primo seggio di S. Pie-

tro, o meglio, secondo la Confessione ortodossa, alia Chiesa di Ge-

rusalemme, che fu onorala dalla presenza di Crislo. Se non che av-

vedendosi come questi sotterfugi non sono allro che baie
,

la danno

per mezzo, ed affermano recisamente che i Vescovi delle singole pro-

vince sono altrettanti vicarii immediati di Cristo 2. Di guisa che

somiglianti ad un cieco abbandonato
,
Yicino ad un ruinoso dirupo ,

dopo avere lungamenle brancolalo all'intorno per appigliarsi a chec-

chessia , terminano col gittarsi tutti da se nell' immane precipizio

dell' errore conlro la unila della Chiesa
, professata nel simbolo.

-Ma i Greci dello scisma non la pensano cosi, anzi credono di stars!

piu che mai al sicuro, merce i Concilii ecumenici. Quesli, dicon essi,

serbano il magisterio della Chiesa, questi rappresentano il tribunale

supremo delle grandi quistioni ecclesiastiche
, quesli soli costiluisco-

no quella Chiesa, nella quale crediamo secondo il simbolo. Ma, se

tulti i Yescovi sono Ticarii di Crislo indipendenti nelle loro provin-

ce, chi avra 1' autorita di raccorre gli altri a Concilio legiltimamente ?

1 Nov. 131.

2 Docemur solum Christum Ecclesiae suae Caput esse. Tametsi vero Anil-

stitesin Ecclesiis, quae eis praesunt, capita eorum dicuntur; sic illud tamen

accipiendum, quod ipsi Vicarii Christi in sua quisque provincia, etparticula-

ria quaedaift Capita sint. Confessio orthodoxa Ecclesiae orien tails. P.I, q.8o.

Serie V, vol. XI, fasc. 345. 22 28 Luglio 1864.
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L'Imperatore di Costantinopoli ;
vi si risponde l. Questa e la prima

nota del Concilio ecumenico inteso dai Greci. E contro di voi la Scril-

tura, ripiglia il ch. Autore; poiche negli Atli apostolici, Pietro ci si

rappresenta, in ogni fatto solenne della Chiesa, o qual maestro, o qual

giudice. E contro di voi la storia
; poiche nei secoli che corsero

avanti il primo Concilio ecumenico, la Chiesa greca facea capo al

Pontefice romano, per averne aiuli e conforli nelle distretle piu (lure,

o per intenderne la sentenza definitiva sopra le quistioni insorte in-

torno al domma od alia disciplina. E poi essendosi spenlo 1' impero

da piu secoli, a chi farete voi ricorso, perche i Vescovi siano chia-

mati a Concilio autorevolmente nel caso di qualche forte dissidio
,

risguardanle la fede o la disciplina? Non V e scarnpo : ammessa la

vostra teorica, dovete rimanervi in perpeluo senza magislerio, senza

tribunale e, quello che e il piu, la Chiesa del simbolo e resa per voi

impossibile 2.

A questo argomentare cosi incalzante sottraggonsi i Costantinopo-

litani, addilando i sette Concilii ecumenici da essi riveriti, afferman-

do rinvenirvisi la soluzione di qualsivoglia difficolla che sia per na-

scere nella Chiesa, ed esser quindi inutilissima cosa 1'espediente dei

Concilii. II ch. Aulore fa toccare con mano la contraddizione del fatto

con questa dottrina. Imperocche, nel secolo decimosettimo, essendosi i

Luterani ed i Calvinisti brigali d' innestare i falsi loro principii dom-

malici nella Chiesa greca, per opera di Cirillo Lucari Palriarca di

Costanlinopoli vendutosi ai riformatori; i Yescovi greci scismatici si

riunirono a solenne Concilio in Costantinopoli, in Jassy ed in Geru-

salemrae, seuza alcun invilo dell'Imperatore, che non esisteva, e

scagliarono V anatema contro gli errori di Lutero e di Calvino nella

persona del Pairiarca Cirillo
,
non gia in forza de' sette Concilii so-

praddelti che non conlengono somigliante sentenza, ma sibbene della

tradizione. Ora eccovi la conchiusione
; i Greci dello scisma debbono

scegliere 1' una delle due, o professare una dottrina in contraddizione

col fatto, o rinunziare a quel mezzo unico, che posseggono, valevole

a difendere la inlerezza della fede contro la sozzura dell'errore 3.

1 Dosith. in Dodica Biblon. pag. 1018.

2 P. I, . 102.

3 Ibid. . 103, 104.
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Dall'esame della teorica il ch. Autore passa a considerare il fatto.

Qual pro ha ricavato la Chiesa greca dalla sua scissura? Si guardi

la dottrina. Oltre gli errori, dei quali si e favellalo, essa e precipita-

ta nella vana osservanza e nella favola. In prova vi si offre il Codice

canonico intilolato: Direclorium Legis, vulgo PRAVILA , tralto dalle

opere di Fozio, di Balsamone, di Blastari e di Zonara, ed acconciato

per la Chiesa greca in Valachia ed in Moldavia, nel qtiale al capo 39,

a modo di esempio, si da il dissolvimenlo delle membra, che avviene

nel cadavere di chi fu scomunicato dal Vescovo, qual segno infallibile

di eterna dannazione. Caso poi che non accadesse cotale dissolu-

zione, ed il Vescovo avesse dato 1'assoluzione della scomunica, 1'a-

nima verrebbe issofatto tratta dalle graufie del Demonio e messa a

parle de'gaudii ineffabili del paradiso 1. Al capo 162
,

si ordina la

commemorazione del defonto nel di terzo ,
nono e quadragesimo ap-

presso la morle. Sapele il perche? Eccovelo qualevien dato. Si or-

dina la commemorazione pel terzo di, perche le anime de' !rapassali

dimorando in terra fino al terzo giorno insieme coll' Angelo, sollanto

in esso vengono presentate al Signore. Si ordina pel nono, perche

dal terzo a questo vengono condotte a vedere gli abitacoli dei Santi.

Si ordina pel quarantesimo, perche dal nono al quaranlesimo vanno

a considerare le gioie del paradiso ed i lormenti dell" inferno
, per

esser quindi giudicale da Dio e addelle al luogo meritato in aspetta-

zione della seconda venuta del Signore 2.

1 Dissolutio membrorum post mortem eius, qui excommunicatus erat ab Epi-

scopo, signum est aelernae damnationis eius. Cuius membra autem solula non

sunt, et si post mortem absolvent eum Episcopus ab excommunicalione, quam
vivus incurrerat, illico liberatur a potestate Satanae anima eius, et oblinet

vitam aeternam
, lumen sine vesperis, societaiem iustorum et gaudium inef-

fabile.

2 Die tertia, nona et quadragesima post mortem fiat commemoratio defun-

cti et dentur cibi pauperibus ; et quidem tertio idco, quoniam animae defun-

ctorum usque lertium diem a separatione a corpore, solulae, in socielale an-

geli in terra commorantur } ac tertio solum die se coram Deo sistunt, alque

usque nonum diem in superioribus coeli aberrant ad videndum habitacula San-

ctorum, poainonam autem diem usque qitadragesimam ostendit eis Angelus pa-

radisum et omnem cruciatum inferni, donee quadragesima die
, recepta a Deo

sentenlia, locum occupat suum usque ad secundum advenlum Domini.
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Si guardi la praiica. Le cagioni, che licenziano il discioglimento

del malrimonio,- sono tali e tante, che ne disgradano per poco la re-

ligione piu libera. Si contano oltre ad una dozzina i casi , nei quali

il marito puo, secondo il diritto, dareun calcio alia moglie e pigliar-

sene un' altra. Falto sta, che il famoso Giorgio Rakcoczy , principe

della Transilvania, se ne mostro profondamente stomacato, tultoche

calvinista. Oade bandi una legge, in data del dieci di Otlobre nel-

1'anno 1643, colla quale, tolte di mezzo le cagioni sopraddetle, ordi-

nava in maniera assai meno indegna il mantenimento del vincolo

coniugale 1. Si guardi la dignita. Chi non la vede eslremamente av-

vilita nella Chiesa greca non cattolica? I Patriarch! di Coslanlinopoli

che per isfoggiata ambizione si ribellarono con tanle province al Ro-

mano Pontefice, dapprima divennero mancipii degl' Imperalori di

Oriente ; guai se avessero osato fiatare contro gli ordinamenti del-

1' imperanle, perche contrarii alia religione ! La perdita obbrobriosa

della lor dignita, il carcere e 1' esilio era sicuramente la pena della

fiacca opposizione. Appresso venne ad accrescerne V avvilimento lo

sfacelo del loro principalo ecclesiastico
;
mercecche in quel modo ,

che eglino si sottrassero alia debita soggezione di Roma, cosi 1' una

dopo 1'altra negarono loro obbedienza le Chiese di Russia, di Gre-

cia, di Bulgaria, di Valacchia e di Moldavia e di altre nazioni, ren-

dendosene indipendenli. Donde un altro scadimento ancora piu ver-

gognoso. Principi laici dovettero farsi rettori di colesle Chiese senza

capo comune, e concio voi le vedele divenute, per mezzo delle sacre

sinodi, altreltanti istromenti della politica e delle voglie di quel poten-

te coronato che le regge. Mettasi di grazia a confronlo la condizione

presente della Chiesa scismalica, con quella della Chiesa orientale

cattolica de' tempi antichi. Da quale altezza di nobilta, di scienze e

di virtu non mostra di esser ella caduta? Quindi a buon diritlo il

ch. Autore, dopo di avere riassunto in breve tutta inlera la contro-

versia, voltosi ai Greci caltolici li conforta calorosamente a rimaner

saldi nella unione colla Chiesa romana, in cui la Dio merce son nati,

1 Quae (personae) iam sunt invicem copulatae, ambae sancte cohabilent;

etsl quae perfide se invicem deseruerint, et utraque earum in hoc regno Iran-

silvaniae vel partibus eidem adnexis vivere comperiatur nullo pacto, nullaque

de causa eas divortiet. . 49 in nota ad c. 235.
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ed a supplicare continuamente il Signore in pro di quei molti fralelli

che, sebbene del medesimo rito, pure giacciono quai rami divelti nel-

le tenebre dello scisma: Ut quos a nobis seiunclos deploramus, no-

biscum uni Christi verae Ecclesiae restitutes fratres recuperemus,

ui unitis viribus nomen Christi notum faciamus gentibus sicque

adveniat regnum Dei et implealur divina Salvatoris nostri promissio

ul sit unus pastor, et unum ovile. Ideo perpeluo memores simus eius:

Vae illi per quern venire potuit regnum Dei, et non venit 1 .

Teniamo per fermo che il clero della Chiesa greco-caltolica ne' Se-

minarii e fuori debba avere in grande conlo il libro annunciate e

saperne non piccolo grado al ch. Autore, che ha lavorato con tanto

amore per incarnare il concetto ulilissimo di un Manuale di dirilto

canonico a servigio del mede'simo. Egli si media e Tuna e 1'altra

cosi, non meno che le congratulazioni di chi araa il bene della Chie-

sa. Tanlo piu, che ora e agevole ampliare 1' opera gia sbozzata,

corroborarne le parti con maggior abbondanza di argomenti e ripu-

lirle di qualche imperfezione ,
la quale suole sempre occorrere nei

primi conali di un lavoro difficile e faticoso. Ed a questo proposito

non crediamo inopportune di proporre alia sa\iezza del ch. Aulore

alcuna nostra osservazione.

A pag. 261, . 146, si afferma, che i parrochi e le parrocchie fu-

rono istiluite dagli Apostoli 2. Ma contro di questo asserto, favore-

vole alia rea sentenza de' giansenisli 3, stanno l.il difelto assoluto

di documenti, che lo sorreggano ;
2. gli scrilti di S. Ignazio mar-

lire, di S. Cipriano, di S. Giustino, di Eusebio e I'aulorila di varii

canoni antichi, donde si deduce
, che, universalmente parlando, la

1 Conclusio.

2 Cum numerus fidelium a prima praedicalione S. Pelri ... in dies am-

plius mulliplicaretur . , . lam in ipsa civilale Hierosolymorum fideles in plures

caelus dislributi, quam et in singulis vicis in adiutorium Episcoporum Presby-
teri praefecti snnt .... Qui distincti coelus, parochiae, Presbyteri vero illis

praepositi Parochi adpellabantur.

3 I giansenisti dalla supposta istltuzione aposlolica de' parrochi traevano

la conseguenza che 1' autorita del medesimi era di diritto divino, e cio coil

danno
della^ dignita episcopale. Malacondanna delle proposizioni nona e

decima nella Bolla Auctorem Fidei, dimostra quanto fossero pazze le loro

pretese.
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istituzione delle parrocchie non si addentra piu in la del lerzo se-

colo o dell' incominciamenlo del quarto. Dicemmo universalmente

parlando, giacche in questo falto e da eccetluare Roma ed Alessan-

dria, nella prima delle quali citta abbiamo gl' inizii delle parrocchie

all' entrare del secondo secolo , essendo stalo preposlo dal Papa
S. Evarislo un sacerdote per ogni Titolo o Chiesa di Roma

;
e quanto

alia seconda, S. Epifanio ci testifica a'suoi tempi la esistenza di co-

tali preposilure come di cosa gia in coslumanza. Ecco la senlenza

del chiarissimo Thomassin : Nihil haclenus ad privates agrorum ur-

bisque Parochias perlinuit ,
tolo trium certe priorum Ecclesiae sae-

culorum decursu. Quamobrem proxime accedil ad verum, priori-

bus hisce saeculis tribus, Parochias in agris el urbe nullas, aut non-

nisi paucissimas fume 1. II Devoli asserjsce apertamente che per

tria fere priora Ecclesiae saecula nulla in ecclesiasticis momimen-

tis eorum fParochorum) mentio est. Una in principe dioeceseos civita-

te erat Ecclesia, ad quam chrisliani omnes non modo urbis sed etiam

vicinorum oppidorum die solis , hoc est, dominico confluebant 2.

Ne la sente diversamenle il Muratori 3.

Alia pag. 391, . 72, si da come indubitato, che vi fosse il diritlo

d' imporre la penilenza pubblica, non solamente per delitti notorii,

ma eziandio per gli occulli gravi ,
secondoche avesse giudicalo il

Vescovo 4. Giovanni Morino
,
Nalale Alessandro con allri della loro

scuola sostengono ,
e vero , che vi avesse di cio legge obbligatoria

nella Chiesa greca ,
ma la parle piu grave de' teologi insegna 1' op-

posto 5. Si cita da questa in confermazione il canone del Concilio III

di Carlagine ,
la Omelia quindicesima di Origene sopra il Levitico ,

1 Vetus et Nova Disdplina, P. I, lib. 2, c. 21
; Cf. et 22.

2 Inslitut. Canonic. Lib. I, Tit. 3, sect. 10, . 87 et seqq. Vedi le sue eru-

ditissime note ne' citati paragrafi.

3 Ad saeculum vero vulgaris Epochae quarlum praedpue pertinet Paroe-

ciarum, she, ut appellare solemus, Parochiarum divisio, et assignata Paro-

cho cuicumque populi porlio regenda. Antiquitates Medii Aevi, Diss. 74.

4 Id quoque observandum non modo ob crimina publica, verwn etiam occul-

ta gravia Episcoporum e sententia poenilentiam imponi potuisse.

5 Neque licet peccatum occullum publicare, aut etiam pro occulto paeni-

tentiam ita publicam imponere, ut ex ea peccatum ipsum detegatur. BELIARMI-

NUS Controv. De Poenilentia lib. 1, c. 21.
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c la lettera di S. Leone ai Vescovi della Campania, nella quale si ri-

prende acerbamente 1' uso di condannare a pubblica penitenza per

delilti ocoulli, come cosa del tutto opposta alia regola apostolica.

Difatlo, in qual maniera, supponendo vera la senlenza deU'altra par-

te, sarebbesi osservato il sigillo sacramenlale
,
che e di dirillo na-

turale e di regola aposlolica? E come nella Cliiesa orienlale avrebbe

poluto allecchire un costume contrario alle regole date dagli Aposloli,

senza che dai Papi si coutraslasse, o da santi Padri Gregorio Nazian-

zeno, Basilio ed Aianasio si slerpasse quale reissima pianta? Cosi

argomenta il Bellarmiiio^.

Nella pagina 392, . 73, si legge, che data 1' assoluzione al peni-

iente, gli si differisce la comunione per uno spazio piu o meno lungo

pro ratione peccalorum el poenitenlium, affinche egli dignior ad sa-

cram communionem evadal; neve temere accedal. Ouesta proposi-

zione appresso di noi sa di gianseuismo, come quella sopra la origine

de' parrochi. La senlenza del Pontefice Eugenio IV nella istru-

zione scritta agli Armeni
,
e riferita dal Papa Benedetto XIV nella

Costiluzione : Ex quo primum, suona assai chiaro : lam definilum

esse satisfactionem seu poenitenliam, quae sacramenlaliter confesses

imponitur , constare polissimum debere precibus ,
ieiuniis el elee-

mosinis. Parimente non e punto esalto il dire
,
a pag. 393

,
che la

Islruzione di S. Carlo Borromeo intorno le penitenze da imporsi e

legge di tulla la Chiesa lalina.

Alcune osservazioni sopra il matrimonio. A pag. 411 si scrive

assolutamente, che, salvo qualche eccezione, gli Oriental! tengono il

sacerdote in conto di miuistro cosi del matrimonio come degli altri

sacramenli 2. Questa asserzione senza alcun limite di tempo non

1 Cum secreta peccata in confessions excepta revelare sit contra ins naturae,

tit tkeologi docent, et contra apostolicam regulam, ut S. Leo affirmat, si consti-

tulio veterum Episcoporum id habuisset (cioe di poter obbligare alia pubblica

confessione delle colpe occulte) mirum videri posset a Gregorio Nazianzeno,

Basilio, Athanasio et ceteris graecis doctoribus. . . tolerari potuisse. Id. ibid,

lib. 3, c. 14.

2 MinisQum Sacramenli matrimonii prout reliquorum Sacramentorum ,

Orientates sacerdolem esse tenent... Non desunt tamen etiam inter Orientates,

qm ipsos contrahentes ministros esse matrimonii tenent.
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regge alia crilica, giacche la sculenza, die il sacerdole sia il minislro

del rnalrimonio, non va piu lontano del Cano. Vero e, che apprcsso

si rannodarono atlorno a queslo scriltore pareccbi seguact, ed a' no-

stri tempi se ne stmo contali parecchi specialraenle in Germania. Ma

falto. sta che il modo di favellare adoperalo da Padri sopra tale argo-

mento
,
e piu il linguaggio severo usato dai doltori Scolaslici

,
che

da quelli redarono la tradizione, sono d'accordo infmo all'eta del Cano

nell' affermare
,
che il Miiiistro di tal Sacramento sono i contraenti.

Quanto a Greci in parlicolare, 1' eruditissimo Martene dimoslra con

irrepugnabili argomenli essersi nella Chiesa orientale professata ab

antico la medesima sentenza. Voile provarsi a contraslare questa con-

chiusione il Renaudof, ma nel traltare delle seconde nozze, si trov6 in

tale impaccio, che, per salvare in esse la ragione del Sacramento, non

seppe disbrigarsi altramente, che appigliandosi alia sentenza degli

Scolaslici. Chi bramasse di erudirsi in quesla materia, legga la pre-

gevolissima opera De Malrimonio Christiana, messa alle stampe dal

ch. P. Perrone, e 1' altra assai profonda del ch. Conle della Mblla. Es-

sendo ora divenuta capilalissima la quislione, se sia o no il sacerdoto

minislro del Sacramento del Malrimonio
,
stanle le ree conseguenze

che i politic! deducono dalla soluzione affermativa, e sommamenle ne-

cessario il traltarla con profondila. Piu grave ci sembra 1' equivoco,

che si puo pigliare a pag. 414, dove si parla della poligamia succes-

siva. Imperocche dopo 1' asserzione generica ,
che Orientates plures

nuplias successive initas reprobant , compresevi ancora le seconde

nozze, falte da chi avesse ollrepassato i quarantacinque anni, si ler-

mina il paragrafo dicendo, che ora la cosa nou va piu cosi, cum post

Concilium Florenlinum plures successive nuptiae prohibilae non sint.

Donde polrebbe sospeltarsi , che la Chiesa greca fosse stala per lo

innanzi infetta dell'eresia de' Monlanisti e de'Novaziani. In quesfo

argomento giova dislinguere do che nella Chiesa greca ripulayasi

lecito da do che leneasi per intrinsecamente illecilo
,
la disciplina

generale dalla particolare di alcune chiese. La Chiesa orienlale non

ebbe mai la poligamia successiva portata a qualsivoglia numero di

nozze
, in conto d' intrinsecamente illecita. Penitenziava bensi quelli

che, disciollo per morte del coniuge il primo matrimonio, conlraeva-

no il secondo
,
e molto piu quelli che dal secondo venivano al lerzo
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o dal lerzo al quarto, ma non fece mai solenne divielo universale di

somiglianli maritaggi ,
benche i Padri ne parlassero con rigidissimo

slile. II vero si e che S. Basilio, il quale nel Canone oltantesimo,

riferito dal ch. Aulore, paragona la pluralita delle nozze alia beslia-

lita, diccndola piu rea del concubinato, nella Ictlera ad Amfiloehio,

dove usa il linguaggio serapiicemenle canonico , scrive : De tri-

gamis el polygamis definire ( Patres) eumdem canonem et de diga-

mis, servala proportions, annum videlicet in digamis, alii vero duos

annos: trigamos aulem tribus et saepe qualuor annis segreganl etc.

Dal die pare chiadssimo, che cotali nozze non erano punto \ietale,

benche fosse obbligato ad una data penilenza chi le avesse contralto,

in quanto mostrava con lante nozze di curare assai poco lo stato raollo

commendevole della conliuenza vedovile 1.

Finiamo con una parola intorno la immunita ecclesiaslica. II ch.

Autore, alia pag. 297, .188, asserisce senza veruna dislinzione che

le immunita ecclesiasliche hanno avuto origine dalla mera conces-

'sione del Principi. Ma ben altramente fu deciso dai Ccncilii. Sopra

1' autorita dei quali il Suarez forma la seguente proposizione : Reso-

lulio certa et indubitata in hac materia esl, clericos esse exemptos a

potestate civili iure divino pariler el humano : warn his fere verbis

hoc docenl iura canonica supra relata, el sacra Concilia praeserlim

Laleranense sub Innocenlio 111, et aliud sub Leone X, Tridenlinum

et Coloniense, quae supra citavi 2. Si aggiunga la Costituzione, Mul-

liplices del regnante Pio IX solto il giorno 10 di Giugno del 1851,

nella quale trovasi riprovala la sentenza di chi trae la origine delle

immunita ecclesiastiche dalla mera concessione degl'imperanti.

Ecco le poche osservazioui, che abbiamo creduto opportune di fa-

re. Le quaii, chiedendo una facile correzione, non iscemano punto il

pregio dell' opera da noi a buoii dirilto commendata come, grande-

menle ulile. Corra adunque per le mani del clero della Chiesa.greca;

si adoperi per testo nelle scuole della medesima. II vantaggio di una

rella e sana istiluzione sara sotlo ogni risguardo assicurato.

1 Cf. cl. P. PEnRONE: DeMatrimonio Christiana lib. 3, Sect. 2, c. 2, art. 1.

2 Defensio Fidei, Lib. 4, e. IX.
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1. Notizie intorno al R. P. Eugenic Barsanti delle Scuole Pie 2. Slenogra-

fo-impressore 3. Maniera di accertare la morte 4. Macchina perim-

pastare la farina 5. Nuovo stetoscopio e cornetto acustico 6. Can-

none rigato 7. Un nuovo termometro.

1. Speravamo di poter annunciare ai noslri lettori la corapiuta e per-
fetta costruzione della maccbina del ch. P. Barsanti, della quale altre

volte l abbiamo tenuto discorso . ma in carabio siamo costretti a compire
il dolente uffizio di gettare un fiore sulla toraba dello stesso inventore.

Questo dotto italiano, ornamento dell'Ordine delle Scuole Pie, al quale

apparteneva ,
si era condolto nel Belgio verso la fine del Marzo di que-

st'anno, per far eseguire il suo motore. Ma appena aveva dato all'arte-

fice il modello
,
che fu preso dalla febbre tifoide. Munito de' Sacranienti

nelle poche ore, in cui, venuto meno il delirio, ebbe 1'uso della ragione,

con pii sensi di conformita al divino volere, mori deplorato da coloro in

ispecial maniera, che colle armi della scienza combaltono solto il vessillo

della religione; del qual nuraero egli era uno. Imperocche la scienza del

R. P. Barsanti era informata dalla religione; ed egli ordinava i suoi stu-

dii a convincere, che la Chiesa romana, nella quale sola la vera religione

s'incarna, non e neraica de' nuovi progress! della scienza naturale, e de-

gl' increment! utili dell'industria. Egli stesso aveva espresso questi suoi

sentimenti in una lettera, che nell'abbandonare 1'Italia diresse a! Sovrano

Pontefice, domandandogli 1'apostolica benedizione. E che fosse sincera e

ferma questa santa direzione del suo animo, si dimostro nel lungo delirio.

Poiche il P. Barsanti ebbe in tutto quel tempo la mente occupata costan-

temente del pensiere della sua macchina, o ripetendo le dimostrazioni ,

\ Civilta Cattolica, Serie IV, rol. VI, pag. 213-19 ; c Serie V, vol, IX, pag. 95-98.



SCIENZE NATLRALI 347

o dando indirizzo all'artefice
;
e della memoria del Santo Padre Pio IX

,

magnificando il coraggio, col quale si oppone ai nemici di nostra Chiesa,
ed esortandolo a durare in questa resistenza. II cadavere fu trasportato
in Italia, ed ebbe sepoltura in Firenze sul finire di Maggio.

2. Nel Genie industriel si legge 1'annunzio di un nuovo struraento, il

quale gli stenografi maneggiando inluogo della penua, possono scrivere

in carta tutti i suoni semplici e complessi con prontezza uguale a quella,

colla quale sono articolati da chi parla. A quel che pare, e tale strumen-

to simile ad un pianoforte, i cui martelletti sono caratteri tipografici del

suoni diversi
;

e battono non su corde
,
ma sopra una striscia di carta

,

che si svolge con rapidita conveniente
;

e vi lasciano 1' impronta. Forse

la carta e rigata, come le carte di musica : giovando questi righi a far

conoscere piu facilmente 1'ordine, col quale i suoni si sono succeduti. Lo

stenografo agitando le dita di ambe le mani sulla lastiera di questo stru-

mento
,

scrive con una velocita 20 volte maggiore di quella di uno ste-

nografo ordinario. DaU'iifTicio e dalla maniera
,

colla quale loesegue,

prende lo strumento il nome di Stenografo-Impressore. 11 sig. Bryois
che ne e 1'inventore, da molti anni si studiava di sciogliere il problema

stenografico : Fare che la mano non debba muoversi nello scrivere il

segno, piu di quello che si muo\a 1'organo vocale nel formare la parola .

Lo Stenografo-Impressore, dando la soluzione di questo problema, appor-
tera lode al suo inventore.

3. II sig. Martinez de Cordoux propone, qual mezzo certo di distingue-

re la morte reale dell'apparente, 1'effetto del fuoco sul corpo umano. EC-

CO a un dipresso le stesse sue parole tratte dal Recueil de me'moires et de

medicine militaire 1864: Parto dal principio, che il cadavere essendo

un corpo privo di anima, e nelle condizioni stesse, nelle quali si trova la

materia inerle : e pero non e sottoposto alle leggi fisiologiche, ma alle

sole fisiche e chimiche. II calore dunque, che, secondo una legge indu-

bitata e costante, dopo riscaldati i liquidi sino a un certo punto , li con-

verte in vapore ; operera questa trasformazione ne' liquidi, che sono nei

tessuti privi di vita. Ma nello stato di vita, il vapore nou si olterra mai;

perche i condotti capillari per la proprieta che da loro la forza vitale
,

diffondono i liquidi, che contengono; ed empiono la vescichetta di umore

sieroso. Se il fuoco seguita ad agire, la epidermide sara distrutta, ed an-

cora la derma
;
ma continuera lo stillamento del liquido, a meno che non

avvenga la carbonizzazione. Su di un cadavere la cosa precede diversa-

mente. 1 condotti capillari ,
non obbedendo piu alle leggi fisiologiche ,

fanno scappare soltanto i liquidi ,
che si trovano alle loro estremita peri-

feriche: e questi colano naturalmente, quando e distaccata la epidermide.
Siffatta escrezione sara piu o meno copiosa , per la varia magrezza ,

o

secchezza^ o infiltrazione del corpo, sopra il quale si fa esperienza. la

tutti i casi
, questi liquidi riscaldati acquisteranno lo stato di vapore,



318 SCIENZE NATURALI

gontieranno la epidermide scollandola dalla derma : ed usciranno fuori
,

quando la loro forza espansiva avra vinta la forza di resistenza della

pellicola. La inia esperienza dunque consiste nel produrre sul cadavcre

una flittena
,
e nell'accertare, che questa e ripiena di vapore in cambio

della sierosita
,
la quale apparirebbe ,

se il corpo fosse vivo. Si avvicini

alia pianta del piede di un cadavere una Gamma dolce, com'e quella del-

la carta
,
o de' brucioli piii sottili : vedrassi immantinente

, che lutta la

epidermide si stacca
,

e prende la Ggura di una grande bolla ripiena di

vapore. Questa esperienza dimostra abbastanza, che 1'azione del calorico

sul cadavere fa passare i liquid! allo stato di vapori: il che non ha luogo

nell'uomo vivo. Ma perche essa arrecherebbe una lesione troppo grave,

ove la morte fosse solo apparente ;
io non oso proporla ,

come mezzo a

verificare la morte reale. Accio dunque ,
che le mie esperienze fossero

praticabili, ho dovuto cercare il modo di diminuire al possibile la lesione:

e 1'ho ottenuto bruciando vicino all' estremita di un dito della mano un

fiammifero ordinario, o meglio un cerino fiammifero
;
la fiamma del quale

e piii uniforme, e dura piu lungamente. Lo tengo per alcuni secondi alia

distanza di mezzo centimetro dalla pelle : il sollevamento comincia presto,

e, giunto al sommo, la epidermide si rompe conun suono secco; e qual-

che volta il vapore esce con tal empito che spegne la fiamma. La produ-

zione del vapore essendo un effetto cadaverico
, si puo dall'ora che si e

oltenuto disporre alia sepoltura : ed essendo la ragione del mezzo che

propongo facilissima a comprendere ,
se questo mezzo prende il luogo

degli altri che al presente si adoperano senza appagare pienamente, niu-

no temera ,
che il corpo della persona amata non sia morto quando e

chiuso nella bara .

4. Da molti anni si e cercato uno strumento da sostituire alia mano del-

1' uomo nella fabbricazione del pane. Ottenutolo
,
hanno i meccanici ed i

panettieri fatti varii tentativi per dargli perfezione, acciocche rimenasse

con lavoro piii spedito e coagulasse la pasta, quanto e necessario ad ave-

re il pane ben raffinato. Nella macchina del sig. de Waet, operano alcuni

bracci metallic! disposii in una sezione di elica
,

i quali si muovono ir-

regolarmente rispetto all'andamento della curva. In quella del sig. Cesa-

ri da Cremona un cilindro scanalato di ferro gira col mezzo di una ma-

novella, in una tavola curva ancora di ferro.

Ma ne con queste macchine, ne con altre piu o meno diverse daesse, si

veniva alia perfezione che si desiderava
;

la quale si ha meglio con quella

del sig. Drouot, panettiere in Parigi. E con molti vantaggi adoperata que-

sta macchina si nella panetteria di lui, si in varie altre di quella capitale.

A intenderne la composizione basteranno i cenni che soggiungiamo; non

essendo essa molto complicala. II truogolo, nel quale s' impasta la farina,

e anuulare, e gira intorno ad una colonna di ferro di dentro vuota. Mesco-

no edelaborano la pasta due operator!, un'elica ed una forcina, i quali, sen-
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23 spostarsi, si aggirano incessantemente, 1'elica intorno ad un asse verti-

cale, e la forcina intorno ad un asse orizzontale. Nella cavita della colonna

e 1'ordegno che mette in raovimento questi operatori : e 1'ordegno e mosso

da una piccola macchina a vapore, che e al di sopra della colonna me-

desima, e che fa muovere il truogolo e le altre parti di questo impa-
statore meccanico. Al girare del truogolo la pasta e trasportata dov'e

1'elica, e da essa e penetrata e divisa, come il legno dalla vite: e poi
dot' e la forcina

,
dalla quale e tutta rimescolata. 11 diametro e la-ve-

locita del truogolo sono in tal maniera calcolati
,
che il perforamento e

la mescolanza della pasta non si debbano succedere iramediatamente,

ma a interval!! convenienli di tempo. Un operaio e incaricato di regolare
le quantita di farina e di acqua, che vanno successivamente nel truogolo.

5. II sig. Rodolfo Koenig, ad istanza del dottore Hiffelsheim, si appli-

cava a comporre uno strumento da udire con distinzione
,

e analizzare

i batliti del cuore. E quantunque col suo ordegno non abbia ottenuta

la risoluzione di quesli suoni, alia quale 1' intento era rivolto; si puo
nondimeno riputare fortunato: perche colle sue indagini e giunto a co-

struire un nuovo stetoscopio perfetto, che insieme serve di cornetto

acustico.

Dapprima coperse da amendue i lati un anello di legno, del diametro

di 10 centimetri con membrane di gomma elastica
;

le quali gonfiate

dall'aria, che vi soffiava per un'apertura, che era nell'anello, pren-
devano la figura di lente. Era adattata questa lente alia estremita di

un tubo di rame lungo SO centimelri
,

in cui si moveva uno stantuffo

Iraversato, secondo la lunghezza, da un canaletto di gomma elastica ,

per mezzo del quale si trasmettessero direttaraente all'orecchio le pul-

sazioni dell'aria, compresa tra la lente e lo stantuffo. La membrana es-

terna doveva applicarsi sul corpo sonoro, che si trattava di esaminare :

e modellandosi su di esso ne riceveva le vibrazioni
,

e le comunicava

alia membrana opposta per mezzo dell'aria chiusa. Questa seconda mem-
brana le faceva giungere al timpano, mediante 1'aria del cannello.

In questa sua costruzione il sig. Koenig aveva tratto profitto da due

ritrovamenti del sig. Ilelmholtz, illustre fisiologo alemanno
;

il primo dei

quali fa percepire i suoni piii bassi di una corda. II ch. fisiologo si

era servito molto utilmente a questo fine di una massa li mi tat a di aria,

la quale comunicava coll'orecchio per un cannello di gomma elastica
*

di maniera che i piu leggieri movimenti o cambiamenti di densita del-

1'aria si sentivano sul timpano assai vivamente. II cannello penetrava
nella cassa armonica chiusa da ogni lato, sulla quale era tesa la cor-

da. L'altro ritrovamento e un mezzo di separare facilmente qualunque
suono o rumore ne' suoi elementi. Consiste in globi vuoti , che sono

accordati per certe date note
;
ed hanno due aperture : 1' una comuni-

cante coH'efHa esterna, e 1'altra che Gnisce in piccolo tubo, al quale
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si applica 1'orecchio. Se nel suono, che si analizza, trovasi la nota

propria di uno de' globi ,
essa e rinforzata, e si sente distintissimamente

risonare.

Ora il signer Koenig sperava, che coll'abbassare ed alzare lo stantuffo

nel lubo, il suo strumento diventerebbe alto a risonare variamenle
;

e

farebbe cosi risaltare, una dopo 1'altra
,

le differenti note contenute in

qualsiasi rumore. Ma o perche le note elementari delle pulsazioni car-

diache sono troppo deboli
,
o perche sono piu basse del suono proprio di

tutta 1'aria compresa nel tubo; esse non poterono esser mai percepile

col nuovo strumento ne dal sig. Koenig, ne dal dottore Hiffelsheim. Anzi

parve a tutti e due, che la quantita di aria non contribuisse punto a dare

questo effetto. Ma il dottore Hiffelsheim maravigliato della precisione,

colla quale i colpi del cuore si udivano, giudico, che lo strumento sareb-

be uno stetoscopio migliore degli stetoscopii ordinarii
, qualora potesse,

senza scapitare di sua virtu, essere ridolto in piu piccole dimensioni.

II signor Koenig, fatle per questo tine varie esperienze, conobbe che il

diametro della lente poteva essere una meta, cioe 5 centimetri
;

e che

al tubo e alio stantuffo si poleva sostituire una cassetta emisferica : alia

soramita della quale applied il canaletto di gomma elastica. I medici, che

hanno ascoltato con un tale stetoscopio, lodano il sig. Koenig come inven-

tore di uno strumento grandemente utile.

Questo stetoscopio puo esser adoperato come cornelto acustico, dalle

persone di duro orecchio. Esse, per cagion d'esempio, udiranno meglio
il suono del pianoforte, poggiando sulla tavola armonica la lente gon-
liata

;
ed introducendo nell'orecchio 1'estremita del cannello di gomma.

Similmente se si parla sulla membrana esteriore, lo strumento fara sen-

tire le parole meglio di quel che fanno i cornelti acustici ordinarii. In

questo ultimo caso non e necessaria la lente, ma basta una sola membra-

na di gomma elastica tesa sull'emisfero.

6. II nuovo cannone rigato, invenzione del sig. Mackay di Liverpool,

facilmenl^prendera
il poslo degli altri, che hanno gia resi tanti servigi,

non ostanre che alia filantropia sia coramessa la guardia delle grandi so-

cieta de' nostri tempi.
Se Parma e liscia una parte del gaz esce prima del proiettile : se e

scanalata nella maniera ordinaria
,
uscendo la palla dopo aver percorso

un cammino tortuoso, non ferisce giustamente nel segno. II sig. Mackay,

perche questi inconvenienti non avvengano, scava nel suo cannone le

scanalature piu fine. II gaz e costretto a serpeggiare per queste scanala-

ture, e fa cosi un cammino, che e due metri incirca piu lungo di quello

della palla, alia quale imprime un movimento di rotazione assai rapido,

nel tempo stesso, che se la caccia innanzi per tutta la lunghezza del can-

none. Non ha il proiettile altro moto di rotazione fuori di queslo, che gli

Tien comunicato dallo strofinamento del gaz, che gli striscia intorno e lo
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spinge ,
essendo la sua forma di un cilindro terminato in cono alia parte

anteriore, e scavato alia base, e la superficie cilindrica secza orecchie.

II cannone, col quale si sono falte 1'esperienze, ha il diametro interne

di 206 millimetri
;
e nel resto poco si differisce da un caniione ordinario

da 68. L'elica contiene 12 scanalature : ed essendo fatta ad infrenare il

inoto del gaz, non quello della palla, ha il passo piii stretto, che 1'elica

di un cannone rigato ordinario.

Caricato il cannone con 13 chilogrammi di polvere ed una palla di ac-

ciaio fuso di 76 chilogrammi ,
la velocita iniziale fu di 500 metri per se-

condo: e venne traforato il bersaglio distante 183 metri, il quale era

composto d'uiia lamina di ferro battuto di 14 centimetri, e di una tavola

di quercia di 23 centimetri. La lunghezza del proiettile, che era di 32

centimetri, si ridusse a 28 : ed il suo diametro, alia estremita che aveva
toccato il segno, si allungo di 4 centimetri.

II signor Mackay ha alquanto variata ancora la maniera di caricare il

caunone, ponendo tra la polvere ed il proiettile un sacco di segatura di

legno. Con questo mezzo il proiettile comiacia a muoversi prima, che

tutta la polvere sia infiammata; la violenza della scossa e minore, senza

che sia menomata la potenza della carica
;
ed il cannone corre cosi poco

rischio di scoppiare, che 1'inventore oserebbe caricarlo con 45 chilogram-
mi di polvere.

7. La dilatazione dei gaz e in generate uniforme, e cresce proporzio-
nalmente colla temperatura, almeno nei limiti delle esperienze ordinarie.

Ed essendo essa molto grande rispetto a quella de' recipient!, nei quali i-

gaz sono contenuti ,
la legge della dilatazione di questi non e sensibil-

menle alterata per la dilatazione dei primi. Quantunque poi i gaz sieno

imperfetti condultori, nondimeno per la grandissima mobilita si riscalda-

no e si raffreddano assai rapidamente. In fine quelli tra essi, che piu si

avvicinano allo stalo gazoso perfetto, assorbiscono quantita di calore,

che sono proporzionali alia loro dilatazione, e non dipendono dalla loro

pressione ne dalla loro temperatura. Per tutte queste cose i termometri

a gaz facilmente si preferirebbero agli altri : se non che, a volerli adope-

rare, fa duopo una varieta di strumenti delicati
, prendere molte misure,

e fare lunghi calcoli. Pero allorche i fisici se ne servono, fanno, per cosi

dire, eccezione.

Ora il sig. Gori, in una delle ultime tornate dell'Accademia di Torino,

ha proposto il mezzo di avere un termometro di questo genere; semplice,

solido
,
facile a trasportarsi ,

bene delicate
,
che puo servire come termo-

metro al massimo edal minimo, e come registratore delle osservazioni : e

tutto cio senza quegli artifizii straordinarii ,
che gli sperimentatori hanno

il costume d'impiegare. Consiste questo mezzo nel chiudere ermeticamen-

te un gaz secco, come 1'aria, 1'azoto, 1'idrogene e simili, in un recipiente

di metallo*che contiene un barometro aneroido. Una lamina di vetro, che



352 SCIENZE NATURALI

quasi tocchi la mostra e 1' indice del barometro, fa che se ne leggano le

indicazioni. Cambiandosi la temperatura ,
variera la forza elastica e la

pressione del gaz chiuso nel recipiente : ed il baroraelro indichera 1'au-

mento di pressione quando il gaz si riscalda, e la diminuzione quaodo si

raffredda. E cosa agevole il graduare un tal termometro, o ponendolo suc-

cessivamente nel ghiaccio che si fonde, e nel vapore dell'acqua bollente

sotto la pressione di 760 milliraetri
,

o adoperando un altro termometro

graduate. In questa graduazione si puo, se cosi si vuole, tener conto

della dilatazione del recipiente, e di quella dell'apparato barometrico :

quanlunque queste due dilatazioni , come quelle che sono piccolissime

rispelto alia dilalazione di un gaz, quasi non alterano sensibilmente le

indicazioni dello strumento. L'aria si dilata 1 48 volte piu. del vetro, e 67

Yolle piu dell'ottone, che tra i metalli e dilatabilissimo.

Se nel perno dell' indice s'infilano due aghi mobili di acciaio o di fer-

ro, in maniera che 1' iudice non possa muoversi in uessuno de' due sensi,

che nonispinga innanzi uno degli aghi, che poi lasci dove lo ha condot-

to, ogni qual volta il suo movimento cangi direzione ; con una cosi pic-

cola aggiunta il termometro a gaz diventa un termometro al massimo ed

al mini mo, preferibile a tutti quelli che sono stati immaginati insino a

questo tempo. Senza punto aprire il recipiente del termometro, si pos-

sono le due lancette ricondurre a contatto dell' indice coll'aiuto di una

calamita.

Finalmente si trasforma in registratore, facendo portare all'asse del-

}' indice un piccolo specchio verticale. Sopra questo specchio va il rag-

gio di una lampada fissa
;
e si riflette cadendo in un foglio di carta foto-

grafica, il quale si muove con molo uniforme in un piano perpendicolare
al piano di riflessione. Se temesi che dal calor del raggio luminoso ven-

ga alterata la indicazione termometrica, si puo magnetizzare 1' indice del

harometro, e farlo agire sopra un ago astatico sospeso in aria, al diso-

pra del recipiente; ed all' ago. si applica il piccolo specchio.

Questo nuovo termometro e utilissimo in ispezialta nelle esperienze

meteorologiche, nelle ascensioni areostatiche, ed in tutti que' casi, nei

[ quali sono incerle le indicazioni dei termometri ordinarii a mercuric o ad

alcool, metallic! o elettrici. La sola grandezza del suo volume im'pedisce,
che si adoperi nelle ricerche d'ogni fatta.
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COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICII 1. II Santo Padre a Castelgandolfo 2. Carcerazione

dell' Arcivescovo di

1. Nel pomeriggio del lunedi 18 Luglio, il Santo Padre, in ottimo sta-

to di salute, parti da Roma per recarsi alia villeggiatura di Castelgan-
dolfo. Presso la stazione centrale delle vie ferrate, la piazza di Termini

,

dov'erano schierale milizie ponlificie e francesi, era affollata da cocchi e

da cittadini di ogni ordine, che, domandando 1' apostolica Benedizione ,

facevano i piu vivi augurii al yeneralo Padre e Sovrano. Sua Santita

giunse a Castelgandolfo alle ore selte, discese alia chiesa parrocchiale
ed assistette alia benedizione, impartita coll' augustissimo Sacramento ,

quindi a piedi, in mezzo alle acclamazioni degli abitanli e di grande mol-

titudine accorsa da' vicini luoghi, ando al palazzo pontificio. La mattina

del di seguente il Santo Padre ricevette la visita del Re e della Regina
delle Due Sicilie, e di tutti gli altri augusti personaggi della reale fami-

glia di Napoli, come alii 20 ricevette quella di S. A. R. 1'Infanta Isabella

di Portogallo. Sua Santila
, pel tempo della sua dimora in quella pontifi-

cia residenza
,
continua nell' ordine delle udienze pel disbrigo dei gravi

negozii della Chiesa e dello Stato.

2. Dei quattro Arcivescovi che sono nelle Marche e nell' Umbria, Ire

erano stati gia, in im modo o nell' altro, malmenati o con prigionia o con

iterati process!, in nome dell'ordwe morale. L' onore della carcere non

dovea manc^re anche al quarto, Monsignor Salvini, Arcivescovo di Ca-

merino. L' illustre Prelato, riuscito gia Tittorioso in altro processo a lui

Serie V, vol. XI, fasc. 345. 23 30 Lvglio 1864.
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intentalo nell'anno scorso, ricevetle alii 9 di Luglio, per mezzo del pub-
blico Usciere, la citazione a presentarsi personalmente innanzi al Giudice

istrultore Lispi, per rispondere circa le imputazioni, di cui sogliono av-

Talersi cola i liscali, per lormentare Yescovi e preii. II prevosto Roscioni

rifwto di ascoltare la confessione d'un tal Porcareili, e dichiaro ad un tal

Conforti, secondo il prescritto dalla Penitenzieria romana, a quali condi-

zioni avrebbe potuto ammetterlo alia partecipazione dei Sacrament! . Tan-

to basto perche il Lispi lo accusasse 1. di perturbazione delle coscienze,

provocazione alia disobbedienza delle leggi, eccitamento al malcontento

ed al disprezzo verso la persona del Re
;

2." d' aver eseguito i rescrilti

della Penitenzieria, senza averue impetrato il regio Exequatur. AH' Ar-

civescovo fu intentata accusa di complicita nei predetti reati, oltre quel-

la d'aver comunicali al prevosto Roscioni i rescritti della Penitenzieria.

II lesto del mandate leggesi ndYUnita Cattolica del 19 Luglio.

Monsignor Salvini ne volea, ne potea, presentandosi a codesto Lispi ,

riconoscere la competeiiza del Tribunale laico, in tali materie, sopra un

ArcivescoYo; e non si presento nel giorno postogli, die erail 14 Luglio.

Alii 22, sulle ore due e mezzo pomeridiane, due Gendarmi si presenta-

rono all' Arcivescovo e gl' intimarono 1'arresto. Monsignor Salvini, dopo
forraale protestazione per la violazione deH'immunita locale e persouale,
fu da quelli condolto alle carceri dei malfattori comuni

;
e dopo il cosli-

tulo, ottenne d' aver seco il sacerdote Luigi Cottini, suo caudatario. La

citta tutta, meno il piccolo branco di settarii cue parleggia pel Governo,
fu sdegnata e commossa di si brutale procediniento. Si cominciarono a

fare pubbliche preghiere e tridui, per impetrare da Dio la pronta libera-

zione del venerato ed amato Pastore; con fiducia ch' egli non debba ma-

cerarsi dieci mesi in carcere, come avvenne all' Arcivescovo di Spoleto,

prima che il tisco riesca a trovare se vi e o no la possibilrta di islituire

un procesgo.

REGNO DELLB DIE SICILIE 1. Miserevole slato in che versano le province
2. Arrivo e dimora del Garibaldi ad Ischia S.Dimostrazionimazziniane

. in Napoli 4. Preparativi d'una spedizione di pirali; il Governo e co-

.
stretlo a troucarnc 1'effettuazione.

1. Gia da pezza non abbiamo piu tenuto paroia del miserevole stato in

che versa il regno delle Due Sicilie
, percne , ridotto alle condizioni di

provincia, suggetto ad una legge cbe gli la sentire tutti i rigori dello

stato d' assedio, desolato dal brigantaggio , tonuenlato dalle fazioni die

si accaneggiano a vicenda
,
noa altro offre a registrare ,

cbe arbitrii di

governanti , iniquita di magistrati , rapine, inccudii, uccisioni da parle
de

1

briganli , fucilazioni da parle de' soldati
, deportazioni di centinaia e

inigliaia d' infelici a domicilio coatto, persecuzioni contro i sacerdoti, ol-

traggi alia religione ,
sfrenatezza de'maivagi nel sovvertire da'fonda-
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menti 1'ordine morale, e progresso nell'anarchia. Di che tanto gia abbiam

narrato, e tanto fu scritto pur teste dal Bianco di S.
1

Jorioz, e da noi ri-

ferito nei precedent! quaderni, che lo scendere a' particolari non giove-
rebbe nulla, quanto al mettere meglio in cbiaro lo stato presente di cose

in quel regno, un di si tranquillo e prospero, ed ora cosi straziato dalla

rivoluzione, trionfante per la protezione strauiera e pel non intervento.

Basti dire che il brigantaggio imperversa piu che mai, tuttoche 70,000

soldati, oltre le schiere di yolontarii e di Guardie nazionali, si adoperino
senza posa per domarlo. Messi incendiale, greggie e raandre di buoi scan-

Bate; persone sequestrate e tralte nelle selve e sui monti
,
ne rendule a

liberta che a prezzo di eiiormi riscalti
;
scontri sanguiuosi tra i briganti

e le milizie: questa e la storia quotidiana che si scrive da'giornali d'ogni

colore della Capitale e delle province. Piu d' uno di essi, per avere con

colori troppo vivi dipiute queste scene, e dichiarato qual sia 1'animo dei

popoli verso il Governo, che ii ha gittali in si deplorabili condizioni, fu

sequestrate e processalo. lutauto si veggono giungere a Ntipoli, quasi

ogni giorno, sotlo forte scorta di milizie, lunghefile di 50, 70, tino a 200

condannati a domicilio coatto: vecchi cadeuti,donne inciote, persino fan-

ciulle sui 10 anni, commiste ad uomini sul fiore dell' eta, che, per sem-

plice denunzia d' un rihaldaccio qualsiasi o d' un nemico, si trattano come

manutengoli de'brigaati, si strappano dalle loro case, e si mandano, tal-

Yolta incatenati, a conh'no neile isole della -Toscana od a morire dalla

malaria in Sardegna, Fu calcolato che il uumero di quesle vittime della

legge Pica, aggravata dalla durezza di quei tirannelli che, con autorita

di Sindaci o di Capitani di Guardia nazionale, la fanno da Pascia nelle

citta minori e nei villaggi, gia supefa i 12,000.

Intanto in molti iuoghi le campagne rimangono incolte
;
a'contadini

che esconopei lavori agricoli, yietato il portar seco veltovaglie per piu

d'un giorno, pena 1'essere trattati come com plici de' briganti; le man-

dre del bestiame ristrelte in certi sit! determinati, per impedire che i bri-

ganti ne traggano pasto e cavalli, e percio decimate da malattie conta-

giose ;
le strade mal sicure, corse da predoni e ladri

;
nelle citta le der-

rate rincarite a prezzi enormi
;

i religiosi discacciali da' loro convent!
, e

le monache accatastate alia rinfusa, senza riguardo a diversila di Ordini

ed Istituti, in poveri abituri, per cangiare i monasteri in caserme e case

di tolleranza. Vietato pertino il cercarsi la vita d' accallo. Di qui un con-

certo di querele e di maledizioni
,
che fa crudo conlrasto col tripudio

insensato dei settarii favorili, e coll' ingrassare dei servitor! del Governo.

Ne punto meglio procedono le cose in Sicilia. Quando vi torno il Ge-

nerale Govone, che, nei Parlamento, aveva appellato barbari i Sicilian!,

per giustificare 1'asprezza del Governo soldatesco a cui furono sugget-

tati
,

1' irritazione a Palermo fu sul punto di prorompere in tumulto.

In pochi giorni il Govone stesso e parecchi suoi ufficiali ebbero a soste-

nere duelli, in cui la vittoria fu sempre propizia a' Siciliani
;
onde cresce-



356 CRONiCA

ya in questi la baldanza, e negli avversarii lo sdegno. Fu d' uopo proibi-

re a' militari ,
sotto grayi pene, il proporre o 1'accettare duelli

, per im-

pedire che a poco a poco non si venisse a pubbliche zuffe e peggio. Ban-

de di ladroni si formarono fin sulle porte di Palermo, ed il briganlaggio

in piu parti dell' isola si mostro ne meno audace ne meno terribile, che in

Basilicata e Terra di lavoro. Fin la Nazione di Firenze, nel n. 1*72, ebbe

a lamentare con amarissime parole, la tragrande frequeuza ed enormezza

dei delitti di sangue che si commetteano in Sicilia, senza rattento veru-

no, e per lo piu impuniti ;
e cosi ebbe dimostrato quello che lo Slen-

dardo Cattolico di Genova, nel n. 120, a buona ragione lamentava, cioe

1'impotenza del Governo contro 1'assassinio.

2. Questi sono i vantaggi procurati al Regno dal machiavellismo del

Cavour, dalla pirateria del Garibaldi, dall' ignavia e dal tradimento di

scellerati Ministri e General! del legittirao re Francesco II. Ma per giunta

qualche nuova traraa,da doversio iuiziare o condurre in quelle regioni,

si mulinava dal partito garibaldesco. Nella priraa mela del Giugno fu a

Torino quel Sir Hudson che, in qualila di rappresentante d'Inghilterra,

yi era stato piu anni Mecenate del partito d' azione. Cola pure eransi

condotti i piu rinomati ed audaci caporali di questa setta. Si faceano ar-

rolamenti di yolontarii
,
e si raccoglievano anni

,
divise e denaro. II Go-

yerno
,
che tutto sapea, poiche parecchi alti ufficiali vi mettean mano,

mostrava di non saperne nulla. Pare che si meditasse di scimmiare il si-

mulato contrasto ed il segreto accordo fra il Cavour ed il Garibaldi, pel

quale ebbero pieno efletto la tramata usurpazione della Sicilia e il resto

de' latrocinii del 1860. Le cose certamente erano gia a buon punto: ed

ecco che il famoso yakt denominato Undine, appartenente al Duca di Su-

therland, tocco, alii 18 Giugno, il lido della Caprera, ed accolse il Gari-

baldi, i suoi figli ed una mezza dozzina de'suoi settatori, per tragittarli

non sapeasi dove. II Duca di Sutherland in persona erasi cola condolto,

affinche la cosa procedesse bene.

Alii 20 1' Undine calo 1' ancora vicino ad Ischia
,
ed il Garibaldi prese

alloggio alia -villa Manzi
,
onde passo poi in altra piu propizia all' inlento

per cui era venuto. II telegrafo spaccio che 1' eroe, per solo motive di

sanita, affine di compiere la sua guarigione, prenderebbe quivi i bagni,

e che percio starebbe ritiratissimo. Prese di fatto i bagni ;
ma qnesti gli

nocquero assai. Al piede ferito ad Aspromonte s' inacerbi la doglia e mi-

nacci6 di riaprirsi la cicatrice; all'altro si svegliarono dolori artiitici cru-

delissimi
,
di che lutto si gonfio ,

ed il simigliante patimento venne ad

una mano. Si cambio la qualita delle acque ,
e non giovo nulla. II Gari-

baldi
, dopo un mese di dolori

, aggravati da preoccupazioni e da con-

trasti con parecchi di quelli che piu gli erano devoti
,
dovetle ripartire

alii 19 Luglio da Ischia
,
e tornarsene alia Caprera ;

dove infatti giunse
coi tigli il giorno dopo, sopra un battello a vapore, messo a sua dispo-
sizione dalla Compagnia Accossato, detto il Zuavo tfi Paleslro.
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3. La yicinanza del Garibaldi a Napoli yi cagiono grayi disturbi al Go-

verno; imperocche quanti sono i malcontenti, di qualunque fazionc, tutti

si posero d' accordo in festeggiare 1' eroe. Di qui dimostrazioni osiili al

partito ministeriale
,
e processioni col busto dellVro*, e con grida niente

monarchiche. LaPolizia, lemendo disordini, yolle mettervi freno, e fu peg-

gio; bisogno adoperare la forza delle baionette per disperdere quelle rau-

nate turbolenti. II Municipio spedi deputazioni ad Ischia, ed altrettanto

fece la Guardia nazionale, invitando il redentore a visitare la rcdenta Na-

poli; e le loggie massoniche moltiplicarono-gli indirizzi. II Governo mando

Gendarmi a -vigilare quel che faceasi in Ischia
;
e questo desto clamori

rabbiosi per parte di cbi non capiva, che la finta opposizione polea com-

binarsi con tin segreto accordo. Qtielli d'Ischia vollero raettere un drap-

pello di milizia nazionale a guardia d'onore presso Veroe; I'autorita yi si

oppose e rainaccio di sciogliere la Guardia nazionale
; questa non bado

alle minacce ,
e si yenne a componimento , lasciando il poslo di guardia

in faccia alia casa, ma denominandolo Guardia d'ordine pubblico. Battelli

a yapore yi portayano ogni di da Napoli fino a 450 devoti ,
che smania-

yano di fare omaggio al ferito d'Aspromonte; il quale li riceyea, li conso-

laya di qualche parola e li accomiatava beati d'ayer potuto, come narro,

mostrandone sdegno e stomaco, il garibaldino Bertani, dividers! traloro,

a modo di reliquie, le mondature ed i torsi delle frutta, ond' erasi cibato

1'augusto malato. Oh lurpitudini senza nome !

4. Ma il Garibaldi ando yeramente ad Ischia solo per cercarvi benefi-

zio dalle acque termali? Ne parti solo perche non gli giovava quel sog-

giorno? Possiamo, sulla fede dei giornali garibaldini e ministeriali
,
dire

francamente che no
;
e che un altro scopo era prefisso all'andata

,
e che

questo scopo era una spedizione atta ad impegnare 1' Italia in guerra
contro 1'Austria. I capi della selta s'erano condotli percio a Napoli. La
Borsa non esito a dire di sapere il luogo, in cui erano deposte le armi e

le diyise. Una naye a yapore fu richiesta
, per seryigio del Garibaldi

,

all' amministrazione della Compagnia Accossato. I yolontarii gia inscritti

ayean ricevuto 1'ordine di tenersi pronti alia partenza. I diarii quotidiani

dicean chiaro che alti ufficiali del Goyerno, conscii di tulto, promoyea-
no 1' impresa ,

ed il Garibaldi , luttoche malaticcio
, doyea col prestigio

del suo nome e della sua presenza, e col braccio de'suoi figliuoli, con-

durla a termine. II Pungolo, il Popolo d' Italia, la Borsa, Y Unita italia-

n, il Movimento, la Gazzetta del popolo, Y Opinione e persino il Debats

per sue corrispondenze da Torino e la Patrie di Parigi hanno tolto inter-

no a cio ogni dubbio. Solo non e ben chiaro a qual parle dovesse yolger-

si la mira. Altri crede che fosse yerso Roma
;
altri che sul lido yenelo;

altri che si trattasse d' uno sbarco in Dalmazia
;

altri che di una spedi-

zione dai Principal! Danubiani in Transilvania od Ungheria.

Tutto procedeva a yele gonfie, e si speraya che 1' Inghilterra, gua-
standosi con 1'Austria per le cose di Danimarca , darebbe aiuto e prote-
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zione, come gia fece col suo ainmiraglio Mundy per la conquista della

Sicilia. Ma ecco nel meglio cangiarsi vento , e tutto ando in dileguo. Or-

dini ab alto giunsero a Torino. Da Torino si spedi arviso al Garibaldi che

non potea piu farsi nulla. Non credette e persistette nel proposito. Allo-

ra si fecero andare a lui alcuni de' suoi piii devoti
, per istornarlo da quel-

la sua pertinacia. Cio non bastava, perche altri il raettea su, e lo spin-

geva a tirare innanzi. Laonde si presento'ad Ischia niente meno che un

messaggiere contidenziale d' un altissimo personaggio, dicono i diarii ga-

ribaldini ,
del Re, dice schietto il Debats del 24 Luglio ;

e
,
cedendo a

questa autorita che lo scongiuraya di non andar oltre
, perche pericole-

rebbe Italia, il Garibaldi raccolse a consiglio i Nicotera, i Cairoli, e sei

o sette altri de' piu audaci suoi luogotenenti ,
e loro annunzio che per

ora bisognava smettere. I Garibaldini vennero percio ascissure tra loro,

e due de' piu ardenti risolvettero la quistione a sciabolate in duello. Ma
1' impresa fu troncata; ed il Garibaldi, tristo, sconfortato, quasi avvilito,

si fece porre sopra una barella, trasportare sul Zitavo di Palestro, e ricon>-

durre alia Caprera. Cosi finiva questo episodic del dramma che si recita

in Italia dal partito d'azione e dal partito monarchico, uniti sempre nello

scopo rivol uzionario, ma discordi nei mezzi : perche questi si reggono se-

condo i consigli di Parigi, e quelli non ascoltano che la yoce del loro fa-

Datismo settario.

H.

COSE STIIJLNIERE.

ALEMAGNA. E DAJNIMARCA 1. Gli alleati occupauo tutto il Jutland 2. Cangla-
mento di Ministero a Copenhagen 3. Sospensione delle ostilita 4.

Conference a Vienna per un componimento con la Danimarca S. Con-
flitto degli Annoveresi co' Prussian! aRendsbourg; che viene occupata
<la' Prussian*!.

1. Conquistata da'Prussiani, a quel raodo che narrammo nel precedente

quaderno ,
1' isola d'Alsen

, gli alleati cominciarono a preparare ogni cosa

per una calata nella isola di Fionia
,
dove i Danesi avean concentrato

circa 25,000 uomini
;
ma siccome a tal uopo era importante assai il pre-

sidio d' una forte armata di mare
,
da tener testa a quella della Dani-

marca, le cose procedettero da questa parte piu adagio che non credeasi.

TuttaTolta le ostilita non furono interrotte, poiche i Danesi tentarono con

isbarchi sopra i lidi e le isole oriental! dello Schleswig di molestare il

nemico ,
che si trovo pronto a respingerli ;

e gli Austroprussiani usu-

fruttuarono questo tempo si a smantellare del tutto Fredericia
,
sicche in

ogni caso non potesse piu offrire verun riparo al nemico
,

e si in oc-

cupare la parte settenlrionale del Jutland
,
a cui imposero forti taglie di

guerra, senza incontrare resistenza di qualche momento. Oltre di che
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recarono in poter loro tutte le isole occidental! dello Schleswig, discac-

ciandone o facendone prigioniere le piccole guarnigioni lasciatevi dai

Danesi
;

i quali tornarono a perdere 1' isola di Sylt, e furono costretti a

bruciare od affondare mpite loro navi cannoniere, per non lasciarle in

potere dei vincitori.

2. Mentre la Danimarca perdeva cosi ad una ad una le sue provin-
ce di terraferina

,
vedeva ancora dileguarsi le ultime sue speranze di

aiuti esterni. Imperocche 1' Inghilterra ,
che voleva uscire d' impiccio,

ebbe la lealta di fargliene dichiarazione
, quanto schietta

,
altrettanto

piena di sconforto, con un dispaccio di Lord Russell sotto il 6 di Lu-

glio, che puo vedersi per intero nel Debats del 21. Rispondendo ad
un dispaccio del Ministro danese Monrad

,
che mostrava di sperare aiuto

d'armi da chi avea dato mostra di tanta benevolenza nelle pratiche di

aecordo fattesi a Londra
,

il nobile Lord John torno a fare amplissima

professione di simpatia pel Re e pel popolo della Daniraarca
,
e dichia-

ro giusti molti dei rimproveri fatti dal Governo danese alle Potenze

alemanne, per avere
,

sotto pretesto di esecuzionc federate , abbattuta

1'autorita del Re nei Diicati
;
ma rinfaccio alia Danimarca d'essere sta-

la troppo sul tirato nelle Conferenze di Londra, quando si poteva otte-

nere un componimeoto ragionevole : e le fece osservare che oggimai ,

dopo perdute Duppel ed Alsen
,
era inutile sperare dagli avversarii quel-

lo che allora si mostravan disposti a concedere e che la Danimarca ri-

liuto secco secco. Poi, venendo diritto al punto rileyante toccato nel

dispaccio del Monrad, il Russell tiro giu una mazzata senza miseri-

cordia: Intendo di rammenlare al Governo danese, che il Governo di

S. M. benche non volesse, d'accordo con le altre Potenze neutrali,

costringere il Governo danese ad accettare condizioni che esso giu-

dicava non potersi comporre con la sicurezza e 1'onore della Danimarca,
non si e mai impegnato, e non poteva per verun rnodo impegnarsi asos-

tenere la Danimarca a forza d'armi
,
o ad imporre all'Alemagna le condi-

zioni proposte nella Conferenza. .

Anche la Svezia, che fin all' ultimo erasi tenuta in atteggiamento mi-

naccioso, con la mano all' elsa della spada, radunando 1' armata navale,

formando corpi d' esercito, come se volesse accorrere in aiuto della op-

pressa sua vicina, ad un tratto si rabboni. L'armata di mare fu fatta rien-

trare nei porli, le truppe si rimandarono ai presidii, e, senza negare alia

Danimarca il tributo della compassione, le si diede ad intendere che non

si polea far altro per lei, come gia le si era detto tin dall' 8 Febbraio per
un dispaccio del sig. Mancherslroem. Probahilmente questo contegno fu

cagionato dall'avere subodorato a tempo, che, se la Svezia si movea ad

aiutare la Danimarca, la Russia, niente affatto innamorata del principio

di nazionalita, ed annoiata dei disegni di unione scandinava, avrebbe

raccolto un esercito sui confini della Finlandia. E tutti sanno che la Fin-

landia confina colla Svezia !
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Giunte le cose a questi estremi
,

al re Cristiano non reggeva 1' animo

di far macellare i buoni soldati danesi, senz'altro frutto che di dar rnolivo

a' Prussian! di andare a Copenhagen. Percio spedi a Berlino un suo fra-

tello, il Principe Giovanni di Glucksbourg ,
senza istruzioni precise, ma

col solo incarico di scandagliare quali disposizioni vi si nutrissero quanto
alia pace. II Principe Giovanni ando, fu accolto cortesemente, e capi su-

bito che col deraocratico Monrad e coi suoi colleghi rivoluzionarii non si

volea affatto trattare, e non si verrebbe a capo di nulla. 11 re Cristiano al-

lora raduno a consiglio i suoi Ministri, e li richiese di dir chiaro, se cre-

deano che si potesse continuare la guerra; gli fu risposto che la Danimar-

ca sola non potrebbe reggere a tanto peso; egli ripiglio: dunque si dovra

Irattare per componimento di pace? Certo che si Or bene: credete

voi che il presente nostro Gabinetto vi riuscira? S' intese subito che

questa era domanda indiretta di dimissioni. II Monrad ed i suoi colleghi,

veduta la necessita, di buon grado vi si acconciarono, ed il Re accetto la

loro offerta di sraettere il Governo.

Come il Generale de Gerlach, dopo la perdila della isola d'Alseu, avea

deposto, alii 5 di Luglio, il comando supremo dell'esercito danese, che fu

dalo al Generale Steinman : cosi agli 8 il Monrad ed i suoi colleghi, che

con la loro oslinazione trassero tanti mali sulla Danimarca e funestarono

sin dal primo istante il regno di Cristiano IX, dovettero ritirarsi per non

rendere impossibile la pace ;
ed ebbero anche il senno di far sospendere

la volazione d'un indirizzo passionate, con cui la Rappresentanza nazionale

gia proponevasi di impegnare il Re a conlinuare la lotta a tutta oltranza.

II Re commise al Conte di Moltke, di nascita Ilolsteinese, 1' incarico di

ibrmare un nuovo Gabinelto : e questo fu costituito alii 10 Luglio, es-

sendo President*; del Consiglio il sig. Bluhme, Ministro per la guerra il

Generale Hansen, e per gli affari interni il sig. Tilliscb. Alii 15 i nuovi

Ministri si presentarono al Rigsraad, o Parlamento, ed il Tillisch lesse

ima specie di Messaggio, dichiarando come il Re, persuaso che uomini,
i quali non avessero partecipato ai recenti avvenimenti , potrebbero piii

facihnente salvare la patria, avesse cambiato il suo Ministero. Espressero

quindi la speranza di guadagnare la confidenza del Rigsraad e del popo-

lo, senza di che sarebbe impossibile il trarre la Danimarca dal precipizio

in cui 1'avea gittata il corso degli eventi. Dissero chiaro che nelle prc-

senti congiunture non poleano affatto mettere innanzi verun programma
circa il modo di fare, che il paese non avesse a soccombere in una lolla

iaeguale e senza speranza di soccorsi
;
ma che s' atlerrebbero sempre a

basi legali, ne consiglierebbero mai al Re cosa veruna contro le leggi del

regno, e non avrebbero altro scopo che di procurare la salvezza, 1'onore

c 1' indipendenza della Danimarca.

La risoluzione presa dal Re, e il nuovo Ministero, tornarono assai sgra-
dile ai cittadini di Copenhagen, dove predomina lo spirito rivoluzionario ;

tantoche si temette di sedizioni. La citta fu inondata di libelli e di satire
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contro il Moltke , appellate reazionario
,
ed eziandio contro il Re stesso ,

messo in vista di poco benevolo verso la Danimarca
, perche di nazione

tedesco, e di cui percio non bisogna fidarsi
;
e per piu giorni si stette in

forse di qualche tentativo disperato de' faziosi per costringere il Re ad

abdicare, e proclamare la repubblica. Di che intenderassi facilmente la

cagione, quando si conoscano le condizioni speciali di quella citta, rispetto

alle province, che cosi ci sono esposte dalla Gazzetla ufficiale di Venezia.

La Capitale della Danimarca e la parle privilegiata del regno, si che

puo dirsene moralmente separata. II cittadino di Copenhagen e esente

dalla coscrizione militare, e puo dedicarsi liberamente alle professioni li-

berali ed alia caccia de' pubblici irapieghi, anzi e quasi costretto a farlo

in ragione degli scarsi frutti
,
che offrono il commercio e 1' industria della

capitale. In mancanza poi d' impiego, il cittadino di Copenhagen diventa

agitatore politico, pubblicista e scrittore d' opposizione, perche la sola

opposizione puo condurlo a funzioni elevate. Percio Copenhagen conta

piu agitatori ed ambiziosi polilici d' ogni altra capitale, e questi ambi-

ziosi ed agitatori hanno poco da perdere e molto da guadagnare nelle

commozioni politiche, enon essendo obbligati aprender partenella guer-

ra, sospingono sempre il Ministero all'azione. Quanto alle popolazioni
delle province, esse non hanno alcuna influenza, e segueno docilm'ente

1' impulso della capitale, ma siccomc mancano di volonta propria e di

forti convinciraenti, cosi mancano d'energiaed'entusiasmo. Queste sono

le cause dell' osti nazione del Governo danese, e quanto alle sue conse-

giienze, esse non possono essere che fatali a quel regno.
3. Appena costituito il Gabinetto, fu spedito aBerlino, dove giunse

alii 14, il Barone Guldenchrow, con un dispaccio in cui, a norne del re

Cristiano IX, chiedeasi una sospensione d'armi, per quindi trattare d'un

assoluto armistizio e della pace. Simigliante ufficio fu fatto presso il Go-

verno austriaco, e la Gazzetta ufficiale di Vienna alii 16 diode il seguen-
te annunzio : La Danimarca, per intavolare negoziazioni che riescano

all' annislizio ed alia pace, chiese direitamente alle Corli di Vienna e di

Berlino una sospensione di ostilita. La domanda danese fu appagata col-

1'accettazione della sospensione delle ostilila e della cessazione del blocco

fino al 31 Luglio; e la Danimarca fu invitata ad invlare immediatamente

Plenipotenziarii a Vienna, per conseguire un accordo intorno alia base

delle negoziazioni di pace co'Governi d'Austria e di Prussia.

4. Difatto si mossero alii 22 Luglio da Copenhagen i signori Quaade
e Kauffman

, per recarsi in qualita di Plenipotenziarii danesi a Vienna ;

ma non si sa ancora quali sieno le basi d'accordo. Solo si sa che il re Cri-

stiano, come per tentare il guado, offeri di far entrare tutta la monarchia

danese nella Confederazione germanica , purche non se ne distaccassero

i Ducati
;

il che non piacque punto in Alemagna ,
e sollevo subito gravi

opposizioni da parte dei diarii ufficiosi di Francia. Ma pare che tal pro-

posta fosse solo un avviamento a rendere piu accettevole 1' altra, di dare
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cioe ai Ducati plena autonomia amministrativa ed indipendenza politica,

lasciandoli pero sotto la Corona danese, con 1'unione personale del Re.

Tuttayia niun.o c che non vegga quanto sia tenue la probabilita di ye-

der ammesso tal partito. La Prussia ha' gia dichiarato in yia ufficiosa
,

che il solo modo di componimenlo puo essere 1' assoluta separazione dei

Ducati, compresa 1'isola d' Alsen, che per niun patto yuolsi permeltere
che torni alia Danimarca

;
1
?Austria ha.gift con apposita circolare inyitato

i Governi rappresentati alia Diela federale, che vogliano sollecitaraen-

te esarainare e risolvere la quistione della successione nei diritti sovrani

sopra i Ducati
;
e la Dieta richiese i due pretendenti, 1'Augustembourg e

1'Oldembourg, di presentare i litoli edocumenti concui credono di poter

avvalorare le loro preteusioni. Ond'e chiaro che della separazione dei

Ducati non si ha piu verun dubbio
;

e solo puo darsi che, in carabio del

Lauembourg, si lasci alia Danimarca quella parte settentrionale dello

Schleswig, che e tutto danese
j
senza raescolanza veruna di popolazione

tedesca.

5. Non ayendo la Dieta di Francfort partecipato alia guerra contro la

Danimarca, ma decretalo soltanto 1' esecuzione federale nell' Holstein, le

trattative di pace si fanno direttamenle tra le parti belligeranti. Ma sic-

come la conchrusione della pace involgera necessariamente la risoluzione

del litigio circa la successione, cosi e da yedere se la Dieta vorra poi

acconciarsi alle cose stipulate dalla Prussia e dall' Austria. Checche sia

di cio, nuoye cagioni di dissidio fra la Prussia e la Dieta stessa si deri-

yarono da quella rivalita, che sempre regno tra te milizie di yarii Stati
,

quando si trovarono mescolate sullo slesso terreno. A Rendsbourg tenea-

no presidio truppe Annoveresi
;
ma i Prussiani yi aveano altresi parecchi

quartieri, fatti occuparedal Wrangel findal principio della guerra, a dis-

petto del Comandante federale Hake
, per cessare alcune molestie che i

Prussiani pretendeano di patire dai Sassoni e dagli Annoyeresi. Or que-
sti nei giorni 18 e 19 Luglio, forse istizziti della burbanza de'Prussjani ,

forse strascinati dalle conseguenze d' alcuna di quelle risse che pei piu
futili motivi s'appiccano spesso tra soldati, assalironole guardieprussia-

ne, con minaccia di invaderee manometlereanche i loro spedali. I Prus-

siani si dovettero pefcio tenere sotto le armi tutta la nolle. I Comandanti

federali riceyettero subito ordini per riparare al mal fatto. Ma il Princi-

pe Federico Carlo di Prussia, comandante supremo deU'esercito alleato,

ando diritlo allo scopo, coll'cseguire 1'ordine riceyuto da Berlino, di

mandare 6,000 uomini ad occupare Rends]>ourg. II Generale sassone,

sig. Hake, si protesto di cedere solo alia forza, perche con sole quattro

compagnie non potea resistere. Ma fu, pochi giorni dopo, leyato dall' uffi-

cio di comandante delle truppe federali
;

il che sembra proyare che il torto

fosse dalla parte sua. Tultavolta, quando i disordini di Rendsbourg yen-

nero riferiti alia Dieta, ed il rappresentante di Prussia manifesto 1'inten-

zione del suo Governo di far occupare da sue truppe quella citta, i rap-
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presentanti di nove tra gli Stati secondarii si protestarono contro tal di-

segno, come violento. II che non impedi la Prussia dall' eseguirlo. E cosi

un DUOYO fatlo di discordia venne a mettere in chiaro quanto sia da

sperare nella unita nazionale alemanna.

D'AUSTRIA 1. II Conte Zichy e sostituito al Forgach nell' ufficio di Cam
celliere pel reame d' Ungheria 2. Pratiche del Gabmetto di Vienna

presso i varii Govern! tedeschi
,
circa lo Zollverein ed il trattato com-

merciale tra la Francia e la Prussia 3. Emissione d' un imprestito di 70
milioni di fiorini 4. Alti fatti del partilo d'azione nel Veneto ; tumulto
di scolari a Padova 5. (Da nostra corrisppndenza) Insegnamenlo pub-
blico nel Tirolo.

1. Toccando delle condizioni politiche dell' Ungheria, accennammo nel

vol. prec. (p. 368) che al Conte Forgach era stato sostituito, in ufficio

di Cancelliere aulico ungherese, il Conte Ermanno Zichy. La cagione al-

legata dall' Imperatore ,
nel suo autografo del 22 Aprile, fu la salute in-

deboiita, per la quale il Forgach non poteva piii dedicarsi coll' usata

annegazione all'esercizio di quella carica
;
onde ne veniva esonerato ,

e posto in istato di teraporaneo riposo, col rjconoscimento de' suoi ze-

lanti e proficui servigi. Ma, oltre alia fiacchuzza delle forze di corpo,
sembra che le sue raaniere di condurre le pratiche d'assetto per 1' Un-

gheria tornassero, non pure inefficaci
,
ma eziandio nocive

,
contro ogni

suo intendimento, ma non senza impiccio pel Governo.

II Memorial diplomatique del l.Maggio, pag. 280, ne parlava in

modo che gioya a far conoscere il grado di probabilita che puo ammet-

tersi, quanto alle dicerie d' un prossiino componimento di quel gravissi-

mo negozio. II Forgach, secondo che disse codesto diario, non manife-

stava certamente verun intento suo proprio contro il sistema del Gover-

no; ma 1'inerzia ed irresolutezza di lui
,

il suo ondeggiare tra il si ed il

no
,
che procedeano dall' incertezza del suo programma , inspiravano agli

ayyersarii del Governo la speranza di doverne tosto o tardi ricavar pro-

fitto. II Forgach sentiva ottimamente 1'impossibilita di costituire al pre-

sente una Dieta che non fosse
, quanto a' risultati ,

cosi sterile come quel-

la del 1861
;
e percio ne egli insistette presso il Governo per farla con-

vocare, ne ebbe a sostenere percio verun contrasto. Ma la sua mollezza

incoraggiva i cosi detti Conservators ungheresi, i quali si studiavano di

avviare le cose per modo, che 1'assetto politico ed amministrativo della .

loro patria dovesse poi ,
in un momento critico

,
riuscire alia pura unio-

ne personale dell' Ungheria colla monarchia austriaca. II Governo pertan-

to non piegavasi ad accettare quegli insidiosi programmi di componi-
mento

,
come ora, dice il citato Memorial

,
non pensa punto a costrin-

gere gli Ungheresi a partecipare al Reichsrath; esso non rinnovera Tan-

tico spar timento del paese in piu distrelti amministrativi
,
ne ordinera
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elezioni dirette. Preferisce di aspeltare che I'Ungheria, riscuotendosi

da'sogni fallaci, voglia spontaneamente avvalersi de'suoi diritti costi-

tuzionali. Finche questo non sia ottenuto, il Governo si sforzera di pro-

curarle un'amministrazione regolare, devotaagli interessi pubblici, inte-

sa a secondare la suprema autorita
;
di riformare la giustizia troppo mal-

menata
,
e di promovere solto ogni risguardo la prosperita materiale di

un paese si fecondo. Ond' e manifesto che perbuona pezza I' Ungheria,
col suo cootegno corrucciato e disdegnoso ,

fomentera le speranze e i

disegni dei nemici dell'Austria.

2. Ne precede gran fatto meglio per 1'Austria 1' iraportante affare dello

Zollverein, per cagione del trattato coramerciale stipulate con la Francia

dalla Prussia
;

la quale anche per questa parle si attribui 1' egemonia
alemanna

, proponendosi di far accettare dallo Zollverein le convenzioni

fatte con la Francia
;
di che 1'Austria avrebbe a patire sommo pregiudi-

zio. Accennammo (vol. IV, p. 126-27) il rifmto opposto da varii Gover-

ni secondarii alle proposte prussiane, e dalla Prussia alle offerte del-

l'Austria. Ora gli Stati dello Zollverein ftirono posti alle strette per sce-

gliere ,
come espose distesamente il Memorial diplomatique del 24 Apri-

le e dell' 8 Maggio ,
tra queste due alternative: da una parte, 1' unione

doganale dell'Alemagna e dell'Austria
,
secondo le proposte austriache

del 10 Luglio 1862; e dall'altra parte, 1'accettazione del trattato con-

chiuso con la Francia dalla Prussia, non pure in suo proprio nome ma
anche a nome dello Zollverein, alii 2 d'Agosto del 1862. L'Austria fu co-

stretta di fare quelle proposte ,
e di offerire 1' unione doganale , per im-

pedire che il trattato della Prussia con la Francia, quando fosse accetta-

to dagli altri membri dello Zollverein
,
non alzasse un argine insupera-

bile tra 1'Austria non ancora preparata ad entrare pienamente nel sistema

di libero scambio
,
e 1'Allemagna che

,
accettando quel trattato

, vi si ac-

concierebbe del lutto. Avverandosi quest'accettazione ,
1'Austria sarebbe

perfettamente isolata
,
e privata ancora per giunta di tutti i vantaggi d'al-

leato commerciale favorito dello Zollverein.

Percio la Baviera, il Wurtemberg e 1'Assia, ricusandosi di accettare il

trattato prussiano con la Francia, formarono come una lega tra loro, a

cui aderirono poi 1'Annover e 1'Assia elettorale, per sostenere gl'interessi

dell' Austria. La Prussia non si piego a verun componimento, e dichiaro

che in tutti i casi guarderebbesi come obbligata ad osservare il trattato

verso la Francia, e che occorrendosi separerebbe persino dallo Zollverein.

Ma 1'Austria non vuole la rottura dello Zollverein, appunto come d' altra

parte non vuole il primato della Prussia
;

laonde pose ogni studio per

ottenere sol questo, che al trattato con la Francia si facesse qualche mo-

dificazione, rimovendone cio che torna solo a detrimento dell' Austria

stessa, offerendosi percio a fare larghi sacrifizii, purche lo Zollverein fos-

se mantenuto. A tale uopo si tennero Conferenze a Monaco di Baviera

nell' Ottobre e nel Novembre del 1863, le quali, per la pertinacia del-
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la Prussia in raantenere i suoi disegni, non approdarono a nulla; poi
si ripigliarono le pratiche in Berlino, che finalmente riuscirono a darla

vinta alia Prussia. Difatto si conipilo e si approve ,
alii 28 Giugno ,

im

miovo statuto per lo Zollverein, conforme al trattalo tra Francia e Prussia,

al quale teste aderirono 1'Annover e 1'Oldemburgo, ed a cui sottoscrisse-

ro la Sassonia reale, 1'Assia elettorale, il Brunswick, la Turingia, la citta

libera di Francoforte e il Granducato di Baden. Coll'aggiunta dell' Anno-

yer e dell' Oldemburgo e entrato nello Zollverein un territorio commer-

ciale continue di quasi 27 milioni di abitanti, ossia la maggior parte del-

la popolazione tedesca. Riraangono ancora quattro Stati dissident!, laBa-

viera, il Wurtemberg, 1'Assia Granducale e il Ducalo di Nassau, e que-
sti sono invitati di aderire allo Zollverein entro il 1 Ottobre prossimo. Se

non consentono, 1' abolizione del dritto di transito sui vini e sul mosto,

importati da questi Stati nel resto dello Zollverein, sara obbietto di nego-
ziati speciali. Quanto all'Austria, gli Stati contraenti le preferiscono addi-

rittura la Francia, avendo essi stipulate nell'articolo 7 del trattato: che non

cercherebbesi che di rinnovare il trattato di commercio tra lo Zollverein

e T Austria, conchiuso in data del 17 Febbraro 1853, che spira il 31 De-

cembre 1864, e d'assettare ed estendere le relazioni tra lo Zollverein e

1'Austria secondo che richiedera 1' utile delle loro comunicazioni colla det-

la Potenza. L'articolo 1. del protocollo finale del trattato dice espressa-

mente, che tulti gli Slati contraenti aderiscono al trattato di commercio e

di navigazione conchiuso tra Prussia e Francia il 2 Agosto 1S62. La

Prussia promette di adoperarsi presso il Governo francese per ottenere

le riduzioni di lariffa, che son chieste da alcuni degli Stati contraenti, e

questi dal canto loro consentono alle concession"! reciproche cui lo Zollve-

rein dovra fare alia Francia. E infine i nuovi trattati doganali sono, come

il traltato franco-prussiano, Yalevoli per dodici anni
,
incominciando dal

I Gennaio 1866.

Si vede da cio che la pieghevolezza dell'Austria, in secondare i disegni

della Prussia nel conflilto con la Danimarca, non le Yalse nulla quanto a

frenare 1'amhizione di primato della sua rivale. L'isolamento commerciale

dell'Austria, ottenuto cosi dalla Prussia, sarebbe mai uno degli anelli

della nuova Sant'Alleanza proraulgata dal Morning Post ?

3. II Reicharat avea approvato, alii 17 Novembre 1863, un credito di

fiorini 109,279,309, con facolta al Ministro per le Finanze di provvedere
con questa somraa ai bisogni dell'Erario, in quellamaniera che egli aves-

se giudicata piu. vantaggiosa. II Plener effeiluo poco appresso una parte

dell' approvato iraprestito, per la somma di 40 milioni, facendo entrare

nelle casse dello Stalo la sommanetta di fiorini 38,400,000; e riservan-

dosi a negoziare il rimanente in circostanze piu favorevoli. Queste non

tardarono mollo ad offerirsi
, poiche la Gazzctta di Vienna annunzio

uQi'cialmente, alii 3 di Maggio, 1' emissione del rimanente di quell'impre-

stito, per la somma di 70 milioni di fiorini, al che non sarebbesi per cer-
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to ayventurato il Plener, se non avesse avuto buon argomento da tener-

ne per sicuro un esito felice. E questo diinostra che i finanzieri d'Europ?,
concorrendo a si cospicuo imprestito, non credono 1' Austria cosi vicina

allo sfacelo, e poco meno che agonizzante, com'ebbero la sfrontatezza di

dirla poc'anzi cerli diarii ufficiosi di Francia, che irapauriti dalla fantasi-

ma della Santa Alleanza, e percio fattisi tutto dispelto e minacce contro

quella rivale che pensavansi d'aver per sempre schiacciato a Solferino,

ora si piacciono d'esagerarne gl'impacci.

4. L'Austria non e puoto in agonia, ma le possono recare qualche trava-

glio i maneggi settarii orditi a Parigi ed a Torino, e condotti dal Comitato

nazionale per la redenzione di Yenezia ,
di cui il Principe Napoleone si

mostro si tenero e si caldo protettore. Ma, come qui in Roma coll'aiuto di

forestieri, e di certi cotali che meno il doyrebbero, coi petardi e coi fuochi

di bengala ,
si proyano di quaudo in quando ,

col pagare una trentina di

mascalzoni un quattro paoli per testa, a turbare la quiete popolare per
far di Roma la Capitale del nuovo regno; cosi nel Yeneto si mantiene

yiva 1' idea rivoluzionaria nelle citta con simiglianti rnezzi, ayvalendosi

principalmente degli scolari. Di che si ebbe prova nei tumulti eccitati

qua e cola, specialmente a Padoya, che troviamo descritti in una corri-

spondenza del 2 Luglio da Venezia all' Osseroatore Cattolico di Milano,

B. .151, senza !e esagerazioni , onde li incorniciarono 1' Opinione, la Na-

zione, il Diritto, e simili diarii della Framassoneria.

Di questi giorni, scrisse il Corrispondenle, qui in questo poyero Ye-

neto ne sono nate delle belle. Pare che fosse da alcun tempo preparato

qualche movimento, singolarmente dai messeri del Comitato ;
e certe

esortazioni, certe speranze che il Coniitato centrale veneto, risiedente in

Torino, riusciva a traforare in Yenezia, Vicenza, Padoya, Udineed altro-

TC, sembra che non fossero senza il loro buon perche, ne piantate in aria.

Si comincio a fare qualche baccano; si comincio, al solito, con qualche

petardo, con qualche tricolore, con qualche incarbonatura di muro. Quan-
d'ecco venirci in capo 1' anniversario della battaglia di Solferino o, come

la dicono, di San Martino. Padoya, perche ha Universiia, e stata sempre
il quartier generale delle dimostrazioni, singolarmente strepitose. Royigo
invece era stata quasi sempre silenziosa spettatrice delle feste cimli. Ma
il giorno dopo 1' anniversario festeggiato, eccoti coraparire sur un edificio

i tre colori italiani anche in Rovigo ;
il popolo si raccoglie, guarda la no-

yita, comincia a tumultuare: quando comparisce un commissario di po-
lizia che ordina sieno cancellati quei colori

;
il popolo grida di no, egli

ripete 1' ordine, ma un tale ardito gli mena d' un coltello in un fianco, ed

il poveretto adesso sta piuttosto male
;
cosi correvano le voci ieri per Ye-

nezia, ne io vi resto mallevadore del falto. A Padova la faccenda minac-

ciaya farsi bruttissima. I tre colori dipinti su una lapide, che e sotto il

cornicione deH'Universita, comparirono chiari il giorno dopo 1'anniver-

sario di Solferino. Si diedero ordini per farli cancellare ;
ma si va per le
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scale dai pompieri ed essi non le consegnano, perche non hanno 1' ordine

dal Podesta e dal Mumcipio. Finalmente cerca qua, cerca la, le scale

si trovano e si portaoo sul Juogo, ma omai 1'ora era male acconcia; cre-

do fossero circa le nove; certo in tempo che gli studeoli si radunavano

tutti. Al yeder quelle scale Ummltuano, Gschiano, vogliono far cadere il

poveretto che nettava. Uno che faceva piu strepito degli altri e condotto

prigiooe, e gli studenti schiamazzano che lo voglionp libero. Due corrono

dal Rettore Magnifies e gli dicond che si adoperi per la liberazione del

carcerato. Ricorrono qua e la ai yarii uffizii
;

finalmente il cattivello ri-

compare libero ed e accolto da forti batlimani. Intanto altri studenti-vanno

a disturbare i professori, rompono le Gnestrc del prof. Foitzik e lo insul-

tauo e to costringono a cessar dalle lezioni.

II giorno dopo corre yoce, che UQ impiegato di Polizia abbia insut-

tati con parole gli studenti
,

dicendoli poco onesti, non buoni, ecc. Su-

bito una furia insolita; grida, assembramerili
; vogliono soddisfazione ,

fanno tanto finche hanno promessa che venerdi 1 Luglio la avraono, od

almeno avranno una risposta in proposito. Comincia intanto fra i citla-

dini una cerla paura di commovimenti e di riyoluzione, i soldati sono

pronti a prender Tarmi, dicono pure die una batteria a Camposampiero
avesse ordine di tenersi lesta. Giovedl passato molti sludenti yanno al

funerale di un loro compagno ,
ma tutto passa quietamenle. Alia sera

bombe, ancbe di ghisa, da qualche professore, bomba piena di spilli e di

chiodi innanzi alia casa di chi diede le scale, la quale scoppiando ferisce

un povero becchino e lo riduce a mal partito.

L' autorita pero s'era allarraata
;
lo schiamazzo degli scolari comin-

ciava a farsi troppo serio, si parlava di unione secreta e di accordo coa

molti popolani. Venerdi 1'Universita era chiusa, ma circa dugento stu-

denti unitisi gridavano voler soddisfazione, non sciogliersi se non dopo
averla avuta. Uno li arringa, ma compare una pattuglia di circa dodici

non so se soldati o gendarmi. Nuovo strepito, insulti agli armati
, quindi

esortazione a disarmare la truppa ;
ma ad un comando del capo della

pattuglia si alzano le baionette e gli studenti fuggono a rotla; alcuno fa

un'ombra di resistenza, uno o due restano feriti, tutti fuggono bestem-

miando la yilta dei compagni, Chiudonsi frattanto le balteghe e le case e

si teme di peggio. Ma, grazie al cielo, di peggio non avveone. I piu co~

raggiosi degli studenti erano stati mandati alle loro case, o posti in ar-

resto
; qui a Venezia ieri ne scesero un paio alia stazione ben guardati ;

parte costretti
, parte paurosi lasciano tutti la citta che sembra tornata

alia consueta traoqullita.

Gli studenli aveano disertate le scuole. Ma furono ammooiti con pater-

na mitezza dal Rettore, che ove persistessero in tale assenza, incorrereb-

bero la pena sancita dai Regolamenti, fino alia perdita dell' anno; e que-
sto fece dare giu i bollori in capo ai piu, che s' acquetarono.
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5. (Da noslra Corrispondenzd.) II Tirolo, per meta italiano c per mcla-

tedesco, e serapre stato il pimto di conlatto tra il Nord ed il Sud, pel
Tedeschi la dime dell' Italia e Yiceversa pegli Italian! quella della Ger-
mania

;
e percio e anche paese comodissinio ai Tedeschi per imparare

la lingua, la letteratura e i costumi italiani, e Yiceversa: Italiani inter

rcliguamque Germaniam media, Italis proinde et Germanis pariter perac-
commoda, insignemcolendis studiis opportunitatem allatura. Cosi 1'Impe-
ralore nel diploma della

fondazipne dell' Universita nell'1673. Ora non
essendo raro il caso che gipvani italiani, si chierici e si laici, cerchino
educazione e scienza in yarii istituti in altri paesi fuori dell' Italia, cre-

diamo far cosa grata a molti di accennare qui i
piu rinomati istituti di

educazione della gioventii nel Tirolo, che e paese limitrofo o piu tosto ita-

liano-tedesco, essendo che gli Italiani potranno nel Tirolo godere di tutti

i vantaggi delle scuole ed UniYersita forestiere, senza pero esser privati
de'comodi ed agi della propria patria.

Per cpminciare adunque coi ginnasi o collegi vi sono in Tirolo (oltrc
5 case di educazione per le donzelle) 8 ginnasi o collegi : 1." a Innsbruck

(diretto da' secolari); 2. a Brescianone (diretto da'Canonici regolari);
3.' a Bolsano (diretto da'PP. Francescani); 4.' aMerano

(
diretto da'Be-

nedettini ); 5. a Feld Kirch (diretto da' Gesuiti
) ;

6. a Trento f diretto da

secolari) ; 7. a Roveredo (diretto da secolari) ;
8. in Hall (diretto dai

PP. Francescani) . In tutti questi ginnasi publici e di obbligo lo studio di

ambedue le lingue, italiana e tedesca.

Dppo i ginnasi puo esser utile agl' Italiani il sapere che ci e 1' Univer-
sita imperiale d' Innsbruck, nella quale raolte

discipline
sono insegnate

in ambedue le lingue, italiana e tedesca, essendo la lingua italiana, al pari
della ledesca, lingua ufficiale nella Cancelleria universitaria. Fondata
1'
Uniyersita nel 1673 dall' imperatore Leopoldo; fu ella

soppressa
nel

principio del secolo corrente, cioe nel tempo dell' invasione de Bavaresi
o piu tosto Francesi; ma nel 1826 ne furono rislabilite due facolta (di
Diritto e di Filosolia); quella di Teologia le yenne restituita nel 1857
da Francesco Giuseppe I , e YI furon cniamati i Padri della Compagnia
di Gesu, per rioccupare le catledre di teologia, possedute gia da loro

per un intero secolo. Nella facolta filosofica sono in funzione 14 professori

pubblici; ed in quella del
dirittp insegnano similmente 14. Nella facolla

teolqgica insegnano 9 professor! nei divers! rami della scienza sacra
;

i

quali, col ritenere 1'anticp
e provato metodo scolastico non omettono nien-

te di quegli studii critici, tanto di storia quanto di esegesi, che fioriscono

nelle Universita della Germania. Pei candidati di Teologia, che Yorrebbero
fare li il

lorp quadriennio teologico, si e aperto un conYitto teologico o Se-

ininario clericale centrale, modellato in
tuttp

secohdo i collegi pontificii in

Roma; nel quale i candidali gpdono de' beni dell' educazione ecclesiastica,

mentre compiono gli studii di teologia ed imparano la lingua tedesca. . .

ISGHILTERRV 1. Dispacci diplomatic! pubblicati dal Morning Post^, sppra
una

nuova Santa Alleanza 2. Protestazioni de' Plenipotenziarii di Prussia

e della Confederazione germanica , circa 1' inesatlezza del sunlo delle

Conferenze di Londra S.Dibattimeriti parlamentarii circa il contegno del

Gabinetto nella quistione danogermanica ;
51 Ministero e biasimato dalla

Camera dei Lords, ed approvato da quella de' Comuni.

1. II Gabinetto di Londra avea fatto di tutto per impegnare Napoleo-
ne III in una guerra contro 1'Alemagna, in difesa della Danimarca; e non
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T' era riuscito. Avea cercato di atterrire con minacce la Prussia e 1'Au-

stria
;
e queste non ne avean fatto caso. Avea, dopo mille peripezie, rac-

colli a Conferenza in Londra i Plenipotenziarii de' Govern!, che nel 1852
aveano finnato i trattati per 1'asselto della Danimarca e dei Ducati; e

quelle Conference non aveano oltenuto altro effetto che di mostrare la

impotenza polilica dell'Inghilterra. Lord Palmerston eLord Russell, dopo
taulo tuonare e tempestare in

fayore della Danimarca, 1' aveano abban-
donata a tutto il rigore del vae victis, in maniera,sipoco gcnerosa, che il

Debats del 1 Luglio, con sanguinosa ironia, ebbe a disfogare il suo cruccio

nei termini seguenli : Badino almeno i Prussian! di non correre difilato

sino a Copenhagen! Lord Palmerston 1'ha giurato! Com'e vero cbe esi-

ste sotto il sole un' Inghilterra possente e superha , cqsi ,
in tal caso, si

sentirebbe parlare del nobile Lord. Si, in quel giorno, in cui egli verra a

sapere che i forieri di S. M. Guglielmo I assegnano gli alloggiamenti ai

lorp
soldati ne' quartieri e nei palazzi di Copenhagen, Lord Palmerston

fara rimanere attonito il mondo tutto con la sua risoluzione. Egli riunira,

i Ministri della Regina, si consigliera con Lord Russell, e col sig. Glad-

stone che e si avveduto economo, e fors' anche col sig. Bright che tiene

fermo per la pace perpetua ; e, in loro presenza, rinunziando infine ad

ogni riserbo, superando i lunghi scrupoli ,
cacciandosi sotto i piedi ogni

vano limore, deliberera con suprema energia sopra cio che dovra fare,

se mai i Prussian!
,
non contenti di tenersi Copenhagen, il che sarebhe

prova splendidissima della moderazione de'loro disegni, volessero vali-

care il Sund, e pretendessero di annettersi anche 1'llalland, la Scania e

la Blekingia!
L' Inghilterra pertanto avea patito un vero smacco, e quelli, che nel

Parlamento sostengonq le parti di oppositori al Gabinetto, ne poteano
trarre cagione di vittorioso attacco. A parare il colpo, ecco il Morning
Post del 2 Luglio metier fuori due document! diplomatici ,

i quali, se

fossero autentici
,
dimostrerebbero ristaurata oggimai la Santa Alleanza

fra Austria, Prussia e Russia. Lo scopo di tal pubblicazione e evidente.

Valeva quanto dire : Vedete? Stando le cose a lal punto, era sperabile che
la Francia si avventurasse connoi alia guerra? potevamo imprenderla
da noi soli contro le tre grandi Potenze continental!, e cosi mettere tutta

Europa in fiamme? E se la guerra non si dovea fare, che restava egli, se

non adoperarci in pratiche di conciliazionee di pace? E non riuscite que-
ste a bene, per 1'ostinazione delle parti avverse, non era savio e pru-
dente lavarcene lemani? dovevamo forse, appunto quando si stinula-

ya una nuova Santa Alleanza, gettare la Gran Brettagna in mezzo ad una

cqnflagrazipne ,
che avrebbe mandate a male il suo commercio ed i piii

Tilali suoi interessi?

Di codesti due document!
,
riferiti per intiero nel Debats del i Luglio,

il primo e un dispaccio, sotto il 13 del passatoGiugno, scritto dal Ba-
rone di Werther, ambasciadore di Prussia in Vienna, al sig. Bismark; e

ya in riferire colloquii avuti coll' imperatore Francesco Giuseppe e col

Conte Uechberg, circa un'alleanza offerta dalla Russia e promossa dalla

Prussia, per la reciproca guarentigia dei tre Stati e della pace europea.
II secondo e un dispaccio, scritto il IS Giugno, dal Bismark stesso al

Conte Goltz, ambasciadore in Parigi, per fargli sapere che la Russia e

pienamenle d'accordo con la Prussia circa la quistione con la Danimarca,

Serie V, vol. XI, fasc. 345. 24 30 Luglio 1864.
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e che lo Czar desidera e vede necessaria im'alleanza fra le tre Potenze ,

appunto perche hanno interessi comuni quanta alia Polonia, e perche,
disconosciuto oggimai ogni valore ai Trattati

,
la rivoluzione e da per-

tutto minacciosa , ed e urgente di attraversarlesi vigorosamente. A-con-

chiudere, lo Czar, I'lmperatore, il Re son d'accordo in voler rinnovata la

Santa Alleanza, e questa sta per conchiudersi a Kissingen ed a Karlsbad.

Tale in sentenza e il concetto di quest! due documenti.

Ma son essi autentici? Appena furono pubblicati, 1'Ambasciata di Prus-
sia in Londra ed a Parigi oppose una solenne ed ufficiale raentita

;
il

Bisraark scrisse subilo da Berlinoche si dichiarasse francamente
,
essere

quella una pretta impostura ,
e di quei pretesi dispacci non aver mai esi-

slito una parola sola, e pero essere una pretta invenzione, di cui era au-

tore o vittima il Morning Post. Altrettanto in termini categorici e risolu-

tissimi fece bandire il Gabinetto di Vienna ,
e lo stesso Moniteur della

sera fu invitato ad inserire una .formale protestazione in tal senso dal-

1'ambasciatore prussiano Conte di Goltz.

II Morning Post, con faccia imperterrita, oppose a quelle mentite al-

trettante affermazioni circa 1'autenticita di quei documenti
;
e per mostra-

re che avea ben modo di penetrare nelle Cancellerie alemanne
, pubblico

due giorni dopo ,
una serie d'altri documenti e dispacci del Gabinetti di

Pietroburgo , Berlino e Vienna a varii loro rappresentanti ,
circa la qui-

stione di Dauiiuarca , la rivolnzione di Polonia
,

il contegno dell'Austria

verso il regno d' Italia ,'il bisogno d' un mutuo accordo contro la rivolu-

zione, e le condizioni che pqtrebbero suggellare questa Alleanza. Otto

degli undici documenti pubblicati dal Morning Post alii 4
Luglip, leggon-

si per disteso nel Debats del 1
;
e per certo

,
se fossero autentici

,
sareb-

be da dire che la Santa Alleanza e gia compiuta. Ma le stesse mentite

pioyyero sul Morning Post
,
che con viso imperturbato ne raantenne la

Terita ed autenticita.

A noi non puo spettare di decidere chi dica vero. II Morning Post e

famoso per imposture e menzogne, spacciate conflemma britannica e con
franchezza incomparabile. La diplomazia per altra parte usa spesso di

spedienti ,
che non peraiettono di credere alle sue affermazioni come a

parole di
yerita. Stando cosi le cose, ecco le spiegazioni date da' Cor-

rispondenti che si piccano d'essere bene informali.

Alcuni dicqno che i pretesi dispacci sono inventati di pianta ,
e perciq

falsi come lali, ma che sono 1'espressione d'un fatto verissimo, di cui

Toleasi rivelare I'esistenza
;

e che percio 1'Inghilterra adopero questo

stratagemma, affinche il mondq tutlo sapesse a quali pericoli andava in-

contro. Altri dice che i dispacci son veri ed autentici, e che le mentite

ufficiali sono uno spediente per velare la Santa Alleanza, tinche le con-

giunture non permeltano di bandirla ai quattrq venti: Da ultimo i piu

pretendono che certi agenti -fspie) francesi abbiano avuto modo di cor-

rompere, a
prezzq d' oro, e dicono perfino di 80,000 franchi

,
un ufficia-

le della Cancelleria prussiana; il quale avrebbe dato sunti e note de' ya-
rii dispacci che gli passavano sott'occhio; e codesti sunli, trasformati in

forma di veri dispacci a Parigi ,
si sarebbero mandati slampare nel Mor-

ning Post, si per avvertire le tre Potenze che si conoscevanp i loro dise-

gni , e si per far sentire all' Inghilterra ed alia Francia il bisogno di ri-

stringersi tra loro ad intima alleanza
, per contrapporsi a quella delle Po-

tenze del Nord e dell'Alemagna.
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Certo che i diarii ufficiosi francesi menarono gran ruinore di codesti

dispacci ,
ne piii ne meno che se avessero saputo di certo che erano au-

tentici
,
con mostre di fiero risentimento conlro quella triplice Alleanza ;

ed e egualmente certo che i piii autorevqli giornali inglesi cominciarono
a predicare la necessita di piena concqrdia con la Francta

,
affine di lener

testa alia reazione, da cui son minacciate 1'indipendenza e la liberta dei

popoli , e le conquiste della moderna civilta.

Delia duplice e della triplice alleanza pertanto non si puo accertar al-

tro finora
,
se non che : se son rose fioriranno.

Ma quanto ai.dispacci del Morning Post, se deesi aggiuslar fede a chi

e inleressato a dire il yero, si puo credere che sono al
tultq apocriti. Di-

fatto Lord Russell , alii 22 di Luglio , rispondendo sopra cio a domande
di Lord Stratford di RadclilFe, nella Camera dei Lords, dichiaro senza
esitare : ch'egli non credeva punto all'autenlicita di quella corrisponden-
za, e ne fece rileyare le contraddizioni e le anomalie

,
che la dimostrano

apocrifa. Ed aggiunse un lungo discorso permettere insodo, che lecon-
dizioni d' Europa sono tali, che rendono im-possibile il ristabilimento del-

la Santa Alleanza, e che i Ire Soyrani di Russia, Prussia ed Austria non

possono aver altro scopo, nell'unirsi, che di tener testa alia democrazia;
ma che alia prosperita d' Europa conlribuisce principalmente il buon ac-

cordo, qssia 1'alleanza della Francia e dell' Inghilterra.
2. Gli Atti delle Confercnze di Londra, cornunicati al Parlamento in-

glese, comprendevano, oltre i 13 Protocolli delle sedute, un Annesso, che
era come un epilogo di tutto 1'andamento di quella laccenda. Quest' epi-

logo conteneva gra\i inesattezze, in quanto taceva piu cose di gran ri-

lievo, senza di cui non poleasi ricqnoscere nel vero suo
aspettp

1'
indqle

delle proposte e delle risposte; ed inoltre era cpmpilalo con ispiritoostile
alle Potenze germaniche, in quanto conteneva insinuazioni atte a far cre-

dere che avessero proceduto per sutterfugi e con poca lealla. Di che il

Conte Bernstorff ed il sig. di Balan, plenipoteuziarii prussiani, si richia-

marono forte presso il Gabinettq di Londra, accompagnando la loro let-

tera con un Memorandum, in cui chiariscono quelle inesattezze e sconve-
nienze de\\'Annesso; ed altreltanto, in forma di letlera a Lord Russell,
fece il Plenipotenziario della Confederazione Germanica, retlificantjo la

sposizione de' fatti alterata dal compilatore dell'Awnmo, e rivendicando

1'onore e la dignita pfl'esa
de' Rappresentanti tedeschi. I quali documenti

riferi il Memorial diplomatique del 10 Luglio (p. 444-46), afiinche fosse

a tutti palese quanto fosse e incompiuta e contraria ai principii d' equila
e d' imparzialita quella scriltura, che credesi opera di Lord Russell.

3. Ma piii grave smacco dovea toccare il Gabinetto inglese dallo stesso

Parlamento nazionale; ed, a ben intenderne il come ed il perche, son da

distinguere accuratamente due cose: Per una parte, dice il Memorial

diplomatique (p. 442) , gl' Inglesi erano disgustati dal vedere che, per
efl'elto delle continue tergiversazioni e. degli sbagli commessidal Ministe-

ro del Palmerston e del Russell, il loro Governo, che allra volta decideva
Je questioni inlernazionali, trovasi ora aggirato dagli eventi, ed ha si

poca influenza nei Consigli dell'Europa, che perfino la Danimarca ne dis-

prezza
i suggerimenti ed i biasimi. Ma per 1'altra parte Tistinto prattico

loro facea vedere, che una guerra conlro 1' Allemagna, senza il coucprso
della Francia, non potea non tornare funesta agli interessi britannici.

Pertanlo 1' opposizione disponeasi ad attaccare il Gabinetto, non perche
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non ayesse impresa la guerra, ma per aver, con procedimenti sconsiglia-

ti, sminuita la dighita e 1' influenza inglese. Di fatlo, in una adimanza di

231 personaggi politic!, raccolti da Lord Derby in casa del marchese di

Salisbury, avendo il sig. Ker fatta una proposta che accennava a voler

guerra, quesla fu respinta da tutti a suffragi unanimi.

Queslo risoluto sentimento per la pace era si diffuso e si potente in

Inghilterra, che gli slessi capi del partito Tory dovettcro mitigare il toro

ardore, ed invece di attaccare il Gabinetto per aver abbandonata la Da-

nimarca, ebbero a contentarsi di accattargli biasimo per aver esposta a

pericolo la neiitralita dell' Inghilterra. La battaglia al Ministero fu data

agli 8 di Luglio. Lord Malmesbury nella Camera dei Lords, ed il sig. Dis-

raeli, in quella dei Comuni, svolsero una loro proposta in questa senten-

za : che il paese vedea con grande commozione
,
essere andale a vuoto

le Conferenze, ed esprimeva il suo rammarico circa il contegno del Gabi-

netto, perche questo avea messo a pericolo 1' integrita della Danimarca
e diminuite cosl le guarentigie della pace. Lord Clarendon e Lord Russell

nella Camera dei Lords, presero le difese del Ministero e si schermirono
come poterono, ritessendo la storia di tutto quell'affare, e mostrando che
il Gabinetto fece il possibile appuntoper rassodare la pace. Ma la Camera
non si tenne paga di quelle spiegazioni. Venutosi a' voli per divisione

circa la proposta di Lord Malniesbury, si ebbero, in favore di essa, mem-
bri present! 119, delegati 58, totale 177; e contro di essa, present! 123,

delegati 43, totale 168. Furono pertanto 9 voti di pluralita in favore del

biasimo, che il Malmesbury chiedea s'infliggesse al Gabinelto.

Piu propizia o
piu

arrendevole alle ragioni, con cui Lord Palmerston
fece 1'apologia del Ministero , moslrossi la Camera dei Comuni, dove la

proposta del Disraeli fu respinta con 18
vpti di pluralita relativa sopra

608 votanti, ossia con pluralita assolula di soli 9 voti. Sicche anche qui
la

scappo pel rotto della cuffia. Ma il Gabinetto si sorbi questo smac-
co e tiro avanti, lasciando delusi tutti quelli che si riprometteyano di

vederlo dare le sue dimissioni.

AMERICA SETTENTRIONAT.E (Slati Uniti) 1. Prosper! success! e rovesci de' Fe-
deral! in Georgia 2. I Confederati s' impadroniscono di Plymouth e di

Washington nella Carolina seltentrionale 3. Fatti d'arme nella valle

della Sheuandoah e nella Virgiuia occidenlale 4. Imprese de' Federal!

nella Virginia meridionale
;
loro tentative contro il Forte Darling 5.

Marcia dell'esercilo del Potomac contro Richmond ; baltaglie del 5 e 6

Maggio 6. Altre battaglie, dal 9 al 12 Maggio, presso Spottsylvania
7. II Grant, alii 3 Giugno, tenta il passo del Chickahominy ; viene res-

pinto 8. L'esercito federale scende al James-River
,
lo valica, esi rac-

coglie tutto a Bermuda-Hundred 9. Assalti e bombardamento conlro

Petersbourg 10. Fatti d'armi sulla via ferrata di Danville 11. 1 Con-
federati passano la Shenandoah, muovono contro la Pensilvania ed inva-

dono il Maryland 12. II Fremont abbandona la milizia federale 13.

ftisoluzione della Camera dei Rappresentanti di Washington circa 1'abo-

lizione della schiavitu 14 Bando del Congresso de' Coufederati.

1. II supremo condottiere di tutli gli eserciti federal!
,

il Luogotenen-
te Generate Grant, si era proposto, come sponemmo nel precedente qua-
derno , di mareiar diritto contro la Capitale de' Confederati , aprendosi a

viva forza il passo ,
con gran fiducia di dover con la prevalenza del
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numero
,
massime in cavalleria ed arliglieria ,

schiacciare 1'esercito del

Lee, e cosi poco men che d'un colpo solo finire la guerra. Con queslo di-

segno, ebbe cura di provvedere che al Lee npu potesse pervenire rinfor-

zp ne dal Johnston ,
che comandava un esercito confederato nella Geor-

gia, ne dal Beauregard, che teneasi nella Carolina meridionale, ne dal

Breckenridge,checampeggiava presso la valle della Shenandoah e nella

Virginia occidentale; e fece allestire per cio contro il primp un esercito

solto il Sherman, contro il secondo quello del Butler, coutro il terzo quello
del Sigel. I quali, al punto stesso che il grande esercito del Potomac va-
licherebbe il Rapidan ,

si dovessero muovere allc offese.

11 Sherman avea raccolte le sue forze
,
sullo scorcio d'Aprile, alia fron-

tiera orientale del Tennessee, presso Chattanooga; di quivi potea, a pia-

cimento, entrare in Georgia \erso Dallon, occupala dalle truppenemiche
comandate dal Joe Johnston

,
e yenire con esse alle prese; ovvero con-

dursi per Knoxyille nella Virginia , impossessarsi di Lynckbourg, d'on-

de e avrebbe minaccialo Richmond da ponente, come il Butler da mez-
zodi , e poluto stendere la raano al Sigcl che dovea avanzare per la val-

le della Shenandoah, e cosi mellere in mezzo il Breckenridge. Pare che
al Grant arridesse meglip il primo partito, d'onde si riprometteva forse

anche maggiori vaulaggi, qualora il Jonhston fosse vinto : cioe di impa-
dronirsi di Marietta ed Atalanta, posizioni central!, della Georgia, dove
metton capo varie strade ferrate, ed in cui i Confederati aveano i piu im-

portanti loro deposit! e magazzini di derrate, munizioni ed armi, di che
si proyvedeano la citta di Richmond e 1'esercito del Lee. Fermato adun-

que di condurre la guerra in Georgia ,
il Sherman si parti alii 5 del Mag-

gio da Chattanooga , c qualche giorno dppo si troyo a fronte del Johnston

presso la piazza di Dalton. Per tre giorni di seguito i due eserciti si bat-

terono con varia vicenda e gravi perdite d'ambe le parti; ma alia
perfi-

ne, avendo il Sherman volta Ja marcia verso Resaca, e cosi posto il ne-

mico nel pericolo d'essere investito di fianco ed alle spalle, il Johnston

dovette abbandonare Dalton, e baltere la ritirata; il che fece nella nolle

del 13 Maggio. II Sherman, senza indugio, prese ad inseguirlo: e due
voile ancora

appicco la ballaglia nei giorni 14 e!5, perdendo piu
di 3,000 uomini, ma costringendo il nemico a continuarelarilirata, do-

po ayergli preso pltre
a 1000 prigionieri ed olto cannoni. Alii 20 i Fede-

derali furono a Kingston ed occuparono Roma , ed i Confederati si appo-
starono, dietro forli munizioni, alia guardia di Marietla e di Atalanta.

La cpndizione dei luoghi tornando allora moltp piu favorevole a' Con-
federali

, che riceveltero ancora forti aiuli di milizie
,
ne avvenne che i

due esercili
, continuando, per quasi lutto il Giugno, a

trayagliarsi
con

frequenti scaramucce
,

si dessero lo scacco a vicenda ; perciocche i Fe-
derali non poteano ayventurarsi ad assaltare le poslure del nemico ,

sen-

za correre grave pericolo d" una disfalta
,
ne i Confederati poleano inde-

bolire la difesa di luoghi si imporlanli per mandare aiuti al Lee ed al

Beauregard. Laonde,sotto questo risguardo, lo scopo del Grant parea ot-

tenuto. Ma in questo fratlempo il Generale Forrest , rimasto vincitore nel

Tennessee e nel Kentuky ,
venne a soccorrere il Johnston, tagliando le

comunicazioni del Sherman
, intercettandogli i viveri ed i foraggi ,

e mi-

nacciandolp d' un atlacco dalle spalle. Di che i Federal! cominciarono a

mancare di vettovaglie ,
ed a scanso di peggio dovettero contentarsi di

star sulle difese
;
e gia gli stessi giornali di New-York annunziavano il
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Sherman costretlo a piena ritirala ed a rinunziare alia divisata impresa
confro Atalanta. Tuttavia e da dire che le sorti de' Federali siansi poi

yantaggiate molto
, per qualche fioora ignota cagione, se e yero quel

che riferisce un dispaccio del 3 Luglio, cioe che i Confederati doyettero>

abbandonare Marietta, che fu occupata da' Federal!.

2. Fu questo come un compenso dei yantaggi ri'portati due mesi pri-
ina clai Confederati nella Carolina settentrionale. Questa, intersecata da
fiumi nayigabili, pe' quali si puo giungere quasi fmo a Richmond , era

tenuta in gran parle a soggezione de' Federal!, padroni di Plymouth, di

Newbern e d'altre citta a lido del mare, in grazia delle squadre di scia-

luppe cannoniere, onde aveano e rapidita alle mpsse ,
e gagliardia negli

attacchi
,
e sicurezza nella ritirata. I Confederati

,
che ne sentiyano il

danno
, segretamente costruirono una di quelle formidabili uayi a spero-

ne, di cui il Merrimac era stato il primo esemplare ;
ed arredatala di tut-

to puuto, con grossissime arligliene, una nolle a mezzo Aprile la fece-

ro scendere chetamente giu pel Jloanooke, e piombare di repente sppra
la squadra di cannoniere federali. Due di queste, in men che non si di-

ce, squarciale ne' fianchi furono affondate, una terza presa, una quarta
sfracellata

;
sicche le rimanenti dovetlero con rapida fuga cercare sram-

po. II mostro yincitore scese giu lin sotto a Plymouth ,
a cui tolse ogni

cohiunicazione pel fiume; e al tempo stesso calo lungo le riye di questo
una Divisione di Confederati, che investi la citta. Perduta ogni speranza
di soccorso

,
il comandante della piazza dovette rendersi prigioniero , al-

ii 20 d'Aprile, con lutto il presidio di 2500 uomini ;
ed i yincitori rima-

sero cosi padroni della citta , in cui troyarono mollissime munizioni da

guerra , una treotina di grossi cannoni
, piu di cento mila libbre di car-

ne, e mille barili di farina, che furono graditissimo regalo a soldati ,
i quali

gia da pezza non si poteano ristorare di si buon yitto. Cosi i Confederati

rientrarono in possesso d' un pprto di mare, che loro torno utilissimo, in

quanto loro yalse la conquista di Washington della Carolina settentriocale.

Imperocche pervenuta al Generate Butler la nolizia della cadula di

Plymouth in mano del nemico, e come questo gia moyeasi contro la yicina
Washington , doye infatti alii 28 d' Aprile ne giunse 1' ayanguardia ,

il

Buller la fece subito sgomberare con tanto precipizio, che, non bastan-

do il tempo a portarne via le munizioni e le yettovaglie, fece distrugge-
re ogni cosa, con perdita di pi'i milioni di dollari, perche non tornassero

a protitto del nemico. Di che sentirono grayissimo maleontento quelli
che non sapeano come il Butler, oltre a non yoler perdere il tempo a re-

spingere quell' attacco distogliendosi da cose maggiori , ayesse ordine

di condursi rapidamente, come fece, nella Virginia meridionale, per qui-
vi confortare col suo esercito 1'altacco, che il Grant disponeasi a condur-
re contro Richmond.

3. Ancor piii infelice fu il successo delle armi de' Federali nella yalle

della Shenandoah e nella Virginia occidental, solto il comando del Ge-
nerale Sigel. Malgrado di tutti gli sforzi adoperati per superare le gole
ed i passi delle montagne, onde codesta yalle e chiusa a levante, il ne-

raico yi si tenne fermo con inyitto yalore. Anzi, alii 15 Maggio, il Sigel
si vide egli stesso assalito da'Con federal! presso New-Marketl,e 1'impres-
sione dell' atlacco, condotto dai Generali Echols ed Imboden, sotto gli

ordini del Breckenridge, fu si aspra, che 1'esercito del Sigel ne ando ia

rolta, e dovette riparare dietro il ramo settenlrionnale della Shenandoah,
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lasciando sii-1 campo molte centinaia di morti e feriti, e con perdita rag-

guardevole di
prigionieri

e d' artiglierie. Tornati pero i Federal! alia

riscossa, sot.to il comando del Generale Hunter, che succcdelte al Sigel,
alii 28 di Maggio, riuscironp superior! in qualche fallo d'arme; ma senza

poter ginngere, com' era disegno del Grant, fino al James River, a set-

tentrfone di Richmond. L' Hunter infatti pole sboccare dfllla yalle della

Shenandoah, oltrepassare Staunlon, baltere il nemico nella giornata del

5 di Gingno, prendendogli 1500 prigionieri, e spingersi fin sotto Lynck-
bourg, dove mette capo la

ferroyia
da Richmond per Gordonsville. Di

somma rilevanza era il possesso di Lynckbourg ;
e pero i Confederati 1' a-

veano fortemente munita di difese e cli presidio ;
si che 1' Hunter vi trovo

piu duro intoppo che non credea. Al Grant premea molto che da questo
lato si potesse stringere la cerchia intorno a Richmond; percio vi spedi

gagliardi rinforzi, soltp
il Generale Pope ;

e commise inoltre al Generale

Sheridan un colpo ardito, che potea essere funeslissimo a' Confederati.

Partendo alii 7 Giugno da Newcastle, sul Pannunkey, al sud-est di

Richmond, il Sheridan con grosso nerbo di scelta cavalleria cbbe ordine

dipiornbare sopra Gordonsville, quinci passareaCharlotlesville, raggiun-

gere resercitp
dell' Hunter, e con lui prendere d' assalto Lynckbourg. II

Sheridan vi si accinse animosamente, venne alia ferrovia," ne distrusse

buon tratto, e giunse alii 11 alia stazione di Trevilian, clove fu fermato

daH'invitta resistenza d'un corpo di Confederati, che il costrinse a dar

Tolta addietro. Torno alia riscossa, spingendosi verso Gordonsville, e fu

ribultato con si gravi perdite, che dovette ritirarsi dietro il fiiime North-

Annah
, essendogli per giunta tagliati i passi a ricongiungersi col Grant,

che gia era sceso sul James-River. Di che avvenne che la ferrovia da

Charlottesville a Richmond rimase libera a'Confederati, che ne troggonq
randi aiuti

;
e per giunta 1' Hunter, stretto fra il mimeroso presidio di

ynckbourg e le truppe che batterono il Sheridan, non pure dovette

smettere il cominciato assedio, ma fu costretto alia ritirata; nclla quale
fu gagliardemente perseguitato dal nemico, che piu volte lo raggiunse,
lo battfc, gli tplse artiglierie e prigionieri in gran numero , cacciandolo

a piu di 60 miglia al nord-ovest di Lynckbourg. E cosile facili sue vit-

torie mularonsi in vera sconfitta, che^mando a male i disegni del Grant,
e lascio liberi d'ogni preoccupazione da questa parte i Confederati. Vero
6 che la spedizione dell' Hunter fece toccare al nemico danni material!

enormi. Imperocche quella ebbe per effetto la cattura di parecchie navi

con ricchissimo carico, la distruzione di un ponte colossale, 51 guasto
d' un lungo tratto di via ferrata, e la rovina d' una importance fabbrica

d'armi
;
sicche si calcola che con cio siasi recato a' Confederati il danno

di piu che cinque milioni di dollari. Ma il principale scopo non era ot-

tenuto.

4. Da questo lato pertanto il disegno del Grant ando
fallitp ;

n^ riusci

a iniglior termine dal lato opposto, cioe nella Virginia meridionale, ben-

che sulle prime le cose vi procedessero, con insperata facilita, verso 1'in-

tento principale di occuparel'esercito del Beauregard, e di serrar da vici-

no la slessa Richmond. Accennammo qui sopra come il Butler abbandono

precipitosamente la Carolina settentrionale, sul finir d' Aprile. Pervenutq
con rapida marcia alle sppnde del James-River, e messa buona parte dei

suoi sopra navi e cannoniere, in pochi giorni s' impossesso delle impor-
tanti posture del forte Powhattan, di Wilson's Wharfs e di City-Point ,
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con pochissimo contrasto dc' Confederati. Impadronitosi cosi di tutto il

corso inferiore di qneslo fiume, penetro anche nella penisola formata da

esso e dal York-River, e fece valicare ad una parte de' suoi il Chickaho-

rainy per poter a tutto suo agio di quivi slender la mano alle truppe che

teneansi a West-Point, sul York-River, solto il Generale Burnside, e for-

mavano 1' estrema ala sinistra del grande esercilo del Potomac. Con cio

1'esercito del Butler potcasi guardar come collegato a quello del Meade e

formava 1' estrema parte del semicerchio, con cui il Grant veniva strin-

gendosi intoruo a Richmond.
L' esercito confederate del Beauregard campeggiava nelle circostanzc

di Petersbourg, a 20 miglia incirca a mezzodi di Richmond; ed impor-
tava a'Federali di recargli tal molestia, che non se ne polessero spiccar

truppe in soccorso del Lee, contro il quale da levante stava per dirizzare

ogni sforzo il Generale Grant. Difatto alii 9 Maggio il Butler gia si era

fortemente trincerato a Bermuda-Hundred, in un angolo forraato innanzi

a City-Point dal Confluents dell' Appomatox e del James-River. Di qui
mando fuora corpi volanti di cavalleria che riuscirono a rompere qualche
tratto della via ferrata e

yarii ponti al di sopra eal disotto di Petersbourg,

tagliando cosi le comunicazioni celeri del Beauregard con la Capitale.
Tre giorni dopo, alii 12 Maggio, il Butler spedi due suoi Luogotenenti,
il Baldy-Sinith ed il Gilmore, con alcune Division! di truppe scelte, su

per la fiva destra del James-River, fino a dieci miglia da Richmond ;
e

la loro incursione fu cosi rapida, che venne lor fatlo d'impadronirsi per-
fino d'alcune opere esterne del munitissimo forte Darling, che quivi di-

fende il corso del fiume. Ma con cio ebbero termine le prosperita. Impe-
rocche un attacco gagliardo de' Confederati alii 16 Maggio pose in rotta

le milizie del Baldy-Smith, che in gran disordine, a maniera di fuggias-

chi, poterono a slento fare la loro rilirata, mentre il Butler stesso, inquel
medesimo giorno, appena riusci a respingere un assalto datogli da' Con-
federati usciti da Petersbourg. Qtiesta giornata costo ai Federali varie

migliaia di morti, oltre a'feriti e prigionieri. Di che il Beauregard prese
fidanza a rinnovare gli assalti, che per piu giorni, fino al 26 Maggio,
tennero in gran travaglipil Butler, senza riuscire a discacciarlo dalle sue

trincere, ma rendendogli impossibile di tentare altro contro il forte Dar-

ling e contro Petersl)our. Pure un di, parendogli alquanto allentato 1'as-

sedio postogli attorno da Confederati, oso uscire da'suoi ripari, per gel-
tarsi sulla ferrovia tra Richmond e Petersbourg; ma appena erasi egli

dilungatp alquanto daU'accampamento, ed ecco farglisi addosso con tan-

ta furia i nemici, che, "veduto impossibile lo scampare ad una sconfitta

se avesse impegnato il combattimento, ebbe a gran merce di correre in-

dietro a cercare salvezza nelle sue trincere.

Sapute queste cose il Grant che intanto
,
come narreremo qui appres-

so, vedea sventati tutti i suoi disegni e respinti tutti i suoi attacchi con-

tro 1'esercito del Lee, mando ordine al Butler di tener saldo alia sola di-

fesa delle posture occupate; e, potendo a cio bastare la meta incirca delle

sue truppe , quelle che stavano solto il comando immediato del Baldy-
Smith furono imbarcate e spedite a rinforzare il grande esercilo del Po-

tomac, del quale oggimai dobbiamo narrare la marcia ,
le baltaglic e le

sconfute.

S. Questo, in numero di circa 130,000 uomini, comandati dal Genera-

le Meade, sotto la direzione del Grant, era concentrato sulla riva sinistra
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del Rapidan al nord-ovest di Frederiksbourg; e nella nolle del 3 al 4 Mag-
gio, guadando il fiume in Ire pimli diversi, passo alia riva destra, senza
che il Generale Lee gli facesse verun conlraslq. E consigliatamente se ne
astenne, perche sapea che it Grant disponeva di numerosissima cavalleria

ed arliglieria, qnde in quella pianura scopertaavrebbe potulo riportare in-

signe vantaggio; percio si trassc indielro, e si apposlqsul Mine-run, picco-
lo affluenle della

riya deslra del Rapidan, a poneule di Frederiksbourg. Oc-

cupatele allure ed i burroni, chequiuci si slendqnq fino ad unallro alfluen-

te del Rapidan, dello Wilderness, quivi stetle di pie fermo aspellando 1'at-

tacco de'Federali, a cui lornava poco men che inutile, attesa la condizione
del

sitq, quella tragrande moliiludine di reggimenti di cavaJleria e di bat-

terie di campagna ,
con la quale si riprometteano di sterminare in una

sola batlaglia tulto Vesercito del Lee.

II Grant, persislendo nel disegno di marciare contro Richmond per la

via piu direlia, spero di prendere d'assallo i trinceramenti del nemico; e

per due giofni di seguilo ,
alii 5 e 6 di Maggio , rinnoyo gli atlacchi

,

quando parziali, quaudo generali, e sempre sanguinqsissimi, senza verun
risullato decisivo. Imperocche sebbene i Confederali qua e cola perdes-
sero qualche poslura, qualche vella di colle, qualche sbocco di Talloncel-

lo, tutlavia o la riconquista^ano toslo con mirabile yalore, o ne occupa-
yano un'altra ivi presso, gia designala loro a lal uopo, e forse ancor piu
formidabile. Di che tornarono infrutluosi que' micidiali assalti

,
in cui i

Federali ebbero morli circa 8,000 uomioi, e piu di 6,000 feriti, recando

a'nemici, ben coperti dalle boscaglie e dalle trincere, assai minore dannq.
Laoude il Grant, yedulo impossibile lo sforzare ivi il passo, comincio
alii 6 a stendere la sua ala sinistra, che volgeva a Chancellorsville

,
in

maiiiera da accennare al disegno di girare attorno all' ala destra de'Con-

federati, per tagliar loro le comunicazioni con Richmond, od assalirli dal-

le spalle. 11 Lee occorse prontameule al pericolo , cominciaudo la nolle

seguenle a rilirarsi in ollima ordinanza, e senza disturbo del nemico, al-

quanle miglia indielro, a Spotlsylvania-Court-house, dove si pose a cam-

po in tal ruaniera, da presentare^al Granl anche maggiori difficolla che le

oppostegli al Mine-Run ed al Wilderness. Per farsi un'idea dell' accani-

mento con che si cqmbalte in quei due giorni del 5 e 6 Maggio, basli di-

re che i Federali vi ebbero cinque Generali gravemenle ferili, un sesto,

ciqe il Sedgwick, ucciso nella lotale disfatla- della sua Divisione, due al-

tri falli prigionieri con le inlere loro Brigale ;
e dalla parle dei Confede-

rali, benche al riparo delle selve e delle trincere
, furono ferili due Ge-

nerali ed un terzo ucciso. Ambe le parti si altribuirono la villoria; il

Granl per aver coslrello il Lee a rilirarsi, il Lee per aver coslrelto il ne-

mico a cangiare slrada e respinli efficacemenle lanli assalli.

6. Cqrre da Seltenlrione a Levanle, iunanzi alle nuove posture, in cui

s'era irinceralo il Lee
,
un fmmicelio dello il Po

, sulla cm riva il Grant

pervennecon tutlo I'esercito alii 9 Maggio. II di appresso, sul mezzo-

giornq,
il Granl comincio I' altacco con F arliglieria ,

e la battaglia s' in-

gaggio tierissima
,
c^ntinuandosi lullo il pomeriggio con varia fqrtuna ;

tinche, verso sera, il Graul mando all'assallo coulro la deslra dei Confe-

derali lullo un corpo di circa 40,000 uomini, comandato dal suo Luogote-
nenle Burnside. Quesli si mosse con grande impeto ,

a baionelle spiana-
te, supero la prirna linea di difesa de'nemici, prese 4 cannoni, ^rigionie-
re tre intere Brigate, e si spinse contro la seconda linea. Ma questa resi-
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stelte invincibilnieute ; anzi, uscitine i Confederati alia riscossa coutro il

Burnside, lo ributtarono; e il macello crebbe con lal rimescolamento del-

le squadre e del battagUoni ,
che delle tre Brigate fatie prigioniere sul

principio dell'assalto, n' ebbero agio a scauipare con la fuga quasi tutti i

i soldati e molti utficiali. Menlre succedea questa Curneficina all' ala de-

stra dc'Confederati ,
il Lee facea muovere tutla la sua ala sinistra ad ua

fiero attacco contro la destra de' Federal!
;
e riusci di I'atto a romperla e

ad impadronirsi d'una grande quantita d-i carriaggi e delle provvigioni e

vettovaglie del neaiico ;
e minacciaudo di yoliarsi indietro

,
e prendere

dalle spalle il centre dell'esercito federals, costrinse il Grant a cambiare*

ordinanza, e cessare , verso le ore 9 della sera, dalla battaglia. Questa

giornata fu cosi sanguinosa, che a' Federali
cqsto piu migliaia di inorti e

di feriti
;
tantoche dal 5 al 10 Maggio 1' esercilo loro fu scemalo di circa

27,000 uomini, a delta de'piu discreti, e di 30,000, secondo che riferiro-

no i cqrrispondenti de' diarii francesi ed inglesi da New- York.
11 giqrno seguente si attese d'ambe le parti alia cura de' feriti, a rifor-

nirsi di munizioni, ed al riposo indispensabile dopo tal combattiinento.

Ma alii 12 il Grant riuaovo 1'assalto generaleallo spuntardel giorno, con
forze ed iinpeto anche inaggiore die nel martedi precedente; e gli venne
fatto di rompere ancor questa volta lapriraa e poi anche la seconda liiiea

delle trincere nemiche, prendere 18 cannoni, e circa 3,500 prigionieri ,

cioe tutta una Divisione col Maggior Generate Johnson che la comanda-
Ta. Ma queslo vaataggio fucomperato acarissimo prezzo,-coprendocioe
di raorti e di feriti le poche centinaia di passi, onde il Lee fu costretto a
ritirarsi indietro durante il combattimento. II Grant in un suo bando al-

1'esercito, riferito nel Debats del 31 Maggio, celebrando le oltenute vit-

torie, non pole dire altro a suoi soldati, se non che 1." avean costretto il

nemico ad abbandouare f ultima delle sue posture forlificate
;

2. avean
fatto 8,000 prigionieri e presi 18 cannoni. Delle quali due asserziotii la

priraa era assolutamente falsa : perche il Lee non avea abbandonalo le

sue linee del Mine-Run e del Wilderness, se non per far fronte al Grant che
avea trasferito piu in giu 1'altacco: ed anche perche il Grant slesso do-

vetle pqchi giorni dopo, come diremo qui appresso, recedere dal rinno-

vare gli assalti coutro le posture di Spottsylvania, riconoscendole inespu-

gnabili, dopo esserne stato un'altra volta respinto con grande strage del

suoi. Quanto alia seconda asserzione, e una vera millanteria; perche
mentre risulta che 1'esercito del Lee non perdette dal 5 al 12 Maggio che
un 10 qd 11 mila uomini , quello de' Federali n' ebbe tra niorli ,

feriti e

prigionieri non meno di 35,000; sicche da Washington gli si dovettero

spedire, senza indugio, altri 40,000 soldati di rinforzo.

Questo fatto d'armi del 12 Maggio avea durato poche ore, e priraa di

mezzodi i Federali, stanchi e decimati, s' eran ferraati, contentandosi di

occupare il campo di battaglia; ed i Confederati, in ottinia ordiuanza, si

ritraevano ad accampamento sopra altre colline e posizioni anlicipata-
mente munite a tal uopo, un qualche tre migliaia di passi piu indietro ,

senza abbandonare pero quella di Spottsylvania. Sul mezzogiorno di

quello stesso di, il Generale Lee mandava un suo ufficiale al Grant, per
chiedere una tregua di 48 ore per seppellire i morti

;
ma quesii rispose

secco : Ho lasciato i miei feriti ed i miei morti dove caddero, e non mi
fermero per riguardo a' vostri. Ma le furono ciance. Egli si dovette fer-

mare, si perche un' esplorazione ,
condotta il di appresso dal suo Luogo-
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tenente Generale Hancok, lo fece persuaso che il nemico era si fortemen-

te appostato, che sarebbe statp
assai pericoloso im nuovo assalto

;
e si

perche sopravvennero dirottissime piogge, che tennerp iino al 17 arabi

gli eserciti iie'loro accampamehli, per 1' impossibility di far mupvere le

artiglicrie. Scrisse ilGrant al Segrelario di Stato per la guerra in Was-

hington : ft Mi propongo di tirare innanzt diritlo, lino a corapiuta impre-
sa

,
dovessi spendervi tutto 1' estate. Ma anche queste furono parole

troppo avventate; imperocche cinque giorni dopo gli fu forza di cambiar

direzipne, ed invece di procedere diritto, dpvette .fare un giro larghis-

simo, tanto che avendo cominciato le ostilita al nord di Frederiksbourg
e di Richmond, raeno d' un mese dopo egli, girando con tutto 1' esercito

per un gran semicerchio, si trovo al Sud di Richmond, sotto le trincere

di Petersbourg, senza essere raai riascito a valicare i baluardi fortissimi

format! dai petti e delle baionettede'Confederati, che gli si attraversava-

no qualunque volta egli accennava di voler passare oltre.

II Grant si tenea tanto sicuro di dover, con la prevalenza numerica
delle sue forze, rompere e sbaragliare 1' esercito del Lee, che, disponen-
dosi ad attaccarlo di fronte, avea procacciato di tagliargli la ritirata,

commetlendone 1'impresa al Generale Sheridan. Questi, con forte nerbo

di cavalleria
,
inutile ne' combattimenti sui colli e ue' burroui ove tenea-

siilLee, girando largo intorno all'ala sinistra del nemico, giunse alia

ferrovia che da Frederiksbourg mette capo a Richmond. Ne dislrusse

un tratto di circa dieci miglia ,
fece saltare in aria due ponti , taglio il

telegrafo, spezzq locomotive e earn
,
mando a male circa un milione e

mezzo di
pqrzioni

di viveri; e si spinse celeremente yerso .Richmond.

Imbattutosi nella cavalleria nemica guidata dallo Stewart, la ruppe, pas-
so oltre, e si scaglio all'assalto della prima linea di trincere di quella Ca-

pitale. V'entro di fatto ;
ma il presidio gli corse addosso con gran i'uria,

e lo ributto indietro; e mentre egli si ritirava verso il Chickahominy si

trovo preso tra due fuochi, che gli fecero patire gravi perdite, e gli fen-

dettero assai difficile il trarsi in salvo a Bottom-Bridge ,
dove giunse alii

13 di Maggio. Ma questa spedizione, per quanto fossero
grayi i guasti

cagionati al nemico, fu vana all'intento di creare qualche pericolo all' e-

sercito del Lee, il quale non ebbe punto bisogno di quella via, ne fu ri-

dotto alia necessita di ritirarsi a Richmond. I guasti della via ferrata fu-

rono riparati con somma prestezza ;
ed i Federali dovettero avvedersene

dalla precisione con cui, al primo loro affacciarsi dove che sia, cercando
una strada verso Richmond, vi incontravano le indomite schiere dal Lee,
che in buona ordinanza li aspettavanp.

7. Cessate le piogge, e rassodatosi alquanto il suolo, voile il Grant fa-

re un nuovo tentative di procedere diritto
,
assalendo di fronle i trince-

ramenti del nemico
;
e contro il centro di questi ,

allo spuntar del giorno
18 di Giugno ,

comincio 1' attacco. Ma, combattendo fin
pressp al mezzo

giorno, non riusci ad altro che a far macellare qualche migliaio de' suoi

soldati , senza potersi impadronire d' un palmo di terreno
;
onde si risol-

yette a trarsi indietro
,
e nol pole fare senza toccare nuovi danni

, per la

Tivacita con cui fu inseguito da qualche Divisione di Confederati. Rice-

vuti grossi aiuti da Washington, il Grant, capacitate dell' inespugnabi-
le fortezza del sito occupato dal nemico

, cangio direzione
,
e piegando a

sinistra, marcio verso Bowling-Green ,
a 16 miglia al mezzodi di Frede-

riksbourg. II Lee capi subito dove accennava quella mossa
,
e sped! due
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grosse Division! ,
comandale dal Longstreet e dall'Ewel, ad appostarsi

sopra un fiumicellq,
detlo South-Annah , dove giunse poi egli medesimo

col resto dell'esercilo. Difalto alii 25, i Federal!, valicalo il North-Annah,
si trovarono in faccia a nuove trincere; e tentalo il passo con piu scara-

mucce e zuffe parziali, videro falliti anche qui i loro calcoli. Alii 26 il

Grant, trovando inespugnabili anche i trinceramenti del South-Annah
,

ripasso il North-Annan ,
e con nuova raarcia di fianco giunse alia riva

settentrionale dal Chickahominy ,
meltendo il suo quartier generate ad

Hannover Town, a 12 miglia da Richmond. Ma appena eravi giunto al-

ii 29
,
ed eccq piantarglisi in faccia il Lee sulla riva opposta di rincontro

a Mechanicsville ,
dietro a fortissimi ripari.

8.11 Grant, con tutti i suoi!30,000 uomini, facea proprio lafigura d'un

lupo, che vplendo entrare nell'ovile
,
e girando attorno attorno, in cer-

ca d' uno spiraglio o d' un vano per cui cacciarsi dentro
,

s' incontra da

per tutto nella testa d' un formidable mastino
,

il quale , . mostrandogli
due fila di buoni denti ,

e pronto a fargli non troppo cortesi accoglienze.
Si scaramuccio piu volte d'ambe le parti ,

con yicendevoli assalimenti
,

fino al 2 di Giugno. La mattina del 3 il Grant si risolvetle di tentare ivi

stesso il guado del Chickahominy , troppo increscendogli di dover fare

un altro giro, dopo aver cosi solennemente giurato di voler andare dirit-

to, ad ogni coslo. S' impegno dungue al passaggio del fiume, ed imparo
a sue spese di qual tempera fosse il Lee. Tulti gli sforzi de' Federali

,
e

le loro numerose colonne .d'attacco , non bastarono a far dietreggiare
d'un passo i Confederati

; finche, dopo piu ore di inutile strage,il
Grant, perduti gia piu di 6,000 uomini sotto la mitraglia nemica, dovet-

le far sonare a raccolta, e rientrare nel suo accampamento. Questa lezio-

ne bastp a
leyargli

il ruzzo d' andar diritto, e percio fino alii 9 si con-

tento di respingere i numerosi attacchi, con cui alia loro volta i Confe-

derati lo vennero molestando
;
e teueva inlanto Consiglio di guerra so-

pra il da farsi. La risoluzione presa fu ancora di andar girando ,
cioe scen-

dendo a sinistra, verso il James-River, dove il Grant, come scrisse a

Washington ,
credette di dover portare la sua base rf' operazioni. Ma ri-

cevuta notizia delle strelte a cui riducevasi 1' Hunter nel nord-ovest della

Virginia, avea mandate, alii 7 di Giugno, dalle rive del Pannunkey, il

Sheridan a far 1'impresa narrata piu sopra, contro Charlottesville e

Lynckbourg. Pertanto ben puo dirsi che lin qui, prescindendo da vanlag-
gi parziali e poco rilevanti ,

in sostanza il Grant fu sempre baltuto, in

quanto non venue a capo , neppure una volta , di procedere diritto
,
ma

dpvelte per ben quattrp volte mutar disegno e cangiar direzione all'eser-

cilo. II Lee per contrario, ritirandosi in apparenza, ma solo per affac-

ciarsi a contrastare il passo la dove presentavasi il nemico, riusci supe-
riore

; troncandogli sempre la via ,
e riducendolo a fare, dopo perduti

piii di 70,000 uomini, in capo ad un mese e mezzo, quel che avrebbe

potuto a man salva in
pochi giorni ,

senza battaglie, trasportando pel
Potomac e pel James-River il suo esercilo a Bermuda-Hundred.

Per effettuare.il nuovo suo disegno d'investire Richmond da mez-

zodi, il Grant avea diviso il suo esercito in tre corpi, che nella nolle del

12 al 13 Giugno entrarono in marcia. L'un d'essi traverso il Chickaho-

miny a Long-Bridge, qualche miglio piu in giu al sud-est di Bottom-

Bridge, di cui i Federali aveano inutilmente tenlato d' imnadronirsi alcuni

giorni innanzi
;

il secondo passo lo stesso fiume a Jonn's-Bridge ;
ed
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amendue a marcia forzata raggiunscro il James-River, lo trayersarono a
Wilcox ed a Charles-Cily ,

e movendosi per la riva destra si raccolsero

a Bermuda-Hundred, dove alii 15 di Giugnp si trovo riunito tulto 1'eser-

cilo del Grant con quello del Duller. Che il terzo corpo, comandatp dal

Baldy Smith
,

era stato messo sulle navi a White-House, e quinci pel
JameVRiver condotto anch' esso a riunirsi col Butler. I Confederati, al-

1'avvicinarsi del nemico, aveauo sgomhrato Bermuda-Hundred; ma oc-

cupavano forti posture a breve distanza; ed il grosso del loro esercito si

trincero, in forma di semicerchio, sulle rive dell'Appomatox.
9. Sperandp di cogliere alia sprovveduta i difensori di Petersbourg, e

di
antiyenire

i soccorsi die loro sarebberp spediti dal Lee, non voile il

Grant indugiare I'allacco; e percio spese i giorni 16 e 17 di Giugno in

oppugnare le prime due linee di Irincere, le opere esterne ed i fortini

staccati, che, dopp ostinati combaltimenti e grande uccisione degli assa-

litori
,
finalmente in gran parle furono presi. Confortato da questo siic-

cesso, la matlina del 18 lutlo 1' esercito federate alle ore 4 antimeridiane

si spinse ad un generale assalto contro le linee interne ed il recinto stesso

di Petersbourg; ma fu respinto con gravissime perdite. II Grant non
voile lasciare i suoi sotto 1'impressione di quel disastro

,
e nel pomerig-

gio fece rinnovare, con isforzo disperato, 1'assalto generale, che riusci

egualmente micidiale ed inutile
,
benche il Grant vi

sacritjcasse circa

8,000 de' migliori suoi soldati. Anzi fu d'uopo rimandare di fretta tutto

il corpo del Baldy Smith a Bermuda-Hundred
, perche i Confederati in

gran forza vi si erano di bel nuovo accoslati
,
non senza pericolo che con

un colpo ardito se ne potessero impadronire, e cosi tagliare al Grant le

comunicazioni dirette col James-River. Tuttavia
)'
esercito federale ri-

mase nelle posture conquistale, vi si afforzo con Irincere, e prese a riz-

zare batterie,d'onde, alii 30, comincio a trarre bombe contro Petersbourg,
ma senza alcun rilevante effetto.

Come gia al Mine-Run e Wilderness, a Spottsylvania, e sul Chickaho-

miny, anche qui il Grant, tornandogli non pure inutili ma funesti i suoi

assalti, doyette cercare qualche ripiego,con cui riparare allo smacco

palito. Ed il rijjiego era facile a trovare. Delle cinque vie ferrate che met-
tono capo a Richmond, parecchie gia erano troncate; ma rimaneva a-

perta quella che corre a Weldon ed a Danville, per la quale si traevano

dalla Georgia e dalla Carolina settentrionale i foraggi ,
i viveri , le mu-

nizioni
,
onde abbisognano la Capitale e F esercito confederate. II Grant

disegno perianto di levare al nemico questi sbocchi, per domarlo con la

fame se non potesse col ferro
;
e risolvette di stendersi ancpra piii in la a

sinislra, continuando a prolungare il semicerchio che comincio a descri-

vere dal momento che parti dal Rapidan ;
e percio alii 21 spinse alia vol-

ta della via ferrata di Weldon due corpi d' esercito, cioe il 2 ed il 6; il

primo de' qi ali, compostp delle truppe piuscelte, era sotto gli ordini

del Generale Hancok. Ma ilLee si accorse di quel movimento, divino su-

bito il disegno di distruggere quella via ferrata, e mando una delle piu
valorose sue Division! , sotto il comando del Generale Hill, a troncare la

marcia delle colonne nemiche. Di fatto 1' Hill penetro, nella nolle del 21

al 22, fra i due corpi dell'esercilo federale, giro dielro allespalle di quel-
lo dell' Hancok

,
e gli piombo addosso con tanta furia, che in poco d'ora

1: ebbe disfatlo. A calcolare la gravita delle perdite palile da' Federali in

questo loro disastro, basti dire che fu fatta prigioniera una intera brigata
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composta del 15' e 19 Reggimento del Massachussets e del 48 e 52"

Reggimento di New-York, che erano il fiore delle truppe, con cui 1' Han-

cok avea sostenuto gli aspri combattimenti di Spottsylvania e sul Chi-

ckahominy. 11 campo di battaglia rimase coperto da' morti e ferili Fede-

rali, ritirandosi a tempo i Confederati. II Grant vide che anche 1' impresa
di troncare la ferrovia di Weldon richiedea maggiori sforzi che non pen-
sava ; ma, senza smetterne il pensiero, richiamati i suoi sotto Petersbourg,

pose mano a' lavori di regolare assedio.

Un assedio regolare di Petersbourg, difesa dal Beauregard, potrebbe
aver quei risultati che 1'assedio di Charleston, contro di cui i Federali

sciuparono ormai due anni intieri, e piu migliaia di borabe, senza potervi
metier dentro un piede. Ma dato pure ohe cadesse Petersbourg, restereb-

be a fare altrettanto col forte Darling; e, preso ancor questp,si dpvrebbe
cominciar da capo un altro assedio contro Richmond, il cui solo investi-

menttf richiederebbe 200,000 uotnini. Or come potra
il Grant effetluare

tali imprese, se appena puo tener a segno 1'esercito del Beauregard, e dee

procedere ben cauto per non essere
soprafifatto

dal Lee? I calori diven-

nero eccessiyi; pnde le malaltie
intieriscqno

nel campo de' Federali in

modo crudelissrmo, perche uccidono quasi tutti i feriti. Circa 20,000 di

questi fiirono suite nayi portati agli spedali di Washington, d' onde fu

scrilto al Moniteur parigino,
che pgni giorno ne mprivano almeno due cen-

tinaia. Se cosi ayviene dei feriti leggermente, ricettati in buoni spedali,
che sara di quelli che, per gravi ferite

,
debbono essere curati al campo

stesso? Oltre di che, dalle paludi vicine si sprigionano miasmi putridi,
che gittanp

febbri mqrtalissime anche pei sani
;
ed il difetto d'acqua po-

tabile, ed il dardeggiare d' un sole torrido ben possono far prevedere

quel che dovra costare un assedio condotto in piena estate; e tin d'ora si

puo credere esatto cio che ixdispacci da New-York, sotto il 1.' di Lu-

glio, annunziarono al Times di Londra: cioe che 1'esercito del Grant si as-

sotliglia di giorno in giorno, anche perche moiti reggirnenti di vecchie

truppe si sciolgono, essendo finito il tempo del loro servizio; e niun

aiuto puo aspettarsi da qaello del Sherman, che in Georgia perdette cir-

ca 20,000 uomini.

10. Dopo il disastroso combattimentp del 22 Giugno, il Grant non fece

piii grandi mosse d'arme
;
tuttavia ogni giorno ebbero luogo scaramuccie

ed awisaglie, con iscorrerie dell'una e dell'altra parte. Alii 26 un corpo
di Federali, condotto dal Generale Wilson, pervenne con rapida marcia
siilla via ferrata di Danville, e comincio a g^astarla, interrompendola qua
e cola per un tratto di circa 20 miglia; ma sopravvenuti alii 27 i Confe-

derati, gli tagliarono il passo al ritoruo, onde s' impegno un fiero combat-

timento, che duro tutta la notte, presso una stazione fra Weldon e Peters-

bourg ;
e pare che tornasse molto sfavorevole a' Federali, poiche il Grant

dovette spedir loro grossi rinforzi per disimpegnarli : e questo pltenne a

grande stento, con perdita di 2300 uomini e*di tutta 1'artiglieria, rima-
nendo ferito ii Wilson

;
ed i Confederati il di seguente si accostarono mi-

naccipsi all' ala sinistra delle
posizioni, occupate sotto Petersbourg da'Fe-

derali, che dpvettero mettersi sulle difese.

11. E da dire che il Lee non si creda posto in
pericolp

dal suo avver-
sario. Poiche mentre il Grant si travagliaya per assediare Petersbourg
e bloccare Richmond

,
il Lee accenno a nienle menp ,

che ad assalire

Washington. Difatto un dispaccio da New-York, sotto il 7 di Luglio, reco
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che gia i Confederati, in numero di circa 30,000 uomini, valicata la She-

nandpah, si accostavano sotto il comando dell'Ewel alia Pensilvania, sul-

le cui fronliere scprrevano grosse bande di predatori ,
che menavano

,
a

danno de' Federali, quei guasli medesirni che i soldali del Grant a dan-

no de' Confederati. Di che tutto era in grande scompiglio. anche a Was-

hington ;
dove erasi pubblicato un bando del Lincoln, che chiamava alle

armi tulle le niilizie della Pensilvania, dello Slalo di New-York e del

-Massachusset, e proclamava lo stato d'assedio nel Kentuky. Ne quesli

provvedimenti erano soverchi. imperocche alii SLnglioun corpodi Con-

federati giunse a Martinsbourg , sulla frontiera del Maryland, yi scontis-

se le truppe federali ivi cpmandate dal Sigel ,
e le iusegui nella rilirala

\erso Harpers-Ferry. II Sigel ,
non potendo neppur quivi trattenere 1' im-

peto del nemico, fece saltare in aria un rnagnitico ponte, eel abbandona-

ta Harpers-Ferry, riparo neH'alto Maryland. I Confederati gli tennero die-

tro, dopo aver occupalp anche Hagerstown, lo
raggiunserp, lo disfece-

ro pienamente. Di che indegnato il Lincoln, casso d'ogni ufficio e comaii-

do niilitare il malavventuralo Sigel, per colpa del quale i Confederati

avean poluto impadronirsi della citta di Frcderik
,
e minacciare la stessa

Baltimora.

II Generale Wallace , che con qualche migliaia di Federali si provp a

ratlenere la foga degli inyasori, dopo otto ore di combattimento fu dis-

fatto, con graYissimeperdite. Ma e certo che scopo degli invasori non era

ne di sorprendere Washington ,
ne di saccheggiare Baltimora ;

ma si di

fare, come dicono, una diversione, col raassiino danno.possibile del ne-

mico. Difalto, spinlisi tino a 4 miglia da Baltimora, diedero \olla addie-

tro, distruggendo telegrafi e I'errovia
;
ed alii 14 Luglio, dopo messa in al-

larnie la stessa Washington, con un altacco al forte Stephens, comincia-

rono la loro ritirata, e ripassarono con tutta sicurezza il Potomac, traen-

do secq uno sterminalo bottino d' armi, munizioni e \ettovaglie sottratte

al nemico.

12. Queslo stato di cose non favorisce certamente la candidatura del

Lincoln, che aspira ad essere rieletto Presidente. Quando ricevette i

Degulati della Convenzione di Baltimora, da noi ricordata nel precedente

quaderno, che gli annunziavano d' averlo scelto per loro Candidate, il

Lincoln, con quella rozza bonarieta di cui si picca, rispose: Non ho la

pretensione d' essere il migliore uomo degli Stati Uniti, ma mi ricordo

del motto di quel dabbenuomo tedesco, il quale spleva dire, non tornare

a conto di cangiar cayalcatura
mentre si sta guadando un torreute. Che

era qiianlo dire: finche non sia spicciata la guerra, con piena yittwia so-

pra i ribelli, e pericoloso per yoi cangiar o!i Presidente. Eppure, se il

Grant non ottiene qualche vitloria decisiva, il Lincoln sta in grave peri-
colo d' essere

sbalzatp.
E suo competitore quel Fremont, a cui egli avea

tolto ogni comando niilitare. Questi, per ppter piu operosamente fare con-

trasto al Lincoln, chiese, nel Giugno, di rinunziare anche al suo grado di

Maggior Generale; il che gli fu subito cousenlilo, e perp egli cesso dal-

J'apparlenere all' esercito federale, forse per isperanza di diventare Capo
deilo Stalo.

13. Ma rimane ancora indecisa un' altra grave quislione, cioe quella
della assoluta abolizione della schiavitii. Recitammo nel precedente qua-
derno (a pag.25i) la risoluzione fermata dal Senate di Washington. Tras-
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messa alia Camera del Rappresentanti, questa legge fu discussa, e po-
sta ai voti rinorto 95 voti cqnlro 64. Ma secondo i regolamenti essendo

necessarii i due terzi de'voti, la risoluzione, per essere valida, dovea ri-

portame 106; e percio mancando 11 suffragi, il bill per 1'abolizione della

schiavitu noil e ancora sancilo.

14. Qual debba essere il tennine della lotta sanguinosa, onde sono de-

solate quelle contrade, solo Dio lo sa. Ma quando pure il Governo di

Washington riuscisse ad abbatlere ciuello di Richmond, e suggeltare gli

Stati che esso riguarda come ribelli', sarebbe impossibile il ritorno alle

condizioni di cui tanto si vantava prima di questa guerra. Che, invece

dei 25,000 uomini di truppe regokri ,
che costituivano tulto 1'esercito

permanente degli Stati Uniti, se ne dovrebbero ayere pgnora sotto le ar-

mi non meno di 300,000, per mantenere in soggezione ivinli Confederati.

I quali quanlo siano risoluli di rivendicare ad ogni coslo la piena loro in-

dipendenza, puo vedersi da un atto ufficiale, pubblicato dall' Index, e

riferito distnsamente anche nel Monde del 17 Luglio. Questo documento
e una specie di bando solenne, sotto forma di risoiuzioni, prese in comu-
ne dal Senate e dalla Camera dei rappresentanti degli Slati confederati,

proposto dal Senatore Hill, ed approvato dalla Camera alii 10 Giugno,
con leggieri modificazioni al testo approvato dal Senato.

Con mirabile temperanza di forme, e con gran vigore di discorso, si

dichiarano.in questo bando le origini della presente guerra, e si mette in

sodo che questa procedette da iniqua aggressione de' Federali, oslinatisi

in voler oltraggiare 1' indipendenza e conculcare i diritti de' Confederati,
che furono costrelti ad impugnare le armi a pura loro difesa. Dopo di che
si prolestano, Seuato e Camera, che null' altro yqgliono ,

se uon godere
di quella slessa tmmuaita ed indipendenza, che di buon grado riconosco-,

no competere a' loro nemici
;
e dove quest! si contentino di qsservare

i

doyeri sanciti dall'anlico patto fondamentale
,
che lasciava gli Stati sin-

goli in pieno possesso della loro sovranita e liberta d'amministrazione in-

terna, la pace e fatta; e si
oflrpno ad enlrare in pratiche di componi-

mento intorno a cerli parlicolari quistioni ,
con ispirito di equita e lealta

interissima, purche sian salvi 1'onore ed i diritti, pei quali dovettero so-

stenere guerra lanto snaturala.

Ma se i nostri
ayversarii, conchiudono, o quelli che essi innalzarono

alia suprema podesta, sordi alia yoce della ragione e della giustizia, al!e

leggi della prudenza e deH'umanila, per liducia presuntuosa nel loro nu-
mero o in quello de' loro mercenarii uegri e stranieri, tengono fermo sul

voler prolungare iudefinitameule la lotta
,
ricada

pur tulta sul capo loro

la malleveria d' una risoluzione cosi rovinosa per loro inedesimi, si pcr-
niciosa agli interessi ed al riposo deH'umanita. Quanto a noi, non temia-
mo nunto il risultato. La piii disordinata fantasia non basterebbe ad im-

maginarsi la conquista d' un pqpolo di otto milioni d' uomini determinati
a yoler morire liberi anziche vivere schiavi, e fatti accorti dal selvaggio
spirito di

esterminip, col quale si fa loro guerra da' nemici, della sorle

che sarebbe loro
riseryata se

fosserp vinti. Fa tie queste dichiarazioni

delle nostre disposizioni, dei nostri principle de'nostri iulcndimeuti, npi
rimettiamo la uostra causa al giudizio delle perspne assennate, allesavie
riflessioni de' nostri avversarii stcssi, ed all arbitrate supremo dell' On-
nipotente.



L'IMMUNITA ECCLESIASTIC!

INTORNO ALLA LEVA

NELLA CAMERA TORINESE

I.

Discussions parlamentare.

Uno degli ullimi alii del Parlamento subalpino, prima che venis-

so prorogate, e slato, secondo la sua usanza, un DUOYO allcntalo ai

sacri dirilli della Chiesa. Le leggi in Piemonte ammellcvano lullavia,

benche in modo assai limitato da preccdenti reslrizioni, 1'esenzioric

nel Clero dal servizio mililare, siccome alieno dalla nalura e dalle

disposizioni richiesle alia sua vocazione. Senonche il nuovo regno

d' Italia, essendosi assunto il carico di moslrare al mondo come egli

saprebbe.rispetlarele ragioni della Chiesa e lutelarne gl'interessi,

dov' ella cadesse pienamente Irale sue unghie; non potea al cerlo

tollerare che essa Chiesa continuasse piu a lungo a godere di questo

tenue residue di prerogativa, dopo lo spoglio palito di quasi lulto cio

che a lei apparteneva. Quindi fe proporre all' approvazione della Ca-

mera la soppressione dei due arlicoli di legge ,
in cui quel diritto

veniva riconosciuto; e quantunque alcuni Depulali, specialniente il

Cantu e il d' Ondes-Reggio, si sforzassero di dimoslrare 1' ingiusti-

zia, I'inopporlunita, 1' irragionevolezza, i pericoli di un tal passo, le

Sene V, vol. XI, fasc. 346. 2a i Agosto 1864.
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loro ragioni vennero sfatate, e la proposta abrogazione sancita dalla

Camera del deputati (benche non ancora dal Senate) a grande mag-

giorita di suffragi.

I predetti due Deputati avevano posto sotto gli occhi della Camera

che quell'esenzione del Clero era ammessa da tutti gli Stati d' Europa,

non solo cattolici ma anche acaltolici, e si appoggiava alia costante

Iradizione de' popoli cristiani
;
che molto piu dovea conservarsi in

un Regno, il cui Statute consecrava per primo arlicolo che la Reli-

gione cattolica, apostolica e romana e la sola religione dello Stato;

che quell' esenzione del Clero non tanto era un privilegio, quanto

piuttosto un diritto della nazione, la quale se ha bisogno di Minislri

ecclesiasiici, e pur necessaria una camera che li formi, coerentemen-

te allo scopo della divina islituzione
;
che quand' anche si volesse con-

siderare come privilegio, non sarebbe strano, pel supremo interesse

della societa, qual e la Religione, concederlo ad alcuni
,
mentre per

interesse minore e non cosi universale si concede ad allri, come per

esempio ai figli unici ed a quelli che sono sostegni di famiglia ;
che

alia comune eguaglianza non si oppone trattar diversamenle ragioni

diverse, come appunto non le si crede opposto 1' esentare i Depulati

e gli addetti alia pubblica istruzione dal servizio della Guardia nazio-

nale
;
che non e giustizia negare al Clero 1' esenzione da un gravame,

richiesta dal loro stato, nell' atto che solto il preleslo di tale stato gli

sono sottralti vantaggi ,
che godono altre classi di citladini

;
che

Infme quest' abrogazione, fatta nelle presenti circostanze, servirebbe

a crescere il malcontento nel popolo , 1' avversione ai nuovi ordini

nel ceto ecclesiastico, e la persuasione in Europa che il Governo di

Torino non lascia occasione veruna per opprimere e perseguitare la

Chiesa. E come potrassi dopo do ripetere con serieta : Libera Chie-

sa in libero Slalo ?

Ma quei valentuomini ebbero un bel predicare al deserto; i loro

discorsi furono sovente interrotti dalle risa e dai sarcasmi degli onore-

voli
;
e sol conseguirono che le risposte di coloro, i quali si accinsero

a confutarli, gettassero qualche raggio di luce intorno ai veri inten-

dimenti dell' Assemblea. II Guardasigilli se ne spaccio con dire che la

religione e un fatto individuale, commesso alia coscienza de'privati;
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che il prirao arlicolo dello Staluio deve inlerprelarsi non secondo la let-

tera ma secondo lo spirito, i tempi, gli usi e le consueludini invalse

accanlo al Governo costituziouale
;
che la formola : Libera Chiesa in

libero Stalo non significa altro, cbe la liberla di coscienza
;
che non e

ancora il tempo di togliere i gravami alia Chiesa , benche sia il tem-

po di levarle ogni favore ;
che se i caltolici vogliono esentare qual-

che chierico dalla leva, potranno unirsi tra loro per mettere insieme

il denaro necessario alia surrogazione mililare; che il Clero e troppo

Dumeroso e fia bene scemarlo
;

e se anche fosse scarso , sarebbe in

breve cresciuto piu del bisoguo dai clauslrali, vicini ad esser banditi

dai loro conveiiti in virtu della legge, che egli sperava di vedere vo-

tata dalla Camera, inlorno alia soppressione di lutti gli Ordini reli-

giosi. Con questo ciuismo il pubblico rappresentante di un Governo,

che pur brama d'esser tenuto, se non per callolico, per civile, si

fece beffe delle pietose rimostranze di cbi per debito di coscienza e

di giuslizia avea avuto il coraggio di prendere le difese del Clero,

in mezzo a tanla mollitudine d' increduli e di seltarii 1.

Quanlo ai discorsi degli altri Depulali ,
non islaremo a noiare i

leltori col riferirli, comeche in compendio, tanlo piu cbe essi
, tran-

ne la giunla di piu sfacciate bestemmie e d' insulti piu \illani alia

Chiesa, non fecero altro che ripelere, in istile dove piu dove meno

prolisso ,
le cose medesime delle dai Pisanelli. Solamente

,
a modo

di saggio ,
faremo un piccolo cenno di do che dissero alcuni di loro

in ordine alia religione ,
e do per niolivi che appariranno nel ve-

gnenle paragrafo. II Michelini affermo che I'uomo ha il dirilto d'a-

dorare I' Enle supremo, come piu gli lalenla. Anche al modo
,
cre-

1 Vedi gli Atti ufficiali della Camera n. 834.

Frale molte scempiaggini proferite in quella occasione dai Pisanelli, in

mezzo agli applausi degli onorevoli
,
non vuole omettersi la seguente : Non

volendo egli ammettere la frase che lo Stato sia ateo, e dall'altra parte non
volendo consentire che esso, come Stato, si professasse religiose, disse con

gran prosopopea : Lo Stato non e ateo, esso e laico; quasi che il laico non sia

anch'esso obbligato alia Religione, e non professandone veruna, non si com-

porti per questo stesso da ateo. Ma cosi e : costoro credono che la Religio-
ne sia pei soli chierici

,
e che ai laici non si addica altro che lo schernirla

ed il vessarla!
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diamo uoi , degli antichi pagani o dei moderni mormoni
; giacche

non c ragionevole che la legge civile violenli la coscienza per una

foggia di culto e non per un' altra. Quindi parlando della Chiesa si

dolse che essa abbia ancora dei privilegi, e soggiunse: Poco per

volta la priveremo di tulti. Ribattendo poi la difficolta presa dal pri-

jno articolo dello Slatuto, diede di esso arlicolo la seguente interpre-

tazione : Se occorre che il Governo, doe il Re, i Ministri
,

i Corpi

dello Stato, non come privati, ma come pubblici ufficiali abbiano ad

inlervenire a funzioni pubbliche, essi debbono recarsi non alia ebrai-

ca sinagoga ,
non al tempio prolestante ,

ma alia Chiesa calfolica.

Questo debb' essere 1' unico effelto del detlo articolo. La Camera

per parte degli onorevoli echeggio di Dene. Quindi il Michelini ripi-

glio : Ora siccome io vorrei che uon intervenissero mai a funzioni

religiose, come pubblici ufficiali, s' inlende, cosi e chiaro esser nulla

o piccolissima 1'efficacia che io do all' arlicolo 1. Avresle mai cre-

duto, o leltore
,
che si polesse dare una interpretazione piu beffarda

o piu balorda a un arlicolo si chiaro di legge? Ed ecco alia mora-

lila e sapienza di quali uomini sono al presenle affidale le sorti

d' un' inlera nazione !

II deputato Macchi disse, che lulta 1' Europa liberate avrebbe fallo

plauso a quell'abolizione di privilegio ecclesiastico. Che essa non

era se non un sassolino di piu ,
a rispello delle maggiori cose che

gia eransi compiule contro del Clero. Che se il Clero concorresse al

movimenlo della Civilla , la Irascinerebbe verso uno scopo diame-

tralmente opposto a quello a cui essi lendono 2.

Ma, come era naturale, fra lulli per paralogism! e bestemmie si

dislinse il sig. Ferracciu, relatore della Commissione. Egli paragono

la Chiesa a ogni allra associazione parziale che si formi denlro Io

Slalo, a quella delle scienze, delle arli, dell' induslria, del commer-

cio , dell' agricollura ; ed osservo che come sarebbe fuor di ragione

concedere esenzione dal servigio militare ai rappresenlanli di quesli

diversi rami dell' attivita comune, cosi dee dirsi il medesimo per ri-

spelto ai Chierici. Cid serva mirabilraenle a far vedere qual concetto

1 Atti ufficiali D. 834. 2 Atti ufficiali n. 844.
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della Chiesa e dello scopo dell'uomo abbiano questi sapient! , ponendo

in egual grado la coltura de' campi e la coltura dell' anima, il fine

del guadagno e il fine supremo di tutta la vita umana, gl' increment!

temporal! e gl' interessi eterni
,

il servigio dell' uomo ed il culto di

Dio ,
il volontario associarsi per concessione dello Stalo e 1' essere

associali per islituzione divina. Quindi il buon relatore soggiunse che

la religione sta al disopra d'ogni istiluzione mondana; non dipende

ne da principi, ne da papi, ne da preti ; sta negli ordini della na-

tura. Per lui Papi e Preti sono istiluzione mondana
;
e la religione ,

che gli garba, e quella che si trova negli ordini della natura. Per do

che poi spelta alia Religione cristiana
,
noto che nei primi secoli del

Cristianesimo, quando la Chiesa militava sotlo ilvessillo dell'ugita-

glianza, non esistevano ne immunita, ne ambizioni d' immunita. Or

poiche le immunita della Chiesa cominciano da Costantino 1, cioe fin

da che essa venne pubblicamenle riconosciuta dallo Stato
,

i primi

tempi del Cristianesimo e del vessillo dell' uguaglianza per la Chiesa

sono pel buon relatore i primi tre secoli di persecuzione sotto gl' Im-

peratori pagani. E veramenle questo e il sosplro clei nostri rigenera-

tori, e questa la liberla ed eguaglianza che intendono dare alia Chie-

sa: ridurla allo stato in che essa era sotto i Neroni, i Decii, i Diocle-

ziani. Dopo un esempio si splendido di eguaglianza per la Chiesa, il

relatore ricorda i tempi della rivoluzione francese
, quando essa di

bel nuovo fu messa all' uguaglianza del carcere ,e della mannaia.

Ma un brano bellissimo del discorso, che esprifne in poco le idee di

diritto ecclesiastico e civile, che ha in menle il Ferracciu, e questo:

1 Per cio che spetta la presente quislione ecco in quail termini quel pri-

mo Imperatore cristiano einano la legge che esentava i Chierici da ogni ser-

vigio laicale, come pud vedersi nel codice teodosiano : Quidivino culluimi-

nisteria Religionis impendunt, idest hi qui Clerici appellantur, ab omnibus

omnino muneribus excusentur, ne sacrilego livore quorumdam a divinis obse-

quiis avocentur. Cod. Theod. \. 16, tit. 2, leg. 7.

E nell'Epistola ad Anolino prefetto dell' Africa, riportata da Eusebio (li-

bro 10, c. 7) scriveva: Clericos ab omnibus omnino publicis functionibus im-

munes voluimus conservari
,
ne errore aliquo aut casu sacrilego a cullu sum-

mae Divinilatis debito abstrahantur. A giudizo dunque di questo Impera-

tore il fatto del parlamento subalpino sarebbe errore, evento sacrilego, e la

volonta degll onorevoli infetta di livore sacrilego.
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La vera Religione, la religione che e ordinata daDio, non puo dis-

volere ne contrariare i mezzi (giustio ingiusliche sieno), di cui dis-

pone lo Stalo per 1'adempimento de' suoi fini (quand'anche siano ini-

qui?J per la costituzione e conservazione della sua potenza ed unila,

per 1' uso legittimo della sua autonomia, per 1'esercizio insomma dei

suoi dirilti
,
che sono i diritti dell' uomo, di cui assume la persona-

lita. Eccovi la supremazia assoluta dello Stato, di cui la Chiesa non

dev' essere che ancella, e 1' assorbimento della personalita individua-

le nella grande personalita del corpo sociale. Lo Slalo assume in s

la personalita e quindi i diritti dei cittadini ; e la Chiesa non dee far

altro che conformarsi alia volonla del medesimo. Benche nella teorica

del buon relatore noi non veggiamo che bisogno phi ci sarebbe di essa

Chiesa; giacche egli ci fa sentire che in tulti gli alti, i quali hanno

per iscopo d'operare I'unione con Dio, ogni uomo e prete. Ne si dica

che almeno la Chiesa aVra un' influenza nel coordinare socialmente

questi atti delle persone individue, giacche un tale uflicio apparlie-

ne allo Stato. Lo Stato quautunque non possa esercitare nessun

atto della sua potesta rispetto all' uomo religioso come tale, in quan-

io cioe si aggiri nella sfera della propria liberta di coscienza (giac-

che in tale giro ogni uomo e prete a se stessoj; puo nondimeno sot-

toporlo all' imperio delle leggi in tutti gli alii della vita che hanno

rapporto colla civile comunanza di cui fa parle. Cosi lo Stalo mede-

simo, salva sempre la liberla di coscienza ( la quale si aggira nella*

semplice sfera della coscienza) e in pieno diritto di portare la sua

azione sopra tulli gli associali a scopo religioso , qualunque sia la

denominazione sotto la quale si trovino associali. Questo mio modo

di ragionare, o Signori, vi apprende facilmente quale concetto io ab-

bia della formola : Libera Chiesa in libero Stato 1. Ouanto all' or-

dine esterno, lo Stato che regola ; quanto all' interno della qoscienza,

ogni uomo prete a se slesso. Cosi sara libero lo Slato , perche opere-

ra tutto quello che vuole nel giro dei fatti
;
sara libera la Chiesa ,

perche nel recinto della coscienza ognuno si formera quella religione

che meglio gli aggrada. Potea trovarsi una spiegazione piu limpida

della liberla
,
che la teologia liberalesca inlende dare alia Chiesa?

1 Atli ufliciali n. 844.
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II.

Vero intendimenlo della legge.

Sarebbe stoltezza il credere clie lo scopo, che ebbero in mente i

Deputati di Torino nell'abolire 1' immunila
,
di cui parliamo, sia sta-

to veramente quello che unicamente essi seppero -recare in mezzo
,

cioe la comune eguaglianza di tutti. Essi capirono meglio di noi

che lion ci e cosa piu assurda dell' eguaglianza intesa materialinen-

te, e che non si oppone all' eguaglianza formale in faccia alia legge

il godimenlo d' mi dirilto
,
che la legge stessa ammetle in alcuni in

Tista d'un'utilita ed interesse generate. Altrimenti ne per la milizia,

ne per la rappresentanza nazionale, e neppure per lo stesso Princi-

pe, potrebbe esservi eccezione verana dalle norme che reggono ogni

altra classe di cittadini 1
. Essi capirono meglio di noi che il Clero,

1 II medesimo Ferracciii non pole difendersl dall'evidenza di questo vero.

Onde fu costretto a confessarlo in questi termini : L' eguaglianza assoluta

Don si trova nell'ordine legale, per la stessa ragione che non esiste nell'or-

dine naturale. lo accenno all' eguaglianza clei diritti e dei doveri in quanto

e conforme all'indole dell'uomo, in quanto si concilia colla natura delle cose.

Fino a un certo punto disse bene chi disse che la vera eguaglianza consiste

a trattar iuegualmente esseri non eguali. Alti nfficiali, n. 844.

Di qui era facile inferire: Non essendo dunque eguali il Clero, chiamato

al culto di Dio, e gli altri ciltadini addetti al culto della terra, non e mera-

viglia, anzi e secondo 1' uguaglianza, non materiale, ma giuridica, che sieno

trattati ineguahnente. Ma il buon relatore ne dedusse 1'inferenza contraria:

Eguaglianza dunque nella legge edavanti alia legge; ecco laregola suprema.

Costoro hanno una logica, come la coscienza, tutta loro propria e singolare

dagli altri.

Un altro esempio di Logica. II Ferracciu nel rispondere alia difficolta

presa dalle esenzioni di famiglia che pur si concedono dalla legge sulla co-

scrizione
, rispose che esse non sono accordate parzialmente ad una classe

piultosto che ad un' altra, ma a lutti i cittadiui in massa senza distinzione.

Ma e non ha luogo il inedesirno anche piii veramente nell' esenzione pei

chierici? Non e aperta a tutti i cittadiai la via al chiericato? E forse il Clero

una casta? Ad esser tale, converrebbe che fosse chiusa in se stessa e si
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inteso secondo 1' idea cattolica
,

coslituisce di per se una sacra mi-

lizia, che Dio slesso si arruola per la difesa e propagazione del suo

reguo ,
che e la Chiesa : Nemo assumit sibi honorem, sed qui voca-

tur a Deo tanquam Aaron. Che porre impacci a tale arruolamento,

non si puo fare senza ingiuria delle ragioni di Dio, e del regno da lui

slabilito sulla terra. Che 1'esenzione dal servigio militare, concedula

ai chierici dallo Slato, non tanto era un privilegio, quanto una rico-

gnizione di diritlo inerente alia Chiesa ;
la quale se ha diritto a pro-

curare il fine della sanlificazione delle anime, ha diritto a formarsene

gli strumenli nella scella ed educazione de' sacri minislri. Essi capi-

rono meglio di noi che il Clero ha pesi e sacrifizii assai maggiori di

quelli della milizia laicale, e tulto cio a comune vantaggio della sociela

in punti che toccano i suoi piu vitali bisogni, i suoi piu alii inleressi;

sicche il conforlarlo di alcuna prerogaliva opporluna, nonche neces-

saria, ad assicurarne 1'esislenza e lulelarne la formazione, e bene ed

esigenza comune. Difalli il Relatore, con tulta la sua sofislica, si tro-

\6 molto impaccialo sopra colesto parlicolare , e a risolverlo non

seppe Irovare altra via che sconsacrare il Clero , agguagliandolo ai

letterati, ai mercaiili, agli artisli, agli agricoltori ;
e negare la pub-

blica esislenza della Chiesa colla leorica che la religione non risiede

ne puo risedere in alcun enle collellivo, e che ogni uomo e prete a se

stesso. II che indurrebbe non pure ad abolire un privilegio del Cle-

ro, ma la sua stessa istiluzione. E veramenle la debolezza di questa

ragione , lolta dall' eguaglianza comune ,
fu compresa dalla stessa

Commissione
,

la quale dopo averla messa innanzi
, per la necessila

di non averne altra
,
che fosse buona a palesarsi ;

si affrelto a to-

sto soggiungere che il bisogno di abolire quelF immunita del Clero

era stato dai Commissarii meglio sentilo, che espresso. Colle quali

propagasse nel proprio seno. II celibate ecclesiastico, tra gli altri vantaggi,

ha ancor questo di rendere impossibile che il Clero degeneri in casta. Esso

e una camera, se cosi vuol chiamarsi, accessible a tutli
;
dal recinto d'ogni

famiglia in tutta la scala sociale, puo uscire il giovine levita; e questo un

affare che non dipende, se non da Dio e dalla propria elezione. Se ci ha dun-

que privilegio che veraraente possa parteciparsi da tulte le class! e persone

social!, e appunto quello che si concede ai Chierici.
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parole i dabben Commissarii vollero dire : Noi ci accorgiamo che lo

specioso pretesto, a cui solo possiamo appoggiarci, non regge; ma
noi istintivamente sentiamo che bisogna levare al Clero tutto cio

che possiamo. Questa dichiarazione e preziosa. La Commissione nel

proporre la sua conclusione e la Camera nelF acceltarla
, operarono

in virtu d'un istinto. Ma anche 1' istiuto ha la sua ragione; sovente

non ravvisala dall' operante ,
ma tultavia cagione del suo operare.

Ora qual e questa cagione dell' istinto, da cui si dichiarano mossi gli

onorevoli di Torino nel caso presente ? Noi potremmo senza piu rica-

varlo da cio che riferimmo di sopra dei loro discorsi , i quali tulli

spirarono un velenoso odio contro la Chiesa di Dio
;
e gia si sa che

ex abundantia cordis os loquitur. Ma a noi piace salire alquanto piu

alto
,

e ricavarlo dalla natura slessa di quell' assemblea
; sicche i

sensi espressi colle parole ne riescano una conferma.

Niuno ignora che il Parlamento di Torino non e altro che la pub-

blica rappresentanza della rivoluzione italiana, parte integrante della

rivoluzione europea ,
ed anche meglio, mondiale. Or la rivoluzione

non e altro che emanazione e braccio delle setle, aventi capo e cen-

tro comune nella setta principe e madre di tulte, la Massoneria. II fine

dunque della rivoluzione e d' ogni sua rappresentanza non puo es-

sere altro da quello della Massoneria stessa
, comunque si manifest!

alcuna volta per solo impulse istintivo. Or qual e questo fine? Senza

andare in lunghe ricerche, noi lo troviamo espresso in chiari termini

nell'arlicolo ollavo del capo primo dello Statuto massonico, stampato

ultimamente in Milano. Esso dice cosi: A meta ultima de'suoi la-

vori (la Massoneria) si prefigge di raccogliere tulli gli uomini liberi

in una gran famiglia ,
la quale possa e debba a poco a poco succe-

dere a tutte le Chiese fondate sulla fede cieca e rautorila leocratica,

a tutli i culti supersliziosi , intolleranli e nemici fra loro, per costi-

tuire la vera e sola Chiesa deH'Umanila l. La dissacrazione della

societa ; e la sostiluzione d' un incivilimento
, fondato sopra i soli

principii nalurali, a quello che era stato innalzato sopra le idee e le

1 Yedi F Unita Cattolica n. 221, dove il detto Statuto e riportato per

intero.
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massime cristiane
;
e questo lo scopo ultimo della Massoneria, della

Rivoluzione, e consequentemente del Parlamenlo di Torino. Riandate

col pensiero i diversi brani dei discorsi, clie abbiamo riportati, anzi

qualunque altro discorso che siasi fatto in allra occasione sopra si-

migliante materia da quegli onorevoli
;
e vedrele la nostra inferenza

non ammeltere dubbio. Pertanlo all' effettuazione di quest'empio di-

segno che cosa si richiede ? La rimozione d'ogni influenza catlolica

dai diversi rami della societa. La rivoluzione intende benissimo che

la sola Chiesa cattolica puo farle contrasto ;
e che finche questa ha

potere sui popoli, ogni suo sforzo le torna invano. Quindi essa si ad-

opera di allontanarla dalle leggi collo Stato aleo
,
dalle famiglie col

raatrimonio civile, dal pubblico insegnamento colla universita razio-

nalistica, dalla cura dei popoli coll'abolizione dei di festivi, dal cuo-

re e dalla mente dei privati colla liberta di coscienza e di stampa.

Ma perciocche strumento e braccio della Chiesa e il Clero, contro

questo principalmente rivolge ogni suo conalo
;
e del regolare se ne

sbriga con un sol colpo abolendo gli Ordini religiosi ,
del secolare

procura indebolire la forza guastandone 1'organismo e soltraendogli

i mezzi material! di sussislenza. Quindi gl' impediment! alia libera

comunicazione dei minori Pastori col supremo Gerarca ,
1' infra-

mettenza nelle materie ecclesiastiche
,

nella esecuzione dei rescritti

romani e nella nomina ai beneficii, e soprattulto 1' incamerazione dei

beni di Chiesa. A tutte queste cose avea gia messo mano la rivolu-

zione italiana, mediante 1'opera del suo docile Parlamenlo. Pur una

sola restava
,
se non intatla , almeno tuttavia in piedi ,

ed era 1'esi-

stenza stessa del Clero. Contro questa rivolge ora la presenle legge.

La Rivoluzione vuole allontanato il prete da ogni alto della vita.

Una recente pruova di cio ci vien porta dal Comitato della sociela

dei liberi pensatori ,
il quale in un annunzio mortuario, che dava

agli adepti , poneva in fronte del biglietto questa epigrafe : Plus de

prelres a la naissance, an manage, ni a la mort 1. Ma come fare

ad allontanare il prete dalla vita anche privata dei cilladini ; quando

il Clero non pure sussiste in mezzo ai popoli, ma sussiste numeroso

1 Vedi Journal de Bruxelles 28 Juillet 1864.
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c fiorente? Alia esistenza stessa del Clero convien dunque da ultimo

rivolgere i colpi. Estinguerla d'un tralto non fia possibile. Si pro-

cacci adunque di fiaccarla
,

di menomarla
,

di avvilirla ; mettendo

impacci alia sua conservazione, spogliandola d'ogni prestigio, e sce-

mandone il numero come meglio si possa. Ecco dunque 1' intendi-

menlo della nuova legge, 1'odio alia Chiesa di Dio e massimamente

al ministero sacro
,
che si amerebbe vedere sbandilo dal mondo e

rimosso da tutti gli atli della vita sociale e private. Quest' intendi-

mento puo darsi che non siasi espressamente manifesto nella men-

te di molti Deputati o membri della Commissione ,
ma non pertanto

ha operato in essi istintivamente : Polrebbe dirsi che il bisogno di

abrogare quegli articoli di legge sia stalo dai Commissarii del w-

stri ufficii meglio seniito, die espresso.

III.

Vantaggio del conoscersi si falto intendimento.

Noi
, lungi dal querelarci colla Camera torinese per questa nuova

vessazione contro la Chiesa, ci sentiremmo quasi inclinati a saperlene

grado. Guai, se la rivoluzione italiana contenendosi, almeno per tem-

poranea ipocrisia, avesse usate maniere piu temperate. Smascheran-

dosi, quando si fosse bene assodata
,
la sua guerra sarebbe stata as-

sai piu funesta ed esiziale all' Italia. Ma, grazie alia improntitudine

ed impazienza de' suoi rappresentanti ,
i popoli italiani sono ancora

in tempo di ravvisare con frulto la rovina irreparabile ,
a cui quella

li trascinerebbe. Questa rovina e nientemeno che la distruzione

dell' opera di Cristo Redentore, e il ritorno alia sociela pagana sotto

forme anche piu oppressive e piu laide.

L'opera di Cristo fu la ristorazione dell' uomo, non solo individuale,

ma eziandio sociale: Dabo tibi gentes haereditatem tuam 1. Non le

sole individualita spicciolale, ma le genti, i popoli, in quanto tali, le

sociela, i consorzii chili sono 1'eredita e il possesso, conceduto dal di-

1 Salmo 2.
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\'m Padre al promesso Riparatore. Ne poteva essere altrimenli
; giac-

che 1'uomo dovea ristorarsi nell' ordine concrete della sua esistenza

reale
;
e 1'uomo non e un enle solilario, ma un ente sociale che nella

societa, come in propria atmosfera, beve aure di vita, e nella societa

spiega le forze della sua atlivila moltiforme. Laonde Crislo fondo la

Chiesa non come associazione invisibile di puri spirili ,
chiusi nel

cerchio della coscienza, ma come corpo sociale coerenle alia natura

di uomini associati
,
con forme soggelte ai sensi , con gerarchia ,

con sacramenti, con cullo esterno, con magistero pubblico, e come

insegna a tutti cospicua la sollevo nel mezzo delle nazioni : Levabit

signum in nationibus. Coloro che col Pisanelli affermano
,

la reli-

gione cristiana essere un mero affare di coscienza, un faito indivi-

duale
,
che si compie nella sola volonta dei credent!

,
e che la so-

cieta civile vuol essere interamente separata dalla societa religiosa ;

non intendono quel che dicono. Essi parlano non solo senza cono-

scere la divina istituzione della Chiesa
,
ma parlano senza capire

I piu elementari concetti intorno all' uomo. La Religione, fondata da

Cristo, e Chiesa visibile, costituita in forma di regno con governati

e governanti in unita di Principato. L' uomo poi ,
suddito di quesio

regno e insieme membro d' una comunanza civile , benche possa

avere distinti rispetli, coordinabili insieme, non puo certamente

separarsi da se medesimo e far parte di due societa lion armoniz-

zate tra loro e nondimeno influenti nel suo operare umano. II Pisa-

nelli, per dimostrare che le due sociela civile e religiosa non possono

unirsi insieme
,
ricorse all' immagine di un carro, in cui una ruota

fosse immobile e 1' altra procedesse innanzi
;
e i goccioloni del Par-

lamento acclamarono : Benissimo. Eppur la piu lieve tintura di buon

senso avrebbe dovulo far loro capire che se nel carro
,
a cui si ras-

somigliava la societa
,
volevasi trovare un simbolo per figurare la

immobilita della religione ,
esso era da cercare non nelle ruote , di

lor nalura agitevoli ,
ma nell' asse in cui esse ruote s' impernano.

Allora la similitudine
, per essere piu acconcia

,
avrebbe dimostrato

tutto il contrario : cioe che come le ruote non potrebbero traspor-

tare il carro
,

se non fossero montate e ribadile siuT asse che dee

sostenerle
;
cosi gli ordinamenli civili non possono far progredire la
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societa ,
se non si appoggiano e fermano sopra i principii religiosi,

che facciano loro da sostegno e da perno. Ma lasciamo stare costoro

che applaudiscono, senza capire; e lorniamo a noi.

L'assoluta necessila dell' influenza della'Chiesa nella societa uma-

na, si manifesta evidenteraente dalla qualita del fine di amendue. II

fine, come pritna cagione di un essere qualunque, ne specifica la na-

tura, e conseguenlemenle le propriela, le relazioni, le forze. Si pud

dire con verita che, come 1'idea, cosi tutto 1' essere e 1'operare di cia~

scuna cosa e racchiuso nel concetto del proprio fine. Or qual e il

fine della societa civile? L'ordine esterno
,

dirello alia felicita tem-

porale e subordinalo al fine ultimo. Senza questo terzo elemento ,

della subordinazione al fine ultimo
,

la societa civile non sarebbe

Lene dell' uomo
;
non potendo essere bene dell' uomo do

,
che non

armonizza col suo bene supremo, che e ragione della sua stessa esi-

stenza. Cio posto, chi non vede non poter ella fare a meno dell' in-

fluenza della Religione ,
la quale propone e mantiene 1' idea del

fine ultimo, e co' suoi mezzi dispone e promuove 1' uomo all' amore

e al conseguimento del medesimo? La sola Chiesa, mantenendor

in mezzo alle vollabili vicende dei popoli sempre viva la fiamma

della fede e la moralita de' costumi, rende possibile il progresso u>

mano negli slessi maleriali incrementi, senza danno per 1' uomo dei

suoi piii alti interessi nel vero e nel bene. Tolta 1' azione di lei nou

ci sara altro progresso , che di superbia ,
di volutta , di cupidigia ,

che sono i tre elementi
, giusta la leslimonianza dell' apostolo Gio-

vanni, dello spirito mondano. E cosi noi veggiamo che la Chiesa,

appena yenne pubblicamente riconosciuta per la conversione di Co-

stantino , e tosto diffuse le sue salutari influenze in lutti gli ordini

sociali e produsse la civilta moderna sulle rovine della pagana. Or

la Chiesa come opera un tanto effello ? Per mezzo de' suoi ministri ;

e pero essi son da Cristo detti sale della terra e luce del mondo :

Yos estis sal terrae, vos eslis lux mundi. Luce, per cio che riguar-

da la mente
; sale, per cio che riguarda gli affelli. I Ministri dunque

della Chiesa hanno un compile non solamente divino, ma ancora di

suprema rilevanza sociale.

Or la rivoluzione che cosa intende ? Intende materializzare lo sco-

po sociale, sotlraendolo da ogni riguardo religioso. Intende distrug-
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gere quell' opera sublime di Cristo e rifarla a suo senno coi principii

della pura natura. Ma a che valga la pura natura ,
ne avemmo ben

chiara pruova nei lunghi anni del paganesimo. La stessa causa non

potra non dare gli stessi efretti. E senza do, la ragione per se me-

desima ci dice quello che puo venire da un ordine politico, spogliato

d'ogni elemento soprannaturale. L'autorita, toltale 1' aureola dell'o-

rigine e della san/ione divina ,
non piu apparira sacra e veneranda

al cospetto de' popoli ;
e i popoli che la considerano come propria

emanazione e fallura ,
si crederanno aulorizzati ad insorgere contro

di lei ogni qual volta loro altalenti. II matrimonio, non piu santificato

dal cielo, restera in balia delle pure propensioni del senso, e apren-

do il varco al divorzio trasformerassi in vero concubiuato. Le scien-

ze , perdulo il faro della rivelazione
,

si abbandoneranuo a tutli gli

erramenti della umana ragione, terminando, come gia in antico, nel

piu desolante scetticismo. Le moltiludini
, non piu confortate dalla

speranza d' un avvenire beato e dagli esempii della cristiana morlifi-

cazione, correranno sbrigliate alia conquisla d' una felicila su questa

terra ;
e il comunismo, col conquasso dell' intera societa, sara il ter-

mine delle loro cupidigie. D'altra parte lo Stato, perduta 1* idea della

sua missione, ne piu frenato dalla legge divina, cerchera d' assorbir

F individuo in un centralismo dispotico ,
non riconoscendo allra di-

gnila personale, se non quella che esso concede colle arbitrarie sue

leggi. Tulti gli ordini in somma del convilto sociale convien che

vadano in soqquadro, essendosi voluto formar la societa prescindendo

da Dio , cioe sotto un concetto ripugnante all' uomo, essenzialmente

ordinato a Dio. Impresa si stolta non puo avere altro effetto che anar-

chia per parte dei popoli, dispolismo per parte dello Slato, imbestia-

menlo per parte di tutti.

Non abbiamo cerlamente veruna fiducia che queste considerazio-

ni possano ottenere o dal Senato o dalla sanzione sovrana il rigelta-

menlo di questa proposta di legge, quando dopo le present! vacanze,

gli sara rappresenlata ad approvare. Troppi esempii abbiamo avuli

di leggi inique approvate e sancile! Tuttavia, sara sempre un van-

taggio 1' avere richiamata 1' attenzione degl' Italiani sopra le perfido

mire e i luttuosi frutti della sacrilega guerra che si fa alia Chiesa.
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. VIII. Gli Eserciti stanziali conseguenza necessaria

del conquistato diritto alia, rivolta.

La pubblica forza non puo essere ragionevolmente apparec-

chiaia e legittimamente adoperata, se non per la difesa del di-

ritto, o per la punizione di averlo colpevolmente violate; di qualita

che se quesli due disordini morali potessero non aver luogo giam-

mai
, quella nella Sociela non avrebbe nessuna ragione di essere.

Ma perciocche pur troppo avviene
,
che il dirilto sia insidiato , in-

vestito e violate, e avvenuto allresi, che il supremo Potere so-

ciale, nella sua doppia qualita di protellore della giustizia e di

vindice della ingiustizia , debba essere armato : Non sine causa yla-

dium portal. Anzi, siccome nel corrompimento dell'umana natura

e posto un seme inesauribile di violenze si pubbliche e si private, ha

Iddio provvidamente inserito negli animi umani ,
non pure il nobile

sdegno ,
che da tulti le fa deteslare ; ma in alcuni petti di piu forte

tempera ha posto eziandio quell' istinto, diciam cosi
,

di sacrifizio,

per lo quale la persona e disposta a sconlrare qualunque rischio e

patire qualunque danno , affine di tener testa alia iniquita prepotente,

a servigio della giustizia, non per conto proprio, ma per altrui. Cosi

1 Vedi questo volume pag. 272 e segg.
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la forza, che ci e comune coi bruti, si accoppia colla fortezza ,

cardinale lulta propria delle ragionevoli creature
;
la quale atlinge il

massimo grado di eroismo , quando , secondo cbe osserva S. Tom-

maso, supera il massimo ostacolo frapposto all' azione yirtuosa
,

il

quale e I'amore naturale della vita. Dal che ci si spiega altresi quella

tendenza
,
onde alcuni cuori gagliardi sembrano naturalmente fatli

per le baltaglie. Togliete quella, e dal mondo sparirebbe la giuslizia,

e 1'umana famiglia resterebbe abbandonaia alia merce dei Yiolenti.

Ci siamo volulo pigliare questo passo innanzi, per cessare ogni

pericolo, cbe allri
, dalle cose che siamo per dire intorno agli eser-

citi stanziali
,
nuova e vera Conquisla dell' 89 ,

abbia a credere te-

nersi da noi in piccolo pregio la nobilissima professione delle armi.

Mia e piu lontano dal noslro pensiero ! La forza, messa in servigio

della giuslizia , e il solo mezzo che siavi a dare qualche slabilila al

regno della giustizia nel mondo ;
Iddio

,
benche tutto possa col sem-

plicissimo atto del suo volere
,
ha esecutrici di queslo le legioni an-

-geliche ,
chiamasi nelle Scritture Dio degli esercili

;
e quanlunque il

popolo cristiano non sia
,
come fu gia il giudaico anlico , essenzial-

mente guerriero; e nondimeno meglio di qualunque allro appropriato

alia guerra, ha avuto negli Ordini religiosi militari la piu nobile isti-

luzione che in queslo genere si conosca, e Ira i suoi eroi novera non

pochi , i quali non pure furono sanli nelle armi , ma si santificarono

appunlo col Iraltare le armi.

Ora , accostandoci al noslro suggetto ,
cominciamo dall'osservare,

come i Principii dell' 89, coH'avere misconosciuto e rinnegalo il ve-

ro fondamento della giuslizia, hanno per forza menomata la dignila

del mesliere delle armi. Perciocche, in un lale sistema, gli esercili

sono per lo piu non allro che eseculori o vindici armali della volonla

popolare , che si prelende essere unico fonle della giuslizia e della

legge. E qui i letlori gia sanno ,
dalle cose discorse altrove , quello

che possa essere
,

e quello che comunemente sia di fatto una lale

volonla popolare. Questa polra essere qualunque nequizia possa mai

saltare in capo alia mollitudine passionala ed ignorante; ma essa co-

munemente e il beneplacito, forse anche il capriccio dell' uomo, degli

uomini, o del partilo, ai quali, con quei mezzi che oggimai nessuno
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ignora ,
sia venulo fatto di dire legalmente ed ufficialmente : I soli

Interpret! del pensieri del popolo, e gli esecutori unici delle sue vo-

lonta siamo noi. Sappiamo benissimo che il capriccio dell'uomo con-

dusse gli esercili alle ai'mi noh meno negli anticbi che nei tempi

moderni. Alcune guerre di Luigi XIV non furono certamente piu

giuste di altre di Napoleone I. D' altra parte sappiamo ancora che

1' essere un governo sorlo dal suffragio popolare non gli toglie il di-

rillo di difendersi o di offendere in giusta guerra. Ma non si puo

negare che il capriccio dell' uomo non regni piu autorevolmenie nei

governi che si reggono a maggioranza di voci, nei quali la giuslizia

e una quistione di aritmetica
,
che non in quegli allri nei quali ,

almeno in leoria, si ammetteva che il giuslo e 1' ingiuslo erano indi-

pendenti dal numero dei suffragi. II che posto e nolo che tanlo e

lungi, che il meltere la vita a ripentaglio, e perfmo sacrificarla, sia

sempre ed in tutti i casi alto onorevole e virtuoso , che forse
, per la

creatura ragionevole ,
non vi e avvilimento maggiore od uso piu in-

degno della vita
, che il mettere questo preziosissimo Ira i doni del

Crealore alia cieca disposizione del proprio o dell' altrui capriccio.

Con cio non vogliamo negare che
,

nei casi particolari , soprattutto

tra le nazioni crisliane
,

il concetto generale del dovere non acquisti

diguita morale al semplice soldato
,

il quale ,
senza cercare piu in-

nanzi , va inconlro alia morte
;

e neppure che questo coraggio non

abbia nella universale estimazione grandissimo pregio. Ma noi par-

liamo di cio che il sistema porta per se, e non di cio che le abitudini

di un allro sislema vi possono aver mantenuto di decoroso ed anche

di meritevole. Ora ella e cosa indubitata, che, nei sislema dell' 8$,

la forza pubblica, quando opera in virtu del sistema, non puo levar-

si piu alto, che 'ad essere soslenilrice della volonta popolare; la quale

ialvolla fu che si trucidassero vecchi , donne e fanciulle , con quel

decoro e con quella riputazione di generosita , che alle milizie ila-

liane, per esempio ,
n'e venula, per le prodezze di questo genere

compiute da loro novellamente nelle Due Sicilie.

Ma la Conquista , per questo rispetto, non tanto vuol considerarsi

per cio che da essa e stato sottratto di vero e sustanziale decoro alia

forza pubblica nelle societa moderne
, quanto pel novissimo biso-

Swie V, vol. XI, fasc. 346. 26 4 Agosto 1864,
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gno, in cui queste si sono trovate
,
di tenere perpeluamente in piedi

eserciti sterminati, con immensi sacrifizii di quattrini e con non mi-

nori di liberta
,
affme di ottenere nienle altro

,
che di potere vivere.

E quale e a di nostri contrada
,

la quale si confidi di potere come

die sia raanlenere 1'ordine stabilito, senza tenere sotto le armi
,
a

dire il minimo, un uomo per ogni cento anime, che e la proporzione,

la quale, pei soli bisogni interni, come vedremo piu innauzi, vigoreg-

gia un soltosopra per la Francia? E pensare che un cosi esorbitante

apparato guerresco e rappresenlato per forza da un numero quasi al-

treltanto sterminalo di liberi cittadini
,
ed e per forza altresi pagato

da tutli ! Quando \eramente
, prima della Conquista , le sociela non

ne aveano alcun bisogno, per conservarsi tranquille, non che gli anni

ed i lustri, ma perfino i secoli. Se non fosse che 1'abiludine e mae-

stra efficacissima di dispendii e di servaggio, ci sarebbe a farsi le

croci della maravigliosa docilita, onde il mondo moderno si e accon-

ciato ad una condizione di cose , la quale ai nostri antichi sarebbe

paruta incredibile. Ne e gia che essi non avessero la pubblica forza,

e non 1'adoperassero di denlro e di fuori con efficacia anche somma;
ma la verila e la retlitudine del sistema crisliano ordinando la forza,

com'e dovere, alia tulela di una giustizia superiore ad ogni umano

arbitrio, si stava lungi le mille miglia dal ludibrio di cotesto mecca-

nismo, per lo quale una parte nolevolissima di popolo, pel massimo

numero contro sua voglia, e armata perennemente contro deU'aHra,

che n' e dissanguata, compressa, ed all'uopo ne potrebb' essere stri-

tolata come nimica in battaglia giudicala. Tullo do e awenuto dal

giorno ,
in cui il popolo fu dichiarato e mitriato Sovrano ;

e precisa-

mente per effetto dell' essere stato dichiarato e mitriato. Tanto e vero

che le ordinazioni della Provvidenza ne dagli uomini individui
,
ne

dai popoli si trasandano mai impunemente ;
ed il gastigo seguita

quasi sempre ncll' ordine medesimo di cose
,

in cui la colpa fu per-

petrata. Tutto fu fatto in quel malaugurato sislema per parosismo

febbrile di liberta disfrenata ; e tullo e riuscilo e sta riuscendo a

sterminio irreparabile della liberla.

E per cio che concerne 1' inlerno ordine, traltandosi di dovere as-

sicurare ai cilladini le sustanze, le persone e la vita, pochissima for-
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za nel sistema cristiano dovea bastare; in quanto quello, diciamo

cosi, elemento iniziale d'ogrii vivere civile essendo raccomandato

universalmenle al precetto naturale ed al divino positive, i violator!

di esso, e vogliamo dire i micidiali e i ladri
, non poteano essere, ne

erano di fatto altro, che eccezioni, le quali, nell'andamento ordinario

delle cose umane, sono sempre rarissime. Ne per avventura vi volea

maggiore apparato di forze per assicurare la cosa pubblica dalle fel-

lonie, dalle congiure, dalle ribellioni, che meditassero o tentassero

mutamenti di stato, ed esautoramento di Principi e di dinastie. Ri-

posando quel cardine d' ogni pubblico ordine, che e 1' osservanza

della legittima aulorila, sopra di una coscienza che riputava il delil-

to di lesa maesta, siccome e di fatto, senza paragone piu grave che

non 1'omicidio ed il latrocinio, quello dovea essere assai piu raro di

questi ;
e neppure in sogno si sarebbe pensalo, che il Sovrano do-

vesse un bel giorno scendere in piazza, con esercito formidabile, a

combattere in battaglia campale un altro Sovrano, qual si prelendc

essere il popolo, che non volesse piu sapere di lui. Di qui, a non di-

re delle borgate e delle citta minori , che per anni ed anni neppure

"vedevano faccia di soldalo
;
ma alle medesime maggiori ed alle mas-

sime alquante cenlinaia ed anche decine di armati erano tutlo il loro

bisogno ed il loro dispendio : ed i nostri vecchi ricordano ancora COD

ammirazione come Firenze, esempligrazia, fmo al cadere del passato

secolo ed agl' inizii di questo, non ne avesse che qualche centinaio,

ed a Bologna, per quel tempo popolosa quanto al presente, bastavano

una sessantina.

Yera cosa e che anche allora si aveano guerre, e quindi vi dovea-

no essere eserciti e battaglie, villorie e sconfille. Ma in cio due ipo-

iesi si possono considerare. si traltava di cosa, che importasse la

vita medesima e I'esistenza di un popolo; ed allora era il caso, che

si dovesse pugnare come pro aris et focis: tutli, in quelle strelle, era-

no soldati, a tulti correva obbligo grave di essere, tanto solo che ne

avessero il potere, come avvenne in molte circostanze ricordate dalla

storia, e segnatamente nelle guerre coi Turchi, sostenute con ammi-

rabile valore dalla Polonia e dalla Ungheria. Era insomma davvero

cio che, alquanti anni or sono, si voile rappresentare per commedia
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sell' Italia, la quale, come un uomo solo, doveva e voleva scacciare

U barbaro. Appunlo perche era commedia, nessuno se ne brigo, se

non fossero slati alquanti fanaiici od illusi, che vi andarono a spre-

care la vita. L'altra ipotesi, che dicevamo, si avverava ogni qual

Yolta si fosse trattatodiun'ingiuria, abbastanza grave da vendicare,

di UDa fella disputata di lerrilorio da occupare, di un traltato di cui

si esigesse 1* adempimenlo, di una successione conlrastata, di una in

somma di quelle contese tra Principe e Principe, o, se volete pure,

tra Stalo e Slato, le quali non possono essere risolute, che dalla su-

preraa ragione delle armi. In somiglianti congiunture ,
le quali pel

popolo appena comunemente importano altro, che un mulamento di

clinaslia, ocl una frontiera piu o meno lonlana, le guerre si combatle-

vano veramente con danaro del popolo stesso, il quale quasi sempre,

pei suoi corpi costiluili, vi consenliva; ed esso medesimo ne portava

danni gravissimi. Ma
,
ad ogni modo

, quanto alia parte viva delle

batlaglie, che consiste nel trucidare e farsi trucidare, si credeva uni-

versalmente, che non vi si dovesse adoperare, se non chi liberamenle

Yi consenliva. Cosi furono organati ,
non diciamo che lulti lodevol-

mente, quei varii modi di raccorre milizie; e dove erano Capitani di

yenlura che si raeltevano, colle loro schiere o compagnie, agli sti-

pendii di varii Slali
;
dove erano Baronaggi o Comuni che

, ingag-

giando a prezzo volontarii onde che fosse, si sdebitavano di patloviti

sussidii; quando erano stranieri, svizzeri per lo piu, quando indigeni

che si soldavano per pecunia o per favori
;
ma fondamento di tutle

quelle svariate maniere era sempre la libera elezione dell' uomo che,

sentendosi disposto al mesliere delle armi, lo abbracciava siccome un

altro. Perfino nelle Crociate, in quell' immenso slancio, ondel'Europa

cristiana vo!6 a strappare di mano ai Turchi il Gran Sepolcro , vi

furouo bene Pontefici che con Indulgenze e perdoni alleltavano a pi-

gliare la croce
; vi furono oratori che, come S. Bernardo e Pier 1'ere-

mita, spingevano i lenli e spoltrivano i neghiltosi ;
ma noi non sap-

piamo di alcuno che vi fosse condotto cogli argomenti, onde in Sici-

lia, esempligrazia, sono braccheggiali, catturati e straziati i renitenti

alia leva.

E proprio cosi ! L' idea che un libero cittadino, il quale a tutt'al-

tro si sente disposlo, che alia professione di soldalo, debba essere
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strappato per forza alle affezioni domestiche nel fiore degli anni e

delle speranze, ed avvinto, siccome un malfattore, debba essere tra-

scinato per forza ad uccidere o farsi uccidere, anche in capo al mon-

do, per una causa che ignora, e che potrebbe anche non mediocre-

mente detestare ;
cotesta idea, diciamo, sarebbe paruta la piu iniqua

epazza cosa del mondo, prirna, che le Conquisle dell' 89, coll'avere

dichiarato il ciltadino non pur libero ma Sovrano, non avessero vol-

gareggiata quella idea stessa, rendendone (che e peggio ancora) ne-

cessaria ed indispensabile la pratica. Talmente che, se si eccellua

quesla pochissima cosa, che e diventato di fatto lo Stato pontificio, il

quale, anche sospintovi da insinuazioni e pressioni potenti, non si e

mai volulo piegare ad imporre questo balzello di lagdrae e di sangue

ai proprii sudditi, non ci e oggimai paese dell' Europa conlinenlale,

che non sia slato obbligalo a godere di questa preziosa Conquista

dei tempi moderni. Restringemmo poi 1'asserzione all' Europa con-

tinentale, perche veramenle V Inghilterra non usa fare cerne mililari

forzose
;
ed essa

, per 1'esercito, si tiene ancora agl' ingaggi volon-

tarii. Ma il privilegio e cola ricomperato con larga usura dalle iscri-

zioni mariltime, come chiamano il levare mariuai e soldali a servi-

gio dell' armata
;

nel che fare si precede dalla prepotente dei mari

con un arbitrio e con una durezza ,
che ne perderebbe al paragone

qual e piu dura ed arbitraria coscrizione alia moderna.

E faccia il letlore di penetrar bene 1' inlimo nesso, onde le levc

forzose si collegano agli enormi eserciti slanziali
,
e questi alia So-

Yranila popolare, col dirilto annesso della cospirazione e della rivolta.

Ogni qual volla il depositario del potere sovrano si e persuaso, che

il popo'lo o ha
,
o certo crede di avere il diritto di levarglisi contro ,

come prima ne abbia la possibilila e la voglia ,
la piu stringente

delle sue cure dovra essere il premunirsi per forma ,
che ogni dise-

gno di adoperare quel diritto gli sia loslo manifesto , ed i conati ne

siano prontamente interrotli ; al che non puo negarsi che le moderne

Polizie politiche rendano servigi insigni. Tultavolta neppure puo ne-

garsi che queste, obbligate siccome sono a giuocare d'arcani conlro

arcani, e vincere astuzie con asluzie, all'uopo maggiore possono re-

stare gabbate, e, cosa ancora piu facile, possono gabbare chi trop-

po ciecamente se ne aflidassc. E dunque nccessila indcclinabilc lo
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stare sempre apparecchiato al caso, che il diritto della rivolta si vo-

glia recare in atto
;

anzi
, per fame passare il ruzzo, non vi e per

avventura mezzo piii efficace
, che avere pubblico e formidabile

quell' apparecchio, essendo manifesto
, lanto essere piu difficile or-

ganare di soppiatlo la ribellione
, quanto essa e piu vasta

;
e tanto

doversi preparare piu vasta
, quanto piu vi e di baionetle e di can-

noni
,
che hanno la missione di farla la mal capitata , tanto sol che

si moslri. Ed e andato si oltre il bisogno di una siffatta provvisione,

che nell'abbellire e rifabbricare in parte le grandi citta ammoder-

nale, piu che 1'architeltura civile, piglia parte il Genio mililare, che

nell'ampiezza e dirittura delle contrade, nel collegamento delle piaz-

ze
,
e nello sgombramento di altri punti strategici , ordina ogni cosa

a potere speditamente caricare il popolo sovrano colla cavalleria e

spazzarlo colla metraglia. E che questo pensiero abbia preseduto ai

grandi innovamenti, recall da alquanti anni alia capitale della Fran-

cia , lo disse e lo dimostro in Parigi stessa , con molto edificante ri-

serbo, la Revue des deux Hlondes in un suo quaderno di quest' anno.

Hanno dunque un bell' esorlare i consiglieri di risparmii , che i

varii Governi disarmino, per rilevare alcun poco i popoli schiacciati

dalle pubbliche gravezze, e rifornire gli Erarii vuoti ed indebitati !

Go si potrebbe, quando si trattasse dei soli pericoli eslerni, ai quali

sarebbe facile occorrere con un accordo almeno temporaneo tra le

varie Potenze
;
dalle quali, non si solendo venire a battaglia da oggi

a domani, col moderno sislema delle riserve e quasi impossibile, che

manchi il tempo ad avere sotto le armi un giusto esercilo per uscire

In campo, ogni qual volta ne sorgesse un bisogno imprevisto. E poi,

quando tutte le Polenze disarmassero nella medesima proporzione,

resterebbero relativamenle nella medesima condizione di adesso , e

pericolo non ne potrebbe venire ad alcuna. Ma se do si polrebbe a

rispello dei Sovrani di fuori, qual Governo ammodernatore oserebbe

disarmare innanzi al Sovrano di dentro, che , come tutti sanno ,
e

il popolo ,
il quale , per esercitare il suo sacro diritto di ribellare ,

non suole rompere innanzi le sue relazioni diplomatiche, inlimare la

guerra, e dinunziare le ostilila; ma coglie appunto il destro della osci-

tanza o delle armi stremate , per dare addosso ai loro veri o pretesi

oppressor! ? Contro un tale nemico , che le societa moderne si sono
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fabbricato colle loro mani, o diciamo piu veramente coi loro princi-

pii, esse debbono stare armale in fino ai denti in tutte le ore, pagan-

done, si capisce, coi proprii quatlrini e colla propria liberta il prezzo

gravosissimo ,
che , in ambedue questi generi di beni

, quelle armi

costano. II Thiers , nel discorso tenuto al Corpo legislativo di Fran-

cia, due mesi or sono, sopra le condizioni non felicissime di quell' e-

rario
, propose , Ira le altre cose , che si dovesse 1' esercito scemare

di cinquanta mila uomini. E per mostrare come con quella diminu-

zione non si andrebbe incontro ad alcun grave inconveniente, ne den-

tro ne fuori, non credette polere, pel mantenimenlo dell' ordine pub-

blico in Francia
, assegnare meno di trecentocinquantamila soldati ,

quanti sicuramente non ve n' erano ne sotto il quarto Errico, ne sotto

il quartodecimo Luigi ,
allorche il primo ,

alia testa d' un terzo della

Francia
,
combatteva contro gli altri due lerzi

,
ed il secondo era in

guerra con mezza Europa. E pure in quei trecencinquantamila, cue

e un sottosopra la proporzione degli armamenti pei bisogni interiori

del Continents europeo , non sono compresi i Gendarmi
,
le Guardie

municipali e campestri , i sergenti di citla
,
come chiamano i poli-

ziolti, che tulti insieme sono un altro sterminio. Talmente che quella

proporzione , che dicemmo sopra ,
di un armalo per ogni cento ani-

me
, la quale ,

veduto il tanto meno che se ne richiede per le cam-

pagne e per le cilia minori, per le grandi metropoli e di uno sopra

venti, con questa giunla, diviene di uno sopra quindici e forse dodi-

ci abitanli : dai quali se togliete le donne, i fanciulli, i vecchi, gl' in-

fermi, sara di uno sopra cinque ed anche qualtro. Ora se considera-

te, come un armato di tutto punto, bene agguerrilo e meglio guidato,

puo ben valere i qualtro o i einque popolani ,
vi accorgerete ,

che e

quasi tutto il popolo quello, che nelle grandi metropoli da tante forze

e tenuto a segno. Se 1' incutere timore di se e una speciale preroga-

tiva della maesta sovrana
,
non puo negarsi che i moderni popoli se

ne sono conquistata una dose non mediocre, da che furono dichiarati

Sovrani. Che se il modo , ond' e alteslata la paura ,
che ispirano

ai loro rettori, paresse comperato con troppo notevole scomodo delle

borse e della liberta individuate , possono confortarsene al pensiero

della dignila eccelsa , a cui sono stali innalzali, e del sacro diritto

loro conferito di resistere all'oppressione. Ma ci si provino!
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. IX. La levata forzosa di soldati fatta necessaria

dagli esercili stanziali alia moderna.

Tullavolta non esscndo sinonimi esercili stanziali e levala for-

zosa di soldati, potrcbbe allri avvisarsi che, poniamo pure sia

necessita indeclinabile mantenere i primi , si potrebbe trovar ma-

Liera di schivare la seconda
,
avendo di nuovo ricorso agl' ingaggi

volontarii. Ma noi gia lo dicemmo : in questa faccenda delle Conqui-

ste Tuna si lira dietro 1' allra, senza che siavi luogo a medicatura o

componimenlo di alcuna sorta. che si riguardi il numero tragrande

di soldati, che nei moderni esercili si richiede, o che il servigio, a cui

sono principalmente ordinal!
;
sara forse impossibile, e certamente

sarebbe altamente pericoloso averli tutti per libera elezione
;

e sara

quindi uopo sempre il levarne il massimo numero per forza, andaudo

Incontro a lutle le conseguenze di un siffalto sislema.

La professione delle armi osi abbraccia.pernaturale disposizione

che allri vi abbia
,
o per necessita dal non potere in altra maniera

campare oneslarnenle la vita. Del primo modo e indubilato scoutrar-

sene non pochi, i quali sembrano nali falti per quel mestiere, dotati

siccome sono di lulte le parli a quello richieste
;
ma e indubilato

non meno, che il costoro numero e ben lungi dal poter fornire le

migliaia, le miriadi e le centinaia di migliaia che se ne richieggano.

II che si fa manifesto dal falto, che se i noslri eserciti si riducesse-

ro ai soli volontarii , certo gli ufficiali alii vi resterebbero tutti ed i

bassi quasi lutli ;
ma quanlo a' gregarii , che ne formano propria-

menle il nerbo, ci pare di dir molto affermando, che sopra i cento

appena ne resterebbero i tre o i quallro. La quale differenza, se noi

veggiamo nulla, si origina da queslo, che per rufficiale anche mez-

zano, il suo grado gli schiude una carriera, siccome dicono ; e non

vi ha sergente ,
che non possa, o almeno non isperi ,

anche col solo

henefizio degli anni
, divenlare capitano , colonnello e qualche altra

cosa : laddove pel gregario , che non ha la cultura necessaria e le

disposizioni richieste a Irarsi innanzi
, quella maniera di vita , per

lui piu feconda di slenli e di pericoli ,
e niente prometlitrice di van-

taggi notevoli , non si suole abbracciare
,
che per disperazione di
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sostentarsi allriraenli , ovvero per un capriccio giovanile ,
che ha

luogo in rari assai. Ora ,
lasciando queslo caso

,
il falto e che

nelle conlrade ,
dove il popolano trova facilraenle come vivere sot-

to il telto domestico coll' oneslo la\
7oro delle proprie braccia

, so-

praltulto nella campagna ,
come avviene segnataineute in Italia ed

in Francia
;

in queste contrade
,
diciamo ,

si conteranno come i

corvi bianchi quei ,
che per proprio gusto si vadano ad arrolare.

Cio avvenne per secoli nella Svizzera
-,
dove la poverla del suolo

alpestre ,
e 1'esuberanza della popolazione ne faceva ingaggiare al

servizio mililare una parte notevole
;
avviene in Irlanda

,
dove la

spietata tirannide anglicana ha reso il piu povero del mondo un po-

polo, che abita uno dei piu fertili suoli che siano al mondo. Ma per

tutto
,
dove non si sconlra quella inclemenza della natura o questa

immane nequizia degli uomini
,

il fanlaccino volonlario sara sempre

una eccezione
;
tanto che, come teste dicevamo, se ad essi soli si ri-

ducessero i moderni eserciti, certo lutto 1'ordine dei capi o i Quadri,

siccome dicono, resterebbe inlatto
;
ma di gregarii \i rimarrebbcro

un Ire o qualtro per cento, e per giunta racimolati a stento nelle cit-

ta, ne per fermo dalla loro parle piu morigerata e piu laboriosa.

Ora quesla circostanza appunto e quella ,
che renderebbe alla-

mente pericoloso il sistema degl'ingaggi volonlarii nei moderni eser-

citi
,
vedulo la qualila del servigio, a cui essi sono principalmente

ordinati, secondo che fu per noi detto poc'anzi. Finche il soldato

dee comballere di fuori ,
rileva ben poco quali pensieri abbia so-

pra i motivi
, pei quali comballe

;
ed avviene il piu spesso che non

ne abbia nessuno, se non fosse 1' universalissimo di compiere il do-

vere, che lo lega a sostenere col proprio valore il decoro della sua

bandiera. Certo par mollo difficile che un soldatello qualsiasi abbia

formato i suoi giudizii sopra un piato di frontiere, di succession! o

di trallati
,

il quale potrebbe non essere piu facile a deciferare di

quello, che sia la quislione teutodanese
;
anzi avessero pure in capo

quei giudizii, e piu malagevole ancora, che per essi si debbano pas-

sionare, fino a fallire all'onore ed al dovere militare. Tn modo affatto

diverse va la faccenda nel caso, in cui le milizie debbono combal-

tere nel proprio paese, contro i proprii concittadini
,
o certo conlro
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una notevole loro parte, i quali, nel coscienzioso convincimento di

essere essi ancora Sovrani
,

si sono deliberali di esercilare ad ogni

rischio il dirilto sacro di resistere alia oppressione. In questo case

rileva moltissimo, e anzi ogni cosa il pensiero, che sopra tale sug-

getto hanno le milizie
;
e quasi impossibile che non ne abbiano uno,

e guai se 1' avessero in conformita del popolo sovrano, a cui deb-

bono lenere lesta ! Che se, a rispetto dei dud, il legame degl' inte-

ressi
,
le sperate promozioni , e

,
se volele ancora

,
la fede giurata

possono ispirare qualche fiducia
; quanto alia moltitudine, che sono

Teraniente iltutlo e che non hanno quei poderosi o stimoli o rat-

lenli
,
ci sarebbe a fane piccolissimo assegnamento , ogni qual volta

polessero avere in capo concetti poco dissomiglianti da quei dei ri-

vollosi. Ora il sistema degl' ingaggi volontarii , nei paesi retti alia

moderna, condurrebbe precisamente ad avere soldatesche di questa

specie, anche senza parlare di un' altra probabilila ,
che pur vi sa-

rebbe non lonlanissima
,
che le sette cioe vi trasfonderebbero in

buon dato i loro adepti. A noi pare evidente, che se i centomila

combaltenti , che sono indispensabili a mantenere in cervello la ca-

pitale della Francia, fossero tutti volontarii raccolli, non direm solo

dalla plebe, ma eziandio dagli operai di Parigi ,
di Lione o di Mar-

siglia ,
le Ire famose giornate di Giugao vi sarebbero impossibili ;

ed il pur lentarle, recherebbe una baldoria di fraternizzamenti fre-

nelici, da non lasciare neppure il tempo di contarli a chiunque aves-

se.avuto 1' insigne insipienza di meltere in contraslo elemenli co-

tanto omogenei.

Supposto pertanto che il grosso delle soldatesche si avrebbe scar-

sissimo all'uopo, emalsicuro, quando 1'accostarvisi fosse lasciato ad

una libera elezione, che solo in piccola e guasta parte avrebbe luogo ;

e stata inevitabile necessita il trarre la forza dall'universale della na-

zione, che, la Dio merce, e tuttavia sana, e segnatamenle dagli abi-

tatori della campagna, i quali in Italia ed in Francia costiluiscono le

diciannove parti sopra le venti del tullo. Per quanto questi siano

stati , massime nella seconda delle due contrade nominate ,
insidiati

da ogni specie di seduzioni
; nondimeno, siccome lontani dai grandi

centri d'incredulita, di rivolture e di corrompimenti, conservano tut"
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lavia le idee, ed in gran parte ancora le praliche cristiane, con quella

conseguenza del rispetto aH'autorita suprema, la quale seguitano a ri-

guardare come cosa di lassu, e dell' aderapimento di un dovere, a cui

il cristiano deve eziandio immolare in cerli casi la vita. Ed e tanto

comune tra quelle classi una sifialta disposizione ,
che

,
anehe com-

mettendo alia sorte la scelta dei deslinali alle armi
,
si puo slare si-

curissimi che, nel massimo numero, si dovra trovare. Mala difficolta

s'inconlrava in questo ,
che quelle classi di popolo , appunto perche

cristiane , morigerate , tranquille ed affezionate al lelto domeslico ,

non hanno nessuna voglia d' andare coi proprii picdi ad abbracciare

la vita disciplinata della caserma o la lempestosa del campo. Quando

vi sono astretti da un' autorita legitliraa ,
vi si sogliono rassegnare

non senza rammarico; e se queH'autorila sia ancora amata, puo dar-

si anche il caso, che vi vadano con una disinvollura non guari Ion-

tana dalla gaiezza. E certo si vedevano in Napoli, nel 1849, sot-

to Ferdinando II
,
venire in frotta

,
senza custodia e cantando alle-

grameute, i coscrilti da quelle inedesime province, dalle quali ora il

Piemonte ne strappa con tanlo stento, e Ira tante maledizioni, e con

si grandi violenze quei pocbi ,
che non riescono a svignarsela. Ma

che il contadino, di proprio moviraenlo e solo per gusto di avventure,

abbandoni il suo casolare
, per cangiare la vanga tn un fucile e la

povera sua giubba in assisa variopinta ed attillata
,
a coteslo non si

puo neppure pensare : esso fin che abbia un frusto di pane in casa

sua (ed e quasi impossible che non 1' abbia) , non lo fara mai. Ora

ai moderni eserciti soltraele T elemenlo
,
diciam cosi , campeslre ,

conladinesco, pastorizio, e voi gli avrete assolligliali per forma, che

i duci saranno dieci tanli che i soldali. Essendo dunque da una parte

alle condizioni present! della societa indispensabile che vi siano in tan-

ta copia armati, e che quesli nel massimo loro numero vengano dalla

popolazione pacifica della campagna; ed essendo cerlo dall'altra,

che questi non abbiano alcuna voglia di farlo, la conchiusione e sta-

la, che vi debbano essere trascinali per forza, come vi sono di fatto,

per la inesorabile legge della cosi delta Coscrizione. Ne e questo il

solo caso, che gli errori e le colpe del piccolo numero dei gaudenti,

degli ambiziosi e dei cupidi debbano essere riparati od espial! dall'u-
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niversale della gente ,
a costo di sudpri ,

di lagrime e di sangue ,
e

notantemente dal grandissimo numero dei laboriosi e del poveri.

E non passi di grazia inosservata quest'ultima qualificazione, che

al trarre dei conti, cosliluisce la classe di citladini, che porla vera-

mente il peso di questo terribile fardello
, imposto alia sociela mo-

derna dalle Conquisle dell' 89. Perciocche colla levata forzosa dei

soldati nacque ad UQ parto il sistema dei Cambii, in ^virtu dei quali

chiunque il voglia e ne abbia il mezzo puo ricomperarsi dal servizio

militare, sostituendo in sua vece un allro
;

il che si fa mollo agevol-

mente collo sborsare una somma piu o meno notevole per le yarie

circoslanze, e pei varii paesi, ma che si riduce a qualche migliaio di

franchi. Per tal modo colesla legge , in tante guise vessatrice
,
e la

quale, oltre ai gravissimi incomodi che metteremo in nota piu sollo,

puo molto probabilmente addurre seco il sacrifizio perfino della stessa

Tita
; questa legge, diciamo, per chiunque possegga una forluna an-

che mediocre, si riduce ad un affare di moneta, e potrebbe dachi la

paga considerarsi come una delle tante nuove maniere di balzelli,

onde gli Stati moderui affaticano le borse citladine. Anzi questa po-

trebbe parere piu lieve delle altre
,
siccome quella che si paga una

sola volta in vita, e non da tutti, ma da quelli solamenle, che dall'urna

vi sono condanimti. Sapete piuttoslo sopra di cui questa legge pesa

con tulta la sua inesorabile durezza, facendone loro portare lulte le la-

mentevoli conseguenze? Pesa sopra quel numero slerminalo di uomi-

ni, che non hanno in questo mondo altro palrimonio, che le loro brac-

cia. Per quesli non vi e remissione : vogliano o non vogliano ,
\i si

sentano o non \1 si sentano disposti, abbiano o non abbiano attinen-

ze domestiche , siano coraggiosi o paurosi : a tulto cio la legge non

guarda ; e basla che 1'uomo abbia un metro e tanli centimetri di sta-

tura, ed i chirurgi militari lo abbiano dichiarato ben complessionalo

della persona ,
dovra marciare senza misericordia

,
dovra avere co-

raggio per forza , e se per naturale timore abbandonasse un posto ,

che egli non si ha scello, ed a cui anzi non ha consentito giammai ,

un Consiylio di guerra gli regalera due palle in fronte ;
e la liberla

del cittadino avra avuto 1' ultimo suo trionfo.



IX.

Delia potesta giudiziaria di Carlomagno Palrizio.

Dalle cose discorse nel precedente capitolo riman chiarito, die

lanlo la pote$la legislativa, quanto la potesta amministrativa consl-

derata nelle sue sovrane allribuzioni di nominare i pubblici ufficialf,

levar le iraposle e batter moneta, nello Stato di S. Pietro, duranle la

seconda meta del secolo VIII, appartenne interamente al Papa, senza

die 11 Patrizio de' Romani ne vi si inframmetlesse di falto, ne si ar-

rogasse lampoco verun diritto di inframmeltenzu: donde e neeessario

conchiudere che la Sovranita dello Stato Romano, per quanlo risguar-

da quei due poteri, che pur sono coslilutivi essenziali di ogni auto-

rila sovrana, non gia nel Palrizio, ma nel Ponlefice risedeva. Ora

allrettanlo e da aftermarsi di quel terzo costilulivo delta Sovranitjjt,

che e la potesta giudiziaria; nel qual argomento , gravissimo per se

medesimo ed allatrallazione che abbiam per le mani rilevantissima,

e da porre tanto piu diligenle studio
, perche egli e stalo da molti

scriltori slrananaenle guaslo ed oscurato di fallaci opinion}.

Egli e infalti opinione di molti, che Carlomagno, in virtu del suo

Patriziato, avesse la balia suprema de'giudizii nello Stato di S. Pie-

1 Yedi questo volume pag. 144 e segg.
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tro, e la potesla di decidere in ultimo appello le cause
;
e che quesla

fwtesta esercitasse, o egli medesimo in persona nelle sue venute a

Roma e alia propria Corte in Francia dove facean ricorso i querelan-

ii, ovvero piu sovente per via de' suoi messi che qui, come in tulle

le province de' suoi Stati, solea, dicono, destinare ad faciendam iu-

stitiam, ed a sopravvedere e correggere le senlenze de' giudici or-

dinarii. Ora questa opinione, benche abbia qualche parte di vero, in

quanlo che non puo negarsi aver avuto il Patrizio anche autorila di

giudice, pecca nondimeno gravissimamente nell'esagerare che fa co-

testa aulorila, fino ad allribuirle quell' ampiezza e indipendenza che

propria del solo Sovrano. Prima pero di enlrare a dimostrarlo, ci

giova spianare la via, dissipando due equivoti che han potuto dar

f>resa e fondamento a tal errore.

Si e tolto equivoco, in primo luogo, dalla voce di giuslizia, e di

giustizie di S. Pietro. Imperocche, egli e verissimo che i messi Fran-

chi venivan qui, inviati da Pipino e poi da Carlomagno, a procurare

legiustizie, pro exsequendis faciendisqiie iusliliis beati Petri 1; ma
cio altro non signiGca se- non che eglino aveano 1' incarico di prov-

vedere che le citla, i lerritorii, i patrimonii, i diritti temporal! della

S. SedeJqueste erano le giustizie di S. Pietro} fossero difesi e man-

tenuti al Ponlefice nell' inviolate suo possesso. Svolgansi lutte le Let-

tere del Codice Caroline, e vedrassi che quegli ollre a sessanta am-

foasciatori ,
che ivi trovansi nominati e inviati dai Re Franchi a Ro-

ma, tra il 754 e il 791, quando non venivano per mero ossequio e

eortesia, sempre aveano per iscopo precipuo della lor missione questo

gran negozio, la difesa delle temporalita della S. Sede : combatlere

eontro la rapacita e la perfidia de' Longobardi , incalzare e costrin-

gere Desiderio alia consegna e restiluzione delle lerre usurpate , ri-

solvere le questioni dei confini terriloriali, fare al Papa la consegna

delle nuove citla e terre donate da Carlomagno , vigilare e provve-

dere eontro le frequenti minacce d' invasioni e di usurpazioni ,
che

era i Greci, ora i Beneventani
,
ora i Napolitani inoveano eontro lo

Stato della Chiesa
; assistere in somma e soslenere il Pontefice nel-

1 COD. CAKOL. Epist. XLYII, ediz, del CENM.
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1' intero possesso della sua lemporale Sovranita: di modo che 1'opera

loro allro non fu che una conlinuazione e un compimento necessario

delle celebri donazioni di Pipino e di Carlomagno , siccome la loro

commessioue allro non era che di rappresentar qui la potesla protel-

trice, che Pipino e Carlo aveano come Patrizii. Essi venivano adun-

que, non gia come giudici, ordinarii o straordinarii, a tener tribu-

nale e rendere giustizia in nome del Re Patrizio ai popoli ;
ma bensi

come avvocali, difensori e procuratori delle giustizie di S. Pietror

cioe delle temporalita di S. Chiesa, a far si che il Papa ne godesse

inlero e tranquillo quel sovrano possesso ,
che i Re Patrizii avean

giurato di mantenergli.

Un altro equivoco pole nascere facilmenle in quesla materia dal

confondere i tempi tra lor \1cini del Patrizialo e dell' Impero, tras-

portando al primo quel che solo apparliene al secondo. Certo e che

coleste due creazioni politiche de' Papi ebbero tra di loro streltissima

attenenza e somiglianza, siccome due esplicazioni di un concetto me-

desimo
;
ma andrebbe errato chi le confondesse inleramente ed al-

1'una delle due indislinlamente appropriasse ogni qualita dell'altra,

Abbiamo gia toccato di do varii esempii; ma, per dire qui solo della

polesla giudiziaria, menlre e indubitalo, che dopo la creazione del-

1' Impero i messi imperial! venivano a quando a quando ad facien-

dam iustitiam l, alzando tribunale e tenendo Placiti eziandio in Ro-

ma, per consenso pero ed autorita del Ponlefice
,
ovvero recavansi

insieme coi messi papali a render giustizia per le varie citta dello

Stato; nulla di lullo cio tnmamo essere stato in costume duranle i!

Patriziato
;
niun caso polendosi allegare di giudizii tenuli qui dal Pa-

trizio o da'suoi rappresenlanli, prima del celebre e straordinario pro-

cesso istiluito nell' 800 contro i sacrileghi assa&ini di S. Leone III,

del che fra poco diremo. Si veggono bensi anche nel secolo VIII i

missi dominici di Carlomagno intervenire, secondo la savissima isli-

tuzione di quel gran Monarca, nelle province del suo Regno italico e

render sentenze eziandio contro i piu potenti Duchi dello Stato 2; ma

1 LEOMS III Epist. V.

2 Veggasi per esempio, presso il FATTESCHI (Memorie storico-diplomatiche

del Duchi di Spoleto, p. 284) il Placito tenuto nel 798 a Spoleto dai Messi
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non si ha indizio
,
che niun messo di Carlo si arrogasse mai polesta

di sindacato sopra i giudici , i governalori ,
i Conli o Duchi papali

nelle citta di S. Pietro.

Chiarili pertanto e tolti di mezzo questi due equivoci, agevol cosa

e il dimostrare che
,
durante 1' epoca Patriziale

,
la potesta sovrana

dei giudizii, si civili come criminal!, appartenne unicamente al Pon-

iefice, e che al Patrizio in virtu della sua dignila altro non appar-

teneva
,
fuorche il difendere anche in cio la Sovranila pontificia ,

ed

aiutarla cooperando in cerli casi, ma con polesta subordinata.

In primo luogo, 6 certo che dal Papa dipendevano tutli i giudici

e magistrati delle citta di san Pietro. Infatti
,

fin da quando Ste-

fano II fu entrato al possesso della sovranila nell' Esarcalo
,

ci at-

testa il suo gran successore Adriano , che egli mando da Roma a

Ravenna, in qualita di giudici ad faciendas iustitias omnibus vim

palientibus, Filippo prete (e poi Vescovo) ed Eustachio duca, con

obbligo di risedere in quella capitale dell' Esarcato 1
: cio che in-

dica un ordinamento regolare e stabile dell'aulorila giudiziaria, da

doversi oggimai esercitare in quella provincia in nome del Papa

Sovrano. E che tale ordinamento durasse in vigore negli anni ap-

presso, lo mostra il falto di Adriano medesimo, che rivendica a se,

eontro le recenti usurpazioni dell'Arcivescovo Leone, la pienezza'di

quella polesla medesima
,
che Slefano II avea gia posseduta in tutto

regii eontro lo stesso Duca di Spoleto, Guinigi. Esso comincia : Dum in Dei

nomine resedissemus nos Mando Abbas, Deroinus et Uisentbvrdus missi domni

Regis Civit. Spoletanae in palalio ad singulorum hominum audiendas vel

deliberandas intentiones etc. Del medesimo Placito parla il Chronicon Far-

fense, presso il MURATORI, Her. Hal. SS. T. II, pag. 357.

1 Elenim ipse nosier praedecessor (Stephanus II).... ET IUDICES AD FACIEN-

DAS IUSTITIAS OMNIBUS T7.w pATiENTiBus in eadem Ravennalium urbe RESWENTES

ab hac Romanaurbe direxit, Philippum videlicet illo in tempore presbyterum,

simulque et Eustachium quondam ducem. Et ut plenius de hoc satisfacere Chri-

slianissima excellenlia veslra potest, dignetur advocare praediclwn Philippum

episcopum, coque de huiusmodi re inquisito, cerlissime lieritalem agnoscere

poteslis, quid omnia ita sunt quemadmodum innolmmus etc: COD. C.VROL.

Epist, LII.
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F Esarcato l
; e lo moslra il mandare ch' egli fece Gregorio Saccel-

lario ad Imola ed a Bologna ,
cilta occupale dal ribelle Arcivescovo,

per tradurre indi a Roma i giudici delle medesime
,
forse perche

complici della rivolta, ed esigere da lulti i ciltadini nuovo giuramen-

lo di fedelta 2. Cio quanto all' Esarcato. Ne altrimenti esser doyea

nella Penlapoli, della quale lodandosi Adriano, siccome lenentesi sal-

dissima nella devozione della santa Sede 3, non ostanle le macchine

mosse dall'Arcivescovo di Ravenna a crollarla dalla sua fedella, chia-

ramente significa che ivi le potesla giudiziali, al pari delle altre ordi-

nate dal Papa , serbavano inlera e tranquilla la lor dipendenza da

Roma. In Roma poi, rautorila sovrana del Papa e 1'ubbidire che a

lei facevano lulti gli ordini della giustizia civile e criminale
, appa-

risce cosi manifesla dai processi, di cui or ora diremo, che il pur

dubitarne sarebbe follia. Aggiungasi che al Papa apparleneva pari-

menle 1' isliluire nuovi tribunal! e il defmire la giurisdizione loro pro-

pria; e cio non solo per le cause da agitarsi tra i proprii suddili, ma

per quelle eziandio in cui 1'una delle parli era slraniera allo Stato,

per quelle cause cioe che risguardavano il diritlo internazionale ,

appartenenza eminenlemente propria del solo Sovrano. Tale fu 1'alto,

con cui Papa Adriano, nell'Aprile del 772, creo il Priore del Vestiario

1 Nos, excellentissime fili, quemadmodum tempore domm Slephani Papae,

gui illuc in Franciam profectus est, cui et ipse Exarchatus Iraditus est, ita

et nostris lemporibus eum sub nostra potestate disponere alque ordinare vo~

lumus.... Sed magis peto te coram Deo omnipotente ,
ut ita disponere iubeas,

eumdemque archiepiscopum sub nostra potestate conlradere digneris, ut a no-

bis cunclus Exarchalus disponalur, sicut saepe fains domnus Stephanus bea-

tissimus Papa, temporibus sanctae memoriae genitoris vestri domni Pipini

disponere visus esl etc. Ivi.

2 Dirigentes ibidem (fmolam atque Bononiam) nostrum missum, id est Gre-

gorium Saccllarium, qui IUDICES EARUMDBX CIVITATCM ad nos deferre deberet,

et sacramenta in fide beali Petri et nostra, atque excellentiae vestrae, a cuncto

earum populo susciperet etc. Epist. LV.

3 De reliquis vero civitalibus utrarumque Pentapoleos ab Arimino usque -

gubium, ontnes more solito ad nostri advenerunt praesenliam , et praecepttt

actionum de ipsis civitalibus a nobis susceperunt, et in nostro servilio atque

obedienlia fideliler cuncli permanent. Ivi. Cf. Epist. LIV.

Serie 7, vol. XI. fasc. 346. 27 8 Agosto 1864.
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della santa Sede , prolettore delle giustizie Farfensi
,
e giudice per-

petuo delle cause civili o criminali
, che il Monastero di Farfa , sud-

dito del Regno longobardo , avesse a trattare in JRoma conlro i sud-

dili ponlificii di qualsivoglia classe o condizione l
: del qual alto la

politica importanza fu gia egregiamente nolata e chiarita dal Troya 2.

Insomma, e in Roma e in lulto lo Stalo di san Pietro, ogni giu-

risdizione, come ben disse 1' Hegel ,
o procedeva o dipendeva dal

Papa 3; senza che mai apparisca d'altrolato, la giurisdizione o

autorita giudiziaria del Papa dipendere o derivare da chicchesia.

Questa sovrana indipendenza della po testa del Papa, come Giu-

dice, in tutte le cause appartenenti al politico e civil governo di

Roma e dello Stato, si rivela parimente chiarissima nei process!

giudiziali, di cui ci ban serbato memoria i monumenti del secolo ot-

tavo. Slefano II, avendo trovalo nell'Arcivescovo di Ravenna Sergio

orgogliosa resislenza a' suoi comandi circa il governo dell' Esarcato,

lo tolse dalla Sede e lo fece venire a Roma, dove, Ira per quesle ed

altre cause
,
stette sollo processo fino ai tempi di Paolo I 4 il qua-

le, nei primordii del suo regno, terminala la causa dell'Arcivescovo

e ricevulolo in grazia, lo rimando alia Sede di Ravenna, e Tebbe

quindi innanzi ubbidiente e fedelissimo ministro nei civile reggi-

mento di quella illustre provincia
5

,
in cui

,
secondo Agnello ,

Ser-

.1 La Bolla di Adriano e recata, per tacer d'altri, dal MURATOEI, Rer. Hal.

SS. T. II, P. II, p. 346; dal GALLETTI, nei Vestarario, p. 25, erdalTuoiA, Co-

dice diplom. longob. Num. DCCCCLYIH.

2 Osservazione sulla natura politica di questa Bolla, al luogo teste citato.

3 Storia della Coslituzione dei Municipii italiani ecc. pag. 179.

4 Omnes in hoc cognoscere possunt, cosi scriveva Adriano a Carlomagno,

qualem potestatem eius (Stephani II) Ter-beatitudo in eamdem Ravennatium

- urbem et cunctum Exarchalum habuit, qui etiam archiepiscopum Sergium

exinde abstulit, dum contra eius voluntatem agere spiritu superbiae nitebatur.

COD. CAROL. Epist. LII. E qui nolisi^ che siccome Adriano in questa Lettera

d'altro non parla che dei diritti della temporal sovranita che i Papi aveano

nell' Esarcato, cosi e manifesto che la reita di Sergio era pr'mcipalmente po-

litica, e che Stefano II contro di lui procedendo in questo case ,
esercito

la potesta, non tanto di Ponlefice, quanto di Principe.

5 Yedi iiUorno a do I Epist. XIII e XXYI del COD. CAROL.
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gio iudicavit a finibus Perlicae totam Pentapolim et usque ad Tu-

sciam el usque ad mensam Uvalani, velut exarchus 1. Solto Sle-

fano III, Michele Scriniario
, inlrusosi colla forza dell'armi e col

favore di Re Desiderio nel seggio del defunlo Sergio ,
ne fu alia

fine sbalzalo per autorila del messi papali , aiutali in cio dal messo

di Carlomagno ,
Ubaldo

,
ito con loro a Ravenna per espressa vo-

lonta del Papa ;
ed il reo fu tradotto in catene a Roma

, per subire

dal suo Pontefice e Principe la meritata pena della sua doppia ri-

bellione 2. Non diciam nulla del famoso processo, fatlo da Stefano III

e dal Concilio Lateranense del 769 all'Anlipapa Costanlino ed a' suoi

complici
3

; perche, sebbene Coslanlino, colla sua sacrilega usurpa-

zione, avesse offeso i dirilti regii non meno che i ponlificii della

sanla Sede
,

il suo delillo nondimeno conlro la Chiesa era per se

solo cosi enorme ed occupava di tanto orrore gli animi di tulli, che

il pseudopapa pole fare in lui dimenticare facilmente il reo di Stato.

Venendo poi ai tempi di Adriano
,

1' autorila regia di Giudice appa-

risce in questo gran Papa eziandio piu splendida che ne' suoi Ire

predecessor!. Imperocche, lasciando stare com'egli, appena elelto

Pontefice, richiamo dall'esilio e libero dalle carceri lulti quei giu-

dici del Clero 'e della milizia , e tulli quegli allri personaggi , che

1'odio di Paolo Afiarta vi avea poc'anzi confinali 4
; il processo, che

indi a poco fu aperto conlro il medesimo Paolo e gli altri suoi com-

plici nell'assassinio di Sergio Secondicerio, basta egli solo a meltere

in piena luce la verita del noslro assunto. Ai primi indizii che si

ebbero del delilto, il Papa fece tosto incarcerare ed esaminare i rei ;

indi , scoperlo e dissollerralo il cadavere di Sergio , pel grande or-

rore che tutta Roma risenti di si crudele omicidio, tutli i Primati

1 AGNELLO RAVENNATE, in Vita Sergil, cap. 4.

2 COD. CAROL. Epist. XCIV; ANASTASIO, in Stephana III.

* '; 3 CENNI, Condi. Lateranense; ANASTASIO, in Stephana III.

. 4 Confestim eadem hora qua electus est, reverli fecit indices illos huius Ro-

manae urbis tarn de clero quam de militia, qui in exilium ad transitum domni

Stephani Papae missi fuerant a Paulo cubiculario, cognomenlo Afiarta, et

aliis consentaneis impiissatellilibus. Sed et reliquos, qui in arcta custdia man'

cipati ac retrusi erant, absolvi fecit. ANASTAS. in Hadriano, n. 292.
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della Chiesa (
cosi narra Anaslasio l

)
e i Giudici della milizia in-

sieme con lutto il popolo, salili alLalerano, proslraronsi appie di

Adriano , pregandolo che facesse alia vendetta di cosi inaudita scel-

leraggine , giacche altrimenti niuna vila in Roma andrebbe omai

sicura dalla feroce baldanza dei Irisli. Qual prova polrebbe egli vo-

lersi piu convincenle
,
a mostrare cbe lulta Roma riconosceva nel

solo Papa I'autorila suprema dei giudizii e del ius gladii? E il Papa

Infalti ,
arresosi

(
come prosegue narrando Anastasio

)
alle pregbiere

dei Giudici e di lulto il Popolo romano
, spoglio i rei d'ogni privi-

legio di foro
,
cbe per ragione della loro dignila godessero ,

e li fece

consegnare al Prefetlo della Cilia, che era Presidenle del Crimi-

nale, affinche a modo degli omicidi volgari li esaminasse coram

populo, e li sentenziasse
;
come fa fallo. Quanlo a Paolo Afiarta ,

benche in questo frattempo si Irovasse in ambasciala presso il Re

Desiderio, non pero gli venne falto di scampare alia giuslizia so-

vrana del Papa ;
il quale , al suo ritorno da Pavia , lo fece arreslare

in Rimini e sostener prigione in Ravenna
,
donde volea fai lo tra-

durre a Roma e poi relegarlo in esilio in Grecia
,
avendo percio

scritto agl' Imperatori Bizanlini e pregatili cbe non si gravassero di

tenerlo quivi in custodia ; e nou che 1'Arcivescovo' di Ravenna ol-

trepassaudo i poteri datigli dal Papa ,
fece dal Consolare della cilia

uccidere Paolo in carcere , del quale arbitrio cerco poi di scusarsi ,

ma indarno , presso Adriano 2.

Gli alii giudiziali qui da noi ricordali riguardano le piu importan-

ii e celebri cause di quel lempo, nelle quali erano involli i perso-

naggi eziandio piu cospicui dello Slato, sia in Roma, sia in Raven-

na ;
laonde e facile argomenlare quel che debba pensarsi delle cause

minori e di quelle di cui niuna nolizia e a noi pervenula. Ora in

tulli cotesli alii, qual fu la parle del Palrizio de'Romani? dov' e quel-

1 Quod cernentes universi primates Ecclesiae ac indices mililiae, ascendentes

unanimiter cum universo populo in Laleranense patriarchium, proslrati apo-

stolicis vesligiis, obnixe eumdem almificum Pontificem deprecati sunt, ut vin-

dictam atque emendationem fieri praecepisset de tanto inaudito piaculo etc.

Ivi, n. 298.

2 Ivi, n. 298-302.
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I'alta polesla di giudice sovrano, che ad altri piacque attribuirgli?

11 vero e che il Patrizio ivi non e tampoco nominalo, come se a lui

nulla purilo apparlenesse 1' ingerirsi di tai giudizii : ovvero , se ia

alcun caso ei pure \i ebbe parte, corrie fii il caso di Michele Scri-

niario , alia cui punizione gagliardamente coopero il regio messo ,

Ubaldo; quesli non intervenne se non per \olonlaecommessione

espressa del Papa, e altro non fece che prestare all'autorila sovrana

del Papa quell' aiuto che appunto era proprio dell'ufficio patriziale.

Chi voglia dunque star saldo ai document! posilivi della storia, e

non vaneggiare dielro le fanlasie del proprio o dell' altrui cervello, dee

confessare che la sovranita assoluta dei giudizii, eziandio civili e

criminal?, nello Stato di S. Pielro apparteneva al solo Papa, giacche

da lui nominavansi e dipendeano gli ufficiali anco maggiori della

giuslizia, e da lui regolavansi e risolveansi senz'altro appello le cau-

se anco gra\issimc. Quanto al Palrizio egli avea certamente potesta

anche nell' ordine giudiziario, richiedendosi pur questa come parte

di quell' allo ufficio di Difensore della Chiesa e dello Stato romano,

nel quale era posta 1'essenza del suo Patriziato; ma tal polesta sog-

giaceva a quelle condizioni medesime, a cui gia sopra spiegammo
essere stata soggetta in generale la giurisdizipne del Patrizio

; era

cioe potesta straordmaria, in quanto cbe, senza inframmettersi allri-

menti nel corso ordinario e regolare de'tribunali romani, accorreva

solo a quando a quando ne' casi in cui veniva espressamente invo-

cala e richiesta; ed era inoltre potesta dipendenle dal Papa, sicco-

me aiutatrice e minislra dell' autorila ponlificia e percio lonlanissima

dal prelendere di dar legge a questa o di sindacarla.

Ma a chiarire ^
7

ie meglio questo punlo, mirabilmente giova lo

studiare i ricorsi che dallo Slato di S. Pietro e dai sudditi papali fa-

ceansi talora al Patrizio Carlomagno, e intorno ai quali preziose no-

lizie ci han lasciate alcuue lettere di Papa Adriano. Al Muratori 1

e ad altri cotesli ricorsi parvero buon argomento a provare che Car-

lomagno possedesse la SovranitSt ossia 1' alto dominio sopra gli Stall

1 Annali d' Italia, a. 783 e 789; Piena esposizione dei diritti Imperiali ed

Estensi sopra Comacchio ecc. Gap. II.
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della Chiesa: e tali infalli appaiono a prima fronte, poiche sembrano

mostrare nel Re Palrizio un trlbunale supremo d' appello , a cui po-

tessero liberamente far capo i suddili di S. Pietro. Ma chi si faccia

ad esaminarli da vicino, con in mano la face di quei document! slo-

rici che solo possono dar luce a'conoscere il vero, agevolmente si

persuadera, cpteslo tribunalc supremo essere un mero fanlasma, ed

in que' falli conlenersi al contrario un nuove ed egregio argomento

a dimostrare la sovranita assoluta del Papa, e la dipendenza che da

lui aveva in ogni cosa la polesla del Palrizio.

Convien dunque sapere, che alteso 1'inliraa alleanza la quale strin-

geva la Stato Romano alia Francia in virtu del palto palriziale, e

slante che all'ufficio del Patrizio spellava il proleggere e difendere

non solo la Chiesa e il Pontefice, benche questo fosse il primo e

principalissimo oggetlo della difesa patriziale, ma anche i sudditi

della Chiesa che erano il popolo peculiare di S. Pielro
; questi avea-

no facolla di ricorrere al Patrizio ed invocarne al bisogno la prote-

zione : il che veggiam falto soprattutto, dopoche, rinnovata in Carlo-

magno V inaugurazione solenne delPalriziato 1' anno 174, e solten-

trati i Franchi al dominio longobardico in Italia, le relazipni Ira Ro-

ma e Francia furono divenute piu intime e piu agevoli. E il Papa

stesso, non che arrecarsi ad offesa tai ricorsi, ne dava anzi di buon

grado facolta ai proprii sudditi; sia perche cos-i stringevansi sempre

piu i legami di amista Ira i due Stali
;
e perche il Patrizio piu age-

volmente riusciva colla sua temula potenza a comporre i disordini, a

frenar le oppression!, e a domare la protervia de'tristi; ne con ci5

finalmente egli altro facea che le parti di ministro e uftlciale straor-

dinario del Papa, adoperando in pro del pubblico quell' aulorita pro-

tettrice che il Papa gli avea concessa. Percio Adriano scriyeva a

Carlomagno, verso il 775, consenlir egli volenlierissimo che altrisi

recasse presso di lui ad implorare la sua regia protezione, perocchd

fra di noi, diceva egli-, e un amore
,
una carila , un' affezione since-

rissima quasi d'un cuor solo l; ed in altra Lettera del 790 ripeteva-

1 Nos quippe, ut testatur Veritas, libentissime acceptamus eos qui ad veslrct

regalia accelerant vestigia ; quoniam una dileclio, una charilas, eademque

furitatis affectio inter nos consistit. COD. CAROL. Epist. LIII. Poogasi bea
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gli, a se non dispiacer punto che qual che si fosse de'proprii sudditi

si condueesse alia Corte di lui, sia per mero ossequio, sia ancora per

cercare giustizia 1, ma solo esigere che do non facessero senza aver-

ne prima espressa permissione dal Papa. Anche Leone III fa men-

zione di coloro che soleano cercare aiulo presso Carlo , gia crealo

Imperatore, e 1'assicura esser calunniaquel che spargeasi da qual-

che maleyolo ,
che eglino cioe perdessero per queslo la grazia del

Papa 2. A cio dee parimenli riferirsi quel diritto ft intercessiorie, di

cui parla lodovico Pio nel celebre diploma ch' egli -scrisse a richie-

sta di Pasquale I; anzi, poiche le condizioiy ivi da lui espresse reca-

no gran luce a ben intendere questa materia, non sara qui fupr d'o-

pera il descriverle per inliero; imperocche, sebbene quel diploma

apparlenga ai tempi imperial}, lanUrc lungi nondimeno che i limili,

ivi posti aH'autorila giudiziaria dell' Imperatore ,
non si possano

applicare anche al Patrizio, che anzi a questo convengono a vie mi-

gliore ragione, essendo indubitalo che il Patrizto fu qualche cosa da

meno dell' Imperatore , e che il Patriziato nel Irasformarsi in Impe-

ro
,
non che nulla scapitare de' suoi primitivi poterr, li ebbe piutlo^

lo, insieme col tilolo e colla dignila, ampliali. Dopo aver dunque nel

suo diploma enumerate le cilia e province della S. Sede
, e confer-

matane ai Papi la pienissima signoria ,
1' Imperatore Lodovico sog-

giunge : E in esse niuna parte noi rivendichiamo e niuna potesta

mente, di grazia, alia ragione qui addotta dal Papa: rintima unlone del Pa-

trizio col Papa, fondata nel Patto patrizlaie, era quella che rendea, legittimi

e liberi r ricorsi al Patrizio, non gia 1'alto dominio o la superiorita politica

del Patrizio, della quale ne qui ne altrove non trovasi mai niun cenno nel

Codice Carolino.

ISed nee nontrae palernitati dispHcere rectum est, qualiscumque exnostris

out pro salutalionis causa, aut QVAERENDI /psr/ruir, ad vos propemverit etc.

Ivi, Epist. XCVIII.

2 Et non solummissi vestri tlment vestram portare legationem ad nostram

pusillitatem, verum etiam alii iam nonsunt ausi QUAEBERE A VOBIS nvxmm,
quia nullus est qui vestram quaesivit clementiam, ut dicunt, qui postmodum
ad plenum potuisset pervenire gratiam nostram.... Vnde nofeis, fili dulcissime,

quid aliud agendum est, nisi preces pro his, qui talia tobis MEXTITI SVNT
,
ad

Dominum fundamus? etc. LEONIS III Epist. III.
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di disporre o giudicare o sottrarre o diminuire 1
,
se non in quanta

ne saremo richiesli dal Ponlefice allora regnanle. E se un abitante

qualsiasi delle sopradelle cilia della Chiesa voslra a noi ricorresse ,

volendo sollrarsi alia voslra signoria e polesta, o lemendo per qual-

che suo iniquo altenlalo, o fuggendo il casligo di qualche sua colpa,

noi non lo riceveremo allrimenti, che a fme d'inlerporre per lui una

giqsta intercessione , purche nondimeno la sua colpa Irovisi meri-

tevole di perdono , se no , presolo , il rimelteremo in poler voslro :

eccello quelli ,
che avendo sofferto violenza o oppressione da potenli

a noi facessero ricorso, affinche per la noslra intercessione merilino

di ricevere giustizia ,
il caso dei quali e diverse e assai lonlano dai

precedenli 2.

Egli e dunque indubitalo, dopo quesle lestimonianze , che ai sud-

dili ponlificii , per consenso e aulorita dei Papi medesimi
, era con-

cesso di ricorrere al Palrizio, e piu lardi all'Imperalore, per averne

favore, aiuto, difesa, e per ollenere piu facilmenle ad intercessione di

lui o perdono, se rei di colpe perdonabili, o giustizia, se villime del-

1' altrui violenza. Ne con cio, come ognun vede, si derogava punlo

1 Queste parole, che sembrano copiate da quelle di Pipino nel pr'mo

Patto di donazlone, attestano evidentemente la plena e assolu'a signoria la-

sciata dai Re e Imperatori Franchi ai Papi hello Stato di S. Pietro, e con-

traddicono direttamente a quell' alto Dominio o Soprasovranita che il Sigo-

nio, 51 Muratori ed altri vollero altribuire a Pipino ed a' suoi successor'!.

2 Nullamque in eis (provinciis, civilalibus etc.) nob is partem ant potestatem

disponendi vel IVDICANDI subtrahendive aut minorandi vendicamus, NISI QVA-

TENCS ab illo qui eo tempore huius sancte Ecclesie regimen lenuerit, BOGATI FVE-

SIMVS. Et si qnilibet homo de supradictis civitalibus ad vestram Ecclesiam

perlinentibus ad nos venerit, sublrahere se volens de vestra ditione vel pole-

state, vel aliquam quamlibel iniquam machinaiiunem meluens, aut culpam com-

tnissam fugiens, nullo modo eum aliter recipiemus, nisi ad iustam pro eo fa-

ciendam INTERCESSIONEM, ita dumloKat, si culpa quam commisit venialis fuerit

inventa, sin aliler, comprehensum vestre poiestali eum remiltemus. Exceplis

his, qui violentiam vel oppressionem potenliorumpassi ideo ad nos venerint ut

per nostrum INTERCESSIONS^ iusliliam accipere mereantur, quorum altera con-

ditio est, el a superioribus est valde disiuncta. DIPLOMA LUDOV. Pn, presso il

CENNI, Monum. domin. ponlif. T. II, p. 131, e presso MARINO MABINI, JKuovo

esame dell'aulenlicUa dei diplomidi Ludovico Pio ecc. pag. 108.
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all'autorila sovrana del Papa; imperocche, ollre 1'essere tal dritto de-

rivato non allronde che da concessione del Papi, autori del Patrizialo,

il Patrizio in tai casi non entrava gia con autorita di giudice supre-

mo, a cui lo slesso Pontefice dovesse sottoslare, ma bensi con quella

di magistralo slraordinario islituito dal Papa medesimo, ovvero d' in-'

tercessore e mezzano or di grazia, or di giustizia, presso if tribuna-

le supremo de! Papa. Tuttavia egli e verissimo, che questa facilita di

ricorsi polea dar di leggieri, e.diede talvolta, a detrimenlo della so-

Yranita pontificia, in quegli abusi, che or ora abbiamo udito accen-

narsi da Lodovico Pio. Alcuni ne abusavano ,
cercando impunita

presso il Patrizio e fuggendo al braccio della giustizia papale: come

vollero fare quei due romani , Pasquale e Saratino , e quei potenti

ravennali, Eleuterio e Gregorio, di cui parla Adriano nelle sue Epi-

stole a Carlo 1. AHri
,
ambiziosi e malcontent!

,
ne abusavano per

macchinare eziandio contro il dominio temporale della S. Sede, stu-

diandosi di meltere mali umori tra il Patrizio e il Papa, spargendo

alia Corle di Carlo insidiose calunnie contro il Governo pontificio , e

tentando d'indurre il polenlissimo Re a violare il Patto, ond'era lega-

to alia S. Sede, sia collo scemarle i territorii, sia coll'invadere i di-

rilti apparlenenli alia sovranita pontificia 2.

Ma in tai casi la voce del Pontefice non tardava a farsi udire
,
ri-

Yendicando altamente i proprii dirilli, ed ammonendo il Re Patrizio

con riverenza si
,
ma con niente minor liberla e franchezza, de' suoi

doveri, de' suoi giuramenti e dei limiti faor dei quali non era lecito

alia potesta palriziale il trasahdare. Per tacere qui dei gagliardi ri-

chiami di Adriano contro le usurpazioni di Leone Arcivescovo di Ra-

venna, che del nome e dell'autorita di Carlo yolea fare scudo alle sue

ambiziose pretendenze ; odasi in quai termini il Papa scriveva al Re

nel caso di quei due ravennati, Eleuterio e Gregorio, che speravano

non solo di trovare in Francia impunita ai loro gravissimi misfatti ,

ma eziandio di vollar 1' animo di Carlo conlro Adriano. Dopo aver

fatlo un breve quadro delle loro scelleraggini : Or bene, soggiunge

1 COD. CAROL. Epist. LXI1, LXXVII.

2 Ivi, Epist. XCYIII, LXII, LXXVII.
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il Papa, essendo eglino troppo certi che noi non avremmo tollerato

coteste loro iniquita, gonfi di silperba arroganza, si attentarono ad

insapula nostra di recarsi al vostro regal cospetto, sperando di poter

colle loro menzogne stacearvi dalla fede e dall' amore che vi strings

*a S. Pietro ed a noi, e non sap'endo i miseri, che i veri fedeli di

S. Pietroisono anche fedeli vostri
,
e i nemici di lui

,
voslri nemici.

Percio vi chiediamo pel beato Pielro, che non ammeltiate cotesti pro-

eacl e nefandi alia grazia della voslra presenza ,
ma al conlrario co-

me nemici di S. Pielro e vostri li rigettiate, fiaccando le loro super-

be vanterie, ed in tal guisa-scornati ed umili li facciate, per mezzo

de'vostri fedelissimi messi, venire dinanzi a noi, per essere qui pro-

cessati e convinti ; affinche 1' esempio loro valga all' emendazione

di altri scellerati lor simili, ed al medesirno tempo 1' oblazione fatta

da Pipino, e da voi confermata a S. Pietro, rimanga illibala, inliera

ed inconcussaan perpetuo
1

.

In simil guisa adopero Adriano contro quei due nefandissimi Pa-

sqpale e Saralino, che dopo avere commessi in Roma, non dices!

quali strani misfalli
, trafugfllisi in Francia alia Corle di Carlo, ivi,

1 Dum ipsi cerli existerent quodnos taks iniquas terras, atque perversas

operationes minime illosin Christiana populo peragere sineremus, idcirco su-

perba arvogantla elati, conati sunt sine nostra sdentia ad veslros properare

regales obtutus, existimantes se per eorwm inftdelem atque iniquam fallaciam

a fide puritatis et dilectione beati Petri et nostra vos separare; nescientes mi-

seri et infeliees* quia qui praecipui fal. prompti) fideles eiusdem Dei apostoli

. sunt et vestri fidelissimi regni fideles $unt,.pariter et qui eius inimici esse vi-

dentur, vestri procul dubio inimici sunt. Quapropter poscentes quaesumus ve-

stram a Deo protectam regalem potentiam', per beatum Petrum...., illorum

procacitati vester praefulgidus aspeclus et Mlaris minime manifestelur. Neque

recipere ipsos nefandos vultu dignissimo dignemini, sed tamquam inimicos

beati Petri et vestros wistentes, eorum superbam gloriationem respuentes, ad

nos dehonestali per fidelissimos missos vestros humiles veniant, ut omnia quae

fatisumus eorum comprobemus praesenlia; quatenus qui agunt taliainiqua

atque perversa per eos emendentiir, et illibata oblalio quae a sanctae recor-

dationis genitore vestro domno Pippino magno rege allata, et vestris praeful-

gidis regalibus manibus in confessione beati Petri clavigeri regni coelorum

oblata, atque nimirum confirmata sunt, inconcussa-et immaculata in aeternum

permaneant. Epist. LXXYII.
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in luogo d' implorare V intercessione del Re per ottenere il perdono

del Papa ,
altro non faceano che sparlare del Papa e di Roma per

difendere se stessl, empiendo di menzogne gli orecchi a Carlo, che

parea dar loro Iroppo facile ascolto. Mi maraviglio allamente,

scrive Adriano a Carlo 1, che voi mostriate favore a costoro che

alia presenza vostra e deljiostri messi costa osano sparlare in tal

guisa. E non sa forse Teccellenza vostra
,
che se un chicchessia di

qualsivoglia nazione si fosse ardito di parlare qui in vostro disdoro,

losto ne avremmo preso degna vendetta
,
ed a voi 1' avremmo man-

1 Sed magis coram vestra praesentia et nostris missis detractionibus vaca-

bant, et miror valde quod illofi, qui talia et inaudita de his (al. de nobis} co*

ram vestris obtulibus proferebant verba, in niagnis deliciishaberedignosceris.

An nescit vestra praecellentia, quid si quaecumque persona, de qualibet gente,

adversa aut inania de vestra eximia celsitudine retulisset verba, dignamin

eum exercentes ttndictam
,
vinctum eum usque ad vestram direxissemus excel-

lentiam, si^it
et de Paulino egimus? Pro quo deprecamur atque coniuramus

praecellentiam vestram, dulcissime fili, per Redemptorem Dominum nostrum

lesum Christum, ut mrUiter Deo vobisjnspirante exsurgatis, et miserae et fla-

gitiosaepraesumptionis} utpoteyium regem, iBGALBir vj.YDicr.43/ NOBIS DE EIS

XXEECERE iubealis
,
ut in hoc cognoscdnt gentes , quia ob amorem beali Petri

magnam in nobis habeatis dilectionem, ut qui nobis dolentibus condolent, ita

et nobis laetantibus congaudeant; aut nobis eos dirigere digneris ut omhipo-

tens Deus respiciens de excelso, PRO IFSTA VINDICTA A IWBIS EIS INFEREXDA, con-

cedat libi una cum excellentissima fliia nostra regina et amantissimis natis,

longa xpatia vitae per. metas annorum^ et ego licet peccator, dum DE EIS PER-

TBCTAM SUSCEPERO lusTiTiAM, magis ac magis, ut ago, ante ipsius ianitoris re-

gni coelorum sacram confessionem assiduo -pro vestra incolumitate fundere

valeain preces. Epist. LXII. Invece della frase: legalem vindictam nobis deeis

exercere iubeatis, 1'edizione del GRETSERO, segiiita dal MURATORI (Rer. Ital.

SS. T. Ill, P. II, p. 199^), legge: REGALEM vindiclam YOBIS de eis exercere iu-

beatis. Ma e da preferlre al tutto la prima Ipzione, che e quella del LAMBE-

cio e del GENTILOTTI: 1." perche,' come gli enulili sanno, la recensione del

Codice Carolino, fatta da quest! due crilici, e assai piu accurata di quella

del Gretsero, ossia del Tegnagelio, da cui il Gretsero ebbe trascritto il testo

del Codice; 2. perche cosi esige la frase medesima, nella quale il iubeatis

vobis exercere sarebbe un controsenso inesplicabile. Quan.to al iubeatis, nota

giustamente il CENNI, non aver qui altro significato che di velitis, dignemini

,
e simili

;
nel qua! senso H Verbo iubere e spesso adoperato dagli scrittori di

que' secoli, come prova il DUCANGE nel suo Glossario.
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dato in catene ,
siccome appunto abbiamo fallo di Paolino ? Vi pre-

ghiamo pertanlo, liglio dolcissimo, e vi scongiuriamo pel Signor no-

stro Gesu Cristo, che sorgiate virilmente col divino aiujo, e da quel

pio Re che siete, facciate si che noi possiamo esercitare legale ven-

detta conlro la misera e scellerata presunzione di cosloro
,
affinche

tutte le genii conoscano il grande amore'che, in grazia di S. Pie-

tro
,
a noi portale ,

e con noi si rallegrino quei che ora con noi si

condolgono ; o che vi degniate di mandare a noi i colpevoli , affin-

che Iddio dall'alto mirando, in grazia della giusta pUnizione che noi

loro injliggeremo, sia a voi ed alia Regina, eccellenlissima figlia no-

stra, ed ai figli vostri amanlissimi, benigno di lunga vila, ed io ben-

che peccatore , dopo aver ollenuta di coloro intera giustizia, possa

di sempre miglior animo pregare sulla tomba di S. Pietro per la

voslra prosperita .

Ma degna soprattullo di riferirsi in quest' argomehto e la celebre

Epistola, scritta nel 790, ove Adriano espressamente dondanna i

sediziosi ricorsi che alcuni suddili di S. Pietro faceano a Carloma-

gno, e prescrive al Re la condotta ch'ei dovea tenere in lai casi.

Dopo avere rammemorali con afFettuosa gralitudine i beneficii del

Re, che col suo potente braccio avea finqui demolili e annientati

lutli i nemici o insidiatori della Chiesa Romana, e dopo riferite le

nuove e amplissime 'proteste che, nelle lellere portate tesle da' suoi

messi , il Re faceva di amore e fedelta e devozione alia S. Sede ;

Adriano risponde, esser egli cerlissimo della leal la e fermezza di tai

proleste ,
con cui Carlo assicuravalo che niun' arabizione terrena ,

oiuna seduzione umana 1' avre.bbe mai potuto smuovere dal suo do-

vere
, e pregavalo a non dar fede a chi gli menlisse in conlrario.

E percio , soggiuuge il Papa ,
anche noi preghiamo la voslra re-

gale eccellenza di non porgere assenso a nessuno di colesti asluli

menlitori che vi sparlassero di noi
;

anzi chi 1'osasse, degnatevi di

inviarlo, accompagnato da un vostro messo, alia noslra apostolica

presenza , affinche, se verra Irovato reo, sia degnamente punilo ;

cosi voi manlerrete salde le promesse fatte a S. Pietro, giacche

dalla parle nostra durera sempre fermissimo e leale il palto che a
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i ci stringe
i . Indi, ritornando piu solto al medesimo tema, ricorda

e ripete al Re quel che gia gli aveascritto 1'anno innanzi, aproposito

di certi Ravennati e Pentapolitani, che cioe ei dovesse rimandarli al

Papa ,
e hon dovesse presiare niuna fede e niun consenso a quai

sia di loro o ad allri che venisse a parlargli in detrimento dalla

S. Sede, ma in tal caso mandasse a Roma, per essere giudicato dal

tribunale ponlificio, e I'uomo e la causa 2. Poi soggiunge 3
: Cote-

1 Reperimus quippe in ipsis regafibus apicibus veslris, nil pro diminutions

sanctae Romanae Ecclesiae ac apostolalus noslri, sedmagispro exaltaiione et

honvre, ministeriique noslri servanda rectitudine veslram illaborare excellen-

tiam, ac petere ut nullatenus iniquo ori ad eius mendacium praeberemus as-

sensum, quia nee lerrenarum facullatum ambilio, vel quaelibet seduclio homi-

num vos aliquando ab Us quae beato Petro aposlolo pollicili eslis separare

poterit, sed neque a nostra charitate vel ftrma dilectione.... Potius autem nos

quaesumus vestram regalem excellentiam, ut nullaleniis subdolo et homini men-

dad, sicut ferlis, praebeatis assensum, quia si talia adversus nos mentiens in-

ventus fuerit, nostris apostolicis vbtutibus una cum misso vestro dirigere di-

gnemlni, et si mendax apparuerit, secundum sua perversa merita puniatur,

sicut 'polliciti eslis daviculario regni coelorum beato Petro, ita persistere di-

gnemini, quia nostra promissio immuiilata atque inconcussa sine quolibet

manebit dolo. Epist. XCVIII.

2 Sed neque eis, neque cuilibet homini ullatenus in nostra adversitate prae-

beretis consensum, sed statim, si tales reperissetis , ET HOJ//IVB.W ET CA.VSAM AO

KOSTRVU IVDICIVX MITTERET1S. Iv'l.

3 Jpsi vero Ravenniani et Pentapolenses raetcrique homines, qui sine nostra

absolutione ad nos (leggi, vos) veniunt, faslu superbiae elati nostra ad iusli-

tias faciendas contemnunt mandata, et nullam ditionem
,
sicut a vobis beato

Petro apostolo et nobis concessa est, tribuere dignantur ; tamen fidelissimi ve~

stri praefati missi viderunt ipsos Ravennianos, quos vobis praesentaveruntt

qualiter nobis in superbia exstiterunt. Sed quaesumus veslram regalem polen-

tiam nullam novilalem in BOLOCAUSTVM quod beato Petro sanctae recordalionis

genitor vester oblulit et vestra excellentia ainplius confirmavit, imponere sa-

tagat; quia, ut fat i estis, honor Patriciatus vestri a nobis irrefragabiliter

conservatur, etiam et plus amplius honorifice honoratur; simili modo ipse Pa-

triciatus beati Petri fautoris veslri tarn 'a sanctae recordalionis domno Pip-

pino magno rege genitore vestro in scriptis in MTEGRO concessus et a vobis

emplius confirmalus, IRREFKAGABILI IVRE PERUANEAT. Sicut enim vestra regalis

excellentia in suis tulit apicibus, minime ei contrarium videretur, quicumque

[de Episcopis aut Comitibus sen caeteris hominibus partibus vestris, aut nostra
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sti Ravennati e Pentapolitani ,
e gli allri che senza nostra licenza a

voi ricorrono
, gonfi di superbo fasto , dispregiano i nostri comandi

quanto al far le giustizie, e non vogliono riconoseere la signoria,

che fu da voi medesimo concessa a S. Pietro ed a noi ;
e i vostri

fedelissimi messi, che ve li hanno presentati, bene han veduto qual

sia verso di noi il contegno arrogante e ribelle di costoro. Ora noi

vi preghiamo di non fare niuna novila ndl'olocausto, offerlo gia

daPipino e piu ampiamente da voi confermato aS. Pietro; giacche,

siccome 1'onore del vostro Patriziato, secondo che voi medesimo af-

fermaste, e da noi manlenulo irrefragabile, anzi cumulato di sempre

maggiori onorificenze ;
cosi anche il Patriziato di S. Pietro, conce-

duto integralmente per iscritto dal vostro gran genitore Pipino e fla

voi maggiormente confermato, mantengasi ne'suoi diritli irrefraga-

Me. Vostra eccellenza ci scrive, non essere a lei punto discaro che

qualsiasi dei Vescovi, o Conti, o altri sudditi de' voslri Stati si rechi

presso di noi
,
sia per eseguire i nostri comandi

,
sia ancora di pro-

pria volonla
; quindi non deve neanche a noi dispiacere, che qualsi-

Toglia de' nostri ne venga a voi o per offerirvi i suoi ossequii o per

iussione complendi, sive propria voluntate ad nos venire voluerint ; sed nee

nostrae paternitati displicere rectum est, qualiscumque ex nostris ant pro sa-

lutationis causa, aut QVAERENDI IVSTITIAM, ad vos properaverit , nihil durius

vobis exinde apparel ; sed sicut vestri homines sine vestra absolutione-ad li~

tnina apostolorum neque ad nos coniungunt, ita et NOSTRI HOMINES qui ad vos

venire cuplunt cux NOSTRA ABSOLUTIONS ET EPISTOLA \BXIAXT; quia sicut nos

semper vestros homines suscipientes commonemus, ut in vera fide atque puritate

cordis tolls eorum viribus in vestro maneant servilio, ita et vos simili modo

quicumque ex NOSTRIS HOVWIBUS ad vos venerint
,

eos omnino obtestari atque

commonere vestram regalem prudentiam quaesumus, ut sicut genitor vester

sanctae recordationis domnus Pippinus magnus rex eos beato Petro eiusque

Vicario concessil, et demum excettenlia (vestra} confirm avit, sic admonere at-

que obtettari iubeamini, ut nullo modo audeant se in superbiam elalionis ef-

ferre quando ad vos properaverunt, sed potius SUBIECTI ATQCE HVXILES ;.v SEE-

VITIO BEATI PETKI ET NOSTKAE pitAECEtTioxis maneant subiecti, et hortamini eos:

quia omnino IN SERVIUO ET DITIONE BEATI PETRI EIVSQCE VICARIO nunquam vos

sublrahemus, sed in ea fide et puritate quam pollicili sumus beato Pelro opo-

slolo usque in finem saeculi permanebimus ; qui si tales non reperli fuerint, a

testra excellentia simulque a nobis maneant correpti. Ivi.
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cercare giuslizia. Ma, siccome gli uomini vostri non vengono a nol

no ai limioi degli Apostoli senza vostra permissione ,
cosi anche gli

uomini noslri che bramano recarsi presso di Yoi, non vadano senza

lettem e licenza noslra. E siccome noi, nell'accogliere i vostri sud-

diti, 1: ammoniamo sempre di mantenersi fedelissimi nella ubbidienza

voslra; cosi ancor voi, qualunque dei noslri sudditi a voi si rechi,

vi preghiamo di esorlarli ed ammonirli che per niim modo osino le-

varsi in superbia coll'essere a YOI ricorsi , ma al contrario perseve-

rino soygelli ed umili nel servizio di S. Pietro e nell'ubbidienza ai

nostri comandi , 6 cio in virtu appunlo di quella concessione mede-

sima che a S. Pietro ed al suo Vicario fu falta dal gran Re Pipino e

dall' eccellenza voslra fu confermala: esortateli, dicendo loro, che

per niuna guisa voi penserete mai a sotlrarli dal servizio e dall' ub-

bidienza di S. Pietro e del suo Vicario, ma serberele inviolata in

perpetuo la fede e lealla delle promesse fatte a S. Pietro; che se essi

non saran trovali tali, cioe quegli umili e ubbidienli sudditi che deb-

bon essere, vengano dall'eccellenza voslra insieme e da noi casliga-

ti . Fin qui il Ponlefice.

Ora da queste Letlere di Adriano
,
riscontrate col diploma di Lo-

dovico Pio
, egli e facile il raccogliere quali fossero i dirilli e i do-

veri del Patrizio ,
e poscia dell' Imperatore , quanlo ai ricorsi che a

lui faceansi dai sudditi di S. Pietro. Era lecito a questi il ricorrere

al Patrizio; ma in 1. luogo, doveano ottenerne espressa licenza ia

iscritto dal Papa, cum noslra absolutione alque epislola veniant.

2. Potean ricorrere per implorare aiuto e difesa contro la oppres-

sione dei prepotenli, o per otlenere dal Palrizio presso il Papa inter-

cessione di perdono per le colpe perdonabili , o mediazione efficace

di giuslizia conlro 1' allrui violenza
,

o altri fspvori somiglianti ; nei

quali casi era lecito al fiatrizio Tadoperare in pro dei ricorrenti quel-

la aulorila protettrice e slraordinaria che eragli stala conferita dal

Pontefice. 3. Ma, se altri facea ricorso per avere impunila de
1

suoi

delilti, o con animo di soltrarsi alia giustizia e polesla papale ,
il

Patrizio doveva in tal caso rimandare toslo il reo e la causa al tri-

bunale supremo del Papa, per esser ivi inappellabilmenle giudicalo.

4. Parimenle
,
se altri' si recasse alia Corte del Re Patrizio con ani-
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mo ribelle e ostile alia signoria pontificia , brigando come che sia

conlro di lei o anche solo denigrandola con accuse e delrazioni , il

Patrizio non solo non dovea porgere a cotali sediziosi niim ascdto o

favore, e molto meno farsi giudice Ira essi e la S. Sede, masgrida-

tili e umiliatili dovea farli tradurre incentanente a Roma, per aver

qui dalla giustizia del Papa il meritato casligo. 5. Finalmen!e
,
era

debito del Patrizio 1'esortare e 1'ammonire quei che a lui venivano ,

di mantenersi sempre fedelissimi ed ubbidienli sudditi di S. Pietro

e del Papa , siccome loro unico ed assoluto Sovrano
;

siccbe la fa-

colta che aveano di lai ricorsi non pure non tornasse in occasione

di abusi e non desse a niuno baldanza d' inalberarsi contro il legit-

timo Principe, ma servisse anzi a rendere sempre piu venerabile e

saldanel cuore dei suddili 1'autorita del Principato. 6." E lutte que-

ste cose il Patrizio doveva adempiere ,
in vigore dei palli che lo

stringevano alia S. Sede, e affiue di mantenere inviolate quell' olo-

causlo , irrefragabili quei dirilti
,
intera quella donazione che Pipino

^ Carlomagno aveano con si solenni giuramenli offerta e confermata

a S. Pietro
,
ossia in altri termini

,
affine di mantenere illesi i di-

ritli di quella piena Sovranila che i Papi ,
coll' aiuto di Pipino e di

Carlo, aveano conseguila, e possedeano gia da piu anni pacifica-

menle.

Tal era la legge che dovea regolare i ricorsi de' sudditi ponlificii

al Patrizio, e piu tardi all" Imperatore: legge implicitamente conte-

mita nel gran Patto patriziale , stipulate tra i Papi e i Re Frauchi ;

legge confermata qui da Adriano
,

il quale in queste Leltere a Car-

lomagno ne ricordava e rivendicava la fedele osservanza; e sancita

poi piu espressamente dall' imperalore Lodovico Pio in quell' im-

portantissimo capitolo del suo Diploma ,
che abbiamo sopra allegato.

Ora
, posta tal legge ,

come mai si puo egli credere che quei ricorsi

dimoslrino 1'alto dominio o la sovranila
, ossia soprasovranita che

dir si voglia ,
del Palrizio negli Stali di S. Pielro? Non e egli anzi

manifesto da questa legge medesima, che 1' unico e indipendente

Sovrano era il Papa ,
e che la polesta del Patrizio dal Papa dipen-

deva? Se ilPatrizio fosse stato superiore al Papa, come mai polea

questi giustamente vietare ai Ravennati o ai Romani di ricorrere
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sempre ehe lor piacesse al Patrizio
,
e pretendere che niuno ricor-

resse, senz' averne prima espressa licenza dalla S. Sede? Se il tri-

Jbunale del Palrizio era il tribunale supremo d'appello ,
con qual di-

ritlo poteva il Papa restringerne le cause e rivocare a se quelle che

gli paresse , per deciderle con assolula e inappellabile sentenza ? E
se il Palrizio, per 1'alto suo dominio, era Giudice sovrano tra il Papa

e i sudditi del Papa , con qual tilolo potea quesli lagnarsi , che i

suoi suddili purlassero al-Patrizio querele contro il Governo pontifi-

cip , ed esigere che il Patrizio non desse loro tampoco ascolto ?

egli dunque bisogpa dire, che Papa Adriano movesse qui le phi

strane e inique pretendenze ,
in onta al dirilto pubblico che legava

il Patriziato dei Re Franchi colla S. Sede
,
ovvero e forza confessa-

re che 1' indole di colesto dirilto e del Palrizialo era lull' altra da

qnella che il Muratori ed i suoi seguaci immaginarono. La prima

ipotesi e non solo ingiuriosa ad Adriano
,
ma al tutto incredibile ed

assurda
,
chi consider! dall'una parle le qualita inlegerrime di quel

gran Papa, e dall'altra la persona di Carlomagno, a cui il Papa scri-

yea. Tanto piu ch'egli e certo per sicuri indizii
,

avere Carlomagno

accettale per giusle le rimostranze del Papa, ed essersi conformato a

quella legge che Adriano prescriveagli sopra i ricorsi
; perocche non

lascian luogo a dubilarne, in prima le proteslazioni continue di fedel-

ia e devozione che Carlomagno faceva alia S. Sede, e che leggonsi

quasi ad ogni pagina del Codice Carolino ; poi quella figliale riv
7eren-

za e lenerezza di amista che Carlo serbo di falto sempre inalterala

Terso Papa Adriano ; e infine la confermazione solenne che di quella

legge fece Lodovico Pio nel suo Diploma, nel quale, com'enolo, il

figlio di Carlomagno altro non fece che rinnovare senz' alcuna ag-

giunta i medesimi patli e vincoli onde il suo gran padre , prima col

titolo di Patrizio e poi d' Imperalore ,
era gia obbligalo colla Chiesa

Eomana. Resla dunque che ammeltasi , non essere altro che una

chimera queH'alto dominio e quella podesla di Giudice sovrano, che

il Muratori credelte trovare nei Re Franchi
; quei ricorsi sediziosi ,

dei quali eglf fece principal fondamento alia sua opinione, non esse-

re stali se non che abusi e violazioni del diritto pubblico ,
con-

dannati percio dal Papa , vindice sovrano di questo diritlo
,
e poi

Scrie V, vol. XI, fasc. 346. 28 8 Agosto 1864.
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dallo stesso Carlomagno e da Ludovico Pio : e finalmente , quanlo

ai ricorsi ch' erau permessi ,
il tribunale del Patrizio e poi dell' Im-

peratore essere stato non gia un tribunale supremo di appello , a

cui dovesse sottostare anche il Papa , ma bensi un tribunale d' in-

tercessione, come e defmilo da Ludovico Pio
,
ossia di mediazione

da interporsi dal Patrizio presso il Papa, presso il quale rimaneva

percio I'autorila sovrana
;
un tribunale di protezione pei sndditi pon-

tificii contro la prepotenza altrui
,
ma non mai contro il Papa loro

Principe ,
1' autoritk sovrana del quale doveva anzi essere sempre il

primo e principalissimo oggetto della difesa patriziale.

A compiere la maleria che abbiamo per le mani
,
rimarrebbe ora

a parlare del celebre precesso, islituito in Roma dai messi di Carlo-

magno e poi da Carlomagno stesso in persona , per 1' attentato com-

messo contro S. Leone III nel 799. E in verit questo fa 1' alto piu

slrepitoso e solenne di potesta giudiziaria ,
che Carlomagno eserci-

tasse mai, come Palrizio de' Romani; ed in esso rivelasi piu che mai

luminosa e inlera 1'indole e 1'estensione della potesta medesima.

Ma , per non anlicipar qui la narrazione e 1' esame di quel grande

avvenimento che e streltamente connesso colla creazione dell' Impe-

ro, ci basta ricordare ai lettori, che 1. quel giudizio straordinario

fu invocato espressamente dal Papa per lo slraordinario e non mai

piu udito misfatto, di cui egli medesimo era stato vittima
,
e pel bi-

sogno che avea della potenza del Patrizio a reprimere 1' audacia dei

ribelli; 2. che la-polesla di Carlo e de' suoi messi tutta si adopero

dall' una parte a giudicare e punire i rei, dall' allra non gia a giudi-

care, ma a difendere ed assicurare il Pontefice; 3. che i rei furono

condannati a morte
, siccome rei di maesta (ut maiestatis rei, dice

Eginardo t) ,
e per clemeuza sovrana del Papa ebbero la commuta-

zione ,della morte nell'esiglio; 4. che la purgazione solenne di Leo-

ne III
,
cioe il giuramento con cui egli attesto in Concilio la propria

innocenza quanlo agli orrendi delitli che i suoi nemici gli apponeva-

no, non fu atto impostogli da chicchesia , ma ,
come espressamenle

nolano i Cronisli contemporanei, e come yedesi nella Formola stessa

1 Annales, n. 801.
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della purgazione ,
fu atto spontaneo e liberissimo

,
a cui il Papa si

determine e tulli assentirono, appunto perche la sua condizione dop-

piamente sovrana di Papa e di Re non sofferiva ch' ei fosse giudicato

da niuno, e non permelteva ch' ei si giustificasse altrimenti contro

I suoi calunniatori. Dalle quali cose non solamente apparisce, niuna

lesione aver sofferto la Sovranita del Papa da quest' intervento di

Carlomagno, ma si dimostra, in questo caso come sempre, la pote-

sla di Carlomagno non essere intervenuta che come ministra e aiu-

tatrice e prolettrice del Poptefice ,
verso lui fedelmente adempiendo

I doveri e i patti del Patriziato. E in premio appunlo dello zelo e

della fedella da Carlomagno dimostrata in questo grand' atto verso

la S. Sede, egli merilo dal Papa la corona e la dignita d' Imperalore,

e da tulli i fedeli Romani le acclamazioni imperiali ,
secondo che

espressamente testifica Anastasio : Tune venerabilis almificus Pon-

tifex manibus suis propriis preliosissima corona coronavit eum. Tune

nniversi fideles Romani, videntes TANTAM DEFENSIONEM ET DILE-

CTIOXEM, quam erga S. Romanam Ecclesiam et eius Vicarium ha-

luit, unanimiter allisona voce exclamaverunt: Carolo piissimo Augu-

sto, a Deo coronalo, magno, pacifico Imperatori, vita et victoria 1.

Conchiudendo perlanto e in brevi termini epilogando le cose qui

sopra esposte, intorno alia polesta giudiziaria di Carlomagno Patrizio

nello Stato di S. Pietro; da esse risulta, questa potesta , come tulle

le altre parti dell' ufficro patriziale ,
essere stala potesla slraordina-

ria, per la infrequenza e pel modo del suo intervento
; potesla dipen-

dente dal Papa .e da lui limitata , quanlo all' uso
; potesta ordinata

alia protezione dei sudditi ponlificii ,
ma in primo e principalissimo

luogo alia difesa e protezione dell' autorila sovrana del Papa ; epper-

cio non solamenle non potersi da essa argomentare niuna superiorita

del Patrizio al Papa ,
ma al contrario porger ella nuovo e splendido

argomenlo a dimoslrare, che il Palrizio allro non era in virtu della

sua dignita, se non che ministro, aiutatore e difensore in ogni cosa

della S. Sede Romana : Devotus sanctae Ecclesiae DEFEXSOR atque

omnibus Apostolicae Sedis.

Leone HI, n. 376.



LA POVERELLA DI CASAMARI

RACCONTO STORICO

DEL 1860 E 1861

LII.

Quando Caterina e la sua povera orfana, dalle risposte cosi fran-

che e schietle di quello sconosciuto
,
furon falte sicure ch' egli non

le iogannava altrimenli
,
e che in verila e' dovea essere quel bravo

pillore della Cerlosa, del quale aveano udilo In Collepardo dir tanto

bene
; viepiu rincoraronsi e a una bocca lo supplicarono che, s' egli

era quel misericordioso uomo che tulti celebravano
,

si fosse adun-

que mosso a pieta di loro
,
e le avesse indirizzate verso la grotla ,

nella quale Felice erasi rifuggito. Don Pippo iion si reggeva quasi

piu in piedi per la stanchezza, cascava di sonno e sentivasi gelar le

ossa : con tulto questo non gli basl6 1'animo di negarsi alle vive e

pressantissitne istanze di quelle clue tapine. Onde tratlosi 1' orologio

e, al lume della lanterna, veduto che segnava te due ore e tre quarti

dopo la mezzanolle : Gabriello; disse al montanaro che lo accom-

pagnava ed era un omicciuolo tutto di pepe ;
li graverebbe di rifar

meco la strada, per coasolare queste poverette?

E perche m'avrebb' egli a gravare? dove andate voi
, signer

don Pippo mio, viene Gabriello.

Uh benedetli voi e la mamma che vi ha fatti ! sclamo allora

Caterina, cancellando al pello le mani
; questa e una carila si fiorita,

che Dio solo puo rendervene ii merito.
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Cqraggio dunque ,
e avanti ! disse il piltore rinvollandosi il

cravaltone intorno al collo : e senz' allro piu star in parole si rimi-

sero in cammioo.

Alle prime ,
tirando oltre per la slraducola scura e frattosa nella

quale gia si trovavano, tulli fecero silenzio. Gabriello precedeva di

alcuni passi con in mano la sua lanterna, a cui avea rigirata rani-

ma per accecarne il riverbero : dielrogli veniva don Pippo tullo in-

fagoltato sino agli occhi
, vigorosamenle puntando in terra la canna

d' India armata di stocco
;
e seguivalo Calerina con sollo il braccio la

giovane, che ella trascinava piu che non soslenesse, tanto era ancor

abbatluta per lo passato sbigotlimento , e sconvolta da una lal qual

turbazione che cagionavale quesfa insperata novila del fralello. Eppur
ella non sapeva per arico quale veramente fosse lo stato di Felice:

cheappunto, per non isgomentarla \1epeggio, don Pippo glielo ave-

va occultato. E per queslo, sull' enlrare in \ia, egli si era fatlo cosi

tacilurno : per isludiare doe il modo piu soave di preparar lei e 1'al-

tra donna alia acerba nolizia, che in quell'abbandouala spelonca, en-

tro cui esso le guiderebbe ,
Felice era infermo di malallia lanto pe-

ricolosa, che egli, a giudizio suo, metlevalo in dubbio.

Fra quesli agri pensieri dell' uno e la gagliarda commozione che

agitava secrelamente il cuore delle due allre, uscirono dalla cupa

fonda di quel piano dosso, tra le cui ripe si avvolgevano ;
e sbocca-

rono aH'aperto in una larghissima prateria rischiarata da una gran

pienci di luce, che vi gillava sopra la luna. Gabriello, lutlo rallegran-

dosiaquella\ista, subito Irincio due capriolelle, si volto a don Pip-

po per esilararlo con due celie, e prosegui zufolando e sakarellando

sino a un dirupamento, di la del quale nasceva la macchia. dov'era-

no incamminali. fosse per consenlimento alia \ispezza di quel suo

montanino, ovvero perche gli sembrasse d' avere scorto 1' acconcio

parlito sopra cui egli arzigogolava ,
fatto e che a quel bel lume di

luna anche il pittore si ringioviali alquanto, e messosi di compagnia

con le due donne : Stale di buon animo
;
comincio a dir loro per

inlerrompere il silenzio
;
con 1'aiulo di questa lucerna che ci splen-

de sul capo, noi prinaa delle qualtro saremo al lermine.

Dio lodato ! rispose Caterina con un luugo sospiro ; ci tarda

proprio di rivedere quel caro figliuolo ! ogni momento ci sa mill'an-
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ni ! Oh santa Vergine deile Cese, chi ce lo avesse detto ier sera quan-

do ci allontanavamo da Collepardo ! Cotesto e un miracolo fatto sicu-

ramente per intercessione delle buone anime della signora Giovanna

e del CapHana.

Eh certo si, po' poi la provvidenza ci e per lutti
; replico 1'al-

tro, cui premeva di giugnere al suo proposito. lo non so selroverete

quell' amabile giovinolto come lo lasciaste, quand' egli si arrolo sol-

date. .

Che dite, signor pittore, quando si arrolo soldato? va pei tredi-

ci anni che io non ho piu veduto Felice
;
e di fermo iopenero a rav-

visarlo : ma questa poverina, oh ella si che lo riconoscera subito !

Da quanto in qua non 1'avele voi rincontrato? dimando egli a

Maria.

Per 1'appunto da che si fece cacciatore del Re : ma oh Dio, s'e

egli alterato di molto ?

Dirovvi : in Gaela e'voile far piu del dover suo
;
e per cio am-

malatqsi fu trasportato nello spedale di Terracina, d'onde poi e ye-

nuto qua sopra convalescente anzi che guarito. Fors' egli pensava

che 1' aria di queste montagne gli sarebbe giovata a. cacciarsi di

dosso una certa febbrelta che gli si e appiccata, e ogni tanto gli da

noia. Ma porta un proverbio che finche c* e fiato c' e speranza )) ;
e

poi la giovenlu e un gran fondamento! De' giovani ne muor qual-

cuno, de' vecchi non ne campa niuno diceva il medico di mio non-

no, il quale (Dio 1'abbia in gloria) visse ottant'anni.

Udite? si vols' ella a Gaterina stringendole con ambo le mani

il braccio e mandando un gernilo doloroso; anche Felice, anch'egli

e combaltuto da una malattia! Gia, s
j

ha da avverare il detto di mio

padre, che noi avevamo la maledizione in casa, e che egli, mia ma-

dre, noi Ire saremmo tulti finili vittime di peccali non nostri ! po-

ver' uomo, troppo egli ha avuto ragione ! Or intendo perche questo

signore ha tentennato
, quando lo scongiuravamo che menasseci in

quell'antro. Gliripugnava di condurci aseppellire un cadavere!

No
,
anima mia , non dire cosi

, che tu mi affoghi il cuore ; le

rispose 1' altra lamentosamente. Tu hai la fantasia offesa ; oggimai

non vedi piu altro che morli e sepolture ;
e sa il cielo se ti compati-

sco ! Ma egli e troppo.
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Che malinconia e cotesta? soggiunse allora il maestro, fingen-

dosi un pocolino impermalito; io tenlennare? io'inoslrarvi lucciole

per lanterne? io darvi per vivouno che sapessi morto? ah bella gio-

vane, vor non conoscete don Pippo. EgU e d' ambra, e.tutto d'un pez-

zo. Quel che ha qui deutro, Io ha nella Kugua : capite?

Signore, pregovi che mi scusiate ; ripiglio essa timida e pian-

genle ;
io non ho avulo ammo di farvi niun dispiacere, Dio me ne

guard) ! e nemmeno mi lagnerei se ci avesle coperta la verita
, per-

che sarebbe stato effelto del vostro buon cuore.

.

Niente affatto
;
il buon cuore io non 1' ho mai posto nel corbellare

la gente. Alle corte, mi credete o non mi credete?

Vi pare, signor pillore ? se vi crediamo ! dissero ambedue
; vi

crediamo come se foste un angelo calato giu dal cielo apposta per

noi
; soggiunse Gaterina.

Cosi mi place; replico I'allro. II vero dunque e che Felice ha

una forle febbre, e che, se non e curato in tempo ,
il male potrebbe

voltarsi in peggio.

Noi , noi Io cureremo
;
sclamo la sorella con impeto ;

noi ce Io

recheremo a Collepardo in ispalla, noi ce gli consumeremo intorno;

lasciate fare a noi
, purche sia vivo !

Di cio non dubilale punto, che, ve Io ripe to-,, mi fareste torto.

Per vivo e
,
ma Io troverele smagrito assai.

Oh Felicetlo mio
,
chi sa quanto avrai palilo I tolse a dire affet-

tuosamente la donna die gli volea un benaccione proprio da balia;

a vederlo bambin da latte, quando io me Io allevava tra queste brac-

cia, egli era. tondo e grasso che parea un pan di buliro, e carino

tanlo che tulti me Io invidiavano e adesso ?

Questo sarebbe il minor male; rispose 1' uomo; quel che im-

porla e salvargli la pelle; a chi poi salva la pelle, sempre la came

rimetle.

Cosi ragionando scesero pian piano per un borro
,

e rimontata la

sponda opposta, s' introdussero nella selva. La luna penetrava a sten-

to fra i densi rami che si consertavano , e facea qui e cola certc

chiazze di una luce smorta e bigiccia che accresceva orrore a quella

irta e gelida boscaglia ,
alia soliludine

,
alle tenebre e allo stormire
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degli alberi, che scossi alle cime dal trar d' un venticello tramonta-

ne, levavano un roviglieto simile all' ondeggiamento del marc. Fuo-

ri di questo dimenio sordo, lento, sempre il medesimo, se non quan-

to alle volte si rideslava piii gagliardello, e fuor del leggiero fruscio

di qiualche foglia che staceavasi dai querciuoli seccaginosi ,
lutto

intorno a loro taceva. Ad ogni muover di passo, per quelle viuzze in-

tricatissime, o urlavano il piede in ellere o in cespugli di pruni, o se

lo sentivano avviticchiato da slerpi che si aggrappavano alia gonnella

delle donne o al gabbano del maestro, con un intralciamenlo che

rendea mollo disagioso 1' andare. Niente di manco don Pippo, con

1' occhio a Gabriello, il quale, per essere meglio pralico di quel silo

foreslo, li dinanzava lulli e facea loro slrada, piu i sentieri diveni-

vano arruffati, e piu dietro lui inoltravasi alacre e spedito e disgom-

beravali con la mazza, per facililarne 1'accesso alle due viatrici che,

in quella oscurita e fra tantoavviluppamento, erano ben bene impac-

ciate del fallo loro.

Ma, come Dio voile, presto si furono disbrigali da que' fastidiosi

roveti, e riuscirono in una slradella che con dolce erta saliva a una eo-

sta, sormontala da scoscendimenli di macigni ripidi e stagliali; se non

che ell' era cosi selvatica e chiusa dalla follezza degli alberi nereggian-

ii, che la solto era buio pesto e la luna non vi poteva nulla : Fate

pur cuore e non vi spaurite ; prese a dire il maestro per inanimare

le donne
;
veuite presso a me e non temiate d' incespare: qui canv-

miniamo sopra un terreno liscio come una palma di mano. E poi

sapete? anche un tratto, e siamo al nostro termine.

Speriamo che sia cosi
;

e il Signore ci assista ! soggiunse in

tono dubilativo e con tremante voce la giovane.

bene; ripigli6 1'altro che cercava un pretesto di svagarle

amendue dalla orridezza di quel recesso
,
nel quale venivano inter-

nandosi; dacche mi avvedo che voi, buona fanciulla, non finite di

acceltar per vero quello che io dico, voglio che vi ricrediate e im-

pariale a conoscere don Pippo, e com'egli la pensi in opera di lealla

e di schietlezza. Slate allenta a questi pochi versi che valgono un

zecchino 1' uno. Non sono farina del mio sacco, no
;
ma godo di ap-

propriarmeli spesso, perche esprimono puro e prelto il mio senti-
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mento. Ascoltale. E sopra un' arietta mollo popolaresca in Napoli ,

comincio a canlarellare quesle oltave del Forliguerri :

Non si puo ritrovar, al mio parere,

Cosa nel mondo che piu bella sia,

E che ci apporti piu dolce piacere,

E sia cagion di pace e d'allegria,

Quanto e 1' udire e il dir parole vere,

Senza sospetto d'inganno e bugia;

E la data parola e stabilila

Mantenere anche a prezzo della vita.

Come al contrario la pace rovina,

.E del vivere ogni ordine confonde

La lingua che col core non confina,

Ed una cosa mostra, una ne asconde.

La veritade ella e cosa divina,

E in noi dal primo vero si diffonde:

La menzogna del diavolo e tigliuola,

E con esso
-ya sempre ovunque vola.

A quest' ultima clausola, Calerina non si tenne che, con una cer-

ta compunzione ammiraliva, non soggiungesse : Forlunalo voi,

signer pittore, che possedele ogni abilila e ogni scienza! eh, io ho

inteso dire ancor io in Collepardo, che voi sapete a mente lulti i li-

bri, il leggendario, la storia di Barlaam, la dollrina grande, e poi

tulle le cauzonelle che cantano i pifferari. Bealo voi !

Don Pippo scoppiando in una risala, era per dare una sollazzevol

risposla a quella sempliciana, quando Gabriello ajzo improvvisamen-

te varie grida sgangheralissime , intramischiate dalle voci di allri

che pareano niinacciare. In quell' ora e in quel luogo , questa era

inaspellazione da far passare la voglia di ridere anche a un Demo~

crito. Non.meraviglia dunque che in bocca del piltore si spegnesse

il iialo, non che il riso.

LIII.

La stretla dello spavento che ne segui alia nostra pacifica briga-

lella fu tale, che in verita ci voleva una saldezza di petto crculeo
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a non tremarne. Imperoeche, dopo le grida, s'intese uno scalpiccio

come di gente che accorresse a far calca, e un crocchiare quasi d'ar-

mi che s'incioccassero; poi la lanterna di Gabriello si rallumino, ed

egli fu veduto tornare addielro nel mezzo di quattro uomini, dal cui

fianco pendevano daghe a bramasarigue-; e costoro s'avanzavano coi

fucili spianati e le baionelte in canna, che sinislramente luccicavano

al riverbero della lanterna. Don Pippo, che al primo urlo aveva sguai-

iiato lo stoceo per mela
, appena fu che a quest' apparizione terribi-

lissima ritenesse lanto di spirito, ch'egli avverlisse non essereilcaso

di fare lama fuora. Di che ricacciatala prestissimamente nella maz-

za, e, come si suol dire, fatto del cuore rocca : Che c'e, (^abriel-

lo? chi e? si mlse a interrogare con un yocione che mal suo gfado

si affiochiva; siele amici? nemici?.

Quel che \i piace ;
strillo con soldalesea baldanza uno d-ei

qualtro armatt ;
fermi la, rispondete a noi : chi viva?

Dio e il nostro Re.

QualRe? :;l

-; Quello che comanda in questo paese: or siamo nelle terre del

Papa ; dunque Tiva Pio IX
; disse animosamente don Pippo.

Viva lui e Francesco- II ! riprese quegii
'

quanti sjete?

t-- lo
,
cotest' uomo che avete con voi

,
e questa povera vecchia

con la sua ragazza ,
e le conduciamo a Tisitare un loro malalo. Via

,

bra^7
i giovanotti, asslcuratevi che non siamo persone ....

Non ve 1'ho dett'io? soggiunse Gabriello ; egli e il signer pit-,

tore che sla coi frati della Certosa, e non farebbe male a una mosca.

In questa colui che parlava e faceva da caporale, intimato brusca-

mente a Gabriello che si azzillasse, gli tolse la lanterna di mano, la

sollevo e accoslatosi un poco, la volt6 in faccia al plttore e squader-

nandolo da capo a piedi :
.

Che barbaccia da frammassone ! mor-

moro fra i denli.

: ia sbagliate, amico ;. questa e mosca e questi son baffi alia Gui-

do Reni.

Golui non fe altro motto, ma girando il lume verso le due meschi-

ne, che trepide.e allibite si raccomandavan 1'anima e si tenevano

abbrancale ai gomiti di.don Pippo, le guardo; le nguardo e retro-
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cedendo d'un passo: Caterina ! voi qui? esclamo tutlo in grande

stupore ;
che e questo?

Santa Madre del buon consiglio! e chi siete voi? gli chiese,

ella senza osare di rimirarlo.

Angiolino^il Rosso, quel fido di Otello che venni tante volte in

Yeroli a portarvi ambasciate per lui : che ! non vi ricordate?- .

A queslo punto fu scena nuova. Le donne che dianzi si erano fatte

morte, e gia si senlivan mancare, al prpferirsi quei due nomi, scossosi

il timore d'atlorno, come per incanto si ravvwrarono : don Pippo

inarco le ciglia lulto ammirato , Gabriello respiro ;
e in breve ora

d' una in allra parola si venne a tale assicuranza fra le due parti ,

che, ripigliando la strada, si accumunarono con molla domeslichez-

za. Gli uomini in armi, con a capo il Rosso, ne' quali Gabriello era

intoppalo, slavano la in posta per sentinelle avanzale della intera

banda di Chiavone, la quale, scesa allora allora dal vicino monte,

si era accampala in un radore di quella macchia ,
e accesi i fuochi

allegramente vi apparecchiava il rancio. Don Pippo, che al prim'oc-

chio s'era gia appensato che costoro fossero Realisti, come ne fu re-

so certo da loro medesimi, non se ne'commosse punto, perocche sa-

peva che eglino non offendevano gl' innocui passe'ggeri, ma solo i

soldali nemici ,.
o coloro che noloriamente facevan da spie contro di

essi o favorivano i Piemontesi. Or egli non avea nessuno di quest!

peccati sulla coscienza, siccome quegli che.vivea tutto inleso a' suoi

quadri storici, e di faccende politiche non si curava allro che per

aver notizie della sua mlsera patria, lacerata dalla crudel guerra ci-

vile che la disertava, e compiangerla.

Adunque egli messosi il cuore in pace, si prendeva piuttoslo

grandissima meraviglia della confldenza che Calerina e la sua. gio-

vane mostravano d'avere con quel chiavoniano, e ponendo menle ai

loro discorsi, che erano tulti sopra di Otello, tra se cento fantastiche-

rie chimerizzava : tanto piu che di quest' Olello ragionavano con un

calore di affelto e un corruccio che non avea piu fine. Per tal modo

cssendosi inoltrati quanto e un terzo di miglio , come giunsei o di-

rimpetto a una callaia donde si scorgeano i fuochi del campo, An-

giolino fe sosta e dimando se volessero salulare 1' Alonzi. Vi sono
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obbligalo ;
disse con maliziosa prontezza il pillore ; io ho il bene di

non conoscerlo, e noi abbiamo frella di arrivare al termine nostro.

II medesimo risposero le donne : dalle quali Angiolino separossi

con buone maniere, e promettendo che senz' allro a ora e tempo sa-

rebbe tomato in Collepardo per visitarle, e portar loro nuove d'Otel-

lo, se nuo\re ci fossero state. Mi raccomando ve', Rosso, non man-

care ! instelte la fanciulla.

Fidalevi di me.

Subito che akbi fumo di qualche cosa, e tu meltiti a cayallo e

corn a informarcene: noi pagheremo la cavalcatura.

Non dubilate.

Non ti diciamo addio
,
ma a rivederci

;
neh ?

Vivete sicure:a rivederci.

Incontanenle che si furono discostati : Ah Don Pippo mio, che

nollolata m'avete fatta passare! disse Gabriello; un allro po' m'in-'

filzavano nelle baionetle come un piccione.

Va, va, mallerugiolo ; soggiunse il pittore; metliti innanzi ,

che non c' e piu tempo da perdere in chiacchiere. Quel che e slato

e stato.

Si mi piace ;
infilzarlo come un piccione ! bronto!6 Caleriua

la quale ,
come tulto il volgo del Regno in que' giorai massimamen-

te, aveva un troppo alto concetto delle bande e dei loro condutlieri;

cred'egli forse che que'.figliuoli sieno assassini di strada? E'sono

i migliori uomini de' nostri paesi.

Ma che significa, buona donna, questa voslra inlimila coi bri-

ganli? le dimando Pippo.

Che briganli? che briganti ? briganti i birboni che cosi chia-

mane quesli poveri giovanotli ! replied essa allerizzandosi forte
; o

che anche voi siete di balla coi Carbonari ? Questi figliuoli nostri

sono soldati del Re : che briganti ? uhm
,
nou mi fate scandalo ! di-

cono che siele tanlo buono, ma se parlale cosi
,

io non \i porto ri-

spello.

Ma brava voi ! capped, che eloquenza ! Io di balla coi Carbo-

nari eh? io onoralo con la croce di Commendalore da Ferdinando II;

io cristiano cbe recito ogni maltina e ogni sera il Credo che impa-

rai sulle ginocchia della mamma mia, io....
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E perche dunque date questo brulto nomaccio ai figliuoli no-

slri
,
che difendono il Re contro de' Piemonlesi ?

Per inlenderci. Briganli li cbiamano lutli e brlganli li chiamo

io : oh bella ! E poi il nome che fa ?

Fa, oh fa raolto ! se allri scamblo d' intitolarvi sigaor pillore,

Ti buttasse in viso dell'imbianchino, saresle conlento della villania?

che non diresle?

Direi ch' egli e una lingua tabana
;
e se costui non fosse fem-

mina come voi, mauomo, lo rimanderei segnalo e benedello con un

paio di rovescioni, che ne uprterebbe in faccia le rose fino a prima-

vera. Capite voi?

Bene bene, scusale la mia rusticita : io sono una contadina , e

non so di leltere. Ma in chiesa ho sempre udilo predicare che quel-

lo non vogliarao sia fallo a noi, non lo dobbiamo fjre ad allri. Ad

ogni modo i noslri giovanotti che tengono la montagna contra i ne-

mici di Dio, non ce li toccate, perche sono noslro sangue, e ne fac-

ciamo piu conlo che del core e degli occhi nostri.

A queslo diverbio, che duro ancora un pezzelto, Maria Flora non

piglio parle alcuna, stanleche con 1'anima era tulta assorta nel pen-

siero di Felice che, non ostanle le belle sicurta dalele in verso e in

prosa da Pippo, ella pur sospeltava di Irovare piu morlo che vivo
;

e nelle angusliose dubbiezze, di che Angiolino le aveva erapilo il

capo sul conto di Otello, di cui da qualtro mesi non si aveva sento-

re nella banda dei Realisli. Ond'ella camminava tacita, smemorata,

e senza piu fare altenzione a quello che dicevasi inlorno di lei. E il

piltore che nolo quesla sua mutezza, indizio di un nuovo turbamen-

to, volendo usarle riguardo, si conleune dallo sluzzicarla a parlare ;

comeche fosse vaghissimo di conoscer il netto di quell' Olello, del

quale tanlp s' era favellalo col chiavoniano. E pero tra queste aller-

cazioni, che erano burle piu cbe altro, si giunse in visla della rupi-

cella, a un angolo della quale si apriva la bocca della caverna.

LIY.

Che fa egli 1'amico? dorrae? dimando ansiosamenle il mae-

stro a Giocondo che, udilo il fluchio di Gabriello, erasi affacciato allo

sbocco della caverna.
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Voi ? oh che, siete tornati ?

Lo vedi, e abbiamo con noi compagnia. Dimmi su, che fa il

noslro Napoletano ?

Si e no sara un quarlicello d' ora che si e appisolato.

II pittore prego le donne che sostenessero un momenlino li, tra

1' imboccatura e uno sfondo che rassomigliava a una nicchia
; fece

ordine aGabriello che si ponesse di guardia fuori al sereno; ed egli,

anleceduto dal boscaiuolo che gli scorgeva il passo con la lampanet-

ta, enlro nello speco.

Ma come alia smaniante sorella , che per 1' oppressione del cuore

e pel tormento dell'affanno non avea piu bene di se, comincio ad es-

ser penoso quell' indugio! Caterina sedutasi in uno sporlo del maci-

gno, si provava di confortarla or con una lisciatina in fronte, or con

qualche sua divota giaculatoria : se non che presa poi anch'ella dal-

1'impazienza, sospirava, si dimenava e : Chi sa quanto questo be-

nedetto pittore ci fara allungare il collo! borbottava sommessamente;

gli e un uomo lanto bizzarro ! sempre vuol meuar la lingua egli e

aver ragione! gia i signori e i letterati sono tulti cosi. Uh, pensar-

lo, povero Felicelto mio, quand' io li faceva la ninna nanna ! San Do-

menico di Cocullo, io \i voto tre digiuni in pane e acqua e un pelle-

grinaggio a piedi scalzi, se ce Io risanate queslo figliuolo !

Alle quali sclamazioni 1'allra, seduta ancor essa accanto di lei, cor-

rispondea solo con lievi gemiti e con alzare i lagrimosi occhi al ci-

glio di quella grolta , per un cui perlugio discoprivasi una falda di

cielo stellalo ,
chmsa da un frastagliamento di rocce

, lunghesso le

quali la luna mandava un fascio di raggi che percossi e ripercossi

yenivano a infrangersi nelle bozze della opposta parele rincontro al-

1' incavo. Quello spiraglio sembrava essere come Io sfogatoio , pel

quale la tapinella esalava la intensissima ambascia che lulla le occu-

pava 1' anima disfrancala. Perche incrociate le mani sulle ginocchia

e languidamente appoggiata la testa a una spalla di Caterina, si af-

fisso a contemplare quel palmo di azzuro, quel gruppo di slelle, quel

gilto di luna, e ivi in tal atlitudine si rimase immota e pressoche

senz'alito. Si, figliuola mia, riposati fin a tanto che quel cicalone

si sia sazialo di rompere il capo a Felicetto, e di tener noi qui a bat-

ter le nacchere coi denti
;

le disse colei, avvisandosi ch' ella man-
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casse per sonno
,
e cmtole il dorso con un braccio, amantemente se

la serro al petto.

La giovane pero tanto non era vinta dal' sonno, che anzi avea de-

stissimo lo spirito, e gli occhi le scintillavano a par delle stelle che

yagheggiava attraverso di quel forame. Queste eran tre, e brillava-

no a un lembo della via lattea, limpide e fulgenli come piropi. Or

cotesto numero di tre le rivoco naluralmente in memoria quelle care

anime, anch'esse tre di numero, che Taveano lasciata quaggiu or-

fana e derelitta : poscia dalla uguaglianza del numero trascorsa a con-

siderare la similitudine della condizione, penso che questo suo dolce

ternario per fermo aveva sede lassu nella serena regione degli astri :

quindi infiammatasi di un subilo affello che a se medesima la rapi,

con un' istantanea operazione lutto insieme dell' amore e della fanta-

sia, trasformo le tre stelle che discerneva cogli occhi nelle tre anime

che desiderava col cuore ;
e questo .innocente ludibrio della immagi-

nativa la sedusse a tale, che ella vi si abbandono in maniera di

estalica.

Figuratevi, lettor noslro gentile, che essa era tanto persuasa del-

la realta di quest' amorosa finzione,*che vi avrebbe giurato di scor-

gere distintamente e per individuo nella prima di quelle stelle la for-

ma e 1'essere di Pellegrino, nella seconda di Giovanna e nella terza,

che era piu piccioletta ,
di Guido. Che altro? Le stelle da lei cosi

fantasticamente personificate in que' soavissimi pegni delle sue te-

nerezze, tulte e tre in un atto stesso parlavanle ;
ed ella tulte e tre

in un atto slesso inlendevale : ma ne quelle parlavan per voce, ne

essa intendeva per udita. Similmente ella rispondeva loro, e senti-

vasi intesa; ma anche le sue parole non aveano suono, non le usci-

vano dalle labbra: erano pensate non erano articolate. Che piu? In

questo mentale colloquio inierveniva un' arcana forza a impedirle di

manifestare cio che maggiormente le premeva. Ella struggevasi per

voglia di conferir con loro di se, di Felice, di Otello e di comuni-

car loro le sue angosce travagliosissime : ma che? mentre le sem-

brava di pur farlo, si avvedeva ch' ella in effetto non conferiva con

esso loro di altro che di loro medesimi , e lor non comunicava se

non gaudio del loro proprio godimento. Singolare stranezza! E lutta-

Tolta, lo ripeliamo, ella non dormiva, ma stava con gli ocehi aperti
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e con meta della persona intirizzita dal freddo. Prova manifesta che

talora, benche vegghiando, si sogna.

E questo, se cosi vi place chiamarlo, sognonella veglia, fu a lei di

notabile refrigerio; conciossiach& la distolsedall'immergersi di van-

taggio nelle ambasce che dentro la inondavano di amarezza
,
e le in-

fuse un certo non sapea che di miligativo, cotalche ella respirava a

suo piu bell' agio. Ma ecco, indi a non mollo, il vocione acquacchia-

to di Pippo rintronare per gli anfratti clella caverna
, e da lontano

riapparire la lampada del boscaiuqlo. Signer piltore mio , come

siete slato lungo ;
oh lungo quanto la fame ! disse Caterina scoten-

dosi, e rimeltendo in se la giovane, che diede un guizzo come se una

corrente eleltrica la inveslisse.

E costei ancor brontola ! replico il maestro che era tutto rosso

e rintenerito
;
di grazia non mi fate slorie. Non doveva io bel bello

apparecchiare Felice alia nolizia di questa vostra visita ? o credete

che sieno fiaschi che s'abbottano? Egli e quasi fuor di senlimento

per lo slupore.

La donna comincio invocare i suoi Sanli e mandar cerii verso-

lini pietosi ,
che non erano ne lai ne singhiozzi ,

e imboccato 1' an-

drone della spelonca dietro Giocondo, il quale portava il lume,

andava slentatamente passo passo traltenuta da Maria che s' era af-

ferrata alia sua gonnella e a mala briga polea camminare, si violen-

to era il tremito cagionatole dalla commozione. Don Pippo, che se-

guiva appresso di lei , cercava di tranquillarla con cortesi e affabili

detli. Ma indarno : ella procedeva balorda balorda, e poneva un pie

innanzi 1' altro, piu tiratada Caterina che di suo proprio motive. In

ultimo, dopo svoltalo per alcuni rigiri lelri, umidi, tortuosi con so-

pra slalattiti e crepacci e massi pendenti, ed ai lati bugne e gemitii

che facevano rigagnoli, pervennero a una gola, in capo della quale

vedeasi un po'di albore. Eccolo! grido con voce compressa la

donna Ah Dio, e vive ? .si rivolse allora la sorella ad interrogare

paurosamenle don Pippo.

Anche un momento, e me lo saprete dir voi.

In questa giuosero alia foce del cunicolo , che riusciva in uno spa-

zio sfogato e tondeggianle in flgura di ellissi
,
rivestito di macigni e

coperto sopra da un gran lastrone di pietra. Cola in fondo
,
alia man
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manca di chi entrava
,
era Felice disleso in un giaciglietlo di paglia

e rinvolto fra una coltrice di pelli di capra. Sovra una punta che

sporgeva al suo fianco deslro
,
ardeva una lucernetta: piu in alto

stava sospesa una moscaiola con la impannata a brandelli e alcune

rozze sloviglie ne' palchetti : e da basso in un cantuccio v'era una

brocca di terra cotla e una ciotola senz' anse per bere. Arrivato al-

1* ingresso di quesio sepolcro ,
Giocondo vi s' intromise, e alzo il lu-

me perche Felice subito polesse mirare in volto le doniie che veni-

vano dietro: Ah Fioretla, sei tu? sei tu? grido in questo punto

1' infermo, balzando fuori del suo canile e scagliando le braccia \erso

1'apertura del sasso.

Qui Caterina , presa da un po' di verligine che le dava il sangue

affollatosele al cuore,, fece capolino , mando uno strillo, si rattrappo e

ristette immobile. Maria a quella chiamata di Felice non capendo

piu in se medesima, urto violenlemente 1'altra, sofficco la testa fra lo

stipite e un gomilo di lei, gitto un' occhiata di furibondo amore in

quel sotterraneo, e, in meno che non si dice, spintavi giu Caterina,

si trovo innanzi al fratello ;
il quale, per lo rimescolamento

, per la

febbre e per la eccessiva debolezza, le cadde tra le braccia a guisa

d' un tronco : lalmenle che si dovelte ricolcarlo nel suo giaciglio , e

con ispruzzoli d'acqua frcdda fargli tornare il senso.

Lettore
,
voi per certo nou siete cosi indiscreto che pretendia-

te da noi una descrizione quale che siasi degli atti
,
delle amorevo-

lezze
,
dei pianli ,

delle esclamazioni
,
delle tenere pazzie che

,
con

rapidila somma, si succederono in quei primi disfogamenli d'affelti

inenarrabili. Coteste son cose che si possono ben divisare, ma ritrar-

re non gia. Yoi jn quella circa mezz'ora che duro il frastuono delle

parole mozze, dei rammarichi , dei singulti , dell'affannamento reci-

proco, avreste veduto il boscaiuolo filto come un palo aU'eslremita

dell'antro, riguardare con gli occhi tondi e con sembianza di inlimo

compalimento quel gruppo che gli rendeva aria di tre deliranti :

mentre don Pippo, addossato al risalto di una parele e recatosi in

corlese, 1'osservava ancor egli e faceva sue le passioni, le gioie, gli

struggimenti di que' poveri cuori
, ch'egli contemplava li nella loro

genuina amorosita e bellezza. Ne egli ha potulo mai dire, se allora

Serb y, wl XJ, fasc. 346. 29 10 JLgotto 1864.
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si senlisse piu lielo di aver cagionata egli quella lor mulua consola-

zione ; o piu attonito d'essere testimonio di scene che, espresse in

carta o in tela
, parrebbero scberzi di poeti o di piltori , e in fatto

sono verit^i di natura.

Verso il mezzogiorno seguente , Felice in groppa a un mulelto

che reggevagli il boscaiuolo ,
e accompagnato dalla sorella sali in

Collepardo e smonto all'uscio di Caterina, la qual era ita innanzi per

acconciargli un lettuccio il meno disagiato che fosse possibile. Ma

egli era trislissimo e lagrimava perche, cammin facendo, aveva

strappato di bocca a Maria il vero sopra la morte del padre, della

madre e di Guido
,
che alle prime gli fu lenulo occulto per un ra-

gionevol riguardo. E la giovane alia volta sua era mesta altrettanto,

e per soprappiu in preda a nuovi e crudeli sospetli che le avea in-

geriti Felice , annunziandole che Otello , per saputa sua
,

fino alia

meta del Gennaio ,
non era mai comparso in Gaela. E non di meno

egli s'era mosso da Yeroli poc'oltre il principio di Decembre. Di

che troppo era naturale inferirne, che adunque o fosse perito in

mare, o incappato nelle mani dei nemici.

Or quest' angustia e il cordoglio di vedere il fratello cosi incon-

solabile e mal ridotto , furono due acutissime spine che le comin-

ciarono a logliere ogni requie. Non le carezze di Caterina , non le

contadinesche ma ingenue graziosila delle poche paesane amiche

sue che entravanle in casa
, potevano piu nienle a riconfortarla. II

pittore medesimo , con tutlo che nell'opera di ricrear gli animi val-

ga quello che vale, a nulla anch'egli nonriusciva, quando nelle

frequenti sue visite al giovane infermo s' induslriava, con garbale

piacevolezze, di sollevarla da quel si compassionevole abbattimento.

Per lo che trovando inutile a quest'eflfetto ogni altro argomento cou-

solatorio
,

si mise a ripeterle

Che convien pur voler quel che il ciel vuole.
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'i;

Annunciamo unitamente questi due libri , non solo perche si ap-

paiano assai bene tra loro per molli pregi ,
che hanno comuni

; ma
eziandio perche nelle slesse cose

,
nelle quali si differenziano, stan-

no in cosiffatto rapporlo , che 1' uno puo essere reputato quasi come

compimento e perfezione deU'altro. Convengono in questo, che lulti

e due si compongono di ollirae poesie , o si voglia considerarle sot-

to il rispetto morale , o secondo la perfezione lelteraria. Di piu , co-

me i rispeltivi autori le vennero a mano a raano lavorando
, per oc-

casione di dovere addestrare i loro giovani allievi nella difficile arte

del poetare, cosi le due Raccolte riescono ugualmente a buon vantag-

gio ossia de' professor! ,
i quali vi troveranno tip! assai buoni di te-

mi da proporre per gli esercizii scolaslici
;
ovvero de' giovani , che

vi apprenderanno praticamente come si possa svolgere per acconcia

maniera un soggetto , e dargli forma e vila e colore poelico. Si di-

variano pero non solo, dacche le poesie del P. Nozzi sono la mag-

gior parle latine (delle quali appunto noi intendiamo intrattenerci) ;
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laddove quelle del P. Valle sono lutte italiane : ma in quello che for-

ma il costitutivo, diciamo cosi, poetico, dell' imo e dell'altro autore,

o noi erriamo, o ci pare di scorgere una grandissima dissomiglian-

za tra loro. II P. Nozzi scriveva in una lingua gia morta
;
e i lunghi

studii
,

falti da lui ne' Classici anlichi , e la squisitezza del suo gu-

sto gli aveano procacciata una specialissima abilila di ritrarre nel

suo stile le bellezze poetiche piu elelte del latino idioma. Or non e

meraviglia che questa predilezione della forma gli alien tasse in cerla

guisa il volo e 1' ardore della fantasia, non solo infrenata da un' arte,

diremmo quasi scrupolosa, che fu propria di lui
;
ma in parte ancora

Impedita da quella cura maggiore dell' animo nel cercare il bello

della lingua. Dall'allro canto il P. Valle, d'ingegno squisitamente

poelico, di piu vivace immaginativa, ma non meno dell' allro addot-

trinato negli studii di anlica e moderna lelleralura, scriveva nella sua

lingua nalurale; e si per queslo, si per impulso di animo piu poetico,

si rivolse a cercare il bello poetico , inquanto tale
,
ed a procurarne

gli effelti. Ci pare adunque che queste due Raccolte non solo si com-

piono a vicenda, perciocche Tuna e di lalini componimenli, e 1'altra

d' italiani
;
e a questi e a quelli conviene che diano opera i giovani ,

che si vogliono ammaestrare secondo savia disciplina : ma eziandio

perche la prima ci sembra piu acconcia a formare 1'abito ponderoso

dell' arte
;
e la seconda piu opportuna per eccitare la scintilla poetica,

e dar vampa all' ingegno. Ci studieremo di colorire il nostro pensie-

ro, discorrendo partitamente dell' una e dell' altra.

I.

E quanto at P. Nozzi, la qualita, come abbiamo detto, che ci pa-

re quasi specificativa delle sue poesie ,
e 1' eleganza. Ma prima di

dichiarare in quali element! noi facciamo consistere questa sua pro-

priela , vogliamo che s' intenda che non per questo gli neghiamo la

conveniente misura di altre doti, che a buon poela si addicono ;
va-

ghezza d' invenzione, arlifizio di condotta, novita di pensieri, vivaci-

ta d' immagini. Cio nondimeno che place sopra tutto, cio in che met-

tono capo gli altri pregi, e che a quesli da colore comime, e la squi-

sitezza de' modi e della dicitura, che addimandiamo eleganza.
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Con eke si scorge chc noi comprendiamo assai piu cose con que-

sto vocabolo ,
che comunemente non si usi. Perciocche sebbene sia

vero che 1'eleganza, secondo il suo concetto formale, consisle nella

scellezza e dignila delle parole, e nell'acconcio e vago collegamento

di queste : nondimeno , perche alle parole soltosta un significato , e

1' unione delle rarole e per se ordinata a rendere il pensiero ,
non e

possibile sceverare la squisitezza della elocuzione dalla bonta del

pensiero ,
ne lo splendore della dizione dalla nobilta delle idee. II

perche se le parole e le frasi, quanto si voglia elette, non si conven-

gono colle cose, non solamenle non si ottiene la eleganza, ma ne ri-

sulta sproporzione e disaccordo nel lutto
;
che e vizio contrario : in

quella guisa che un drappo per se assai prezioso e lavorato maeslre-

volmente, da forinarne un abito di fesla
;
se pero non si attaglia alia

persona che il dee recare
, piuttosto che darle bella Tista

,
la fara

parere sconcia e ridicola.

Orquesto in primoluogo e da intendere della eleganza del P. Noz-

zi
;
che essa cioe non consiste in una tal quale lindura di parole

con poca corrispondeuza di pensieri. Ma non e tutto; perciocche 1'e-

leganza cosi considerata e condizione di qualsivoglia scrittura
, o

semplicemente buona o anche eccellente , nella quale luttavia possa

predominare qualche altra qualita, da cui venga specificata. Nei ver-

si
,
de' quali ci stiamo intrattenendo

,
a noi pare che la forma che

prendouo gli stessi concetti e le cose, tanlo nel loro atto particolare,

quanto nel tullo, sia propriamente questa della eleganza , alia quale

ha mirato 1'Autore piu di proposito, alteggiando ad essa tutti gli &-

lemenli della poesia. II perche non deve far maraviglia, se noi dicia-

mo che questa appunto e la forma non solamente delle parole ma
eziandio delle cose nelle poesie del P. Nozzi. Per verita, essendoche

il complesso delle parole ,
se e adoperato acconciamente

, dee rap-

presentare con esaltezza l'ultima forma che il concetto ha avuto nel-

1'animo, la perfetta elocuzione altro non e che la forma perfetta del

pensiero nella sua espressione non solo esterna
,
ma anche interna.

Per conseguenza dove predomina 1'eleganza, essa e quella qualita che

da la forma non pure alle parole, ma ancora ai pensieri.

E in ci6 pure e riposta la ragione di quel manco
,
che per ventu-

ra si scorge in queste poesie, di altre doti piu facili ad apparire ed
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essere ammirate nei componimenti poelici. Conciossiache 1'eleganza

richiede animo delicato, nitida menle e Iranquilla fantasia: ed a met-

tere in allo queste facolta ha gioco piu la riflessione che 1' istinlo ,

piu il discernimento che 1'impeto. Adunque i voli arditi, gli affetli ga-

gliardamenle eccitali
, gli accendimenti della fantasia non possono

avere gran parte dove predomina 1' abito studioso dell' eleganza. Ne~

gi diciamo che, dove hanno luogo quelle doli, lo stile poelico deb-

ba essere disadorno. Avra i suoi ornamenti
, le sue bellezze

,
i suoi

splendori: ma queste saranno cose piu spontanee ,
e ad ogni modo

ne sara rilevalo un colore che non e quello della semplice eleganza ;

colla quale benche abbia comuni non poche qualita , ne differisce

pero di maniera
,
che dai maestri dell' arte e significato con altri

nomi. Per contrario un andamento piu r6golare nella condotla
,
una

maggiore sceltezza di pensieri , un sobrio uso delle figure e delle

immagini , maggiore vaghezza di descrizioni
, grande simmetria e

proporzione delle parti col tutto, affetti leni e temperati, quasi insen-

sibilmente diffasi, e dove occorra suscitare i piu gagliardi, la rifles-

sione sempre in atto di governarli ,
sono le proprieta di uno stile ,

di cui 1' eleganza e la nota piu distinliva.

Cotale appunto e 1' indole delle poesie del P. Nozzi. Che se ad alcu-

no parra piccola cosa ; giacche finalmenle 1'eleganza e un mezzo, ne per

ventura dei piu efficaci per otlenere 11 fine della poesia; noi gli rispon-

deremo che qui non si fa quistione di eccellenza assolula, ma si di re-

lativa. Per rispelto poi al fine della poesia, chi non vede che puo esse-

re conseguilo convenientemenle al soggetto particolare che e traltato,

tanto co'poemi strepitosi, quanto colle canzonette soavi e dilicate; tan-

to cogli affetti piu leni, che sogliono essere il frutto di uno stile tem-

perato, quanto co' piu gagliardi, ai quali serve lo stile grande e subli-

me? II pregio poi del poela non sta nel genere scelto, se sia ottimo,

ma nella esecuzione, se sia perfetta. In parlicolare, rispelto alia ele-

ganza vogliam notare, che sebbene risulti da piccolissime fmezze,

neppur tutte discernibili, pur 1' aggregate di tutle esse e tanta cosa,

che uno scriltore veramente elegante non sara dimenticato giammai,

avvegnache si sia occupalo di tenui argomenli; ed un altro, che

abbia scritlo di cose rilevanlissime, sara conosciuto da pochi, se ru-

vido e incolto.
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II che se Tale per ogni lingua, vale assai piu per la latina, e mas-

simamente in poesia. Questa lingua non vive piu nella bocca del po-

polo; e pero non si atlinge dall'uso della vita, ma dallo studio de-

gli aulori. Ai dotti solamente si dee dunque rivolgere chi vuole ado-

perarla ;
e i dotti son cosi falti, che si piacciono piu di vedere supe-

rate le maggiori difficolta, che non le minori
; piu amano di vagheg-

giare le forme del bello nella forbitezza della esecuzione, che nella

grandiosita del concepimenlo. Ora le maggiori difficolta, che a poela-

re latinamente s' incontrano, consislono appunto nella forbitezza del-

le forme; e da queste messe insieme risulta la forbitezza del tutto,

che tanto piu place, quanto e maggiore la perizia di chi legge.

E questa tanta difficolla della eleganza nell'idioma latino, e quel

piacere singolarissimo che fa provare, quando s'incontra, non pro-

viene solamente dall'essere lingua morla; ma piu forse da una sua

indole speciale, che e di sdegnare ogni forma che non sia otlima, o

almeno che all' otlima non si tenga molto vicina. II che e tanlo vero

che gli stessi lalini ne facevano lamento; e quel capo ameno di Mar-

ziale, parlando a nome di tutti i poeti, facea le scuse comuni, che

non riuscissero cosi facondi, come i greci ; perocche, dicea, abbia-

mo a fare con muse piu rigide e inlolleranti, che le greche non sono:

Nobis non licet esse tarn disertis,

Qui musas colimus severiores.

Pero si consideri se non e grandissimo merito questo del Nozzi ,

di avere con tanta perfezione espressa nelle sue liriche la eleganza

latina, benche possa sembrare di non essere giunto ad alto segno

nelle altre doti poetiche. Ai poeli del Cinquecento, i quali ricondus-

sero a si grande onore fra noi le lettere laline, fu fatta, come nota il

Tiraboschi, la medesima accusa: essere cioe i loro versi elegantis-

simi, ma di poco calore e movimento poetico. Ed e generalmente

yero. Nondimeno chi non gli ha in allissimo pregio? Chi non ame-

rebbe di scrivere con altrettanta felicila, pognamo che non polesse

farlo, se non con qualche iallura di altre bellezze? Ora a quel tipo a

noi pare di dover riferire le poesie del P. Nozzi, quanlo al colore

predominate dell' eleganza; avvegnacche a molli di quesli, anche
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di nome chiaro, vada innanzi per merito d'invenzione, ed anessu-

no di essi si rassomigli per la vernice pagana, che tanlo disfregia i

loro scritli. Recheremo qui almeno un esempio del suo slile : e sia

la poesiola Ad Virginem Sanctam de Puero hsu, non perche la piii

bella , ma perche una delle piii brevi.

Oh quails Puer, adridenti ut scitulus ore,

Mater dia, tuo prodiit e gremio !

Hoc certe viso mitescant corda ferarum,

Ipsa adeo et frigus saeva remittat hiems.

Quippe tui similis plane est, ut nee tua possit

Nee Nati species visa placere magis.

Verum illud potius demiror, prole quod aucta

Virgo eadem merito diceris atque Parens.

Hinc quantum pueros inter tuus eminet Infans,

Tantum ego te cunctis matribus antefero.

Tuttavia se alcuno trovera ne' versi del P. Nozzi de' nei di lingua

e di stile, come confessiamo di averne incontrati ancora noi, e vorra

per questo ripularlo difeitoso in cio stesso che e il suo pregio mag-

giore, faccia di considerare, che quell' otlimo religioso avea lutt' al-

tro in mente che meltere in pubblico questi lavori
, indirizzali uni-

camente al vanlaggio de' suoi scolari. Non penso dunque di dar loro

1' ultima mano,per far disparire quelle poche imperfezioni , che non

si accordano colla finitezza del lutto. Solo parecchi anni dopo la sua

morte si penso di raccogliere da' suoi scritti quanto bastasse per dar

consislenza ad un giuslo volume
;

e chi si tolse questo carico non

doveva, per obbligo di fedella
, cangiar nulla in quelle scrillure 1.

lUArchivio dc.IV Ecclesiastico di Firenze ha ne'mesi passati esaminatele

poesie del P. Nozzi ;
ed il giudizio, che ne reca, mentre dall'una parle di-

moslra la perizia di quegli egregi scritlori, fa concepire dall' altra un' alta

stima delle medesime, segnatamente sotto il rispetto dell' eleganza, che e

quella virtu, che piii vi riluce eziandio secondo 51 loro parere. Notano perd

a pag. 67 un verso errato, la dove e scritto per saevientes aequorisprocellus;

ma vi sospettano una menda tipografica. Cosi fu veramente. Perciocche

avendo noi pregato 1'Edilore che volesse guardare nell'autografo del P.]Soz-
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II.

Ma se la eleganza, per le ragioni teste notale, e tanto pregio nei

poemi laiinamente scritti, che un intelligente delle finezze di quella

lingua vi puo trovare largo compenso ad altre doti piu proprie della

poesia, che per venlura vi mancassero; di quelle pero, nelle quali si

fa uso della lingua materna, non e da dire altreltanto. Quivi 1'elegan-

za ritorna nelle sue attribuzioni naturali, che e di essere un mezzo

per T effello poetico piu generalmente inteso, e non di entrare quasi

nel fine stesso, governando e moderando quell'effelto. II che, se non

erriamo, dipende, in primo luogo, dall'essere piu ovvia 1'eleganza di

una lingua che vive, specialmente in comparazione della latina, si

delicata e si schiva per se stessa; intanto che come sarebbe fallo capl-

tale di un poeta non esser colto, cosi sarebbe piccola lode esser que-

sto solamente. In secondo luogo, perche le poesie in lingua materna

non sono diretle, per se, a coloro che fanno speciale professione del-

le bellezze filologiche; si alle moltiludini, per le quali deve far pruo-

va la facolla poetica inquanto tale. Sicche come in quelle allrela for-

bitezza dell'arte puo esser cerca e lodata in preferenza; in queste

quasi non dee parere, o sembrar opera in tutto spontanea.

Le liriche italiane del P. Valle soddisfanno pienamenle a queste

condizioni. Sono eleganli, quanto conviene per aver pregio di forbi-

te: ma non e questo ne il lutto ne il piu. Ci6 che occupa gli animi

a leggerle e il movimento poetico che, com' e desto, cosi, general-

mente parlando, va sempre crescendo, insino al suo termine naturale.

Con che noi diamo al Padre Valle la miglior lode, che a poeta

si avvenga ;
se e vero che il fine immediato della poesia 5 quello di

zi, ed egli essendo gentilmente condisceso, vi ha letto il verso regolare per]

saevientes aequoris impetus, come noi gia immaginammo che dovess' essere

scritto. Sicche lo sbaglio e stato opera dello stampatore, il quale scambid

la parola procellas del quarto verso della stanza coll' impetus del secondo.

Un'altra inesattezza costante noteremo noi ne'medesimi versi, che deve

attribuirsi ad inavvertenza dell' Autore, ed e di declinare i patronimici che

escono in des, come Loiolides, Ogniades e simili, somigliantemente ai nomi

della terza dedinazione,, quando tutt' i grammatici li riportano alia prima.
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muovere. Ed in questo veramente noi vediamo compendiati tutti gli

altri pregi, che a nostro avviso fanno commendevoli al sommo i suoi

poetici componimenli.

E cio che innanzi ogni altra cosa si presenta alia nostra conside-

razione e il merito de' soggelti. I quali o sieno riguardati nel loro

numero, ed hanno grandissima variela; o si vogliano reputare se-

condo la loro qualila, e sono tali da eccitare un grande interesse. Si

dividono essi in queste generali categorie, benche frauaischiate tra

loro, di slorici, di morali, di biblici, di religiosi, di politici: con che

solo si puo scorgere quanto gran campo gli si offeriva di alteggiare

a diverse forme la poesia, e come da tutto gli poteano scalurire fon-

ti d' interesse poetico, ne leggiero ne fallace.

Vero e che la scelta de'temi, risguardata cosi astrattamente e in or-

dine al bene, potrebbe a taluno sembrare non tanto un merito poetico,

quanlo morale. E che sia non un merito solamente, ma un dovere mo-

rale
,
non ne puo dubitare nessun uomo di senno ;

stanteche la pri-

ma condizione che e richiesta ad esercitare lodevolmente la facolti

poetica ,
come qualunque altra che e indirizzata a muover col bello,

e non solo di non nuocere alia civile comunanza, offendendo le leggi

morali, ma piuttosto di giovarla, allettando al bene, dimostrato sotlo

le sembianze del bello. Ma con cio stesso si fa palese che questo ri-

guardo entra eziandio nelle ragioni esleliche della poesia, si negali-

vamente quanto ad escludere argomenti fondati sul falso, o immora-

li; conciossiache ne il falso si possa converlire per se nelle apparenze

del bello; ne cio che e immorale possa divenire strumento di diletto

razionale, come conviene che sia il dilelto poetico : si ancora posili-

vamente; inquanto il vero di ordine superiore e per se piii disposto

a rivestire le sembianze del bello; e questo bello e mollo piii effica-

ce a muovere gli animi, che 1'altro che sia foggiato sopra un ordine

inferiore di veri.

II quale intento del vero e dell' interesse poetico fu bandito, e gia

gran tempo, come suo principiopeculiare, da una scuola, che si voi-

le surrogare alia scuola comune, che prendeva la norma del poetare

dal modo de' Classici. Quasiche que'grandi maestri, ne'quali si rac-

colse 1'ammirazione di tutti i secoli, non fossero pervenuti a quella
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loro eccellenza, appunto perche abilissimi a ritrarre la natura, che

e certo verila ; o i loro versi non riuscissero abbastanza efficaci per

eccilare gli affetti. Yero e che avendo una falsa religione, e in forza

di quesla anelando ad una felicita tulta lerrena ed animalesca, per

necessaria conseguenza doveano fallire negli strumenti del bello

poelico, che per essi fa la mitologia, e nell'effetto poetico, che spes-

se volte fu lo sfogo di brutali passioni. Ma la quistione, almeno tra

le persone ragionevoli, non fu mai se si dovesse irnitarii ne' pralici

mezzi d' invenzione ,
o negl' intendimenli particolari de' loro versi ;

si veramente se da essi convenisse apprender le norme fondamen-

lali dell' arte.

Or contro a questa indirizzavano i loro colpi quegli arditi riforma-

tori, facendosi arme di alcune verila non contraslate, se non da po-

chi fanatici, per dedurne che bisognava del tutto abbandonare 1'arte

degli antichi, per mettere in campo una nuova, che attingesse il vero

dalle condizioni presenti della societa, e la ispirazione da se stessa.

L' effetto fu che ne la sostanza della poesia ne guadagno quanto al

vero : perciocche alle favole gentilesche sono succedute invenzioni

non meno assurde; e 1'arte ne e rimasta cosi scoaapigliata ,
che non

sappiamo quando sara per rivenire del tutto dal disordine in che

versa.

Accenniamo a queste innovazioni; perciocche ad alcuno, ingaima-

to da apparente argomento, potrebbe venire in mentedi accomunare

le poesie del P. Valle colla scuola riformalrice
;
la quale ,

come sa

ognuno, per fare largo a certe idee sovvertitrici della letleralura,

bandi principii sanissimi ,
e stati sempre in vigore , come sue pro-

prie teorie. Nienle di piu lontano , se si riguarda nelle pratiche

norme che veramente contraddistinguono questa scuola
,
le quali so-

no bizzarria e irregolarita sotlo il mantello del genio e della ispira-

zione. Ne diremo pero che appartengono alia opposta scuola, di quel-

li cioe che si meltono pedantescamente sulle orme de' Classici ,
e ne

ritraggono i soggelti e le idee
, e si affalicano di rinnovarne gli affet-

ti. Le poesie del P. Valle ci sembrano do che dev' essere ogni otti-

ma poesia, cioe foggiate coll'arle dei Classici
,
che e derivazione del-

la natura ,
ma create da potente ispirazione ,

che emana dal sogget-

to e prende vita neH'animo.
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Di falto chi si pone ad esaminarle
,
osservera di leggier! lo studio

che egli ha messo negli antichi esemplari ;
ma da niuna di esse ve-

dra riflettere ombra d' imilazione
,
nonche immagini di altri tempi e

di altri costumi , che non avessero proporzione co'nostri, o interesse

per noi. Cio che egli ne ritrae e quel modo, in che sono tanto ammi-

rabili gli anlichi, di dare essere poetico ad un soggelto, disponendo

ogni cosa alia bellezza e perfezione del tutto. II quale modo non e

opera di minuta imitazione
;
ma piuttosto una facolla che si viene

formando negli animi ben disposli coll' assidua e diligente lettura dei

migliori. II P. Valle adunque, secondo il fare de' Classici , determi-

na sempre un concetto principale ne' suoi soggetli ;
e di ordinario e

felicissimo nel colpire il piu bello e il piu poetico : e questo alcune

volte fa trasparire da principio , dandogli poi parti e proporzioni

co' concetti secondarii
,
ne' quali lo svolge ;

ed altre volte lo prepa-

ra ne' suoi antecedent!
,
da cui debba quasi sponlaneamenle rarn-

pollare. In ogni caso il componimento e un tulto ben disposto e con-

gegnato ,
del quale ,

chi sa il segreto dell'arte
, puo distinguere i

varii element!
,
le loro proporzioni ,

la simmelria
,

1'ordine
;

sicche

gli sia difficile inconlrare alcuna cosa che ridondi, o altra fuori di

luogo : come per opposto trovera pensieri , immagini , figure tutte

ordinate a dare corpo al soggelto ,
ad illustrarlo

,
a vivificarlo. Non

si creda pero che questo arlifizio si riveli si facilmente. Esso eil filo

che regola il poeta , cosi ne' temi piu temperati , ne' quali e nasco-

so sotto le apparenze di un processo spontaneo e naturale
;
come

ne' temi piu concilati
,
ne' quali pare che 1' impeto trasporti a balzi

irregolari la fantasia. Nel che
,

a vero dire
,

consiste la massima

difficolta dell'arte, essendo ugualmente difettoso pesare ogni pensie-

ro ed ogni parola col bilancino de' precetti ,
e lasciare il freno alia

fantasia da sbrigliarsi a capriccio. Rechiamo un qualche esempio del

modo d' ideare del P. Valle
;

e sia nel Polimetro intitolato le Dimo-

strazioni ,
canto politico insieme e religioso , perche conliene le si-

gnificazioni di divozione e di fedelta del Popolo romano al suo Ponle-

fice e Re. Ollre i concetti riporteremo a quando a quando le sue stes-

se parole, perche si giudichi allresi della sua verseggiatura.

Esordisce con una lode a Dio
,

il quale, nello slesso tempo che

porge al suo Yicario, nella guerra che gli fanno i suoi nemici, il ca-
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lice delle amarezze
, glielo viene lemperando colla gioia dell' amore,

che gli dimostrano i popoli fedeli. Questo amore e tanto che puo

fargli dimenlicare il suo lungo marliro. Un' apostrofe a Roma , la

quale ,
colle sue pubbliche prolestazioni di fedele sudditanza

,
ha

smentite tante volte le calunnie de' nemici del Pontificato
,
e volto a

danno loro il loro stesso principio del suffragio universale, apparec-

chia la descrizione di una di esse, avvenuta il di 12 Aprile:

Ecco ai tuoi fidi plausi E queslo il di che reduce

Campo novel s' appresta ;
Ball' ospital Gaeta,

Le tue contrade echeggino, Roma, accogliesti il Principe,

Orna i tuoi colli a festa. Del suo perdon gia lieta:

Gia 1' oriente indora E questo il di che Agnese

La dodicesma aurora La vita a lui difese,

Del vagheggiato april. Sacra al suo caro ovil.

Passa quindi immediatamente a descrivere i plausi e le fesle del

popolo co' seguenli versi :

Solo un voto concorde, un affetto

Tragge tulti sul noto sentiero
;

11 desio di rairar quell' aspetto,

In cui posa de' figli 1' amor.

Ecco ei viene! s'addensa, si preme

Ondeggiando la turba impaziente ;

Gia negli occhi, sui labbri gia freme,

Gia trabocca la gioia dai cor.

Par che sfidi co' plausi, co' gridi

Chi fellone e al suo Prence e Pastor.

Ma gia spento su Roma e il bel giorno,

Gia la nolle distende il suo velo :

Nuova pompa, spetlacol piu adorno

Ai trionfi succede del di.

D' ogni via vaga luce si spande,

Ripercossa da faci infinite :

Di bei veli, di liete ghirlande

Coronata ogn' immago appari.

E la lode di un popol che gode,

II suo voto svelando cosi.
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CM fu testimone di una di queste Dimostrazioni del Popolo romano,

e vide la universalita de' cittadini fame gli apparecchi , non solo

spontaneamente , ma a proprie spese ; e poi di giorno aspeltare an-

siosamente 1' amatissimo Poutefice, ne' diversi passaggi, per applau-

dirgli e fesleggiarlo ; e di nolle riversarsi sulle strade, per godere

la pompa da se apparecchiala in onore del medesimo ;
e in cio dar

segno di una gioia che toccava il sublime, e dimostrare una dignita

che non ha in nessun altro popolo il riscontro
;

trover^ naluralissi-

mo, e diremo anzi necessario, lo sfogo della indegnazione, in cui esce

il Poeta co'seguenti nobilissimi Yersi :

E il popolo e questo che freme d' affanno?

Che abbomina il giogo dell' unto tiranno?

Che tende al Piemonte le schiave sue braccia,

Pregando il gran sire che libero il faccia?

miseri ! indarno sperate su Roma :

La gemma di Pietro pe' ciacchi non e.

Corona di ferro non YUO! sulla chioma
;

Le basta il triregno che Cristo le die.

E ver tra suoi figli taluno e rubello,

Qual pruno tra i fieri, tra 1'erbe il nappello.

Ma chiuso il dispetto nel core si cova,

E il pasce di sogni che il cor non approva.

Minaccia yantando che presso e quel giorno,

Che Roma fia trono di un italo re :.

Ma 1' aure, le zolle gli gridano inlorno,

Che Roma alle ciance non Tende la fe.

E qui gli si presenta opportuna occasione ,
che egli non dee prele-

rire ,
di versare a buone dosi il ridicolo su que' pochi liberal! roma-

ni, che con arli puerili si arrabbattano di far palesi ancor essi i loro

voli, contrarii ai voli della popolazione. Reciteremo solamenle i

Yersi, i quali alludono ad un fatto, di che rise lulla Roma ;
e fu 1'ap-

parlarsi che fecero lulli insieme nel Foro romano ,
in uno di quesli

giorni di Iripudio popolare, quivi Iraltenendosi , finche durarono le

allegrie della fesla. Con che intesero forse d' imitare il ritiramento
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dell'antico popolo di Roma nel Monte sacro
, promettendosene pro-

babilmente i inedesimi effetli. Ecco i versi:

Quando pel foro, sol tra voi conserti ,

Ite aliando, al par di gufi o corvi,

Che le rovine scelgono e i deserti ,

Colle fronli abbuiate e gli occhi torvi ;

Di voi ridiam, siccome del fanciullo,

Che lascia il gioco indispettito e gmllo.

Ite, e il dolor che vi trafigge i cuori
,

Per questa Roma illiberale e schiava,

Sfogate pur coll'ombre de' maggiori ;

Che sol piangendo il duolo si disgrava.

Mentre noi lieti al popolar clamore

Intanto accorderem la voce e il cuore.

Ma, ollre a Roma, vi sono allre terre, sopra le quali si distende il

pacifico scettro del Pontefice Re, le quali non riusci a depredare il

Governo invasore. A queste trasvola la fantasia del Poeta
,
e se le

rappresenta nell' atlo di acclamare ancor esse, non meno solenne-

mente che i Romani, il loro Principe e Pastore. Tuttavia altri popo-

li
,
un di ugualmente felici del paterno reggimento del S. Padre, al

presente trangosciano solto il giogo e la ferrea verga degli usurpa-

tori ! Un affetto di commiserazione a quesli svenlurati
,

e la certa

speranza cbe saranno ricbiamati ben presto a far parte del retaggio

di Pio, fornisce al Poeta la conchiusione.

Per questo saggio, benehe si ristretto, puo il lettore argomentare

quanta e quale e la facolta poelica del P. Valle, non solamenle per

cio che spetta alia invenzione, all'orditura ed allo svolgimenlo del

tenia
;
ma eziandio per quel che si altiene alle ullime parti e piu

minute della esecuzione poetica. E a questo appunto risguardando,

non ci siamo conlentati di recare i soli pensieri , per fame rilevare

1' artifizio del disporli ;
ma spesso ancor le parole, per far conoscere

come sappia incarnarli e colorirli. Nel che propriamente consists

1' ultima perfezione della poesia : in quella stessa maniera che nella

pitlura e ultimo atto , per rispelto a quel tullo che si e concepito, il
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debito scompartimento della luce e delle ombre, e la bene intesa di-

stribuzione de' colon .

E, quanto a queste poesie, noi notammo che ci riescono piene di

movimento poetico. Or questa propriela se presuppone, come prirna

condizione
, argomenti fondati sul vero e capaci di parlorire inte-

resse ,
se ha gli element!

,
diciamo cosi

, soslanziali
,
dal Upo ideale

che e foggiato colla meditazione poelica ;
non viene pero in alto, se

non per 1' ultima forma
, che prendono i pensieri ,

la quale e mani-

festata con precisa esattezza dalla parola. E cosi e veramente, per-

che nel P. Valle la parola e piu che mai serva del pensiero ;
sicche

dove piu ci ha colpito uua dizione o un verso, ivi abbiamo trovato un

concetto che ci faceva maggiore impressione ;
come avviene della

luce, che non tanto e be! la per se, quanto perche fa apparire belle le

cose. Lo studio adunque della parola non ritarda in lui reffelto poe-

tico. Dall' allro canto com' e facile a concepire con vivezza i tipi men-

tali piu belli che rifleltono dalle cose, e parimenle felice nel cogliere

subito 1'espressione piu adequata, che ai medesimi risponde. Per que-

sta doppia prontezza evita un altro sconcio, ancora piu contrario allo

stesso efielto poelico, che e quello di non ricavare dal soggetto i

pensieri ,
ma cercarli da vaghe forme per adattarli al soggelto. Nel

che riescono sopra ogni dire assurdi i poeli romanlici. I quali, per-

suasi che in poesia ogni cosa dev'essere senlimento e, quel che e

piu , sentimento di malinconia
,
si jstruggono il cervello per fare!

piangere o almeno per compungerci per ogni lieve cagione. Ma o

T! sia o non vi sia cagione, essi comunemente se non oltengono

1' effetto contrario di far ridere, lasciano pero indifierenle il lelto-

re ; perciocche quegli affetti sono affetti sforzali, che non isgorgano

naturalmente nel loro animo dal soggetto, ma sono cacciati da essi

violenlemente nel soggetto.

Al contrario il nostro Poeta si lascia ispirare daH'argomeuto che

lia scelto, e solo dall'argomento ; pero a considerare i suoi pensieri

sembrano tali, che sarebbero potuto venire in mente a chicchessia, e

per conseguenza che le parole fluiscano da se. E nondimeno questa

d la maggiore difficolta dell'arte, quando un assunto e cosi trattato,

che parrebbe non potersi trattare diversamente, e 1'apparenza, nella
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quale si dimostra e cosi propria, che non sembra gli sia data dall'ar~

te, ma che V abbia da se.

Non si creda per6 che non troviamo nulla da riprendere nelle

poesie del P. Valle. Perocche altro e fare oltima pruova in un genere

di arle; ed altro che ogni cosa stia nell'oltimo. Diremo adunque,

in primo luogo, che non ci e parso ugualmente felice in ogni genere

di componimenti : i pregi di lui rilucouo piu generalmente nelle odi ;

forse alquanto meno nelle Terzine : nelle Ottave comunemenle as-

sorge allo splendore ed alia dignita conveniente a questo metro
; per

contrario il verso sciolto non ci sembra foggialo secondo i tipi mi-

gliori. Facciamo eccezione del sermone intitolato il Gtornaltsmo, che

non ha nulla da iuvidiare a quelli del Gozzi, e gareggia con qualche

bella pagina del Giorno del Parini.

E poiche siamo sui metri, ci consenta il chiaro Autore, che noi,

per seconda censura, gli manifesliamo un noslro pensiero inlorno ai

Polimetri
, de' quali egli fa uso con soverchia frequenza. Non li ri-

proviamo assolutamente : tanto vero che ci siamo fermati di prefe-

renza ad esaminarne uno, come esempio di bellissima poesia. Tutta-

volla e un modo di poetare sconosciuto agli anlichi, se non inquanto

di quelle libere uscite in melri diversi si solevano avvalere ne' diti-

rambi. II che se non e ragione sufficiente da doverlo scartare, dee

nondimeno valere a mantenere il poeta in certi riguardi nell'usarlo.

Ci pare dunque ragionevole, primieramente ,
che i melri si cangino

il meno frequentemente che sia possibile; in secondo luogo che,

quando si cangiano , apparisca il molivo di cio fare in una gagliar-

da impressione che abbia il poela , per immagine repentina che lo

colpisca ; finalmenle che il soggelto sia vario e capace di un largo

svolgimento, acciocche quelle mutazioni non arrechino disgusto col

frastornare bruscamente un oggello, per presentarne un altro, e pos-

sano essere allogate con una lal quale regolarila di simmetria in un

campo piu vasto. Condizioni che si verificano a meraviglia in quello

che abbiamo esaminato , ma nou ugualmente negli allri ;
ne' quali

alcune volte la variela del pensiero non e lanta ,
che possa giuslifi-

care la mulazione del metro : altre volte cotesti passaggi sono troppo

vicini gli uni agli altri : e quasi sempre il soggetto e circo'scritto in

Serie Y, vol. XI, fasc. 346. 30 10 Agosto 1864.
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Hmiti cosi angusli , che 1' animo non ha il sufficiente riposo in cia-

scuna cli quelle variazioni. Osserviamo per altro che il P. Valle,

come avverte egli medesimo nella Prefazione
,
scriveva per pubbli-

che Accademie : era pero obbligato a certi confmi di tempo , i quali

non gli consenlivano di spaziare a talento nella Irattazione dei temL

E questa specie di violenza si sente altresi in alcuni altri componi-

menti
,
anche di un solo metro

,
i quali ,

ci pare , avrebbero voluto

esser trattati un po piii ampiamenle , per poter otlenere la pienezza

dell' effelto.

Da ultimo, per rispetlo alia forma, benche squisitamente poetica,

non vogliamo pero negare che alcuna volta manca quell' ultima fini-

tezza
,
la quale risulta da cose tenuissime

;
e il darla costa al poeta

il piu lungo e increscioso travaglio. Sono per altro piccioli falli, che

s' incontrano anco negli oltimi : un verso un p6 cadenle in fine di u-

na stanza
,

la quale ,
benche nobile in se

,
n' e pur essa trascinata ;

una locuzione alquanto volgare ;
una frase meno che gastigala ; un

epiteto noli bene appropriate , o che ridondi. Ma si queste ,
si altre

leggiere imperfezioni, che 1'occhio di una crilica piu severa vi potes-

se per avventura discoprire ,
non iscemano pregio alle poesie del

P. Valle. Anzi, se cosi minuli difetli hanno apparenza, egli e perchc

sono troppo chiare le bellezze di che vanno fregiate : siccome accade

che i piccoli nei si avvertono assai facilmente in un bel volto; ed in

un volto deforme potrebbero forse passar come grazie.

Tornando ora a quel principio, dal quale ci siamo mossi, repulia-

mo un bel regalo che e fatto al Pubblico lelterario, segnalamente ai

professori e discenli di belle lettere, questa coppia dilibri, le poesie

laline del P. Nozzi
,
le italiane del P. Valle. Nelle prime sta sopra

ogni altro pregio 1' eleganza ; che e la dole che dee cercarsi in pre-

ferenza da chi scrive in quella lingua : nelle seconde si manifesta piii

direttamenle nel suo essere proprio la poesia , perche ogni cosa e

volta a ottenere il fine adequate di questa facolla, che e d'interessare

e di muovere. Pero studiare nelle une e nelle altre
, per derivarne

quel meglio in che si sono segnalali i due autori
,
non puo non riu-

scire a gran profitto, specialmente de' giovani.
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AGOST1NO (S.) Vedi Bind! Enrico.

ALFONSO (P.) DI GESU' Via sicura alia cristiana perfezione: Operetta del. P.

Alfonso di Gesii, Carmelitano scalzo della provincia veneta. Venezia, ti-

pografia Emiliana 1861. Un vol. in 32." di pag. 522. Quesla operetta, da

noi lodata altra volta, si vende per il prezzo modicissimo di franco 1 , 50.

ANONIMO Abbecedario della lingua ilaliana, seguito da varie letture per
uso delle scuole primarie d' Italia e degli Asili infantili. Terza edizione

corrella ed accresciuta degli inni e delle canzoni
,
che si cantano negli

Asili infantili di Firenze. Firenze, tip. delle Murate di Stefano Jouhaud

e C. 1864. Un vol. in 8. dipag. 135.

Coroncina di preghiere. Modena, tipi dell' Immacolata 1864. Un opusc. in

64." di pag. 104. Graziosa edizioncina.

Corso d' istruzione religiosa ad uso delle class! ginnasiali inferiori delle

scuole reali e di altri istituti di educazione. Udine, tip. Jacob e Colmegna
1864. Un vol. in 8. grande: \ due fascicoli usciti in luce giungono alia

pag. 288.

L'ordine seguito e qnel medesimo tenuto dal e conserrare le virtu. In fine si aggiugne mollo

Ten. Card. Bellarmino nella sua Dottrina Cristia- ulilmente un Breve Catechismo inlorno alle prin-

na; Iratlasicioe prima del Cre^o, necessario alia cipali feste dell' anno. Procedesi per domandc e

fcde, poi del Pater , necessario alia Speranza, risposte : il fondo e quello stesso del Bellarmino,

poscia de' Comandaminti, necessarii alia Carita, amplialo pero e arricchilo delle cose ncccssarie

flnalmente del Sacramenti, necessarii a ricevere ai nostri dl.

Delia morte e del funere di Monsignor Amadio Zangari, Vescovo di Mace-

rata e Tolentino. Macerata, A.Mancini 1864. Un opusc. in 8.' di pag. 24.

De vita Nicolai Bane adolescenluli , Coramentarium, cum italica inter-

pretatione. Venetiis, typis Aemilianis impr. 1864. Un opuscolo in 8. di

pag. 27.

Proporzionato al soggetto e lo stile di questo gante la narrazione. Speriamo che come la bontii

Commentario, scritto e messo alia stampa per del dettato potra invogliare assai giovani , slu

fregiarne la memoria di un caro giovanetlo che, diosi delle latine eleganze, a leggerlo con pia-

nel flore degli anni e delle speranze , manco ai cere ; cosi il racconto della vita ediQcantc e piis-

Tivi, con pieta esemplarc assistito da lui. La lin- sima morte di quel giovanetto debba incorare pa-

gua e pura , facile 1' cloquio , semplic* ed ele- recchi a volerlo imitare.

Le Geste dei sommi romani Pontefici, esposte per ordine di epoche in una

grande tavola murale, alta metri 2,22 ; larga metro 1,84. Torino 1863,

tip. di Enrico Dalmazzo.

Le sacre edicole ed immagini viarie di Napoli ,
considerate nella ragion

politica ,
nazionale e popolare , da un uomo imparziale. Napoli 1864 ,

dalla stamperia di Gabriele Argenio, strada Trinita maggiore n." 7. Un

opuscolo in 8. di pag. 46.
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ANONIMO L'esempio di santa Caterina da Siena, per un sacerdote delle Scno-

le Pie. Parte prima. Modena, tip. dell' Immacolala. Roma, Gio. Benciven-

ga. Venezia, Gio. Batlista Merlo 1864. Un vol. in 16." di pag. AT/, 240.

to scrittore di questo libro, benche cell il suo moderattssima c mansuelissima. 11 ritrallo e riu-

nome, si fa conoscere per yalente prosatore, uomo seilo si somigliante al vero che, al leggere que

di sayii consigli, e spcrtissimo conoscilore della slo libro, ti par di vrvere ai tempi di Caterina,

Storia d' Italia. Esso vuol delineate il ritralto di di yeder lei stessa, di udirne quelle caste e ge

santa Catarina, in modo che desli 1'amore e 1'e- nerosissime parole, che fruttarono tmlo bene al-

mulazionc delle donzelle italiane. La dipigne 1' Italia. Questo libro scuserii qualsivoglia roman-

adunque, con colori Tivi e con pennello fran- zo per il diletto che procaccera Ijggendolo, e

co, anima grande, pia, gagliarda, chiusa in noi invitiamo le donzelle italiane a leggerlo, si

corpo immacolato e pcnitente : devota a Dio, os- per loro intertenimento , si per loro spirituals

sequente alia Chiesa , zelante della salute delle vantaggio. Si vende it. L. 1, 50.

unimc, caritalevolc, generosa e al tempo stesso

Lo spirito della Chiesa nella liturgia della santa Messa e del divino Offi-

cio. Traltato secondo e terzo sulla Messa solenne e sull' Officio divino.

Viterbo ed Orvieto, presso Sperandio Pompei 1863. Un volume in 8." da

pag. 323 a 560.

Sulla One del 1863 lodammo in una delle no- si compie con due altri Trattati, composli sopra Io

sire Bibliografle la prima parte di quesl'opera li- slesso tenore del primo ;
i'uno d'essi della Xessa so-

turgica, che trattaYa della Messa privata. Oraessa lenne e pontificate, I' Mro dell' Officio divino.

Nuova raccolta de' piii celebri ed eccellenti Sonetti ilaliani d' ogni secolo

e d'ogni genere, con prospetti di classificazione, note ed indici. Venezia,

tip. Melchiorre Fontana MDCCCLKI-MDCCCLXIII. Volumi cinque in 16.'

di pag. complessivamente 1850.

Al titolo che e messo in fronle a quesla Rac- nn ordine lucidissimo, e le cose piu notevoli ha

colla corrisponde a perfezione il fatto , perche illustrate con brevi e acconcissime annolazioni.

essa veramente contiene i piu reputati sonetti, Perche poi riuscissc innocente, ne ha csclusi tulti

che vanti la Lirica italiana. No poteva essere a i soggetti che potessero con immagini disonesta

mono; perciocche chi 1'ha compilata (ed e uno o pericolose maculare il buon costume. Solo, per-

de' piu valenti letterati d' Italia) va fornilo di che fosse compiuta, ha giudicato'opporluno di dar

tanto gusto, da poter discernere il meglio; ed e luogo ad alcuni sonetti milologici, e ad una in-

uomo di lanto buona fede, che non vorrebbe fal- (era classe di Erotici , i quail, benche non con-

lire per cosa del mondo alia data parola. Con do tengano nessuna turpitudine, pure hanno alcuna

solo la presenle Raccolta ya innanzi a lutte le al- \olta qualehe soverchia tenerezza, che avrebbero

tre di simile genere, pubblicate sinora. Ma a rcn- potuto farli escludere dal novero di tanti allri, non

derla piu perfetta, il chiaro Editore Ti ha messo solo innocui, ma morigerati e integri.

Piccolo manuale dell' Apostolato della preghiera, Associazione arricchita

di molte indulgenze dalla Santita di Pio IX, approvata da molti Vescovi,

ed aggregata all'unione del S. Cuore, eretta nella chiesa della Pace in Ro-

ma. Seconda edizione. Modena, tip. dell'1mm. Concezione. Roma, Giovan-

ni Bencivenga. Venezia, Gian Batt. Merlo 1864. Un opusc. in 16. di pag. 96.

S. Vincenzo de'Paoli nel 1864, pubblicazione della Biblioteca morale cat-

tolica fiorentina. Un opusc. in 8. di pag. 32.

Un cuore che ama. Racconto. Modena, tipi dell' Immacolata Concezione

1864. Un opuscoletto in 32. dipag. 32.

BALZOFIORE F1LIPPO La Madonna. Lavoro del P. Filippo Balzofiore, Ago-
stiniano. Terza edizione, emendata ed accresciuta dall'Autore. Volume

secondo. Roma 1864, tip. fratelli Pallotta in piazza Colonna. Un vol. in

8. di pag. 348.
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BARBIERI PIER PAOLO L' amante di Maria Vergine Immacolala, Madre di

Dio, Rime del P. Pier Paolo Barbieri D. C. D. G. Verona, tip. Vincentini

e Franchini 1864. Un vol. in 8. di pag. 234.

Soavissima cosa sono qnesle poesie, nelle quali bililare la poesia, e darle 11 pascolo di senlimen-

gareggiano le grazie piu schiette delle muse co- ti , che indarno si cercherebbero in allri argo

gli alTetli piu dolci delta pieta cristiana. Un ar- incnfi.

gomcnto di piu del quanto possa la religione no-

BIANCONI G. GIUSEPPE Cenni storici sugli studii Paleontologici o GeologicI

in Bologna, e Catalogo ragionato della collezione geognostica dell'Appen-

nino bolognese, del professore G. Giuseppe Biauconi di Bologna. Mila-

no, lip. Bernardoni 1862. Unopmc. in 8. dipag. 30.

In questa dissertazione si fa memoria rapidis-

Sima degl' illustri scienziati che in Bologna colti-

Tarono gli studii Paleontologici e Geologic!, e

delle collezioni che Ti furon fatte. Dopo di che si

da il Catalogo della Serie Geognoslica dei terreni

bolognesi, che Irovansi raccolli nella Collezione

che ne ha fatlo il prof. G. Giuseppe Bianconi di

Bologna.

Degli scritti di Marco Polo e dell' uccello Rue
,
da lui menzionato

,
Me-

moria del prof. Giuseppe Bianconi. Bologna, tip. Gamberini e Parmeg-

giani 1862. Un opusc. in 4. grande di pag. 64.

Di molta ulilita e questo lavoro, in cui con crede sopra buoni fondamenti che questa fosse

dirilto discorso e messo in chiaro a quale de' 47 stata rivedula dallo stesso M. Polo, e pero puo

codici, che contengono la relazione de' viaggi del essere considerala come 1' ultima edizione aulen-

celebre M. Polo, si debba prestar fede. II chiaro tica de' viaggi di lui. Adunque le nolizie, che

autore ha intrapresa questa ricerca per risolvere abbia il Polo tramandate di quello strano uccello,

una quistione parlicolare intorno al giganlesco si vogliono attingere dalle fonti surriferite, spe-

uccelloRuc, ricordato da quel viaggiatore. Im- cialmente dall' ultima; ripudiate come apocrife

perocche come si potrebbe deflnire se questa o quelle che trasmetle il testo Ramusiano, corrotto

quella e la genuina sentenza dul Polo, se prima in moltissimi luoghi. Con do ha termine la pre-

non e determinalo qual codice si possa ritenere sente dissertazione, alia quale fara seguito un'al-

come autentico fra i tanti in infinite maniere tra sull' argomento speciale dell' uccello Rue,

guasti e Tiziati? Ora, secondo il suo giudizio, che qui appena e potuto esser toccato. E noi nella

confermato da gravissimi argomenti, sta in pri- espettazione di quest' altro lavoro ci congratulia-

mo luogo la lezione francese del codice di Pari- mo intanto coll'egregio Professore, il quale coi

gi n. 73G7, e la sua derivata nel codice di Ber- suoi dotti studii ha saputo additare le vere fonli

na. Le vanno appresso la italiana, delta 1'Otti- delle memorie di quel grande ilaliano, e riven-

ma, e la latina di Parigi del cod. n. 3195. E dicarlo vie meglio dalla calunnia di menzogne-
terza la Pipiniana, delta cost, perche traduzioue ro, accattatagli da coloro che alterarono in lante

latina di Francesco Pipino da un originate lorn- maniere i suoi veri racconti.

bardo o veneziano, ora smarrilo. II dotto aulore

La teoria dell'Uomo-Scimmia
, esaminata sotto il rapporto della organiz-

zazione, dal cav. G. Giuseppe Bianconi, professore .diZoologia nella Uni-

versita. Bologna, tip. Gamberini e Parmeggiani 1864. Un opusc. in 8. di

pag. 58.

I'uomo non e che una delle specie dei mam quesla Memoria del ch. prof. Bianconi, la quale
miferi superiori migliorata, in modo che rimon- restringendosi a due capi sollanto, aU'esame cioe

tando al primitive suo concepimenlo esso dee della testa, e a quello delle estremita, dimostra

dirsi il flglio di due bruli , divenuto per gradi esserci distinzione organica certa ed evidente fra

successivi inlelligente. Questa teorica, Chechia- 1'uomo e le scimie antropomorfe, siccho non e

mano della Trasmutazione, o dcU'EIezione natu- possibile nella teorica ancora degli avversarii, uno

rale, o dello sviluppo progress!vo degli esseri sviluppo dell' una specie che possa trasformarla

organizzati, ripugnante del pari alia rivelazione, nell'altra. Memoria importantissima e questa, sia

alia ragione ed al semplice buon senso, ha tro- per 1' argomento che trait a, sia per la giustezza

Tato recentcmenle due campioninovelli nelloHux- delle osservazioni, e la copia delle pruove che

ley zoologo, e nel Lyell geologo. A confutare le arreca.

false o gratuite sserzioni del primo e diretta
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BINDI ENRICO Le confession! di santo Aurelio Agostino , volgarizzate dal

Canonico Eurico Bindi. Firenze, G. Barbera editore 1864. Unvol. en64.a

di pag. X\ll, 742.

Queslo libricino e una vera gioia chc s'offre in S. Agostino, qaanto era possibile alia indole dclla

dnno agl' italiani dal ch. Can. Bindi. Se si sguarda favella italiana, ncn poco diversa dalla latina, e

la sostanza del libro, esso e 1'opera piu originale quanto era richiesto dalla lucidila del concetto,

di quell' originalissimo e potentissimo intelletto 11 quale non e mai altro die il pensiero stesso di

che fu S. Agostino, e insierae la piu vantaggiosa Agoslino , vestito di forma ituliana, senza schi-

alla conoscenza di Dio e dell' uomo, e alia pra- rare le difficolta col rav?olgere in parole oscure

tica della Tita cristiana di tante ch'ei ne divul- 1' idea non capita o difficile ad esprimere con

go. Se poi si sguarda la traduzione faltane no- par! energia e brevita. Se il fare una bella tra-

Tamente dal Bindi, noi non dubitiamo di asserire duzione e forse piii difficile che lo scrirere ori-

essere essa, non solo superiore per fedelta e ca- ginalmente un bel libro, il tradurre si bene S. Ago-

stigatizza di lingua alle altre parecchie che ve stino , e specialmenle un tal libro , conferma al

ne ha, ma assolutamente parlando potersi dire nel Bindi la fama di spertissimo scrittore, che gia per

suo genere perfetta. Poiche lo stile, tutto oro di altri suoi scritti si godeva.

genuina toscanita, s' accosta tanto all'originale di

BORGNANA CARLO Dei Nosocomii e della ospitalila nosocomiale, perMons*
Carlo Borgnana. Seconda edizione. Roma, lip. di Benedetto Guerra 1864.

Un opusc. in 4. di pag. 28.

BOSCO GIOVANNI II pastorello delle Alpi, ovvero Vita del giovane Besucco

Francesco d'Argentera, pel sacerdote Bosco Giovanni. Torino, tip. del-

I'oratorio di S. Francesco di Sales 1864. Un opusc. in 32. di pag. 192.

La vita d' un povero pastorello nulla offre alia consiste nel brillare innanzi al mondo, ma nel pia-

cnriosita dell' uomo mondano, che non intende il cere alia Maesta infmita d; Dio. E a questa piacquo

pregio deU'inaocenza e della Tirtii cristiana, man- per la sua purezza, pel suo fervore , per la sua

tenuta e praticata nella oscurita silenziosa di si docilila il paslorello Besucco, si che all'eta di non

modeslo stalo. Ma essae preziosa agli occhi del ancor Ire lustri in che mori, avea gia un tesoro

fedele che ama e pralica la sua religione, perche di merit!, che a molli piu provetli e ben difficile di

gli svela come il piu gran merito dell' uomo non accumqlare.

BOUGAUD EMMANUELE Storia di S. G. Francesca Fremyot, Baronessa di

Chantal, e dei primordii della Visitazione, dell'AbateEm. Bougaud, Vica-

rio generale, Arcidiacono della Diocesi d'Orleans. Prima versione italia-

na sulla seconda edizione francese, del sacerdote Severino Ferreri. Volu-

me secondo. Torino 1864, lip. Pietro di Giacinto Marietti , piazza B. V.

degli Angeli n. 2. Un vol. in 8.* di pag. 544.

BRANCIA VINCENZO Lettere apologeliche del can. Vincenzo cav. Brancia

con appendice. Napoli, da Agosto a Decembre 1861, co' tipi di Vincenzo

Manfredi, strada S. Nicandro 4. Un vol. in 8." di pag. 334.

Svariatissimi argomenti son trattati con molla e tulti sopra i punli piu eontroTersi tra i calto-

giustezza di considerazioni/profondila di doltri- lici e i proteslanti o i razionalisti del noslro

na, ed erudizione eccleiaslica in queste leltere: tempo.

BRIGNOLE SALE ANTONIO Discorsi tenuti al Senato del Regno di Sardegna
da S. E. il Marchese Antonio Brignole Sale. Genova, slab, tipografico di

G. Caorsi 1864. Un vol. in 4. di pag. Y///-114.

Son questi Discorsi un Monumenlo Tivo e par- lezza d'animo dell' illuslre, e non mai abbastanza

lante della religione , della prudenza e della for- compianto Marchese Brignole Sale.

CAN1NI F. II libro dell' Adolescenza, compilato da F. Canini. Lezioni di fi-

sica sperimentale. Roma
, presso /' incisore Folo, editore 1864. Un fasci-

colo in 8. dipag. 31.-

CAPPELLETTI GIUSEPPE Le Chiese d' Italia dalla loro origine sino ai giorni

nostri, opera di Giuseppe Cappelletti, prete veueziano. Volume decimot-
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tavo. Yenezia, nello stabilimento nazionale deU'editore Giuseppe Antonelli

1864. Edizione in 8. grande; fascicoli 305-307, ore si giugne allapag. 120

del vol. XVIII.

CASTIGLIONI FEDERICO Corso pratico di lingua lalina del professore Fede-

rico Castiglioni. Terza edizlone correlta e riveduta dall'Autore. Milano ,

lip. e lib. arcivescovile, Ditto, Giacomo Agnelli, in via S. Margherita n. 1,

1864. Un vol. in 16. di pag. 192.

CHANTREL G. Sloria popolare de' Papl. Secolo XII. I Papi e le Crociate. Se-

colo XIII. Innocenzo III e la sua epoca.
- Secolo XIII. I Papi del terzo de-

cimo secolo. Opera di Chantrel : 2. a edizione volgarizzata da A. Somazzi.

Volume XI, XII, XIII. Modena, tip. deU'lmm. Concezione. Roma, Giovanni

Bencivenga. Venezia, Gio. Battista Merlo 1864. Tre vol. in 16.

CICCOLINI STEFANO Le nuove opere dell'Archiospedale di san Giacomo in

Augusta, descritte. Roma, lipografia delta rev. Camera aposL 1864. Un

opuscolo in 8." di pag. 52.

L'Ospedale di S. Giacomo in Augusta , dcllo per le donne infenne fu falta di nnovo in mi-

anche degl' Incurabili , anticbissima fondazione glior silo, le sale cliniche, le sale delle Operazio

della pieta romana, comincio ristorarsi, o piu ni, delle OCUilmie, delle Cancrene, dei Bagni

vcramente rifarsi, or son quattro Instri, e fa non freddi e a vapore, die si desideravano, aggiun

ha guari compiuto : ponendosi prima mano alia te
;
e tulto con solidita, scompartimenti e avvedi

parle degli uomini, e poi dopo non breve inter- menti igienici di flno giudizio. Oltre a do anche

yallo a quella delle donne, e finalmente alia par- la chiesa, fatla quivi costrurre dal Card. Salviati,

te decoraliva Qui non possiamo nel breve spazio venne ristorata e riabbellila, e neirinterno dellO)

consenlitoci descrivere il moltissimo che con som- spedalc aggiunta pel servigio religioso delle ma-

mo accorgimento vi venne fatto, e bisogna che late una cappella. La direzione del fabbricato fa

rimandiamo chi fosse curioso di saperlo al libro tenula daH'egregio architetto Morichini , e tutla

annunziato del ch. prof. Ciccolini , che partita- 1' opera si deve a Mons. Giroianio Mattel, che pre-

mente il vien narrando. Ad accennar solo cio che siede a qucsla grandiosa istituzione di carita; la

fu, sotto gli auspicii e cogli aiuti di S. S. Pio IX, quale pub dar ricetto decent issimo e convenevola

recenlemeute fiuito, diremo che la vasla corsia assistenza a circa 400 persone inferme.

CONSOLO S. G. Bellezze di modi comici e famigliari, ovvero Tesoretto di

lingua e popolare sapienza, compilato da S. G. Console
,
a grande utilita

de' giovani ed a ricreamento di tutti. Ancona, tip. Aureli Giuseppe e comp.
1858-64. Un vol. in 4. o doppia colonna, dipiii di 2200 colonne.

L'efficacia, la vivacita e la naturalezza della liana dell' aver concepito ed atluato un si bello

favclla italiana 6 riposta in grnn parte nei motti e si utile pensiero. Bello il diciamo: perche 1' 6

arguti, nelle raetafore scintilianti, nei modi pro- come aver colto da un giardino ubertoso i fieri

verbiali, e in certi accozzamenti improvvisi d'idee piu vivi , piu dilicati , piu nuovi, e offerlili a
lontane tra loro, o, come il Varchi le disse, ca- ognuno a fame mazzetti odorosi a sua posta. Clile

pestrerie e floriture di iinguaggio. Per adoperarle allresi, non solo per queslo Tantaggio , ma an-
a tempo e modo bisogna avervi la natura dispo- cora perche porge ai giovani 1' intelligenza di

sta, ma essa sola non basta: vi si richiede stu- tanli tragetti e scorciature di favella, insegna loro

dio e conoscenza dell' uso che la parlata compor- senza olTesa dell' onesta le facezie urbane e in

ta. Quest' uso s'apprende dalla favella TiTa, e il nocenti del favellare, raccoglie ed avvicina ma-
Fanfani ne ha facilitata la ricerca ai non toscani niere diversissime di esprimere gaiamente una
col suo recente dizionario. S'apprende altresi dalla metlesima idea, e introduce be! bello in quell'arle

lettura dei poeti e prosatori florenlini piu fami- dillicilissiina di scrivere con brio e nsturalezza,

liari e popolani , soprattutto dai comici , che di che rende si amabili e si ricercate le scritture di

cotali Tivezze e modi solazzevoli e brillanti sono chi la sa , come nel conversare e desiderato sent-

nna miniera doviziosissima. Or da loro li ha con pre il favellatore garbato e spiritoso. II diziona-

diligenza grande raccolti e ordinal! insieme in rio e quasi compinto di stamparsi, avendonenoi

uno non picdolo vocabolario il ch. sig. Prof. Con- sott' occhio i fogli che contengono la lettera P,

solo. Queslo vocabolario e quello che ora annun- ed essendo slati accertati , gli altri essere gia

ziamo, congratulandoci molto coll'autore, e rin- compost! e pronti a distribuirsi.

graziandolo a nom degli studios! delta favella ita-
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DE BUCK VITTORE Un rivoluzionario divenuto santo, ossia, Vita di S. Pel-

legrino Laziosi, scritta dalP.Vittore de Buck D. C. D. G. tradolta pel P.

Fr. Agostino Morini, religiose Servita con note e document!. Firenze,

lip. all'insegna di S. Antonino 1864. Un opusc. in 16. di pag. 80.

Per inlendere 11 titolo di questo caro librettino nitenza Pardente ghibellino: perche ilrimorso del-

egli e da sapere the S. Pellegrino Laziosi , es- 1'aver cosi maltrattato quel venerabile Scrro di

sen Jo ancor gioyane, non solo aiulo di tutlo suo Dio il Irasse a Vila cristiana
,

anzi religiosa nel

potere la ribellione di Forli dal Papa, ma ne fu chiostro dei Serri di Maria. Qucsta Tita, succin-

uno dei priocipali capi e sostenitori
;
anzi fu quo- tamente narrata in francese dall' illuslre p. Yittore

gli che, piu degli altri, si segnalo nel fare insulti de Buck, uao dei Bollandisti, e voltata in italiano

a S. Filippo Benizi, inviato dal Papa a Forii per dal ch. p. Morini , che yi ha posto delle giunle

condurla colle sue prediche alia obbedienza. E e delle note erudite,

questa fu appunto 1'occasione che condusse a pe-

DE' LIGUORI S. ALFONSO MARIA Apparecchio alia Morte, ossia Considerazioni

sulle massime eterne, utili a tulti per meditare ed ai sacerdoti per predi-
care. Opera di S. Alfonso Maria de' Liguori, Yescovo di S. Agata de' Goti,

coll' aggiuuta della regola di vita cristiana, del modo di accostarsi ai SS.

Sacramenti e di udire la S. Messa. Modena, tip. dell'Imm. Concezione

1864. Un vol. in 16. dipag. 416.

Massime eterne di S. Alfonso de'Liguori, e ricco giardino di devozione.

Nuova edizione con aggiunte. Venezia, lip. Emiliana 18bi. Un opusc. in

32. di pag. 287. Prezzo cent. 30 pel Veneto, e 40 per I'ltalia. Edizione ni-

tida, corretta, ottima pei Missionarii, e piu ricca delle altre, essendovi ag-

giunle varie preci, ed il metodo per rispondere alia S. Messa.

BE LUISE GASPARE 11 Culto di Maria Yergine, solto il titolo del Carmelo,

combattuto dai Waldesi in Italia nel 1864. Trattato apologelico del P. D.

Gaspare de Luise, dei Pii Operai. Napoli , stamp, del Fibreno 1864. Un

opuscolo in 8. di pag. 46.

Lascienza cattolica e lascienza eterodossa, Conferenze filosofiche pole-

miche del P. D. Gaspare de Luise, de' Pii Operai. Vol. 1. Napoli, stamp,
del Fibreno 1864. Un vol. in 8. di pag. YIII-136.

Trattenimento apologetico sul corpo di S. Gennaro, e sul miracoloso suo

sangue, pel P. D. Gaspare de Luise de' Pii Operai. Napoli, dallo stabil.

tipogr. dell'Ateneo 1863. Un opusc. in 8. dipag. 32.

Soventi abbiam lodato le varie operette apolo- ora insieme ,
coll' aggiunta di molli nuovi , e

geliche, pubblicatc flnora dal dodo e zelantissi- 1' ampliamento degli antichi solto il titolo di Con-

mo P. De Luise , dei Pii Operai. Questa volta ne ferenze. Lode allo zelo di questo veramente pio

dobbiamo annunziare due nuove, che sono quella operaio della Vigna del Signore, che fa servire

sul culto di Maria Santissima, e Paltra sul san- la non comune sua dottrina in difcsa della verita

gue miracoloso di S. Gennaro ; e la raccolla di contraddelta e oppugnata dai nemici della Chieia

varii opuscoli itampati nel 1861 e 1862, riuniti cattolica.

DEVELASCO GIROLAMO Conferenze ecclesiastiche, raccolte dai sentimenti

de' santi Padri, dal sacerd. Domenico Develasco, Canonico curato della

Catledrale di Civitavecchia. Roma, lipografia Monaldi 1864. Un volume

in 8. di pag. 250.

Sotto il nome di Conferenze ecclesiastiche pro- di tulto cuore : la condotta del prete dev' essere

pone il ch. Can. Develasco altrettanti brevi ma un continuo rimprovero alia miscredenza odierna,

sostanziosi trattati intorno alle gravi obbligazioni e un continuo stimolo nei fedeli alia riverenza

che incombono al Sacerdote cattolico. Ei mira a del sacerdozio cattolico.

questa pratica conchiusione, che noi approviamo

DE V1T VINCENZO Totius latinitalis Lexicon, opera et studio Aegidii Forcel-

lini, seminarii patavini alumni
,
lucubratum et in hac editione novo ordi-
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dine digestum, amplissime auctum atque emendatum ; adiecto insuper al-

tera quasi parte, Onomaslico totius lalinitatis, cura et studio doct. Yin-

centii De Vit, olim alumni ac professoris eiusdem seminarii. Tomi II di-

stributio XVIII. Dissero-Egregie. Prali apud Alberghettum et socc. in ty-

pografia Aldina 1864. Fascicolo in 4." di pag. 78.

FARABULINI DAVID Sermoni in onore di sant'Apollinare, aposlolo dell' Emi-

lia, recall dal latino in volgare dal canonico David Farabulini. Roma, ti-

pografia delle Belle arti 1864. Un opuscolo in 8." di pag. .X//-64.

S. Apollinare, gloria della Chiesa di Ravenna, do\i allrcsi quello da Benedetto XIV recitato

e Apostolo benemeritissimo deU'Emilia, ebbe gran- nel 1748 , nell' alto che consacro la chiesa di .

de venerazione e grand! clogi dagli anlichi, cbe S. Apollinare da lui riedilicuta in Roma. I.o slu-

tramandarono ai fcdeli nnstri contemporanei quc- dio, che il traduttore ba posto a volgcre nella

sla eredita di mcmore riconoscenza. II ch. signer nostra favella con fedelta ed eleganza questi ser-

Farabulini raccolse non e gran tempo gl' inni moni, e stalo coronato di felice succcsso ; poiche

antichi che elogiavano il Santo , e degnamente la mente di quei sommi oratori non e mai tra

Tolgarizzatili li stampo: ora ha raccolto i ser- dila, e la nuova vesle che essi prendono e coil

moni che in lode del medesimo Santo recitarono nobile e naturale , che sembrano questi discorsi

S. Pier Crisologo e S. Pier Damiano, aggiugnen- scritti originalmente nella favella nostra.

FERRERI SEVERING Vedi Bougaud.
FORMISANO GIUSEPPE La Divinita di N. S. Gesii Cristo e le bestemmie del

Renan : Catechismo tra un Curato ed un figliano, composto daH'Illnio e
Rifio Monsig. Vescovo di Nola, Giuseppe Formisano. Napoli 1864, stam-

peria e libreria di Andrea Festa, slrada san Giovanni a Carbonara n. 104.

Vn volume in 8. di pag. /V-347
,
al prezzo estremamente modico di soli

centesimi 60 di lira.

S mai fu bisogno di ricordare un savio avviso ha la forma del dialogo, e abbraccia le due parti:

di S. Agostino, intorno alia moltiplicilii dei libri la didascalica e la polemica. Nella prima si ar-
che svolgono la medesima verila, egli e ora che recano tutte le pruove che dimostrano Gesu fi-

si veggono uscir libri sopra libri in confutazio- gliuolo vero di Dio vero, e pero vero Dio come
ne delle bestemmie di Renan. S. Agostino era vero uomo. La seconda dimostra come il libro

lietissirao di quella moltiplicita, perche cosl, di- del Renan non sia che un ammasso di schioc

ceva, la verita puo giugnere a tutli, e ognuno chezze ridicole, di asserzioni gratuite, di menzo-

pno trovarvi quello che piu fa alle sue idee ed gne, di contraddizioni. Questa cosl naturale spar-
ai suoi gusti : e noi dobbiamo essere lieti ancor tizione compie lulto il tema : e lo svolgimento
noi di veder tante dimoslrazioni della Divinita di che ne fa il dotto Prelato c cosl sodo, cosi evi-

Gesu Cristo, tanle confulazioni del libro del Re- dente, cosi ampio, che nulla lascia a desiderare,

nan, perche cosi quella si stabilisce sempre me- molto piu poi perche alia saldezza della dotlri-

glio, e questo -vien sempre piu dispregiato. II ua e congiunla molta chiarezza ed amenita.

calechismo dell' illustre e dotlo Vescovo di Nola

FRANCO G. GIUSEPPE Tre racconti di Gio. Gius. Franco d. C. d. G. Pane e
cacio - Un Manoscrilto di famiglia

- Ball' inferno al paradiso. Quarta edi-

zione, migliorata dall' autore, Napoli, tip. di Giovanni di Majo, strada

Costantinopoli n. 89, 1864. Un vol. in 12. di pag. 140.

FRASSINETTI GIUSEPPE Collezione delle Operelte del sacerd. Giuseppe
Frassinetti, priore di S. Sabina in Geneva, dedicata a S. Em. Rfiia il sig.
Card. Patrizi

,
Vicario di S. Santita. Vol. I. La Monaca in casa Ricordi

per una figlia che vuol essere tutta di Gesii Ricordi per un giovinelto.
Vol. II. II religiose al secolo Avviamento dei giovanetti nella divozio-

ne a Maria Santissima. Genova, lip. della Giovenlu 1864. Due vol. in 32.

I nostri letlori ban lello assai spesso nelle Bi- opuscoli religiosi. Ora nell' annunziare la Colle

Miografle il nome del dotto e zelante parroco zione di tulle quests sue operette, noi non faremo

Frassiuetti, cojue aulore da noi molto lodato di che ripetere di tutle insieme cio che diccmmo
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spartilamente di ciaseuna , cioe esservi sempre La Collezione avra certo la sorte degli opuscoli

una particolare effusione di pieta, una soda dot- separati, cioe d'essere rapidamente e universal-

trina ed una singolare facilita, per le quali dot! mente propagala in Italia, siccome noi auguriamo
i suoi librelli riescono utilissimi alle varic classi pel bene spiriluale del nostri concittadini.

di persone. per cui furouo la. prima volta scritti.

FREPPEL Esame critico della vita di Gesii, scritla da Ernesto Renan, per
1'abb. Freppel, profes. di eloquenza alia Sorbona. Nuova versione dal

francese. Torino, Pietro di Giacinto Marielti 1864, piazza B. Y. degli

Angeli N. 2. Un opusc. in 16. dipag. 106.

GARRUCCI RAFFAELE Vetri ornati di figure in oro, trovati nei Cimiteri cri-

stiani di Roma, raccolti e spiegati da Raffaele Garrucci d. C. d. G. Con

Appendice di una Dissertazione intorno ai segni di Cristianesimo sulle

monete di Costantino, Licinio e loro figli Cesari. Edizione seconda di 40

fogli in 4. uotabilmeute accresciuta, con atlante in fol. di 42 tavole in

rame. Roma, tipografia delle Belle Arli 1864.

Ciraitero degli antichi Ebrei, recentemente scoperto in vigna Randanini,
illustrato per Raffaele Garrucci. Roma, Civilta Cattolica 1862. Fogli
5 in 8.

Deux monuments des premiers siecles de 1'Eglise, expliques par Raphael
Garrucci. Trad, et pref. par Oswald van den Berghe, cam. seer, de S. S.

Rome, Civilta Cattolica 1862.

Qucsti trc libri del chiaris. P. Garrucci si vendono presso Alessandro Befani , via del Semi-

nar io num. 123.

GASTALDI LORENZO Sull'autorita del Romano Pontefice, istruzione cate-

chistica del sacerdote Lorenzo Gastaldi
, Teologo coll. e Canonico onor.

della SSfiia Trinita. Torino, tipografia dell' Oratorio di san Francesco di

Sales 1863. Un volume in 32. di pag. 184.

L'islrazione catechistica del ch. Teologo Ga- morale, legislator! e direttori nella societa dei

staldi cerca di ravvivare la 1'ede dei caitolici ncl- fedeli, giudici supremi ed inappellabili di tutte

1'autorila conferita da Gesii Cristo a S. Pielro e le conlroversie ecclesiastiche, e che pero in loro

ai suoi successor!, dimoslrando che S. Pietro fu si concenlra la piii alta digmta, autorita e indi-

dal Divin Redenlore costituito Paslore dei Pasto- pendenza pel gorerno di tulta la crislianita. Que-

ri ; che questa autorita, morlo lui, dovea trasmet- ste grandi dottrine cattoliche sono svolte per -via

tersi nei suoi successor!, sino alia fine del mon- di domande e risposte per renderle piii facili e

do; che suoi successor! sono i Vescovi di Roma, piii piane, e spiegate con molta chiarezza e molta

i quali per conseguente son maestri infallibili di forza.

totta la Chicsa in cio che riguarda la fede e la

GHILARDI G. T. La legge Della-Rovere, riprovata dalla Storia
,
dalla Reli-

gione e dalla Societa
, opuscolo di Monsig. Ghilardi dei PP. Predicatori ,

Vescovo di Mondovi. Torino 1864, dalla tipografia rfe//'Armonia, via

Montebello, 22, casa Giant. Un opuscolo in 8." di pag. 68.

Quando si tratta di propugnare alcun diritto che obbliga alia leva ancho i chierici. Questa

della Chiesa, il doltissimo e zelante Vescovo di legge vien dimoslrata da MODS. Ghilardi opposta

HoudOTi e sempre dei priini ad impugnar la ai reclami della Storia, della Religione e della

penna, e il fa con un vigore e una dccenza Societa , abbracciando cosi tutta 1' ampiezza del

tutta sua propria. Teste fu proposta, discussa e suo soggetto, e mostrandola antigiuridica, anti-

approvata dalla Camera dei Deputati la legge religiosa e antisociale a un tempo stesso.

GIACINTO (P.) DI S. MARIA Vita del venerabile P. Carlo Giacinto di S. Ma-

ria, Agostiniano scalzo, della provincia di Geneva, fondatore del San-

tuario di N. S. Assunta di Carbonara, ricavata dalle memorie edite e dai
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manoscritti del P. Giacinto di S. Maria, dell'Ordme e della provincla me-

desima. Genova, tip. della Gioventii 1864. Unvol. in 8. di pa^.XVI-461.

Per cura dei RR. PP. Agostiniani Scalzi del pra I'antica edizione per le giunle che alle sue

Santaario della Hadonnetta in Genova, ?ede ora prime Memorie lascio manoscritte 1'autore mede-

novamcnlc la luce la Vila, che del Yen. P. Gar- simo, le quali, per buona fortuna e per la dili

lo Giacinto di S. Maria, infaticabile apostolo del- genza di chi le custodiva, furon potule conscrva-

la Liguria ,
scrisse il suo amico e discepolo , P. re insino a noi, in mezzo a lanti sconvolglmenti.

Giacinto di S. Maria. Essa pero vanlaggiasi so-

GIANPAOLO FRANCESCO Omelia sulla divinlta di Nostro Signore Gesii Cri-

sto, detta nella Cattedrale di Lariuo da Monsignor Vescovo Francesco

Gianpaolo, nel primo giorno dell' anno 1864. Napoli, tip. di G. Gioia

1864. Un opusc. in 8. di pag. 16.

GIORGI CALLISTO Discorsi intorno al glorioso martire S. Lorenzo compro-
tettore di Roma, detti nella perinsigne Basilica di S. Lorenzo in Damaso,
nel solenne triduo celebrato per i bisognl della Chiesa nei giorni 10, 11

e 12 Agosto del 1860, da Monsignor Callisto Giorgi, Canonico della stessa

Basilica. Roma, tipografia Monaldi 1864. Un opuscolo in 8." di pag. 90.

Hons. Giorgi e noto per la dotta facondia dei vcllamente nella Basilica di S. Lorenzo in Da

snoi discorsi sacri, e non occorrono noslre pa- maso il capo del S. Martire, racchiuso in un

role per farlo conoscere come eloquente oralore. DUOTO e prezioso reliquiario , si perche dnrano

Qni ci basla far cenno soltanto della opportune- luttavia le lotte e le tribolazioni della Chiesa,

ti di slampare ora questi discorsi, da lui recitati che dettero nel 1860 occasione alia loro reci-

or son quallro auni, si perche ora si espone no- tazione.

GIUCCI GAETANO II ritratto di Torquato Tasso, dipinto dal Prof.FilippoBal-

bi, nel monistero di S. Onofrio in Roma, sulla parete della stanza ove
mori quel sovrano poeta. In 8. grande con bella fotografia.

Questa breve e florita illnstrazione del nuovo a penna della bella flgura che in essa Tiene de

dipinto del ch. Prof. Balbi e condotta con tanta scritta.

veracita e minulezza, che puo dirsi una fotografla

GIUSTI IDELFONSO I casl della Toscana accusati e difesi. Memoria legale

dell' avvocato Idelfonso Giusti. Firenze, tip. di Adriano Solani 1864,
Fondaccio S. Niccolo n. 26. Un opusc. in 8. dipag. 36.

Noi facetnmo conoscere ai noslri lettori il li- ne del I'attuale ordine monarchico costituzionale ;

bro / Casi delta Toscana. Or e da sapere che il 2. aderire ad una diversa forma di Goyerno;

tipografo e V editore yennero, con Deer, dei 30 3. offendere la sacra persona del Re Da queste

Maggio 180 i del Tribunale di prima istanza di tre incriminazioni li difende con molta macslria

Firenze, inviati al giudizio della Cortc di \ssi- e furza la presente memoria.

se, come incolpati di 1." desiderare la distruzio-

GORI FABIO Nuova guida storica, arlistica, geologica, ed antiquaria, da
Roma a Tivoli e Subiaco alia Grotta di Collepardo, alle valli dell'Amsan-

to ed al Lago Fuciuo, per Fabio Gori, membro dell'Instituto di corrispon-
denza archeologica, Socio dell' Accademia de' Quiriti ecc. Parte quarta.

Roma, tip. delle belle Arti 1864. Un fasc. in 8." di pag. 87.

Questa fa seguito al Viaygio Pittorico-anli- to indagalore delle memorie nazionali. La sna

quario da Roma a Tiooli e Subiaco sino alia Guida adunque non e, come sogliono essere i piu

grotta di Collefardo, Stampato fin dal 1855. Per di tali libri , una rapsodia o un plagio o una

pregiare e quesla e le parli precedents e a sape- mera compilazione, ma e nn macstrevolu laTOro,

re come il ch. sig. Gori e uomo di molti studii che pub andar nelle mani onoratamente tanto del

storici ed anliquarii, diligente osserratore e sper- curioso, quanto dell'erudito Tiaggiatore.

GOUSSET M. G. TOMMASO Teologia Dogmalica, o Esposizione delle prove e

dei dogmi della religione cattolica, del Card. Tommaso M. G. Gousset.
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. Arcivescovo di Reims, Legato nato della S. Sede
, Primate della Gallia

Belgica ecc. prima versione italiana di Gianfrancesco Rambelli, riprodot-

ta COD emendazioni; volume II. Parma, Pietro Fiaccadori 1864. Un vol.

in 4." da pag. I a pag. 160.

GUIDO DA PISA I fatti di Enea, estratti dalla Eneide di Virgilio, e ridotti in

volgare da frate Guido da Pisa, carmelitano del secolo XIV. Testo di lin-

gua con annotazioni. Lucca, F. Baroni 1864. Un vol. in 32. dipag. 233.

Le note che vi sono poste, vennero compendiate o scelte da quelle del Puoti e del Kocco. L'edi-

zione e esemplata sopra 1' ultima del Puoti.

IGNAZIO (P.) DEL COSTATO DI GESU' Gesii appassionato e Maria SS. addo-

lorata, operetta del P. Iguazio del Costato di Gesii, sac. Passionisla. Ye-

nezia, tip. Emiliana 1864. Vendesi al prezzo di italiani cent. 65. Un opusc.
in 16. dipag. 224.

Trentuna meditazione sopra la passione e morte parle principals di qnesto pio e atTettuosissimo li-

di Gesu, per consecrarvi un mese intero, e un bretto. Vi si aggiuugono preghiere ed esercizii di-

Triduo a Maria SS. Addolorata coslituiscono la voti analoghi all'argomento delle meditazioni.

IMMACOLATA CONCEZIONE Erezione di un tempio dedicate a Maria Concet-

ta senza macchia, ed in onore del B. Ben. Giuseppe Labre, ed in suffragio

delle anime sante del Purgatorio. Parigi, Henri Plan, tipografo editorey

str.ada Garanciere, 8, 1862. Si vende per franchi 2, a beneficio dell'impre-

sa. Un opusc. in 16. di pag. 107.

Un voto all'ImmacolataConcezioneper la pace d'ltalia. Seconda edizione.

Parigi, Henri Plon, tipografo editore, strada Garanciere, 8, 1862. Si vende

franchi 2, a beneficio dell' impresa. Un opusc. in 16. dipag. 108.

Voto per la pace. Impresa cattolica dell'Immacolata Concezione, sotto la

direzione del sacerdote D. Vincenzo M. lacoboni, missionario apostolico.

Macerata, presso Alessandro Mancini 1864. Torino, presso Marietti, piaz-

za S. M. degli Angeli N. 2. Roma, presso Aufeli, via dei sediari N. 72. Si

vende bai. 10. Un opusc. in 32. dipag. 36.

LAFORET NICOLA GIUSEPPE I dogmi cattolici esposti, provati e difesi dagli

assalti dell'eresia e dell' incredulila, per Nicola Giuseppe Laforet. Prima

versione italiana, eseguila sulla seconda edizione francese, riveduta e

corretla pel Canonico Dott. Felice Gialdini. Vol. 4. Firenze, tip. all'inse-

gna di S. Antonino 1863. Un vol. in 8.0 di pag. 251.

LIYERAN1 VINCENZO Alcune parole sopra una lettera dell'illustre professo-

re Carlo Ghinozzi al dottor Ferdinando Verardini, per Vincenzo Liverani.

fano, dai tipi di Giovanni Lana 1862. Un opusc. in 8." dipag. 12.

Inlorno ai frammenti tratti dalla chimica animate, dell'illustre prof. Seba-

stiano Purgolti, lettera del Dott. Vincenzo Liverani, alch. prof. Vincenzo

Santi di Perugia. Fano, Giovanni Lana 1863. Un opusc. in 8. dipag. 18.

Storia di un'epidemia di migliare, osservata in Dovadola nel 1861, dedi-

cata agli Hlustrissimi siguori component! quelMunicipio, dalDottore Vin-

cenzo Liverani. Fano, pei tipi di Giovanni Lana 1862. Un vol. in 8. di

pag. 167.

Questi (re recent! scritti del eh. dottor Liverani Tazion
!

, per la profondita delle indagini , e per

sono pregevoli per dirersi capi. I primi due son la prudenza dei consigli. Negli uni e nelPaltro

diretli coutro it materialismo Butaliuiano, cui si scorge il medico filosofo, che osserva la na-

confuta coi principii della filosofla speculatira tura non nelle sole apparenze eslerne della ma-

e colle osservazioni piu sicure delle scienze tcria, ma nell' intima loro connessione colle leggi

gperimenlali: 1'ultimo per 1'acutezza delle osser- outologiche che goreraano il mondo.
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LORENZO (P.) DA VOLTURINO S. Paolo ed il Crisostomo, Ragionamento del

P. Lorenzo da Yolturino, Minore Osservante, letto nell'Accademia dei

Quiriti, addi 7 Marzo 1864. Roma, tipografia delle Belle arti 1864. Un

opuscolo in 8. dipag. 47.

Quanto fosse grande 1' eloquenza di S. Paolo Crisostomo e 1' argomento svolto assai bene dal

Apostoio, e come atal piptotipo s'avTieinasse il ch. P. Lorenzo da Vollurino.

MAINI LUIGI Iscrizionl che esisievano e tuttavia esistono nella chiesa par-

rocchiale di S. Geremia in Venpzia, riguardanti il benemerito pievano,

Gio. Battisla Spreafigi, Protonotario apostolico, Dottore in ambe leleggi,

pubblicate per cura di un pronipote di lui, nell'occasione che il pio Soda-

lizio di M. V. Immacolala, eretto nella chiesa suddetta, celebra con so-

lennita di funebri riti, a di 26 Luglio 18fi4, il primo centeuario dalla mor-

te del suo Istitutore. Concenni illuslrativi del dott. Luigi Maini. Yenezia,

tip. Perini 1864. Un opusc. in 4. dipag. 16. Col ritratto dello Spreafigi.

MANUZZI GIUSEPPE Vocabolario della lingua italiana, gia compilato dagli

accademici della Crusca, ed ora novamente correlto ed accresciuto dal

Cav. Abate Giuseppe Manuzzi. Seconda ediz'one, rivedula e notabilmente

ampliata dal compilatore.Dispensa 47-i8. Fircnze, nella stamperia del vo-

cabolario e dei lesti di lingua 1864. Edizione in 4. che e pervenuta alia

pag. 312* deZ vol. HI alia parola PALLEGGURE.

MARCELLING DA CIVEZZA Cronaca delle missioni francescane, compilala dal

Padre Marcellino da Civezza M. 0. Roma, tip. Tiberina 1863. Vol. in 8.

Anno JIT, Di*p. 5 e 6 da pag. 257 a pay. 384. Anno 7V. Disp. 7, pag. 64.

MARIN MICHELANGELO Teorlulo, ossia il Figlio di benedizione, modelio per

la gioventu, del Rev. P. Michelangelo Mario, dell'Ordine dei Minimi. Tra-

duzione falta da un Sacerdote dello stesso Ordine. Bologna 1864, dalla

tip. Mareggiani, via Malcontenti n. 1797. Un opusc. in 16. di pag. 125.

L'autore di questo, che diremo Racconto bio- che la sloria di un giovinetto mansueto, carita-

graflco, si e il ch. P. Michelangelo Marin, scrit- tevole, pulito, civile, amabilmenle conTerseyole,

tore colto e fecondo dell'Ordine dei Minimi. Del studiosu, pio, re'igiosissimo; quale in somma

P. Marin e 1'altra opera, non poco pregevole, tutti i genilori cristiani desiderercbbero di ayere

cioe Virginia , ossia la Yergine crisliana , che il proprio flgliuolo. Ne e un'arida storia; ma
noi lodammo in un de' quaderni del 1861, seb- plena di avvcrlimenti utilissimi alia baona edu-

bene non ne indicassimo allora 1' autore. Nella cazione, e di casi varii per toglierne occasione

Virginia si da un modelio imilabilissimo alia don- di utili riflessioni. Se tutte le donzelle fossero

zella cristiana: n-.'l Teodulo se ne porge uno al delle Virginie, e tulli i giovanctti dei Teoduli,

giovine cristiano. Conciossiache questo non sia beate le famiglie, beata la societal

MAR1N1 ACHTLLE Storia della terra di Montottone nelle Marche, pelidott.

Achille Marini. Fermo, dalla lipografia di E. Paccasassi 1863. Un volume

in 8. di pag. 120.

Montottone, o come anticamcntc appellavasi, la tirannide di Oliverottn Euffredncci, e, spento co-

Montattone e una grossa terra, posta nel Piceno, stui, sotto la signoria di Cesare Borgia, e final-

su qacl tratto -li colline che dicesi Mezzina, di- mente sotto il govemo immcdiatn dei Tonteflci.

stante da Fermo dodici miglia, e quattordici dal Quantunque borgata di poche migliaia d' abilan-

mare, sopra cui si eleva per pin di 300 metri. ti ebbe vicende molte e svariatissime, e la sua

le prime notizie certe della sua sloria rimonta- Sloria puo dirsi commisla a quella di Fermo , per

no al 116o, e di la appunto prende le nosse il la vie tunza e pei litigi che la Tic'mnza gene-

Dr. Marini in questa sua t-tiria. Sopra Montot'.o- ra. Queste Ticende, cn'tanientc alle notizie geo-

ne ebbero il mero e misto imperio prima i Bo- graflcbe, topografiche e statists h;, vengono con

nedettini di S. Clemente in Roma, poscia i Ye- ordine e chiarezza descritte in quesla Sloria, la

SCOT! fcrmani, qiindi nel 1459Moitotlone fu ce- quale aggiugnera lustro alia patria di chi 1'ha

duto alia ciUa di fcrnio, colla quale passo sotto scritta.
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MAROCCO MAURIZIO Delia Vita, del Pontificate e del Regno di Sua Santita

Papa Pio IX, pel sacerdote D. Maurizio Marocco, Dottore in sacra Teolo-

gia, ecc. ecc. Torino 1863-64, per gli eredi Botta, lipografi arcivescomli.

Sette volumi in 16.

Fra tante biografle scrille intorno alia perso- seguire in tanla mole di fatti da racconlare,

na di Sua Santita, il Regnante Ponteflce, questa ma perche nulla vi appare o di taciuto ad artc,

e fuor di ogni dubbio la piu ampia e la piu o di trasfignrato, o di mentilo, che e il merito

minata. Basti dire , che qucsli sette volumi che e il dovere dello Storico. Lo spirito poi reltis-

abbiamo ora innanzi, e che coslilniscono comples- simo che guido il Marocco a scrivere questa Sto-

sivamente 2315 pagine di carattere minuto , ria
, la rende opportune ai nostri tempi e alia

ginngono appena al 1850, rimanendo cosi anco- nostra Italia, quando cioe e dove tra i mezzi mo-

ra a descriversi la parte piu lunga e piu com- rali di conquistar Roma
, proposti dal Cavour

plicata degli svariatissimi avvenimenli del suo come i soli efficaci, il piu adoperalo e qnesto di

glorioso Pontificate. AH'ampiezza si aggiugne la calunuiare il Padre comune dei fedeli con ogni

esattezza
;
non che tutto ci sembri inappuntabile sorle di bugie e di falsita.

quanto a verita slorica , cosa impossible a con-

MARONGIU-NURRA EMMANUELE Seguenza delle Istruzioni, di Mons. Emma-
nuele Marongiu-Nurra, Arcivescovo di Cagliari, dirette ai suoi Diocesani,

anno 1864. 'C/n vol. in 8. dipag. 120.

Queste dotle ed opportunissime istruzioni trat- la divina Eucaristia, Maria SS." Vergine e Madre;

fano di alcuni punti dommatici, quali sono la e confulano uno degli errori correnti, la liberla

Divinita dello Spirito Santo, il peccato originale, sistematica dei modern! Razionalijti.

fflASI GIAN-PACIFICO Quantumsatis ad confessarios. Opusculum, cura et stu-

dio loannis-Paciflci Masi Appiniani, in provincia Maceralensi, ex-Rectoris

Tarris Cinguli Paroeciae, mine unius ex quatuor Cappellanis perpetuisEc-

clesiae Matricis suae palriae, elaboratum. Editio priraa. Anconae ex lypo-

graphaeo Aureli I. et soc. MDCCCLIX. Un vol. in 16. dipag. 487, alprez-

zo di bai. 60.

Sono stati sempre in uso i manuali pei con- manco di dottrina, ma a soverchia brevila, per-

fessori, e ve ne ha dei pregialissimi , ossia per che, siccome nel caso citato si avvera, nello svol-

1'ordine, ossia per la brevita, ossia per la dot- gimento conscguente e tolta ogni dubbiezza. Dal

trina. Questo del rev. sig. Masi dice nel suo ti- che si pud intendere che quanto a brevita vi 6

tolo 1' intendimento che si propone, che e di rac- piuttosto eccesso che difetto; la qual cosa sarebbe

cogliere quanto basta a tener desti nei confessori nocevole se queslo libro non dovesse servire per

i principii appresi della Teologia morale. La dot- puro ricordo ai confessori molto occupati- In quan-

trina ne e sicura , siccome attinta dalle opere to aU'ordine non vi e singolarita ne novila imba-

morali di S. Alfonso de Liguori ;
e se in qualche razzante, seguendosi 1' usato da tutti i trattatisli.

proposizione generate non si riscontra tutta la Per renderlo piu utile ancora 1'autore proponesi

preeisione (come p. e. nel paragrafo De absolu- di aggiugnere in fine della seconda edizione, che

tione differentia pag. 321
) , cio devesi non a va preparando , un indice alfabetico per materia.

UEMORIE per la Storia dei nostri tempi dal Congresso di Parigi nel 1856 ai

giorni nostri. Seconda serie, S. Quaderno, 17. della Raccolta. Un fasc.

in 8. di pag. 80,

MENCACCI PAOLO Brevi notizie sulle Catene di S. Pietro, per Paolo Men-

cacci. Seconda edizione. Roma, dalla tip. Forense 1864. Un opusc. in 32.

dipag. 36.

Fra gli adornamenti messi in moda dai settarii, tuirvi un simbolo aneor essi: le calene di S. Pie-

or fa un anno, noveravasi una catena da oriuolo, tro, copiate con fedelta dalle sacre catene di quel

simbolo, dicevano essi, della schiavitu di Roma Santo che si conservano in Roma Questa e I'oc

e di Venezia. Ma nol dissero se non quando erano casione che mosse il ch. autore di questo libriccino

adoperate come gingillo innocenle da un gran nu- a raccontare la storia di questa sacra reliquia, con

mero di persone, che saputolo le smisero e se ne diligenza e fedelta grande.

edegnarono. Ne paghi a cio solo; vollero sosti-
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MICHETTONI LU1GI Mesi di devoti esercizii in onore del SS. Cuore di Gesir,

del P. Luigi Michettoni D. 0. Torino 1864, tip. Pietro di G. Marietti,

piazza B. V. degli Angeli, n. 2. Un vol. in 32." dipag. 221.

Comiuciando la \igilia dell'Ascensione e segui- porge qui trenluna meditazione , ciascuna delle

Undo fino al giorno della festa del S. Cuore corn: quali contempla gli affetti del divin Cuore in uno

on mese A' intervallo ,
die potrebbe consecrarsi del tratti diyersi della vita mortalc di Gesii Cri-

all'adorazione specialissima di queU'amorosissimo sto, seguita da un colloquio, e confortala da un

Cuore. Per tal fine il dotto e pio P. Michettoni esempio cavato dalla Storia ecclesiastica.

MONNIN ALFREDO II Curato d'Ars, Vita di Giambattista Maria Viaoney,

pubblicata sotto gli occhi e con 1'approvazione di Monsignor Vescovo di

Belley, dall'abbate Alfredo Monnin missionario. Traduzione della settima

edizione francese ; tomo II. Cremona 1863, tip. erede Manini. Un volume

in 8." grande di pag. 420.

HONUMENTI DI STORIA PATRIA DELLE PROVINCE MODENESI Statuta Civitatis

Mutinae, anno 1327 reformata. Fasc. X, XI, XII. Parma, Pietro Fiaccadori

1864. Infine del fasc. X leggesi questa iscrizione: Stampata in Parma

L'anno 18G4 Coi tipi di Pietro Fiaccadori 11 quale Pro testa di

non assumere la responsabilita Delle opinion! espresse nella presente

Pubblicazione.

MULLOIS ISIDORO Che cose e un parroco ? per 1' abbate Isidore Mullois
?

Missionario apostolico e primo Cappellano di Napoleone III. Milano, tip.

elib. arcivescovile, ditta Giacomo Agnelli, via S. Margherita n. 1. Un

opusc. in 32." dipag. 30, prezzo centes. 15.

La chiesa parrocchiale, per 1' abbate Isidore Mullois, Missionario apo-
stolico e primo Cappellano di Napoleone III. Milano, presso lo stesso.

Non ho tempo 1 per 1' abbale Isidore Mullois
,

Missionario apostolico e

primo Cappellano di Napoleone HI. Milano, presso lo stesso.

OPUSCOLI religiosi ,
letterarii e morali. Maggio e Giugno 1864. Modena, tip.

Ercde Soliani 1864. Un fascicolo in 8. di pag. 60. Ciascun fascicolo &

bimestrale, e il prezzo anticipato dell' associazione annuale per V interne

d' Italia e di lire 11 effettive.

Questa Pubblicazione perioJica continua con mol- tri di non minor fama. E inutile il dire cho la

la lode a dar fuori Dissertazioni e Memorie prege- compilazioue quanto a dottrine e scluetlamentc

volissime di svariati argomenti. Esse sono scritle cattolica, perche tale riputazione ha sempre ayuto

da chiarissime e note penne, quali sono il ('.aye- senza oscUlar ir.ai no indcbolirsi col tempo,

doni, il Pederxini, il Sorio, il Yeratti, e tanti al-

OZANAM G. A. Mese di S. Pietro, ovvero Devozione alia Chiesa e alia

S. Sede, per 1'abbateC. A. Ozanam, Missionario apostolico, Canonico ono-
rario di Troyes e d'Evreux. Prima versione italiana. Napoli, stamp, di

F. Ferrante 1864, strada S. Mattia n. 63 e 64. Un vol. in 8." di pag. 307.

Dopo di aver corso il libro del ch. abb. Oza- del suoi membri e questi verso di lei sono re-

nain ci sentiamo in doverc di far nostro il giu- ciprocamente legati : e tulto questo il fa con tanta

dizio che ne da il suo TOlgarizzatore. Con lui profusione di pii effetti e di sante consi Jerazioui,

adunque diciamo, che questo libro, logliendo a che veramente elevano 1'anima al Signore, e la

discorrere della Chiesa di Cristo , ne discopre la confortano di fede e di devozione verso la santa

celeste origins e il maraviglioso ordinamento; mo- noslra madre, la Chiesa. Lode dunque a chi folle,

stra 1' altissimo scopo a cui intcnde, e la eccel- col renderlo italiano, eslendere il frulto che esso

lenza del niezzi fornitile dal suo Fondatore per libro produce in Francia, al iiuslro paese, si bi-

raggiungerlo; melte in chiara luce la soaima dei sognoso di simili couforti.

drilli e delle obbligazioni , o&de quells Terso
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tore del Museo, il quale chiaraa queste cose pe
rilila religiose e mislicismo che poco si confd allo

spirilo del tempo. Questa, che in suslanza e una

verissima lode, ci muove a raecomandarlo ai pa-

dri di famiglia e ai maestri di scuola, che araa-

no di aver per le mani un libro che istruisca e

ricrei i loro giovanelti.

PERA FRANCESCO Affetli e virtu: Letture per le famlglie e le scuole; ope-
retta cheottenne menzione onorevole dall'associazione pedagogica ilalia-

na all' occasione del terzo congresso tenuto in Milano. Milano, coi lipi

delta Ditto, Giacomo Agnelli, via di S. Margherita, n. 1, 1864. Un vol. in

8. di pag. 245.

Questo libro c tale che ammaestra insieme e

diletta, non solo senza pericolo d'offesa alle anirae

semplici ed innocent!, ma con verautilita di buo-

na morale. La sola censura che gli si sia falta

dal liberalesco e massonico Museo di famiglia,

(N. dei 26 Giugno 186i) che si stampa in Milano,

e d'avere anche buone massime e santi aii'elti di

pieta cattolica: il che ha dato nei nervi allo scrit-

PEROSINO G. S. Compendio brevisslmo di geografia, storia ed archeolo-

giaromana, secondo i recent! programmi governativi, per le classi gin-

nassiali, del prof. G. S. Perosino, dottore in leltere. Torino 1864, presso

G. B. Paravia e comp. libral, via Doragrossa, n. 23. Milano, Galleria De

Cristoforis n. 16. Un npusc. in 8. di pag. 60.

PETAGNA FRANCESCO SAVERIO Istruzione Pastorale del Vescovo di Castella-

mare ai suoi Diocesani. Marsiglia 1864; il Yenerdi Santo. Un opusc. in

8. di pag. 110.

Istruisce sopra queste idee principalissime, Liber-

ia, Religions, trotestantesimo, Papa: conforta ad-

ditando i tre mezzi efficaci per vincere nella lotta

Monsignor Pelagna, Vescovo di Caslellamare,

Vive da parecchi anni nell' esilio , compartecipe

delta passione di tanti altri illustri Prelati ila-

liaui. Ha di cola non dimcntica il gregge a lui

aflldalo dal Divin Redenlore, e gli porge il pa-.

seolo delta divina parola in questa sua leltera

pastorale. Essa nolle forme affetluose e leneris-

sime, flglie d'amor santo, istruisce e conforta.

presente, Fede, Carita, Preghiera. Possa la voca

eloquente e gagliarda del Pastore richiamare at-

torno a lui tulla la gregge, che e sua delizia, e

cosi salvarla dalle insidie dei lupi che le ron

dano intorno per fame strage!

PREDICATORE CATTOLICO Periodico mensile di Oratoria sacra. Esce la 1.*

settimana d'ogni mese. Torino, tip. di Sebastiano Franco e figli. Ogni fa-

scicolo componesi di due fogli di stampa.

Queslo Periodico e utilissimo agli ecclesiaslici

che si consacrano al pulpito. Esso svolge la par-

te Storica e leorica dell' eloquenza sacra, porge

esempii scelli del migliori oratori, da opporluni

consigli sopra 1'oratoria, e fornisce le nolizic piu

imporlanti della predicazione presente in Italia

e fuori. Esso si pubblica insierae con un altro

Periodico, che ha materia analoga , e porla per

titolo : L'APOLOGISTA, foglio ebdomadario di Po-

lemica,di Predicazione e d' Istruzione cattoli-

ca', che esce in Torino nello slesso formalo in

8., ma in un sol foglio di stampa, ogni mercole-

di. Per associarsi all'uno o all' altro basta diri

gersi al prof. D. Carlo Ferreri in Torino, via

della Provvidenza 23. II prezzo di associazione

annua nel Rcgno d' Italia e pel solo Apologists

L. 8 , pel solo Predicatore caltolico L. S : per

1'uno e 1'altro insieme L. 12. Per 1'eslero s'ag-

giungono L. 2 per ciascuno dei due Periodic!.

PROTA FRANCESCO Lucilla, tragedia di Francesco Prota, Duca di Madda-
loni. ^o???al864, tipografia rfeW Osservatore romano. Un volume in 8.*

di pag. 136.

Questa Tragedia era slala scrilla dal eh. Duca

di Maddaloni, col nome di Danaide , pel teatro

dei Fiorentini di Napoli: ma non fu potuta recita-

re prima dell'invasione piemontese, perche la cen-

sura d'allora temeva che le scene non profanassero

chimelec nel Saulle d'Alfleri, perche sacerdote,

inolto piu avrebbero fischiato il Massimo della

Danaide, Vescovo cristiano. Pfon potendo dunque

farla comparire sulle scene, la fa ora il nobile suo

aulorc comparire per la stampa , corredandola di

1'argomenlo crisliano che essa svolgeva ;
ne dopo note dichiarative degli usi a cui si allude nel

1'invasione, perche avendo gli astanti flschialo I'A.- suo SYOlgimenlo, e dclle parole che vi si adope-
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rano. nicemmo che 1'argomento e tutto crisliano ; sioni ;
I' anlico amore divenuto odio, anzi furora

perche vi si rappresenta la Lucilla, Matrona cri- in Cesonia
;

1' amore figliale e marilale di Lucilla,

sliana, e sposa di Caio Frisco Romilio genlile ,
1' innocenza, e la generosita di accettare la morte

condotta a morte quale avvelenatrice del proprio immeritala; la nobile dignita del Generale Ro-

marito, che veramente era stato eslinlo dal ve- niano
, che cade per tossico propinatogli dalla.

leno di Cesonia, madre di Lucilla, e aspirante propria Suocera
;

il Vescovo Massimo, che conforta

prima della figliuola alle nozze di Frisco. Questa nella lotta interna la pia Lucilla
;

i pagani cho

calnnnia, creduta verace accusa, avea fatto da- trionfano nel condurre a morte una crisliana,

re nel primo concetto il nome di Danaide, che impulata di si orrido misfatto. Vi sono delle see

vuol dire femina appunlala di avvelenare altrui, ne conimoventi al sommo , e come i caralleri vi

alia Iragedia. Sopra quesla trama si tesse la tela sono mantenuti , cosi 1' interesse c vivo sino at

tragica con grande contrasto di affetti e di pas- termine della tragedia.

EICCI LUIGI Praecepta cantus ecclesiastici, tradita ab Aloisio Ricci, Sacros.

Patriarchalis Basilicae Liberianae Canonico et pont. Academiae S. Caeci-

liae socio. Editio secunda, emendatior et auctior. Romae, ex typis Monal-

di 1864. Un vol. in 16. dipag. V-129/"

Gia fin dall' anno 1830, il ch. signer Can. Lnigi tcrminata la natura del Canto Gregoriano e de

Ricci pubblico I Rudjmenlidi Canto Gregoriano scrilla la genesi e 1' indole del dodici suoi Tuo

per uso deU'Alnio Collegio Capranicense. Esaurita ni , se ne applicano le teorie ai Salmi , ed agll

gia da alcuni anni quella edizione ,
1' A. venue Inni della Chiesa. Nella seconda parte, data la

istanlemente richiesto in Roma e fuori da piu nozione del Canto Concerlalo, ed assegnate le re-

Professori e Maestri di tal Canto a volerne fare gole, che deve seguire ciascuna delle varie Voci,

una seconda edizione, che e la presente di molto onde risulta e componcsi il Concerto, se ne de

anipliala, sia perche non solamente conliene pre- scrivono per tulli e singoli i Tuoni le relative

cetti di puro Canlo Gregoriano, o come dicesi, foroiole in apposite Tavole.

Canto Fermo Eeclesiaslico , ma anche del Canlo II ch. A. , gia conosciulo per altre Produziont

Ecclesiastico Concertato, o come appellasi, Falso di Canlo Ecclesiastico, rese di pubblica ragione,

Bordone, che e nell'uso della Cappella Pontiflcia, da un nuovo saggio del suo valore nel comporre

e di alcune altre chiese di Roma; sia perche e col Canto dell' Antifona Tola pulchra etc. in

arricchila di molti esempii nella piu parte dal- onore di Maria Immacolala, e dell'allra Domino

1' A. acconciamenle composti. Quindi quesla nuova salvum fac etc. ad onore e prosperita del Som

edizione divides! in due parti: nella prima, de- mo Pontefice Pio IX.

SACCO GIOVANNI In morte del marchesino Pielro de' principi Ceulurione,

alunno del collegio Paganini in S. Francesco d'Albaro. Genova, tipogra-

fia della Gioventu 1864. Un opuscolo in 4.' di pag. 43, col ritralto del

nobile giovanetto.

Non si puo leggere questo caro elogio senza polrebbe fare ai giovanelli student! e collcgiali

sentirsi vivamenle ccmmosso ; psrche da una par- piu caro regalo di queslo, e al tempo stesso piu.

utile per la loro edificazione. Per questo fine di

reino che mandando 83 centesimi in franco bolli

ta la virtu del giovinelto Tu cosa veramcnle te-

nera e fuori dell' ordinario, e dall'altra la can-

didezza, 1' alTelto ,
la soavita della narrazione ti

sccndono fino all' auima. Siam sicuri che non si

al Direltore della lipografia ia Genera , si rice-

vera franco di posla in lulle le province d' Italia.

SAVINI PATRIZIO Storia della citta di Camerino, narrata in compendio
dal Marchese Patrizio Savini, ora la prima volta pubblicata, con note ed

aggiunte. Camerino 1864, tip. Sarti. Un vol. in 8. dipag. 284.

Camerino, nobile cittk dell' Cmbria, per istitu- avea scritta una a queslo fine, che voile intilolar

zioni civili , per uomini illustri , per collura di Compendio, ma e verissima sebbene succinta slo-

sludii, e per vlcende politiche e mililari e de- ria. Siccome egli era colto lelleralo , e in ogni

gnissima di sloria; ed una gia ne avea in quella sorta di studii perito, e di mollo scnno ed espe-

del Lilii, finlta e perfezionata dal p. Camerini, rienza politica, per le cariche esercitate in ser-

che per vastila e per crilica e riputatissima. Ma vigio del pubblico, cost quel suo Compendio 6 un

qucsle due doli , ollre alia rarita somma de- lavoro degno della pnbblica luce, e utilissimo a

gli esemplari, non la reijievano popolare e alle ispirare nei suoi concilladini amore al bene della

mani di ognuno. II Marchese Patrizio Savini, che propria patria. Savissimopensierofudunquequello

<[uasi nonagenario cesso di vivere nel 1826
,
ne di stamparla: e il ch. can. Milziade Santoni, che

Serie Vt vol. XI, fasc. 3i6. 31



ne to!sc 1' incarico, assnnse eziandio di compierla, lustri. La sloria del Savini e spariila in Ire pe-

per cio che risguanla la Storia della Chiesa Ca- riodi: il primo si stende dalla fondazione ui Ca

merle, e aicune all re memoric importantissime si merino flno alia sua dislruzionc per 1'esercitodi

agiologiche, si cronologiche , si genealogiche, si Re Manfredi (1239); il secondo abbraccia la si-

epigrafiche; e sopra tuttoe notevole il lungo ca- gnoria dci Varano e dei Farnese (1259-1545); la

lalogo che vi aggingne in fine degli Domini il- lerza il gorerno immediato dei Bomani Ponlefici.

SCIMID Goffredo, ossia il Giovine eremita, Racconto dell' abb. Schmid,

tradotto dal francese dalT avvocato Icilio Mezzaiiotte di Perugia. Mode-

na, tip. delt'lmmacolata; Roma, Giovanni Bencivenya; Yenez-ia, Gio. Bat-

tlsta Merlo 1864. Unvot. in 16. di pay. 163.

Questo rarcoatino , acconeissimo all' intend!- pregio di essere yolgarizzalo con una certa disin-

menlo che si propone la benemerila opera delle voltura di stile, rhe in questo gencre di componi-
Letture amene ed onesle di Modcna, ha ancora il menli piace a lutti.

JfSRVANZI COLLIO SEVERING Sulla vita c sul culto dell a Beata Ma'rchfesina

Luzi, msmorie raccolte dal Commeudatore Severino Conte Servaiizi Col-

lio, Cavaliere di Malta. Macerata, tip. di Alessandro Mancini 1863. Un

opusc. in 8. di pug. 38.

In una grolta'che giate alle falde del monte- ayer cullo, che Bon s'e mai finra interrollO: tiin-

dl Mambrica, a dl 10 Gennaio del 1310, perpe- (a era la Slima della innocenza e della santila

irata^i nn oiTibile misfallo, che per vie slraordi- della sna vita
;

lanle le grazie prodigiose che im-

irarie e prodigiose fu svelato al mondo. Quivi un parlira ai snoi deyoli. II ch. sig. Conte Senranzi

MarlolW da Visso slrangolava, giacchc non pole Collio ha raccolte le memOrie- della Beata, e l

conlaminare, la propria sorella Marchesina, Tcr- ha colla solita stia diligenza rribr.ite e riuniU

gine lerziaria Agosliniana , forse non ancOr qnadri- insieme in questa breve, nta cara biografla.

lustre. Da qnel di la Jlarchesina comincio ail

SOfflAZZI Vedi Chantrel.

SPEZI GIUSEPPE Due trattati del governo e delle 'mfermil^i degli uccelli,

testi di lingua inediti, cavati da un Codice vatieano e pubbllcati e con note

illustrati dal prof. Giuseppe Spezi. Roma\$bi, tip. delle Scienze niatema-

tiche e fisiche, via Lata n. 211A. Un volume in S. di pay. M.
Bcco un -altro prezioso regalo , che il dollo e La prefazioiie poi che man'da innanzi il ch. Pro-

tadefesso Professore Spezi fa alle lellere; e sono /essore , e cosa si bella per lucidita di esposizione.

i due Iraltati, annunziati qui sopra, del governo e si deliziosa per venusta di lingtwggio, che se

ed infermita degli uccelli. Li diciamo suo rega- non avessimo letto altro di lui, essa sola baste-

Jo, perche trovati da lui nella Valicana, e per rebbe a farcene concepire allissiraa stinia. Abbia

sua cura pubblicati: 11 diciamo regalo prezioso, dunque i noslri ringraziamenti e quelli di tutli

perche vi si conlengono cose di moHa Utilila 6 i bnoni Kalian!
,
ai quali non pno nOn riuscire di

4ile(to a sapere , ed esposle con lingua purga - sommO gradimento cio che toraa a vantaggi*

tissima, come conviene a scrillure del Trecento, della comune favella.

TARNASSI PAOLO Elogio storico di Giuseppe Gioacchino Belli, scritto dal-

1'avv. Paolo Tarnassi, e letto nella lornata soleime tenuta dalla pontificia

Accadenaia Tiberina, il di 8 Maggio 1864. Roma, tip. dell' Osservator*

Romano 1864. Un opusc.in 8." di pag. 29.

...Giuseppf Gioacchino Belli c una delle glorie Ui nell'operare cristiana. Di tal uomo, recenteinent*

Roma, sia pel suo valore lelterario, cheuel poe- estinlo, scrive 1' elogioslorico il ch. sig. Avvocato

tare fu grandissimo, sia per la condotta della sua Tarnassi con tanta commozione di aflello, e si

ita, che in ogni condizione di avversa e di pro- giuste consideration! moral! , civili e letterarie ,

spera fortuna fu csemplarissima, sia infmeperla che renuono care non meno il lodato che il to-

sua religionc, che fu pieuamente c nel credere e datore.

crux, am, spes unica. Poesia dell' aw. Paolo Tarnassi, lelta nell'Acca-

demia sacra in onpre della Croce, dedicata a Sua Santita Pio Papa IX,

i
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e tenula nel Castro pretorio in Roma, il 21 Marzo 1864. Roma, tlpogr.
dte//'0sservatore romano 1864. Un opusc. in 8. di pay. 12.

* Questa bclla poesia e piena dei piu caldi afftlti e sentiment! religiosi, che la Croce, nelle cir-

costanze in cui fu recitala, potea ispirare,

TEODOSIO (P.) DA TORINO Raccolta di orazioni alia SS. Passione di N. S.

Gesii Gristo, ed alcune preghiere alia SS. Vergiue Maria, ed in suffra-

gio delle anime purganli, per cura del P. Teodosio da Torino, Guardiano

de' Cappuccini di Lanciano- Torino 1864, col tipi diPietro di G. Marietti,

piazza B. V. degli Angeli n. 2. Un opuscolo in 32. di pag. 125.

TERWECOREN EDOARDO Acqua benedetta di S. Ignazio di Loiola, per tulti i

mali dell'anima e del corpo, per Ed. Terwecoren, della Gompaguia di

Gestr. Quarta edizione riveduta ed accresciuta. Versione dal francese di

Rr.ffaele Mencacci. A. M. D. G. Roma, tip. Monaldi, via delle Bolteghe

oscurcS;), 1864. Un opusc. in 16. di pag. 76.

TOMMASO (S.) D'AQUINO Sancti Thomae Aquinatis, Doctoris angelici, Ordi-

nis Praedicatorum, Opera omnia ad fidem optimarum edilionum accurate

recognita. Tomus decimus sextus. Oposcula tbeologica et philosopbica tarn

- certa quam dubia. Tom. I, Fasc. I1-1V. P.armae. ex typographaeo Petri

Fiaccadori 1864. Fasc. in 4. da pag. 81 a pag. 320 deJ vol, XVI.

TRASBUSTI GIUSEPPE Cenni necrologici intoruo il P. Enrico Domenico

Lacordaire, del Padri Predicatori, che il R. P. Giuseppe Trambusti dei

CG. Ril. Miuistri degli Infermi, lesse, nella tornata del21Aprile 1864, nel-

rAccademia de'Quirili. Velletri, Luigi Cella tipografo edilore 1864. Un

opusc. in 8.' di pag. 16;

Orazione panegirica di S. FilippoNeri, recitata il di 27 Maggio 1864, nel-

la Cfliesa di S. Maria in ValliceLla,, delta la Chiesa nuova dei Padri dell'O-

ratorio^, dal R. P. Giuseppe Trauibusti de'CC. RR. Ministri degli liifefmi.

Vellelri, presso Luigi Cella 1864. Un opusc. in 8. di pag. 22.

VENTURINI DOMENICO 11 divino Redentore, canti tre di Vittorio de La-

prade deirAccadenjia francese, parafrasali in. verso Itrfiaho da Domenico

Veaturini. Roma 18Gi, tip. delle Scienze. Un opusc. fn'8. di pag. 241

H poemelto del Laprade, nei concetti e nella s'atlaglia ad argomenti che serBano una certa

rendntta tutto lirico, e Iradollo dal h. Venturini preporzione di parfi ,
ed nnitk nel corlcetlo. Ma

in Terza Kiua. I verei del Laprade coplcngono c)ieccbe sia di cid , ben e merito del traduttore

bei sentimenti, scelli pensieri, gquisiti affelli di d' averVi posto quanto pub rendere pregevole una
piela e religione; ma non si raceolgono sotto nn Versione, cioe armonia italiana, scioltezza di rtr-

concetto comune che li unfflfhi, sicohe ne risulll so, fraseggiare poetico. l quali pregi, accoppiati
un tuUo epico, avente principio, svolgimento e ad un suggetlo cosi sabliuie e cosldegno, com' a
fine. Cia potea forse consigliare al Venturini un il Divino Redenlore, Tcndicato dagll cilraggi de-

metro piu sciollo e disgregato , che s' affacesse gli odierni bcstemmiatori, rendono quesla pcoeia
all' intenzione e all' andamento del lesto origina- piu che lueaanami'iik: commcuJt-volo.

ie
; poiche la Terza Kima, disposta in piu canti, .

'

.

VENTUROU MARCELLINO Del modo di conoscere dell'uomo e del modo di

, conoscere dei bruti, pel dolt. Marcelliuo Venluroli. Bologna 1864, lipo-

grafia Mareggiani all'insegna di Dante, via Malconienii 1797. Un opusc.
inS.'dipag.M.

Questo opuscolo scgna accuralamente la diffc- Tuomo e nei brull, attenendosi ai prjacipii del-,

renza dei due modi diversi di coaosccnza nel- la suna Qlosofia.

.

: J.A .JJ.



Roma 13 Agosto 1864.

1.

COSE' ITALIANS.

STA.TI PONTIFICII 1. Visile del S. Padre ad Albano, Marino , Galloro e Nemi ;

udienze date ad Ambasciadori ; parole del Moniteur sopra le migliorie nel-

1' amrninistrazione pubblica, ond' e segnalato 51 regno di Pio IX 2. Li-

berazione dell' Arcivescovo di Camerino 3. Articolo del Giornale di

Roma circa il preteso rapimento del glovane israelita Giuseppe Coen -

4. Nuove offerte pervenule al Santo Padre, per mezzo deWUnila Cat-

tolica.

l.La Santita di Nostro Signore Papa Pio IX, la mattina del martedi

26 Luglio, si reco da Castel Gandolfo alia yicina citta di Albano; ivi di-

scese alia Cattedrale, ed ascolto la santa Messa, celebrata da un suo Cap-

pellano segreto. Quindi nella sagrestia ammise al bacio del piede il Ca-

pitolo, il Clero, le Autorita civili ed i Magistrati della citta
,
e gran nti-

mero di Signori e Dame. Le accoglienze che dagli abitatori di Albano si

fecero alia Santita Sua, appena il ponlificio corteggio entro nella citta, si

continuarono vive ed intense per tutto il tempo che vi fece dimora, e la

seguirono dovunque. La banda cittadina e quella del reggimento fran-

cese alternayano allegre sinfonie
;
da per tutto le yie erano addobbate a

festa, arazzi e seterie pendevano dalle finestre, ed udivansi riverenti ac-

clamazioni, grida di giubilo, e voci che iniploravano 1'apostolica benedi-

zione, mentre lo sparo dei mortaletti ed il suono dei sacri bronzi signifi-

cavano ai lontani la gioia prodotta dal fausto avvenimento.

Dalla Cattedrale Sua Santita recossi al palazzo, ove fanno dimora il Re
e la Regina del regno delle Due Sicilie. Le MM. LL. erano discese a pie

della scala per fare le accoglienze a Sua Beatitudine, che con loro si trat-

tenne nella sala a lungo colloquio ,
e ne riparli accompagnata dalle me-

desime fino al luogo in cui I'avevano incontrata.

Dipoi il Santo Padre portossi da S. M. la Regina yedova di Napoli che,

in mezzo alle LL. AA.. i Principi e le Principesse suoi figli ,
attendeya
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all'ingresso del palazzo 1'arrivo della Santita Sua. Qui pure Sua Beatitu-

dine si fermo alquanto di tempo, conversando con la reale famiglia ,
che

lascio per andare da S. A. la Infanta di Portogallo.

S. A. all' ingresso del palazzo si fece a ricevere il Santo Padre, che

degnossi corrispondere alle preraure della illustre Donna, visitando anco-

ra la Cappella, ove la Santita Sua si pose ad orare. Quindi ammise al ba-

cio del piede tutti coloro che ne formano la Corte, come ayea fatto nelle

due yisite di sopra riferite.

Dopo do Sua Beatitudine
, sempre circondata dalle dimostrazioni di

sudditanza e di affetto, riprese la -via di Castel Gandolfo, e poco dopo le

ore undici era gia nella pontificia residenza, per attendere indefessa, co-

me e suo abituale costume
,

alle udienze per la spedizione dei rileyanti

negozii della Chiesa e dello Stato.

La mattina del venerdi 29 tocco alia citta di Marino 1' onore d' essere

Tisitata da Sua Santita che, ricevuta dall' Emo Card. Allied
, dopo assi-

stito nella Cattedrale alia santa Messa, ammise al bacio del piede il Cle-

ro, la Magistratura, i Padri e i Conyittori del Collegio dei Dottrinarii, gli

Ufficiali del baitaglione dei Zuavi, e molte altre persone. Poscia consolo

di sua augusta presenza le Sucre Domenicane, che lascio confortate dal-

F apostolica benedizione.

Le accoglienze che Marino fece, in tal felice occasione, al venerato Pa-

dre e Sovrano
,
furono singolarmente splendide , giulive ed animate da

straordinario entusiasmo. L'intera citta veniva messa ad apparato festoso,

e la yia principale, spaziosa ebella, si fiancheggio con opere di yerdura,

e sui balconi e sulle finestre ,
adorne tulte di damaschi e di arazzi e di

ogni altra fatta addobbi
, a quando a quando leggeyansi iscrizioni ana-

loghe, e yedeyansi efligie del Santo Padre in busto. La piazza poi ,
che

sta dinnanzi alia Collegiata, si circondaya di un portico a colonne di yer-

zura
,
e nel mezzo avea innalzato un monumento

,
sormontato da statua

rappresentante la Religione ,
ed epigrafi proprie della circostanza erano

quiyi per ogni parte assai acconciamente allogale. 11 battaglione dei Zuayr,
che schierato prestaya gli onori militari, esegui ancora precise eyoluzioni

di manoyre. La popolazione con le espressioni piu yiye di riyerenza e di

affelto acclamaya a Sua Beatitudine, implorandone 1'apostolica benedizio-

ne, e protestaya 1'attaccamento ai suoi diritti. Fiori spargeyansi da ogni

parte sul passaggio della Santita Sua.

II Santo Padre era di ritorno a Castel Gandolfo sulle ore dieci e mezzo,
e comincio a dare le udienze non solo agli Eilii e Rffii signori Cardinal!

ed ai Prelati, ai quali ne toccaya il turno ordinario, ma eziandio agli al-

tri che straordinariamente yi erano chiamati. II che accade ogni giornov
oltre le udienze, che in particolar modo sono concedute alle Deputazioni
dei Municipii e dei Corpi morali dei luoghi circostanti

,
che dimandano

tale onore. Nella matlina del giorno precedente Sua Santita ayea rice-

Tuto in udienza S. E. il signer Ministro di Prussia, e S. E. il signor Mi-
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nistro di Sassonia. L'attendere che il Santo Padre fa continuamenle a

spedire\gli affari in udienze ordinarie e straordinarie
;
le visile con le quali

onora i luoghi vicini a Castel Gandolfo, e le passegiate che ogni di araa

fare per quei dintorni
,
raostrano lo stato eccellente di salute

,
onde

,
la

Dio merce, Sua Santita e prospera.

Nella Domenica Sl.Luglio, in cui ricorreva la festa di S. Ignazio
di Loiola, il Santo Padre portossi a Galloro, che e un santuario di Maria

santissima, tenuto in cnstodia dai Padri della Compagnia di Gesu. Esso

e posto sulla vetta di una collina alle falde dei monti Laziali
, tra 1' Aric-

cia e Genzano
;
e'domina I'anienissima \alle che di quivi si stende con

ampio orizzonte fiuo al mare. La Sanlita Sua fu ricevuta all' ingresso

della chiesa dai Rmo P. Beckx, Preposito Generale della Compagnia di

Gesu, e da quella religiosa Famiglia. Ascolto la S. Messa, e passata di-

poi nella prossima sala ammise al bacio del piede i Padri Gesuiti, gVin-
dividui di varie nobili famiglie, ed altre pie persone accorse in gran nu-

mero dai luoghi circostanti.

II Santo Padre', a testiraoniare la sua devozione verso quella sacra im-

magine, lascio al Sanluario il ricco presente di un gioiello in oro tempe-
stato di pietre preziose, come alia chiesa collegiata di Marino, nel di che

recovvisi, avea lasciata una pianeta nobilissima per oro e squisiti reca-

mi. A Galloro fu slraordinario il concorso che vi si fece dagli abitanti

dei dintorni, i quali vi trassero a fare atti solennissimi di ossequio e di

riverenza al venerate Padre e Sovrano, che somiglianti dimostrazioni

incontro in tutt'i luoghi per i quali ebbe a transitare. Sua Sanlita, alle

ore 11, faceva ritorno a Castel Gandolfo.

II giorno seguente, 1." Agosto, Sua Santita, oltre alle udienze tenute

pel disbrigamento ordinario degli affari, riceve S. E. il sig. Barone de

Bach ,
Ambasciadore di S. M. I. R. Apostolica presso la Santa Sede, e

concedette lo stesso onore a parecchi altri illustri personaggi.

La mattina del marledi 2 Agosto ,
il Santo Padre portossi a Nemi per

compiere in quella chiesa, dei Frati Minori Osservanti di S. Francesco,

la visita prescritta a lucrare la plenaria Indulgenza delta della Porziun-

cula; ivi ascolto la santa Messa, e quindi oro dinanzi alia immagine del

sanlissimo Crocih'sso, che, essendo tenuta in grande venerazione, forma

di quel tempio un santuario assai celebre ,
al quale concorrono a grande

fcumero i fedeli dalle citta e dai villaggi limilrofi. II Santo Padre offerse

in dono al santuario un calice di squisito lavoro. Lasciata la chiesa degli

Osservanti, Sua Bealiludine, a piedi, fece passaggio alia chiesa arcipre-

tale. E quivi ancora lascio un segno della sua munificenza, donando una

pisside. Nemi era in quel giorno lulta in festa per accogliere, quanto piCt

degnauiente poteva, il Sonimo Pontefice Re. Archi trionfali di verdura

vennero innalzati
;
vivissime furono le acclamazioni, e senliti i segni di

riverenza e di affetlo con che s' implorava 1'aposlolica benedizione. La

popolazione del luogo era, per la fausta circostanza, raddoppiata dall' ac-
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correre che aveano fatto a Nemi gli abitatori e i villeggianti nei dintorni.

II Santo Padre ritornava a Castel Gandolfo circa le ore undici, e comin-

cio subito le udiecze, alle quali amraise 1'Euio siguor Cardinale Robert!,

diversi Prelati
, Deputazioni ,

ed altre persone che ne aveano implorato

1' onore.

Passate le ore antimeridiane del mercoldi 3 Agosto in concedere udien-

ze per trattare aflari della Chiesa e dello Siato, nelle ore poraeridiane

porlossi Sua Santita in Albano, ove si degno consolare con 1'apostolica

beoediziooe le mooache Cappuccino.

Questa esposizione del raodo, con cbe s'impiega-da Sua Santita il

tempo della villeggiatura, dimostra come fossero ben fondate le notizie

pubblicate dal Moniteur ufficiale di Parigi, quando alii 29 Giugoo stara-

po la nota seguente: Le lettere di Roma, sotto la data del 25 di Gin-

gno, annunziano che lo stato del Papa continua ad essere soddisfacentis-

simo. II S. Padre si moslra frequenteroenle in pubblico, e fu visto ulti-

mamente fare a piedi con rapido passo tutto il Corso dalla Villa Borghe-
se. Sua Santita ama andare nelle chiese, dove lo chiamano le ceriraonie

religiose del giorno e del luogo ; e, compiute le funzioni sacerdotali, co-

glie d'ordinario 1'occasione per indirizzare un'allocuzione al Clero che

1' accompagna nella sacrestia. Le parole dette in queste occasion! dal

Papa, dopo parecchie funzioni, portano 1'impronta d'una lietissima sere-

nita. II S. Padre si occupa operosamente, e da se stesso, per dare se-

guito ed imprimere un impulso efficace ai miglioramenti interni dell'am-

ministrazione pontificia, miglioramenti a cui ha gid consacrato tanti

sforzi, e che rendono segnalato il suo Regno.

E piii recentemente, alii 31 Luglio, lo stesso Moniteut pose in nota

quanto segue: II Papa ha riceTuto, alii 23 Luglio, 1' Arnbasciadore di

Francia, che ebbe 1'onore di presentare le sue felicitazioni a Sua Santita

nella congiuntura del suo arrivo a Caste! Gandolfo. II Conte di Sartiges

fu dal Sauto Padre invitato a pranzo, insieme con I'lncaricatod'Affari del

Belgio e con piu altri personaggi cospicui,che nella stessa maltina erano

stati rlcevuti da Sua Santila. Presiedeva alia mensa il Cardinal Patrizi,

sapendosi che il Papa pranza sempre solo. II cerimoniale della Corle pon-
tilicia a Castel Gaodolib e d' una grande semplicita. Questa residenzadi

campagna e posta sulle rive d' un lago che essa domina ; I' aria vi e sa-

Dissima e la temperatura e di piacevole freschezza. II Papa passeggia

spesso a piedi, la sera, accompagnato dalla sua Corte e seguito dalle sue

carrozze. Lo stato di sanita del Santo Padre e quanto mai possa deside-

rarsi buono. 1 diversi membri del Corpo diplomatico residente a Roma
jchiesero udienza, e saranno successivamente ricevuti dal Sovrano Pon-

tetice a Castel Gandolfo.

. 2. Nel precedente quaderno, a pag. 353-51, abbiamo accennata lacar-

.cerazione del venerando Arcivescovo di Camerino, Mons. Salvini, ed i

pretest! che addusse il Fisco per giustiGcare quest' atto. Qui vogliamo
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.aggiungere, perche meglio appaia ttniquita di quel procediraento sacrile-

go: 1." Che tra il fatto del Porcarelli e quello del Conforti eran passati

niente meno che due anni. 2." Che e al tutto inesatto il perentorio ritiuto

di ascoltarne la confessione, comeyenne appostoalPrevostoRoscioni. 3.

Che le circolari dell' Arcivescovo, sequestrate al Prevosto, non sono che

la comunicazione, pura e seraplice, dei Rescritti della sacra Penitenzie-

ria, gia tutti o quasi tutti pubblicati da varii giornali ministerial! o demo-

cratic!, senza che il Fisco ci trovasse nulla a ridire. 4." Che codesti Re-

scritti erano gia stati allegati innanzi a'Tribunali, in yarii process! inten-

tati a'Vescovi, che pur n'andarono prosciolti, come teste 1'Eiuo Cardinale

Morichini. 5. Che quelle circolari furono spedite neglianni 1860, 186' e

1862, quando non erano ancora estesi alle usurpate province della Santa

Sede i decreti per 1'Exequatur ed il Regio Placet; decreti nci quali, se-

condo le dichiarazioni del Pisanelli stesso , non si comprendono quelle

provvisioni che riguardano esclusivamente il foro della coscienza : e tali

sono i Rescritti della sacra Penitenzieria.

Queste cose eran piu che sufficienli a chiarire, con tutta evidenza, 1'im-

possibilita di dimostrare colpeyole d'alcun reato 1' Arciyescoyo di Came-

rino. E difatto il fiscale Lispi, dopo avergli intimato di comparire per

rispondere alle mentoyate impulazioni, il che fece o per macchinazioni

indegne di qualche settario, o per meritarsi con taleatto dizelo una pro-

mozione, non s' attento di farld arrestare, se non dopo 1' ordine avutone

da Torino per mandato del Pisanelli, come fu scritto al Siecle del 31 Lu-

glio. E si ayyerta bene che il Siecle di Parigi e uno di quei giornali, che

riscuotono grasso salario di SO e 60 mila franchi annui per sostenere gli

interessi del Governo italiano, ed inserire le corrispondenze spedite per-

cio dal Ministero, e per le quali il ministro Peruzzi dichiaro nella Came-

ra dei Deputati, che si spendono ogni anno oltre a 600,000 franchi, affi-

ne di illuminare con esse I'opinione pubblica d' Europa.

II carcerato Arcivescovo ebbe tuttayia a riceyere conforto ineflabile

dalle dimostrazioni di compatimento e di affetto, che, con nobile gara tra

Clero e popolo, egli ebbe a ricevere nella sua prigione ;
in cui da molti

fu yisitato, e da special! deputazioni furongli presentati bellissimi indiriz-

zi di Capitoli e Parrochi, spiranti la piu perfetta unione di ctiore coll' e-

gregio loro Pastore. Varii diquesti indirizzi leggonsi nell'lTm/a Cattolica

4lel 4 Agosto, in cui son pure riferiti i particolari della liberazione di

Mons. Salvini, avyenuta il 30 Luglio, appunto dopo otto giorni di car-

cere. Fin dal primo interrogatorio, sostenuto con le debite riserve, fu si

chiarita la sua innocenza
,
che il Giudice istruttore fece porre in liberta

provvisoria V Arciyescovo
;

il quale, conscio della sua innocenza e sen-

tendo la propria dignita, nulla di simigliante avea chiesto. La determi-

nazione del Fisco si fondo sull'articolo 183 del Codice di procedura pe-

nale, concepito cosi : Nel corso dell'istruzione potra il Giudice istrutto-

re, sulle conclusion! conform! del pubblico Ministero, riyocare il manda-
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to di cattura da lui rilasciato, coll' obbligo all' imputato di presentarsi a

tutti gli atti del procedimento e per la esecuzione della sentenza, toslo>

che ne sara richiesto
;
e sempre salvo di rilasciare altro mandato di cat-

tura, ove ne sia il caso.

Non occorre dire che Mons. Salvini non si e obbligato a punto nulla r

con che sembrasse riconoscerc, anche per indiretto, la competenza di tal

Tribunale, in tali materie, contro la sua persona. Lasciato libero, tornoal-

1'Episcopio, ove tosto gli si presentarono il Capitolo, gli Alunni del Semi-

nario, e cittadini d' ogni ordine in buon numero, rallegrandosi che cosi

presto fossero state da Dio esauditele private e pubbliche preghiere, con

che si era iraplorata la pronta sua liberazione.

3. Intorno al preteso rapimento d' un giovinetto israelita
, spacciato per

telegrafo, e commentate con un profluvio d' imposture e di calunnie dai

Giudei e da' giudaizzanti d' ogni setta
, leggesi nel Giornale di Roma

del 4 Agosto la seguente dichiarazione genuina del fatto:

Una notizia trasmessa all'agenzia telegrafica di Torino, e poscia svi-

luppata e particolarizzata nelle solite corrispondenze dei giornali rivolu-

zionarii, fa sapere come in Roma un giovinetto israelita sia stato violen-

teiaente, da un prete siciliano, portato all'Ospizio dei Catecumeni per es-

servi battezzato, e come inutile sia riuscito ogni reclamo dei di lui geni-

tori. II fatto viene poi esposto col corredo delle esagerazioni e delle men-

zogne, che sono neH'abitudine di quei corrispondenti.il genuino racconto

dell'accaduto giovera a rettificare i fatti ed a mostrarne il vero carattere.

II giovinelto undicenne Giuseppe Coen da due mesi era stato affida-

to da' suoi genitori ad un calzolaio cattolico, che tiene bottega nelle vi-

cinanze del Ghetto , affinche lo ammaestrasse nel mestiere. La dimesti-

chezza contratta dal piccolo ebreo
,
dotato di perspicace ingegno, col pa-

drone e coi cristiani che ne frequentavano 1'ofticina, fece entrargli nel-

1'animo di abbracciare la nostra religione. Con tale disposizione erano

gia 13 giorni che durava in porgere le piu calde preghiere al padrone,

perche lo conducesse alia Casa dei Catecumeni
, quando questi determi-

nossi ad appagarlo, come fece nel di 25 del trascorso mese, associandosi

in condurvelo un proprio parente, un possidente ed un sacerdote napole-
tano che, a caso, erano capitati alia sua bottega. II Rettore dei Catecu-

meni
,
che al loro arrive era assente dall' Istituto

,
tornatovi trovo gia

consegnato e solo il garzonelto ,
che gli espresse il motivo di sua spon-

tanea venuta. E dietro rigoroso esame, assicuratosi della ferma e decisa

Tolonta di lui di volersene ivi rimanere per abbracciare il cristianesimo,.

non pote, per dovere dell' ufficio suo, ricusarsi di accoglierlo e ritenerlo,

dandone parte ai.Superiori del luogo.

Allora uno degli Emi
,
che all' Istituto presiede ,

si affretto di chia-

mare presso di se a Frascati il giovinetto Coen
, per esplorarne la volon-

ta , ed assicurarsi del valore della sua determinazione , prendendone at-

to legale. Alla'presenza pertanto di quel Governatore, di un Notaio e di
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due persone del foro, di conosciuta probita, fu sentito ilgiovine israelita.

II quale dinanzi ad essi significo !a sua decisa volonla di rendersi cri-

stiano
,
dichiarando non esser raosso a cio ne da suggestion! ,

ne da ti-

more
,
ne da promesse, ma unicaraente da profondo sentirnento dell'ani-

mo. Allora le persoue present!, invitate a manifestare il proprio avviso

intorno a quanto aveano udito
,
dichiararono : esser manifesto che il gio-

vinetto abbia I' uso perfetto della ragione, ed esser inlimaraente persuasi
della sua libera volonta di abbracciare la Religione cristiana.

Dietro a cio 1'autorita non resta di proseguire quegli atti che, in cir-

costanze di tal natura, debbono regolare le determinazioni da prendere ,

le quali, sia nella procedura, sia in ogni altro rispetto, hanno sicure nor-

me tracciate nelle Costituzioni dei Romani Pontetici
,

di cui non ponno

allegare ignoranza gli Israeliti che in Roma fanno dimora.

Quanto poi ai reclami dei genitori, che i suaccennati giornali dico-

no rigettati e respinti, e a notare come il libero voleredel giovinetto vo-

levasi anzi constatato coli' intervento del padre. Percio, dopo quel primo
Atto che fecesi a Frascati

,
erasi stabilito che un esperimento ed esame

del giovane sarebbesi rinnovato alia presenza del suo genitore e del se-

gretario della Cornunita israelitica. Ma quest' ultimo
, presentatosi solo

all' in-vito, dichiaro essersi il genitore ricusato d' intervenire, ed egli stes-

so rifiutossi di assistere alia prova.
Tuttavia se, per fatto specialraente del padre, ci6 non pote aver

luogo, certamente non si manchera di fare altri esperimenti a constatare

la persistenza del giovanetlo nella Tolonta che ebbe gia tante volte si-

gnificata, ed essi saranno circondati di ogni guarentigia legale, unifor-

raandosi a quanlo Benedetto XIV ingiunse nella Costituzione dei 28 Fe-

braio 1747.

Ecco il vero sul fatto del Goen. Le bugie, le calunnie ,
i vituperii dei

giornali non arriveranno giammai a rimovere la Santa Sede dal seguire

qaella via, che e secondo verita e secondo giustizia ;
come non faranno

breccia sull'animo degli onesti e dei savii
,

i quali per la esperienza sono

abbastanza illuminati del peso, onde debbono far giudizio di certe pretese

corrispondenze di Roma.

4. II giorno t. di questo mese, dice il Giornale di Roma del 3 Ago-
sto, sacro alia memoria del Principe degli Apostoli prosciolto per mano

dell'Angelo dai Vincoli, arrivarono in Castel Gandolfo, e furono presen-
tati alia Santita di Nostro Signore, gli oggetti ed i denari

,
ullimamenle

raccolti AaWUnitti CaUolica di Torino per VOlolo di S. Pielro.

La Direzione di qiiel Periodico, cui tanto deve la causa della verita

e della giustizia che cosi virilmente difende, avea annunziato, nei na-

raeri 224 e 228, la trasmissione di quei doni, emanifestata la fiduciache

sarebbero offerti al Santo Padre ricorrendo la solennila sopra indicata.

Tutto volse a seconda di quei desiderii nobilissimi ,
cbe venivano

ispirati da pensiero delicato, facile ad essere interpretato fra le dure di-
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strette in cui ai nostri tempi geme in raolte parti la Chiesa
,
e perfino in

questa Italia, die possiede la Cattedra principale, che del mistico e3i-

ficio di Gesu Cristo e la pietra angolare. Beneficio segnalatissimo, che il

Santo Padre, a grande consolazione dell'animo suo, vede esser conosciu-

to e tenuto nella debila estimazione dalla grande n)aggioranza degl' Ita-

liani, i quali non si ristanno dal professargliene per ogni piu solenne

guisa la significazione. Di che argomento saldissirao SODO le offerte, che,

in accordo a quanto nel resto del mondo si fa dai fedeii
, vengono da ogai

luogo della penisola ad esser depositate al suo trono, raccolte da tutti i

giornali politico-religiosi. Fra i quali cade in acconcio di fare particolar

menzione deH'ottirao periodico di Trento, 1' Eco delle AlpiRetiche, essen-

doche dalla sua Direzione siansi raandati a questa dell' Unild Cattolica

diecimila franchi
,
che entrano nella somma complessiva da quest' ultima

trasmessa a Castel Gandolfo. La qual somma ascende a fr. 81,362,35.

Gli oggetti poi ,
chiusi in una cassetta, sono di grande valore

;
e quelli ,

eon che la pieta muliebre studiossi di sollevare le angustie al Santo Pa-

dre, vedevansi riuniti tutti insieme a lunga e bene intessuta legatura, da

formar un concatenamento fra loro, che ritraeva una nuova foggia di vin-

coli. Erano armille, braccialetti, anelli, innestati fra loro da formare una

catena lunga meglio che quattro metri.

Sua Santita
,
come sempre ,

cosi in questa circostanza levo in cielo

gli occhi
,
e di lassii chiamo le misericordie dell'OQnipotente sopra i ge-

nerosi oblatori, ed i solerti raccoglitori. Intanto poi, con ogni effusione

di cuore
,'
la benedizione sua apostolica imparti sopra di loro, e una pre-

ghiera fece per i traviatisuoi Ggii, nella intenzione che dai Viiicoli del

peccato vengano essi prosciolti ,
e che Iddio placato allontani i mali che

le iniquita delle genti hanno meritato.

STATI SARDI 1. L' opera della Propagazione della Fede in Torino 2. Me-

daglia d' oro spedita dal Santo Padre allo Stendardo cattolico di Genova

3. La legge per sottoporre i chierici alia coscrizione militare e approvala
dalla Camera dei Deputati e dalla Commissione del Seuato 4. Rich-Jam!

dei Vescovi delle province ecclesiastiche di Torino, della-Lombardia,

nova, della Toscana, di Modena e Parma, e del Regoo di Napoli 5. Pre-

potenze del ministro Amari contro il Seminario veseovile di Bergamo
6. Nuovo decrelo delPisanelli pel regio Exequatur 7. Relazioue sopra
la legge per 1'assoluta abolizione di tutti gli Ordiui religiosi 8. Risul-

tato clell'inquisizione parlamentare sopra la probila d'alcuni Deputati;
condanna del Bastogi e del Susani

; dimissioni di Deputati 9. Comitato

eleltorale dei Framassoni del partilo d'azione 10. Prorogazione indefi-

nita della Camera 11. Sunto del bilancio pel 18GS; parole della Presse

parigina; spese segrele del Minghetti.

1. II nuovo Begno d'Italia, fondato dalle armi francesi nel 1859, ae-

cresciuto dalle rapine del 1860 compiute a man salvasotto 1'egida impe-
riale del non interyento , acquisto quella tal quale consistenza, per cui e
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quello che e, in virtu del riconoscimento di quasi tutte le Potenze euro-

pee, procacciatogli da' caldi ufficii diplomatic! del Gabinetto delle Tuile-

ries. Al nuovo regno bisognava una nuova Capilale, ed i sopraccio della

rivoluzione bandirono d'aver scelto a tanto onore la metropoli del mondo

cristiano, la Roma dei Papi. Siccome tuttavia questa e conservata al le-

gittimo suo Sovrano dall'interesse generale di tulti gli Stati veramente

cattolici, non meno che dagli interessi speciali dell' Imperatore e del po-

polo francese
,
cosi il nuovo regno dovette acconciarsi a tener per Capi-

tale provvisoria quella dell'antico Piemonte
;

e percio Torino fu affollata

dei piu tristi settarii, cola raccoltisi dalle logge massoniche e dai covi dei

Carbonari d' ogni parte d' Italia.

Quindi s' intende agevolmente come quella citta, un di si tranquilla ,

si savia, si devota ai suoi Principi ,
si religiosa ed ossequenie alia Chie-

sa , dovesse apparire cangiata in sentina d' ogni vizio ed arsenale di

guerra contro il Papato ed il cattolicismo. Basta correre con 1'occhio i

nomi dei Ministri, dei Senatori, dei Deputati, dei Magistral , degli Uffi-

ciali militari e civili, che cola, dagli altri Stati d' Italia, in virtu delle an-

nessioni, furono assunti a reggere la cosa pubblica ,
e si vedra tosto che

non potea essere altrimenti. Percio avvenne che la qualita di Torinese o

Piemontese divenisse, immeritamente
, poco meno che ignominiosa e da

doverne arrossire al cospetto della gente onesta e cristiana. Ma la Dio

merce il vero popolo di Torino
,
se non pote andar al tutto immune da

quelle maligne influenze, rimase in grandissima parte qual era
;
e difatto

la citta di Torino va ogni di piu dichiarando come la fede sia altamente

radicata negli animi de' suoi abitanti
,
e che la divozione dei Torinesi

non e solo a parole ,
ma trapassa a' fatti

,
e mollo piu in la del punto a

cui non giunse verun'altra citta del nuovo regno. E se ne ha, tra le mol-

te altre, una splendida prova nei resoconti annual! dell'Opera per la Pro-

pagazione della Fede. Eppure Torino, dice giustamente YUnita Cattolica

del 9 Luglio ,
non e ne la piu ricca

,
ne certamente la meno aggravata

<li pesi. Essa raccolse in questo anno L. 60,386 49, vale a dire 380 lire

piudell'anno scorso, e speditene a un dipresso 10,000 alle missioni par-

ticolari, ne verso 50,205 in Lione, dove Napoli non ne verso che 33,899 ;

Roma, 28,510; Milano, 22,503 ; Bologna, 7,565 ; Firenze, 5,256 I Tutte

le citta secondarie dei nostri Stati antichi contribuirono pure assai piu,

che le altre citta secondarie d'ltalia, e ci basti nominare Genova che die

L. 13,857, e Novara che ne diede 10,000, e porle a confronto con Man-

tova che verso sole lire 11
,

e Messina che, tra i suoi 100,500 abilanti

non trovo chesette franchi per ipoveri missionari stranieri. Noi andiamo

giustamente superbi di questo nostro priinato in quella fede che opera

per mezzo della carita, primato che riputiamo di gran lunga superiore a

quanti ne possono promettere i tramestii politici e la cupidigia degli uo-

raini. Lo zelantissimo e dotto uomo che si e il canonico Giuseppe Ortal-

da, collettore e direttore generale dell' Opera ,
ha troppa parte in questa



gloria torinese, perche non s'abbia i piu sinceri encoraii di tutti i buoni,
che meritamente gli pregano tutto quel bene che egli col suo infaticabile

zelo
,

colla sua parola e coi suoi calorosi scritti procura a tante povere
anime nelle parti piu remote della terra !

2. Lo Stendardo Cattolico di Genova usciva
,

alii 4 di Agosto, tutto

inghirlandato e messo a festa, perche conleneva nella prima facciata una

consolantissiraa lettera di Moos. Berardi, Arcivescovo di Nicea
;

il quale,

dopo avergli accusato ricevuta della somma di Lire 7,420.08 e di ogget-
ti preziosi raccolti da quel benemerito giornale e spediti al Santo Padre,
a titolo di celebrazione di unaMessa per la festa di S. Pietro, gli annun-

ziava che il Santo Padre, non solo accolse con singolare soddisfazione i

doni e corrispose al manifestato pio desiderio, ma a piu chiara testi-

monianza di compiacenza del religioso suo zelo gli destino una meda-

glia in oro portante 1' augusta sua effigie. Di che sinceramente ci congra-
tuliamo coll'ottimo Stendardo Cattolico.

3. Riferimmo, a pag. 230
,
come la Commissione designata dalla Ca-

mera dei Deputati a disaminare lo schema di legge ,
in cui si aboliva

1'esenzione dei chierici dalla coscrizione militare
,
ne avesse con unani-

me suffragio proposta la sanzione. Tuttavia fu scritto al Monde, che tal

suffragio fu unanime solo in apparenza, in quanto parecchi dei Commis-
sarii erano profondamente avversi a quel sacrilege attentato

; ma, domi-

nati dalla paura di essefe notati come clericali, e cosi fatti bersaglio alle

ire de' settarii loro colleghi, si taequero, si strinsero aelle spalle e lascia-

rono fare. E questo non ha nulla di straordinario, se si riflette al fatto piu
yolte accaduto, e consegnato negli atti ufficiaU delle Camere

; cioe, che

il risultato dello scrutinio segreto si differenziasse da quello dello scruti-

nio jJubblico, sicche appariva che alcuni ayean YOtato pel si in pubjblico,

e pel no in segreto. Di che
,
come codardi e sleali furono aspramente

rampognati gli occulti colpevoli dalla steSsa Gazzetta del popolo. Anche

fu scritto al Monde, che il Ministro Delia Rovere non inchinava punto a

farsi autore di tal legge, chefu manipolata da un alto ufficiale del Mini-

stero della Guerra
;

il quale tanto si adopero che il pOYero Ministro ,

posto alle strette di scegliere tra Crislo e Barabba, di mostrarsi cattolico

ed essere appellate clericale, oyvero tener pei settarii ed aver lode d'ita-

liano di buona lega, si die Yinto e firmo col suo nome quell' iniquo dise-

gno. Ma pare che di poi se ne pentisse ;
ed e certo che il Diritto del 2

Agosto si svelenisce contro il Della Rovere, con un sacco di scherni e

d'improperii, dicendo che di quella legge oggi si e pentito, od e stato

fatto pentire di averla proposta.

Ma, checche sia di cio, la rivoluzione voleva assolutamente dare que-
sto miOYO colpo di scure alia radice della pianta che essa vuole al tutto

sbarbicare dal suolo d' Italia
;
e percio fu assegnata alle tornate notturne

della Camera dei Deputati la discussione sopra codesto schema di legge.

S'incomincio a trattarne alle ore 9 della sera del di 6 Luglio ,
e si termi-
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n6 nell'altra seduta nottnrna del giorno B. Gli -Atti ufficiali riferirono, nei

fogli 833-31
,
ed 844-47, i discorsi tenuti a tal proposito ,

e ne abbiamo

ragionato nel presente quaderno quanto basta a chiarire 1'indole di tal

discussione. Qui basti notare, cbe soli tre Deputati ebbero cuore e sen-

timenti da caltolico, e coraggio veramente cristiano per opporsi aperta-

mente a codesta iniquita ;
e furono il Cantu

,
il D' Ondes-Reggio ed il

Mazziotli ;
a' quali s' accosto pure il Boggio, faceudo valere i motivi po-

litici cbe doveano dissuadere dall'approvarla. II Pisanelli con la consueta

ipocrisia, ed altri settarii con yeemenza da farnetico, sostennero il falto

disegno ;
e quando si venne a suffragi si trovo che , essendo 206 i pre;

senti e votauti, furono 161 pel si, e 43 pel no. Di che levarono alte stri-

da i ministerial! e democratic!, gridando essere un' infamia, un pericolo,

un'abbominazione da non credersi, che vi fossero nella Camera 45 cleri*

cali; e dolendosi che
,
se quattro di questi aveano avuta la temerila di

parlare, altri quarant' uno avessero dato Id scandalo della -vigliaccheria,

tacendo e -votando poi contro la legge. Ma queste grida erano fuor di pro-

posito. Imperocche Ira i 43 contrarii
, quanti davvero diedero tal voto

per sentimento cattolico? Non dubitiamo pnnto dei tre sopramentoTati,

e siamo certi in particolare del Cantu e del D'Ondes-Reggio ,
che per le

spiendide ed eloquenli e ragionatissime loro argomentazioni ,
non meno

ehe pel loro coraggio ,
si rendettero benemeriti di si santa causa

,
e ris-

cossero plauso e lode sincera da quanti sono ancora gli uomiui onesti.

Ma per gli altri 42 r il nostro giudizio puo fondatamente restar sospeso.,

sapendosi che nella Camera dei Deputati v' era un gruppo di onorevoli

disposti a dire sempre di no per qualunque proposta del Ministero, fosse

pur lor accetta, per 1'inteiito di sminuirne 1'autorita e 1' influenza, e cosi

accelerarne la caduta.

Ad ogoi modo e certo che questa legge cosi tirannesca , ed evidente*

mente yolta a detrimento della Chiesa, e opera d'una piccola minoranza

della Camera, benche inapparenza fosse sancita dal suffragio della mag*

gioranza. Ed a mettere questo in chiaro bastano alcuue cifre. 1 Deputati

al.Parlamenlo debbono essere 442
;
erano presenti e yotaiiti soli 206,

cioe meno della meta; i voti favorevoli furono soli 161, cioea un dipres-

so la terza parte del numero totale dei Depulati ,
i contrarii furono 45

;

anzi, se si lien conto dei deputati Boggio e Mazziotti
,

i quali eransi di-

thiarati contro la legge ,
ma non furono presenti alia yotazione ,

furono

47. Dunque e chiaro che, a sancire tal legge, non contribu'i che un terzo

<de' Depulati.

Premeva molto al Ministero, per far cosa grata a' democratic! e cosi

rabbonirli, di far presto approrare anche dall'aHra Camera, e senza in-

du$io promulgare questa legge ;
e percio fu sollecito di trasmetterla al

Senato. Questo commise ad una giunta, composta dei Sonatori Sappa,

Galvagno, Di Revel, Lanzilli e Sciaioia
,

la disamina preliminare. I tre

primi, piemontesi e conservators, erano avversi; ma gli altri due, napoli-
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taui,da veri discepoli del Tanucci, n'erano innamorati, e pare che tiras-

sero dalla loro parte aoche uno dei primi. Difatto la Giunla, con tre voti

contro due, senza far veruii, caso di moltissime petizioni in contrario,

firmale da migliaia di cittadini d'ogni ordine, concbiuse in favore della

proposta legge, ed affido allo Scialoia, che dovctte essere il piu caldo in

perorare per questo risultato, I'incarico di stendere prontamente la rela-

zione, e ragionare i raotivi del si. Ma appunto in quello che lo Scialoia

stava per metier raano all' opera , ecco giungergli da Napoli 1'annunzio

d' una disgrazia di famiglia. Fu dunque costretto a partire senz'altro da

Torino, abbandonando ogni cosa. Ilavori del Senalo volgevano al loro

termine, ed alii 1G Luglio ebbero termine le sue tornate, senza che j?i

pqtesse discutere ed approvare 1'empia legge.
4. Avrebbe fatto ingiuria all' Episcopate italiano chi 1'avesse supposta

capace di mostrarsi, anche col solo tacere, indilTerente o poco sollecito di

contraslare, in srluttuosa circoslauza, a' conati nefandi della selta che

giuro di sterminare Papato e Chiesa. Yero e che in piu altre soiuiglianti

congianture,, quango si calpestavano con pari empieta i piu sacri diritti

della religione e della giustizia, i Yescovi videro negletti i loro richia-

mi
,
tuttoehe fondati sopra dimostrazioni

, quanto rispeltose, altrettaalo

evidenti del torto che faceasi alia Chiesa, e del sovvertimento dei prin-

cipii fondamenlali della stessa societa civile, die non puo sussistcre do-

Te si disconosca queH'autorita diviiia, che e la fonte da cui si cleriva ogni

ordinameuto sociale, E pero poteasembrare, non pure inutile, ma mea

confacente alia diguita episcopale , quell'esporsi di bel uuovo a \eder.

scherni.te le piu g'msle quereie ,
reiette le piu discrete suppliche esiidati

gli anatemi che colpiscono i profanatori delle cose saute.. Tultavia quest!

riguardtnon rilennero i Vescovi dal levare alto la yoce a sfolgorare il

novellei attentato; e primi a far pubbliche le lor quereie furono tutli i Ve-

scovi e Yicarii Capitolari delle province ecclesiastiche di Torino e della

Lombardia
,
che si volsero al re Vittorio Emmanuele, con indirizzo, sot-

to ii di 8 di Luglio, stampato poi uell' Unita Catlolica del 13
,
e riferito

da piu altri giornali ; gli ricordarono i titoli di diritto sacrosanto ed invio-

labile, da cui derivasi \'. jmmunita dei cherici dal servizio mi li tare, ^
1'assoluta necessita in che si trova la Chiesa di poterne -godere per eser-

citare il suo ministero e conservarsi; quindi rifiutaroao ad uno ad uno i

futiiissimi pretesti, allegati neila relazione sopra lal legge, scoiigiuraudo
il Re anon voler permellere che, cpl discapito della religioue, tulto il so-

ciale edifizio cadesse in piena dissoluzione.

Alle proteslazioni ed ai richiarai dei Prelati delle province di Torino c
di Milauo aderirono pienamente, come apparisce dalla dichiarazioue in-

serita ud\' Unita Cattolica del 7 Agoslo, 1'Arciveseovo ed i Vescovi e

Yicarii Capitolari della provincia ecclesiastica di Genova.

In allra forma
,
cioe a maniera di lettera collettiva, scritla nel passato

Giugno al Alinistro della Guerra
,

i Yescovi e Yicarii Capitolari della
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Toscana, con linguaggio fermo, concise, -vibrato, esposero i motivi per

cui 1'empia legge si dovea al tutto ritirare, esortandolo a voler prendere

yerso la Chiesa piii miti e temperati consigli. Questa bella scrittura, ri-

stampata nell' Unita Cattolica del 24 Luglio , ya tutla in rifmtare le ra-

gioni addotte dal Ministro della Guerra per abolire la immunita dei chie-

rici dal servizio militare
;
ed e tanto piu conyincente

,
in quanto dimo-

stra che tal quistione fu gia svolta in tutta la sua ampiezza ,
e giudicata

dallo stesso Parlamento subalpino fin dal 1853, quanto il Conte di Cayour

pose in sodo che tale immunita non e un priyilegio pei chierici,maadem-

pimento d'un doyere in seryigio della societa: quando il Boncompagni,
allora ministro di Grazia e Giustizia, dichiaro illiberale ed oppressiyo il

sottoporre il gioyane clero alia milizia : quando il La Marmora
,

allora

ministro della Guerra
, proclamo altamente che con cio si compromet-

teya 1'esistenza del Clero.

Con piu ampiezza, e con grande eloquenza, tolsero la difesa del Cle-

ro i Vescoyi della Proyincia di Modena e Parma, in un indirizzo al Re,
sotto il 15 Luglio, riferito ancora dall' Unita Cattolica del 26

,
27 e 28.

Ivi e accolto quanto puo desiderarsi a chiarir bene la quistione, a porre
in sodo il diritto della Chiesa

,
e dimostrare 1' ingiuria che le si farebbe

,

ed il danno incalcolabile che non puo non diyenire alia religione ed alia

stessa societa civile da legge cosi iniqua.

A' Vescoyi dell'alta Italia s' unirono con mirabile accordo quei della

meridionale, indirizzando al re Vittorio Emmanuele un ragionato e fortis-

simo richiamo, protestandosi contro 1' empieta e la tirannia delle leggi,

proposte dal Pisanelli per 1'abolizione degli Ordini religiosi, la conyersio-

ne dell' asse ecclesiastico, e 1'abolizione delle decime. L' Unita Catlolica

del 6 Agosto ne diede concisa notizia e recito le firme dei 90 Arcivesco-

yi, Vescoyi ,
Abati Ordinarii, e Vicarii Capitolari di Napoli e di Sicilia,

che sottoscrissero a questo importante documento ,
che stendesi per 52

pagine di carattere niinuto; il che ci basta di scusa, se non prendiamo a

darne 1'analisi. \

Ma si sa che nei Governi costituzionali codesti richiami al Re non ban-

no effetto
,
se non in quanto piace a' Ministri. Or che cosa ripromeltersi

da Ministri come il Pisanelli
,
da cui direttamente dipende tutto cio che

si riferisce a Chiesa e Clero ?

5. Eccone un saggio nella prepotenza adoperata contro il Vescoyo di

Bergamo. Questo esimio Prelato, per la inyitta sua fermezza nel difendere

le ragioni della Chiesa, e contrastare alle usurpazioni laicali, e merita-

mente inviso a' settarii che goyernano il presente regno d' Italia. A disfo-

gare 1'odio che gli portano scelsero un modo
,
che ad un tempo e trafig-

gesse nel cuore il Vescoyo e potesse nuocere non poco agli interessi re-

ligiosi della diocesi; e il modo fu di abolire e chiudere il Seminario dio-

cesano di Bergamo. In yirtu della legge del 13 Noyembre 1859 gli stu-
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dii de' Seminarii vescovili sono esenti dalle infinite prescrizioni scolasti-

che, cui soggiacciono gli altri collegi dello Stato. Ma un cotal Lepora, che

in qualita di ProYveditore avea gia tiranneggiato la provincia di Brescia,

trasferito a Bergamo nello stesso ufficio
,

s' incoccio di voler pure Yisita-

re il Seminario , allegando che s'occuperebbe solo dell' igiene e della

moralitd. Quasi che codesto messere, quanto a moralita, fosse in dirit-

to di yigilare quel che si fa da' YescoYi 1 Pure il VCSCOYO , per estremo

di condiscendenza
,
non YI si oppose. Quest'anno il sere pretese di fare

anche la Yisita scolastica e senza limiti. Monsignor Speranza reputando

ingiusta ed illegale quella pretensione, Yi si rifiuto e ne spose i motivi al

Pisanelli. Questi ,
dice YOsservatore Cattolico, n. 167 trattandosi d'u-

na Yiolenza da usare a un YCSCOYO, scriveYa a Monsignor di Bergamo ,

esortandolo a obbedire al Ministro dell' istruzione pubblica e ai padroni
di questo, e assicurandolo che lo ayea indotto a soapendere un rigoroso

provvedimento, iinche esso Yescovo gli avesse manifestato le definitive

sue risoluzioni in proposito : prOYYedimento che in ultimo riuscirebbe a

grave scapito del Seminario, e fors'anche a turbamento dell'ordine pub-
blico. Cio in data del 14 Luglio. Ebbene : al 19 il proYYeditore Lepora
intiraaYa al YCSCOYO di chiuder le scuole immediatamente, solo conce-

dendo ai parenti il tempo necessario per ritirare i rispettim figli : in

caso contrario sarebbe costretto a ricorrere ai mezzi coattim. E proprio
Tero che i peggiori oppressori sono i piu bassi !

II giorno seguente, 20 di Luglio, la Gazzetta ufficiale stampo un de-

creto dell'Amari, ministro dell' Istruzione pubblica, pel quale ordinavasi

che fossero chiuse le scuole secondarie annesse al Seminario diocesano

di Bergamo, peressersi il YCSCOYO opposto a che 1'autorita scolastica fa-

cesse 1' ispezione di dette scuole, nelle quali si ammettono anche gioYani
non destinati alia camera ecclesiastica, e si rilasciano attestati di studii

falti e di esami sostenuti come negli altri istituti d' istruzione. Passiamo

pure sotto silenzio una lunga seguela di minute persecuzioni, mediante

le quali si tento di sopprimere i due collegi diocesani della proYincia di

Bergamo, con isperanza e con lo scopo di far cosi crescere e Yigorire un
rachitico collegio provinciale, che, oltre al costar piu caro, non ispira YG-
runa fiducia ai genitori, sotto nissun riguardo. Ma, quanto a'motiYi alle-

gati daH'Amari nel suo decreto, tutto e falso. E falso che nel Seminario

si ammettessero gioYani non destinati alia carriera ecclesiastica. E falso

pure che YI si rilasciassero attestati, come negli allri istituti d' istruzione.

Si teneano naturalmente esami annuali per conoscere il profitto e rimeri-

tare con la promozione i cherici
,

e se ne rilasciaya attestato a chi lo

chiedesse; ma cio faceasi ne colle formole ne colle modalita degli altri

istituti
;
e cio e cosi vero, che codesti attestati non erano giudicati validi

per essere ammesso ad altri studii, che non fossero del Seminario stesso.

Or questo e piu che basteYole a chiarire con che coscienza ed equita,

Serie V, vol. XI, fasc. 346. 32 13 Agosto 1864,
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con che rispetto alle leggi si.proceda, eziandio da' Ministri , quando si

tratta di far ingiuria a' Vescovi ed abbattere islituli ecclesiaslici

6. Ma ben piu gravi son le catene che sa fabbricare il Pisanelli perin-

eepnarc seropre piu la Chiesa. La Gazzetta u/ficiate del 5 Agosto pubbli-

co un nuovo decreto di questo nemico del cattolicismo, iu.Tirtii del qua-
le i Vescovi non possono nomicareEconomi, Curati o Vicarii senzaaver-

ne ottenuto il Regio Placet. Ampliaodo il Decreto del 26 Luglio 18(>3

ordino che, oltre i Rescritti eDecreti, di cui e cennp nell'articolo 1. del

Regolamento in yigore, saranno sottoposti al Regio Placet 1. Tutti i

Rescritti o Decreti degli Orclioarii diocesani, abbiano .la denominazione

di Patenti od altro, portanti nomina di Economi Curati o Vicarii spiritua-

li. 2." Tutti indistintamente i Rescritti o Decreti degli Ordinarii dioce-

sani, che inchiudono disposizioni sopra i beni ccclesiastici in tutte le

province del Regno, escluse le siciliane, quando non siano atti esecuti-

TI di provvisioni, provenienti dall'estero, munite del Regio Exequatur.))
Per 1'esecuzione di questo nuovo ukase, il Pisanelli spedira ai Procura-

tor! generali presso le Corti d' Appello le norrae, secondo le quali do-

vranno dare o rifiutare il Placet. Ognuno capisce subito di che indole

saranno I Muore un parroco : le popolazioni debbono essere senza pastore,

finche il Vescovo abbia proposto ed il Procuratore generate fatlo disa-

mina del soggetlo e prese le informazioni circa le sue qualila ed il piu

od il raeno di favore in che quegli sarebbe presso il Governo, e poi dato

il Placet. E se si rifiuta? Si ricoraincia da capo. Cosi il Pisanelli, data

gia in balia del Governo la nomina dei Vescovi, riserva a se anchequel?
la dei parrochi. A poco a poco riservera a se il baltezzare, Tassolvere,

il consacrare ! La relazione da lui maodata innanzi al decreto, riferita

nell' Cnita Cattolica del 7 Agosto, e un tessuto di que' principii liranne-

schi di regalismo, onde si avvalgono i liberali per assassinare la Chiesa,

coila vernice di quell' ipocrisia, che e la caratteristica del Pisanelli.

7. Per giungere piu sicuramente allo scopo di padroneggiare il clero

secolare, aspettando il momento di potersene disfare del tutto, i set-

tarii capirono che gioverebbe di abbattere e stcrminare gU Ordiai reli-

giosi, che sono come rantemurale , e contro cui in ogni tempo si dirizr

zarono con piu furore i cojpi de' nemici di santa Chiesa. Fu percio pre-

sentala alia Camera dei Deputati, nella tornata del 7 Luglio, la relazione

sopra uno schema di legge, proposto gia da qualche tempo, per la totals

gbolizione degli Ordiiii religiosi. Se questa, dice 1' Osservalore Catto-

lico n. 174, era turpemente ingiusta, la relazione lo e a ceuto doppii,

Quella usava parole equivoche, farisaiche, e 1' ipocrisia e pure un omag-

gio alia virtu. Questa, stesa dal dep. Cortese, e come ignorantemente

bugiarda, cosi brutalmente illiberale. Basti dire che non vuole la minima

eccezione : sian pure Ordini benemeriti, santi, storici
;
lulto deve passar

solto la ghigliottina del Cortese, il cui nome restera ai posted insienie



a quello del Pica. Basti riportarne questo pezzetto : Parve inutile e pe-
ricoloso che si permettessero delle eccezioni per pubblica utilita qualun-

qiie, che la societa potesse ritrarre dalla conservazione dei monaci : non

di pubblica istruzione, perche utilila invece vi era a sottrarla intera-

mente dall' indirizzo e dagli influssi clerical!
;
non di beneficenza, per-

che raolte istituzioni laiche provYedono, e possono piu ampiarnente prov-

Tedere alia medesima
;
noa di custodia a monument! nazionali

,
che di

quesli dee aver cura il Governo. Cosi professasi 1'annichilamento del-

1'uomo, dell'individuo, in faccia al Governo, chepensera lui a beneGca-

re, a istruire, a educare, a salvar le anime e . . . le borse.

II Pisanelli, nel suo disegno di legge contro gli Ordini religiosi, propo-

neva che i Frati possidenii potessero -vivere nei chiostri
;
la Commissione

della Camera, per bocca del Cortese, ne pretende lo sgombero immediate.

(Adi uff. n. 897-98.) Permetle pero di vivere nel chiostro alle monache ed

ai membri professi degli Ordini mendicanti. Alle prime perche rientran-

do nella sociela vivrebbero quasi in esilio
;

ai secondi perche lo Stato

Don potrebbe conceder loro una pensione senza aggravio delle Finanze,

giacche i membri professi degli Ordini mendicanli, fra sacerdoti e laici,

sono 23, 260. Insomma loro si usa misericordia, permettendo chepos-
sano morire di fame nei miseri ricettacoli che loro saranno destinati, per-

che non si vuole dover spendere qualche cosa per dar loro un conipenso ;

e se non fosse per questo, sarebbero tutti aboliti. II Conte di Cavour, fin

dal 22 Febbraio del 1855, ne facea la promessa, dicendo: Cominciere-

mo dal sopprimere gli Ordini piu ricchi (Atti uff. n. 482).

La voglia di arraftare i beni dei religiosi possidenti entra piii che nn

poco nella smania del volefli aboliti
;
ma pei mendicanti, e puro odio

della religione. Del resto quanto sara cospicuo il bottino per 1'abolizione

dei possidenti? La Commissione, dicelTiwi/d Cattolica del 23 Luglio,

ha gia tirato il conto dei guadagni che si faranno col danaro tolto ai frati

e alle monache. I religiosi professi, non ancora soppressi in Italia, sono

4850. Le religiose professe, non ancora soppresse, sono 10,239.Cosloro
avranno la penione di L. 500 ciascuno, cioe in tutto L. 7,554,500. I

laici professi sono 1728. Le converse professe sono 3945 ;
ed avranno la

pensione di L. 2'iO ciascuno, cioe 1,418,250; insieme si spendera per

peusioni L. 8,902,750. La rendita delle Corporazioni religiose possidenti
non ancora soppresse, e di L. 16, 216,532. I pesi e le passivita si calco-

lano a L. 6,000,000. Dunque lo Stato ci guadagnera L. 1,253,782; poco

piu di quello che s' ebbe il deputato Susani ! E vale la peaa di commet-

tere tale e tanto yandalismo per si picciola somma ? Ah ! questa legge
non ha altro scopo che la guerra alia Chiesa, 1'odio eonlro il Cattolicis-

mo, e il desiderio di togliere di mezzo quel frate, che ricorda la pover-
ta Yolontaria e la beneficenza cristiana a chi divora il popolo e si

mangia 1'Italia.
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8. Al yedere tanto cinismo di
ladroneccip a danno della Chiesa, le cui

proprieta furpno guarentite come inviolabili dallo Statute fondamenlale
del Regno, si capisce di leggieri che codesta genia settaria non ha gran,
senso di delicatezza circa il mio ed il tuo ne dee aver nozioni chiare del

furto. Percip non sono senza qualche scusa quegli onorevoli che, solto

forma di amichevole componimento, trovarono niodo di far passare dal-

1'erario dello Stato nella propria borsa alquante cenlioaia di migliaia di

franchi
,
rendendosi reciprocamente servigip nel manipolare leggi e con-

tratti per concession! di strade ferrate. Chi non intende guari quel che
sia furto, potra forse inorridire del peculate ?

Accennammo a suo tempo come il Mordini ,
uno degli onorevoli del

partito d'azione, avesse chieslo, nella tornata del 21 Maggio, che la Ca-
mera dei Deputati scegliesse una Comraissione incaricata di disaminare
se fossero fondate le voci pubbliche, per le cjuali certi Deputati eran
messi in aspetto di furfanti e barattieri

;
i quali a prezzo d

1

oro avessero

venduta 1'opera loro, in quanto Deputati, aflinche si rifiutasse il contral-

to disegnato col Rotschild per le ferroyie meridionali, e se ne stringesse
uno BUOVO col Bastogi. II partito d'azione, per vendicarsi d'Aspromonte,
volea disonorare la

fazipne
de' moderati, mostrandoli venali, e cosi affie-

volire il Ministero. E vi riusci
; imperocche sapea benissimo i turpi ma-

neggi che per quel negozio si eran fatti. Voile 1'inquisizione, ottenne che

parecchi de' suoi ne facessero parte, e le indagini riuscirono a rendere si

manifesto il mercato, che torno yanoogni sforzo per coprirne labruttura.

L'inquisizione procedette lenta, c^uasi avesse paura di scoprir troppo ;

lantoche gia credeasi che la cosa si soffocherebbe per mutua carita o per

componimento tra gli avversarii. Ma alia perfine si venne alle strette. II

presidente della Commissione, deputato Lanza, nella tornata del 14 Lu-

glio, chiese che si tenesse una seduta segreta per ricevere e discuterela

relazione gia pronta e stesa dal Piroli. Questo era quanto dire : facciamo

il bucato in famiglia, che non torna a conto sciorinare agli occhi del pub-
blico certe sporcizie ! II Bastogi , che era presente, capi la sinistra im-

pressione che cio faceva, ed affettando coraggio e sicurezza sotto 1'us-

fcergo del sentirsi puro chiese per contro che la seduta fosse pubblica ;

e cosi fu fatto.

La relazione del Piroli fu pertanto letta nella tornata del 15, ed il Ba-

stogi ne rimase schiacciato insieme coi suoi complici. La facenda si ri-

duce a questo : che il Susani
,
essendo membro della Commissione par-

lamentare, incaricata di esaminare il negozio delle ferrovie meridionali, se

1' intese col Bastogi per pttenergli
la concessione di quelle ferrovie

;
ed

in compenso n'ebbe un milipne
e cento mila lire, soito colore che questa

somma fosse una parte degli utili per essersi costituito garante verso il

Bastogi ,
e come a dire sup banchiere

,
assumendo i pericoli dell' impre-

sa. Ma come fu banchiere immaginario, e corse pericoli immaginarii, co-

si e eyidente che Yutile di compenso fu un vero stipendio del}'opera
sua.

Per giunta il Susani fu poi Segretario del Consi^lio di Amministrazione

delle ferrovie aflidate al Bastogi. Non e necessario entrare in tutti i par-
ticolari

,
svolti nella relazione del Piroli

, per intendere il netto della co-

sa
;
e basta recitare i quattro ultimi capi delle conclusioni della Commis-

sione
;
e sonp i seguenti :

4. Che il deputato Susani quando era membro della Commissio-

ne parlamentare nominata dagli ufficii, per dar parere sulla proposta mi-
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nisteriale, presentata al Parlamento nel 16 Giugno 1862 si fece consi-

gliatore e propugnatpre primo presso il deputato Bastogi del progetto di

cpstruzione ea esercizip
delle ferrovie meridionali

,
e si adopro in diver-

si modi, ed anche con ingerenza diretta nella parte meraraente economi-
ca e di speculazione nelle varie operazioni ,

che precedettero la presen-
tazione al Parlamento della proposta Bastogi, pur continuando ad adem-

piere alle
parti

di commissario
;
al qual ufficio, nel concorso delle circo-

stanze premdicate, avrebbe dovuto rinunziare , onde rimuoyere persino
1'ombra del piu lontano sospetto che, nella ingerenza sua negli studii e

nei
lavpri

della Commissione parlamentare, continuasse a coadiuvare
1'attuazione di quel progetto, che intanto si staya maturando

,
fuori del

Parlamento
;

5. Che gravi argomenti persuadpno a ritenere che lire 1,100,000,

rappresentanti una parte degli utili ricavati dal Bastogi nella cessione

della cpstruzione, e che il Susani ebbe a cedere al Weiss-Norsa pel cor-

respettivo di lire 675,000, fossero il premio riseryato o dato al Susani

per la sua cooperazione ;

6. Che il Bastogi, il quale non poteya ignorare die il depulato Su-
sani faceva parte della Commissione parlamentare, doyeva rispettare nel

Susani e nelf inleresse delle stesse istituzioni nostre quella posizione, e

non doveya accettarlo o sceglierlo come cooperatore all' attuazione del

suo progetto ;

7. Che se le lire 1,100,000 furono effettiyamente la rimunerazione
del seryizii e della cooperazione del Susani, il deputato Bastogi, nelle

circostanze di fatto preindicate, ayrebbe tanto piu mancato al rispetto
doyuto alia qualita ,

che rivestiya il Susani
,
in quanto che mentre , ri-

guardo al Grattoni, 1'offerta, non accettata, di un compenso fu fatta dopo
che la legge sulla concessione al Bastogi era gia stata yotata , riguardo
al Susani si yerificherebbe invece che la sua cooperazione sarebbe stata

interessala precedentemente alia discussione e yotazione.

II Bastogi chiese tempo fmo alia domane, tanto era strayolto e confuso,

per giustificarsi ;
e nella tornata del 16

Luglip, con yoce fioca, piangen-
do a cald'occhi e sinwhiozzando, s' ingegnp di ribattere alcune delle im-

putazioni fattegli, e a intenerire i suoi giudici. ftla fu tempo sprecato. La
seduta si cangio in un trambusto indescriyibile. Finalmente si otlenne di

sedare il tumulto e di yenire a' yoti sopra la seguente proposta del De-

putato Boggio : La Camera, approvando le conclusion! della Commis-

sione, e riservandosi a decidere sulla cpnclusione 3.
a

, passa all'ordine

del giorno. La conclusione 3.
a era che il pubblico interesse e la digni-

ta della Camera consigliavano 1' incompatibilita, da stabilirsi per legge,
dell' ufficio di Deputato con quello d'amministratore di imprese sussidia-

te dallo Stato, o con ingerenze capaci di conflitto coll' interesse pubbli-
co. II risultato dello scrutinio fu una sfolgorante condanna del Bastogi e

del Susani. La proposta del Boggio fu approyata con 153 voti favorevo-

li, soli 10 furono contrarii, e 43 si astennero dal deporre il loro yoto.

II Bastogi ed il Susani si affrettarono di presentare la domanda di

smettere 1' ufficio di Deputati ;
la quale fu subito accettata dalla Camera;

e questo esempio fu imitato da parecchi altri onorevoli, che, avendo te-

nuto il sacco al Susani, e toccata ancor essi una pingue profenda, temea-
no di doyer forse essere tratli egualmente alia gogna da qualche zelanle
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rimasto a denti asciutti, se non si fossero rilirali da se medesimi. Ora si

sa per altra parte che il solo Bastogi in questa facenda, con un giro di

mano, s'era intascato labagatlella d'undieci railioni. Chi li paga? 11
po_-

polo. II Dirilto gongolo di gioia per questo trioDfo del suo partilo, e ri-

badi spesso il chiodo, che tutti codesti lecconi erano della fazione mini-

steriale, e che coll'averli provati yenali , si era mollo bene vendicata la

catastrofe di Aspromonte. Anche in Francia i diarii d'ogni colore se ne
mostrarono scandolezzati

,
senza eccettuare quelli che toccanp i 30,000

franchi annui, per falsificare la storia contemporanea a servigio della ri-

"voluzipne
italiana. Persino il Pays usci in queste crude parole : Oggi-

mai e innegabilmente provato che il Bastogi spese parecchi milioni ad
accattar voli favprevoli ;

ormai e provalo che nella Camera seggono uo-

mini cosi corrolti e scellerati, che yendono a peso d'oro la loro coscienza,
e non debbono esser pochi, giacche 1' impresa del Bastogi aveya potenti
nemiei a combattere, pei quali fu necessarip collocare una grande quan-
tita di sacchetti di scudi. II Bastogi, a potersi formare una maggioranza,

dpvette incontrare raolti Deputati che ne avessero intascali. Ora, doman-
diamo noi, se una Camera, che nel suo seno contiene un numero cosi

cospicuo di Deputati, che, unitamente alia loro coscienza, vendono il san-

gue della naziooe, non sia totalraente esautorata?

. 9. Nella tornata del 16 Luglio, dopo accettata la dimissione del Basto-

gi, del Susani, del Beltrami, delKAHievi e dell'Audinot, tutti membri del

Consiglio d'amministrazione delle ferrovie meridiouali, si delibero, co-

me s' era riservato al giorno innanzi, soprala 3.
a conclusione della Com-

missione, -da noi ricordata piii sopra. Dopo una viva discussione, nella

quale il D' Ondes R.eggip fece scoppieltare certe yerila molto scoltanti

sopra Y indipendenza dei Deputati ed i loro raaneggi pel fratello, pel

cognato, pel nipote, pel cugino del nipote e "via discorrendo, si amraise

Yordine del giorno proposto da un Mari-Biancheri in questi termini : La
Camera invita il Minislero a proporre un progetto di legge, col quale si

proweda ai casi, in cui possa esservi conflitto fra 1' interesse personale e

I' interesse pubblico nelle funzioni di Deputato. Quindi la Camera fa

aTvisata che per una nuova tornata sarebbero gli onorevoli invitati a do-

micilio. Ed ognuno cap) che sarebbe Vultima. Quelle del 15 e 16 Luglio,
non puo negarsi, aveano coronato degnamente le gloriose geste dei rap-

presentanti del Regno $ Italia.

Ma era ovvio pensare che, dopo tali scandali, o dovea mutarsi il Mi-

nistero che andaya debitore della sua esistenza ad una maggioranza, ia

cui s'eran trovati dei Bastogi, dei Susani e simile genia; ovvero dovea

sciogliersi la Camera. In questa supposizipne gli onorevoli del partito ga-

ribaldino, che hanno per araldp ufficiale il Diritlo , si strinsero a consi-

glio, e pubblicarono in questo diario, n. 205, una loro Circolare, sotto il

23 di Luglio, con la quale fecero sapere a tutta la loro consorteria, es-

sersi coslituito un Comitato elettoralc, formato dagli onorevoli Ayezza-
na, Bargoni, Cadolini, Crispi, Greco Antonio, Delia Porta, Macchi, Mi-

celi, Mordini e Sineo.

Questi, che sono fiore e crema della setta, ebbero per incarico di

preparare, per mezzo di Comitati locali, quanto occorre a poter dare et-

ficace indirizzo alle elezioni generali ,
od anche solo parziali , per una

nuova Camera
,

affinche gli eletti riescano tutti di quella tempera che
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viiolsi per cocdurre a compimenlo la grande impresa dell'tfmVa italiana.

Percio fu anchc costituito un Cassiere
,

il cui ufficib si e di riscuotere

dai socii ii denaro occorrente per la manipolazione del liberi suffragi e

del convenient! candidati. No! auguriamo loro una pienissima riuscita a

seconda de' loro desiderii
; perche, se Dio noo prpvvede per altra via,

la salute d'ltalia non puo venire che dagli sprppositi
di quest! rompicolli.

10. Nell' ultimo mese la Camera elettiva , incalzata da' Ministri ,
avea

tirato giu con la falce un subbisso di leggi per aumenti di spese, lavori

pubblici, armament!, modificazioni nell' esercito, vendite di beni dema-

niali, e siraili cose indirizzate a ristaurare )e finanze. Alii 22 di Luglio
il Peruzzi presento varii di questi schemi di leggi al Senato

,
che udi

pure leggersi dal Senatore Ouarelli una lunga (ilza di pelizioni contro la

sacrilega legge che obbliga i cherici al servizio mililare
; poi gli die co-

municazione d'un decreto reale, per cui il Senato e la Camera sono pro-

rogate indetinitamente, cioe tinche un nuovo decreto determini il giorno
della loro

riconyocazione. Cosi ancora fu fatto neila Camera elettiva ,

dopo che il Presiderite ebbe annunziata la rinunzia del deputalo Marco
Corsi

, amministratore delle ferrovie meridional!
,

la quale fu subito

accettata.

Da quel giorno fu un continuo piatire fra i giornali delle diverse fa-

zioni intorno alia necessita, opportunita ed utilita di sciogliere la pre-
sente Camera , e procedere a nuove elezioni generali. Ed il bello si e
che perfino i diarii ufficiosi, o per burla o davvero, son discordi tra loro.

Cosi I'Opinione, che liene pel Minghettt, dice indispensabile il partito di

appellare, dopo gli scandali recenti
,

al giudizio della nazione in nuovi
comizii

;
la Stampa, che e a servigio speciale del Peruzzi

,
si beffa di

cotali discorsi, e dice che nelle present! congiunture le cose volgerebbe-
ro anzi al peggio, geHando 1' Italia ncH'agitazione elettorale, da cui chi

sa qual Camera uscirebbe 1 Onde per piu giorni si parlo di rimpiastric-
ciameuto ministeriale; poi di dissoluzione della Camera; ma se, afar

congettura dell'avvenire,si pu6 trarre argpmento dai fatli del Governp,
par probabile che i presenti Ministri siansi appropriati il motto atlribuilo

a Napolepne III: Inertia, sapientia: cioe abbian risoluto che il meglio

per ora sia non far ntiila e star a vedere. Difatlo la Gazzetta ufpciale del

3 Agsto pubblico yarii
decreti reali del 21 Luglio ,'pei quali parecchi

Collegi elettorali,. rimasti vacant! per la dimissione del Bastogi ,
del Su-

sani e dei loro consort!, sono convocati a scegliere nnovi Deputati all! 14

d'Agoslo. II che sarebbe vera beffa, se il Goyerno avesse gia lermato di

sciogliere la Camera, e procedere ad elezioni general!.
Del resto, se la presente Camera venisse sciolta, e as?a! dubbio che il

Ministero dpvesse vanlaggiarsi con la nuova , tantp
e il dissidio fra

le varie fazioni sellarie, un'te solo nell'odio della Chiesa e nell'ingordi-

gia del rapinare. Ma per altra parte e certo che la Camera presente e
discreditata da' suoi medesimi eccessi

,
e dalle vergogne che furono

riveiate nelle continue recriminazioni degli onorevoli ; e per giunta e

k)gora come una macchina che troppo a lungo e con eccessi vi attriti ab-

bia continuato a muoversi. Di che basti recare in prova il numero dellc

leggi che passarpno sotto i suoi ordigni, delle petizioni accatastate, delle

interpellanze sminuzzate. Le leggi, solo dal 25 Maggio 1863 al 22 Luglio
1864, furono '274; delle quali 262 furono proposle dal Ministero e 12
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dalla Camera. Di questo numero
,
furono approvate 133

, respinte 5,
ritirate 3

;
di altre 43 fu presentata la relazione ; per 34 fu nominato il

relatore
; per 29 fu costituita la Commissione che dee esaminarle

,
e 27

rimangono ancora ad esaminarsi negli ufficii. Quanto alle petizioni ,
di

cui fu fatto 1'uso consueto
,

la Camera ne ricevetle 949
,

e udi la rela-

zione di 529, con quel vantaggio immense de' supplicant!, che tutti san-

no ,
ed e che i piii favoriti ehbero la delizia di sapere la loro petizione

mandata a' Ministri; i piu yidero reiette le loro suppliche e perdettero

per giunta le spese. Le interpellanze furono 59
;
ed alcune di esse die-

dero luogo a chiacchiere continue per otto, died e tin quindici giorni, col

magnifico rjsultato di passare semplicemente all'ordine del giorno, dopo
rivelate turpitudini d' ogni genere. Le sedute degli onorevoli furono in

tal tempo non meno di 262. Aveano ragione di essere stanchi; e si ca-

pisce il perche del loro scappare, come scolaretti
, dalla Camera ,

sicchk

il Presidente doyea durare fatiche da Ercole per radunare il numero ne-

cessario alle yptazioni.
11. Prima di andare in vacanza, la Camera ebbe partecipazione del

bilancio dell'entrate e delle spese per Yesercizio del 1865. Eccone il

sunto.

Spese ordinarie 747,349,368 )

straordinarie . . 106,490,267 (

8

Entrate ordinarie .... 564,063,107 ) c

straordinarie.. 61,437,611 j

625
'
500

'
il

Deficit 228,338,917

Notisi bene che nelle entrate straordinarie sono calcolati per 48 milio-

ni e mezzo di lire i beni demaniali e della Cassa ecclesiastica ,
che si sup-

pone di poter vendere, e che in yerita niuno yupl comprare ,
se non fos-

ste qualche giudeo straniero ed a prezzi vilissirni. Onde si pup presume-
re che, come sempre pel passato, le entrate saranno assai piii tenui di

quel che si presume, e le spese ,
massime se scoppianq nupye riyolture,

niolto piu gravi ;
sicche il deficit arrivera forse a 400 milioni. Oh invidia-

bili fmanze del nuovo regno, che in un solo anno
, scialacquando e ven-

dendp i beni della Corona e della Chiesa
,
e dando fondo a tutto , dopo

scorticati con tasse innurnerevoli i beatissimi cittadini ,
riescono al defi-

cit di 400 milioni ! La Presse parigina del 25 Luglio, schernendo la sa-

pienza dei rappresentanti d' Italia , loro mando queste crude parole : 11

Parlamento italiano fara beneaspogliarsi dello
spiritq

di nazionalita esclu-

siva
,
di cui fece prpva nel voto per le ferroyie

meridional! ,
e non darsi

a credere che 1' Italia fara da se punto meglio in cose di finanza di quel
che possa in politica !

Se le Finanze pubbliche yanno male
, procedono felicissimamente le

private di certi Ministri
;

e gia la yoce pubblica parla di yastissimi po-
deri comperati dall'uno in Isvizzera, dall'altro in Alemagna, e di grosse
somme deposte nei banchi stranieri. Ma dato pure che tutti i risponsabili
fossero intemerati e smaniosi solo di mprir poyeri ,

come giurava il Fa-

rini, lo scialacquare, che fanno per inezie di niun rilievo, equiyale ad un
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vero saccheggio. Per esempio fu fatto di pubblica ragione che il Min-

ghetti, per diffondere nel giornale V Italic un sup discorso del 12 Di-

cembre 1863, fece pagare al Direttore di quel giornale non meno di

L. 2,000. Inoltre, dice 1' Unitd Cattolica del 5 Luglio, lo stesso signor

Minghetti s' ha fatto dare
,
ed ha speso ,

Dio sa come
,
le seguenti som-

me, percepite tutte con ordini provvisorii , per essere impiegate per bi-

sogni dello Stato :

1863 22 Ottobre L. 130,000 00

1863 30 Novembre 200,000 00

1864 2 Febbraio 100,000 00

1864 20 Febbraio 200,000 00

1864 31 Marzo 20,000 00

Totale dal 22 Ottobre 1863

al 31 Marzo 1864 L. 670,000 00

Quali sono questi bisogni dello Stato ? Non i bisogni ne ordinarii ,

ne straordinarii , perche asopperirvi servono i bilanci. Non i bisogni se-

greti , perche vi sopperiscono le spese segrete. Quali sono dunque questi

bisogni misleriosi? Un po' di luce, o Signori. Abbiamo il diritto di sapere
dove yanno i nostri danari. Se in pochi raesi il solo Minghetti spende
misteriosamente L. 670,000, quanto spendera in un anno? Quanto spen-
deranno i suoi colleghi? Ah ! sarebbe omai tempo di sollevare quel sasso

dove sta scrilto Italia e liberta, e vedere quello che cuopre !

II.

COSE STRAN1ERE.

ALEMAGNA ED\NIMARCA 1. Schiarimenti circa 1'occupazione di Rendsbourg
per parte di truppe pmssiane 2. Scissure perci6 avvenute fra

yarii
Go-

verni alemanni e nella Dieta 3. Relazione e conclusion! del signor di

Pfordlen alia Dieta, circa i diritti del Duca d' Augustembourg alia sovra-
nita del Ducato d' Holstein 4. RisultiUo delle Conferenze di Vienna

per un comppnimento coa la Danimarca; preliminari di pace secondo la

Gazzetta, Uf'ficiale di Vienna.

1. Nonci erayamo aoposti male nel precedente quaderno, attribuendo
a risse di soldati, o awinazzati o stimolati da rivalita nazionali, il conflit-

to avvenuto a Rendsbourg ,
onde la Prussia trasse cagione di occupare

con 6,000 uomini quella importante piazza, uscendone col Generate Ila-

ke le truppe federali sassoni ed annoveresi.
II rapporto del Generate Hake , scrittp

da Altona il 20 Luglio, e le re-

lazioni pubblicate da' giornali ufficiali di Berlino, Dresda ed Annover, ri-

ferite dal Debats del 28 e 29 Luglio , yan d' accordo in riconoscere che
tutto il guaio provenne da risse, incominciate in una festa di ballo, a sfo-

go di ire che gia si coyavano da una parte e daH'altra, per eerie recipro-
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clie impertinenze, eperche si erano fatte togliere certe bandiere prussia-
ne, spiegate a festeggiare la presa di Alsen. Due Compagnie prussiane
entrarono a Rendsbpurg per proteggere i loro spedali, e gli umqri ne ia-

grossarono viepeggio, con qualche uccisione e coo sassaiuole. E impos-
sibile decidere, tanle sono le recriminazioni scambievoli, a chi spetli il

torto del la provocazipne o dell'eccesso nelia dif'esa.

II Generale Hake si sforzo di sedare que'disordini, richiamando a'quar-
tieri tulti i soldati federali, e castigando 1'ufficiale che avea fatto lo sgar-
bo di ordinare, che si levassero le bandiere prussiane. E spedi sollecita-

mente un ufficiale superiore per dare schiariraenti al Generate supremo
de' Prussian!, Principe Federico Carlo, e rassettare pacin'eamente le co-

se. Ma il Governo di Berlino noii'volle perdere si propizia occasione, e
senza piu ordino

I'pccupazione di Rendsbourg. Dal caiteggio fra il Prin-

cipe di Prussia ed il Generate Hake, rit'erito nel Debafs del 26 Luglio,

apparisce che il primo credeva il conflitto pericoloso pe'suoi
malati e per

1'onore prussiano; ed il secondo avea posto in opera il possibile per sal-

Tare 1'onore e gl' interessi d'anibe le parti.; ma senza dargli tempo di ri-

stabilire 1'accordo, i Prnssiani enlrarono in Rendsbourg. Veroe che non
fu intimato alle truppe federali che dovessero sgomberare da quella piaz-
za : ma come avrebbero potuto rimanervi? Corse voce, e noi raccenuam-

rao, che il Generate Hake fosse percio tolto dal comando delle truppe fe-

derali ;
ma pare che si soprassedesse dall'eseguire questp provveuimen-

to, fino a
yedere

se potesse oltenersi la bramata satisfazioue.

2. Certo e che per si poca scintilla fu per iscoppiare grande incendio. E si

parye chiaro quanto sia malamente cementata
I'unipne dei Governi tede-

schi fra loro. Finche il contegnp arrogante e le minacce dell' Inghiiter-

ra, ed i disegni che supponeansi coyati dalla Francia, tennero 1' Alema-

gna in forse di dover sostenere una guerra contro le due Potenze occi-

dental!, parve che quelli procedessero d'accordo. Appena dissipate quelle

apprensioni, eccoli da capo ad astiarsi e minacciarsi a yicenda, con mo-
di tutt' altro che fraterni. La Prussia fu guardata dagli Stati secondarii

come una soverchiatrice che, tolto un pretesto da nulla, senza rispetto
ai diritti della Dieta, trascorresse ad atti violenti ed a vere usurpazioni.
L'Austria fu posta alle strelte di dichiarare se era complice o uo di quel-
1'attentato. La Camera dei Deputati del Wurtemberg discusse, nella tor-

nata del 26 Luglio, la segiienle proposta, firmata da 54 membri: Con-
siderando che il diritto della Confederazione germanica e slato leso dal-

1'atto di violenza del Governo prussiano a Rendsbourg , piaccia alia Ca-
mera di prendere le seguenti risoluzioni.: 1. Essa si prolesta contro

quest' atto di violenza. 2." Invita il Governo ad opporsj ,
d'accordo

cogli altri Governi federali, che partecipano il suo seiitimento, all'ab-

uso della forza onde siamo minacciati. 3. Dichiara al Governo dies-
sere disposta a tulti i sacrih'zii che possono essere necessarii a queslo

scopo. Per quanto due dei Mtoislri si studiassero di calmare que'bol-
lori ed ottenere che almeno s' indugiasse, il risenlimento la vinse, e

tal proposta, salvo solo le prime righe d' introduziono motivata, fu

ammessa a voto unanime.

L'Annover si affretto di chiedere formate soddisfazione perTinsulto
fatto alle sue truppe, discacciandole da Rendsbourg ;

al che fu risposto
da Berlino, che in yerila dovean piuttoslo le truppe federali dar soddisfa-
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zione per aver abbandonata quella piazza, non avendo il Principe Fede-
rico Carlo per vernn raodo intimata o insinuata loro la dipartita, masi-

gnin'cato solo che 1'occuperebbe con suetruppe. Sevolean restare, niimo
aTrebbele fatte uscire. La Baviera ancor essa propose alia Dieta che

Rendsbourg si dovesse rioccupare con truppe federal! . La Sassonia s' in-

digo terribilmente e trascorse a minacce. II di 1. di Agosto nella Ca-
mera dei Deputali fu sancita quesla risoltizione : L' occupazione di

Rendsbourg, effetluala da un abusq della forza per parte delle truppe
prussiane, e una violazione dei diritti della Confederazione alemanna, ed

up attentato alt'onore delle truppe federal!. La Camera pertanlo delibera

di protestarsi contro quest'atto di violenza
, comraesso da una Potenza

oonfederata alemanna. Questa risoluzione fu provocata dall'avere il De
Beust riferilo alia Camera una dichiarazione, fatla dal rappresentante di

Sassonia alia Dieta di Francfort.

Alfi 21 di Luglio il rappresentante prussiano avea esposto alia Die-

ta, come i conflitti avvenuti a Rendsbourg fossero stati assai piu gravi
che non avea dato ad intendere il comandante federale Hake; e che per-
cio it sup Governo credea, che si dovessero immediatamente operare can-

giamenli quanto al presidio di quella piazza, per guarentire gli spedali
ed assicurare le comunicazioni colle truppe guerreggianti. E si sa che il

cangiamento fu fatto. Nella
tprnata

del 28 Luglio si lessero i rapporti fe-

derali, sopra que' fatti, in cui si attenuavano i torti de' Sassoni edAnno-
veresi, e si aggravavano molto quelli de' Prussian!

;
e percio il sig. Sa-

yigny, rappresentante del Governo di Berlino, si protesto contro quelle
inesattezze e quelle insinuazioni ; ed il Presidente deH'Assemblea, che e

rappresentante austriaco, fece rilevare che que' rapporti differivano da

quelli della stessa polizia di Rendsbourg. II Savigny fece ancora notare

rillegalita deRa protestazione del Generate Hake presso la Dieta, men-
tre avrebbe dovuto volgersi direttamente al proprio Governo, e questo
avrebbe poi potuto far quel che credeva presso la Dieta. Allora il rap-

presentante per la Sassonia si levo a dire con gran calore: che non fa-

rebbe proposizioni alia Dieta, perche altra volta, quando i Prussian! oc-

cuparono Altona, avea fatto 1'esperienza che quelle resterebbero senza

effelto. II che yalea quanto dire: siele prepotent! e percio con la forza

calpestate i diritti, ed e inutile parlar di questi quando voi abusate di

quella. Ma aggiunse : che il Governo di Dresda non volea dissimulare,
che se tali irregolarita s' avessero a rinnovare, le truppe sassoni vi si

opporrebbero colla forza. E questa e la dichiarazione che il De Beust co-

munico poi alia Camera dei Deputati.
Yeduta la mala piega che prendeva lacosa, il Savigny espresse 11

sincere rammarico che sentiva dal yedere il rappresenlante di Sassonia

trattare quel negozio con lanta irritazione, e con temperate parole mostro

di non voler accrescere i dissidii, ma cercare componimento. II rappre-
sentante dell'Annover, con molta moderazione, reco, per cagione dei

fort! pass! gia dati, la fede posta nei rapporti ricevuti
,
ed il dispiacere

che 1'ingresso de'Prussiani avesse
pbbligato

i Federal! a ritirarsi. Allora

il Savigny con tono pacato dichiaro che
, come non s' era ayuta inten-

ztone di scacciare i Federal!, cosi non si farebbe ostacolp
al ritorno.

Intanto i Prussian! restano soli a Rendsbourg e si rinforzano a Kiel.
1
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3. II signore de Pfordten
, rappresentante per la Bayiera alia Dieta di

Francfort, presento al Comitato di essa il suo rapporto sopra i diritti di

successione nell'Holstein, edecco le sue conclusion!: L'Alta Dieta yoglia
decretare 1." Che il principe Federico Cristiano Augusto di Schleswig-
Holstein Sonderbourg-Augustembpurg sia ricpnosciutp legittimo duca

dell'IIplstein.
2." Che sieno deposti agli archivii federali, e rilasciata co-

pia all'inyiato, dei poteri stati presentati alia seduta del 21Npyembre 1863

(processi yerbali, . 276) coi quali il duca Federico YII di Holstein ac-

credita provyisoriamente il consigliere intirao deMohl, come sup inyiato

presso 1'alta Dieta. 3. Che cessi la sospensione di voto olsteinese de-

cretata nella seduta dell' otto Noyembre (processi verbali, . 286) e che

1'inviato ducale, consigliere intimo de Mom , venga ammessp ad eserci-

tare il diritto di voto. 4." Che sia sospesa la risoluzione relativamente al

Lauenbourg. 5." Che il presente decreto venga comunicato al signor Dir-

ckink Homfeld, antico regio inyiato della Danimarca ducale di flolstein

Lauenbourg, ed al consigliere intimo di Mohl .

4. Le Conferenze di Vienna per un comppnirnento con la Danimarca
ebbero cominciamento, con pratiche preliminari, alii 25 Luglio; ed il

giorno seguente si tenne la prima seduta, essendo Plenipotenziarii, per
rAustria il Conte Rechberg, assistito dal signor di Brenner : per la Prus-
sia il sig. Di Bismark, assistito dal signor Werther : per la Danimarca il

sig. Di Quaade, assistito dal Colonnello Kauffmann e dal signor di Sick,
ciamberlano del re Cristiano IX. Questi upmini di Stato s' impegnarono
al piu rigoroso segreto circa i loro

cpllocjuii.
L' armistizio, che scadeva

il 31 Luglio, fu prorogate d'alcuni giorni, atteso 1'aYYiamento pacifico
delle Conferenze. La Gazzetta ufficiale di Vienna del 2 Agosto annunzio

nei termini seguenti la conclusione dei preliminari di pace:
L' armistizio e sottoscritlo. I ducati di Lauembourg, di Schleswig e

d' Holstein sono stati ceduti senza riserva. La rettificazione di frontiera,
conyenuta nel tempo stesso, e stata pperata nell' interesse alemanno. La
Germania deve all'unione dell' Austria e della Prussia, alley ittorie delle

loro armate alleate, la effettuazione d'uno dei yoti piu ardenti della na-

zione. L' Europa deve loro 1' allontanamento d' uca causa di conflitti pe-
ricolosi La guerra non e stata una guerra di conquista ;

essa non
ebbe per iscopo di far trionfare pretensioni immaginarie di nazionalita

;

ma le Pptenze alemanne doyettero impugnare le armi per far valere ti-

toli di diritti positiyi.
La guerra ayendp, conformemente alle regole del diritto delle genii,

aboliti i trattati anteriori, i successi delle armate austro-prussiane diede-

ro la possibilita di separare dalla Danimarca i territorii dei ducati dell'El-

ba. Per le cure delle Potenze belligeranti, una pace onorevole sta ora

per consolidare per sempre questi risultati ottenuti La risoluzione

presa il 14 Gennaio dalla Dieta germanica, di non partecipare alia guerra,
doveva avere per conseguenza che la pace non potesse essere conchiu-

sa che dalle Potenze, che aveano realmente fatta la guerra. Ma le grandi

Pptenze alemanne non si credono disimpegnate, non ostante questo stato

di cose, dalla deferenza ch'esse ebbero sempre cura di testificare ai sen-

timenti ed alle risoluzioni dell' organo centrale della Confederazione ger-

manica, e, nel pensiero dei due Gabinetti, il fatto della cessione pro for-
ma dei ducati ai soyrani d'Austria e di Prussia, non deye ledere i diritti
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ben fondati e le attribuzioni della Confederazione e dell'autorita federale

in cio che concerne i Ducati dell' Elba.

Questa pace gloripsa
sara certamente seguita da un accordo libero

e federale tra i Govern! alemanni, all'effetto di assicurare lo stato legale
dei ducati, di

fprtificare
la sicurezza e 1' influenza dell'Alemagna e di da-

re piena ed intiera soddisfazione alle aspirazioni della patria comune.

Inoltre un telegramma del 7 Agosto annunzio pubblicato ufficial-

mente il testo dei preliminari di pace, che in soslanza sono i seguenti :

La Danimarca rinunzia a tutti i diritti sui tre Ducati in
favpre dei So-

vrani di Prussia e d' Austria, obbligandosi a riconoscere le disposizioni
che quest! Sovrani yi prenderanno. I debiti della Daniraarca ripartiransi
fra la Danimarca e i Ducati sulla base della popolazione, eccelto il pre-
stito contralto nel Dicembre 1863, che resta a

caricp
della Danimarca.

Le spese di guerra rimborseransi dai Ducati. L'armistizio durera fino alia

conclusione della pace. Nel caso che le traltative di pace non fossero ter-

minate al 15 Agosto, le parti contraenti possono, dal 15 Agosto, denun-
ziare 1' armistizio entrp

sei settimane. L' occupazione del Jutland conti-

nuera durantc 1' armislizio, ma 1'occupazione sara diminuita, e le truppe
alleate riceveranno i viveri a spese del Jutland. I prigionieri militari e

politici saranno liberal! .

FRANCU 1. Fine della sessione del Senato e del Corpo legislative 2. Ele-
zioni pe' Consigli generali 3. La

ribellipiie degli Arabi in Algeria e do-
mata; cessati i pericoli dalla parle di Tunisi 4. Riordinamento ammini-
strativo dell' Algeria 5. L' Imperatore ed il Re del Belgio a Vichy
6. Lettera di Napoleone III perche si rallentino i lavori per la fabbrica di

un teatro.

1. L' articolo 41." della Costituzione prefigge lo spazip di tre mesi per
la durata delle sessioni annue del Senato e del Corpo legislative ;

ma nel

fatto queste si debbono quasi sempre prplungare non ppco, non bastando
alia disamina dei bilanci ed alia discussione dell'/ndmzzo, con le acces-

sorie controversie, cosi poco tempo ;
laonde fu gran venlura che 1'artico-

lo 46." con savia preveggenza, conferisse alia Corona il mezzo di correg-

gere a suo senno la rjarsimonia del 41. II Corpo legislative, che avea
cominciato i suoi lavori alii 5 Novembre, li termino alii 28 di Maggie; e
similmente il Senato nel giorno 1 di Giugno, avendo cosi la sessione del

1864 durato circa sette mesi. Ma oltre, alia durata, questa sessione fu in-

signe per la vivacita dei dibattimenti
, per la gagliardia (Segli attacchi

della fazione democratica, e per 1' importanza delle quistioni linanziarie

e politiche, nelle quali il sig. Rouher seppe emulare, se non la destrezza,
certo 1'energia del Billault suo predecessore ; tantoche, anche a giudizio
del Debats del 3 Giugno, qiuesta sessione puo pareggiare le piu splen-
dide e le piu memorabili, di cui le anliche assemblee di Francia abbian
lasciato ricordanza. II sig. De Morny chiuse il Corpo legislative con un
discorso molto applaudito, accennando che tullo il bupn andamento della

cosa pubblica procedeva dal reciproco rispello de'varii partiti, dallo
spi-

rilo di conciliazione e dal sincero amore di sode migliorie per la patria,
esortando tutti a perseverare nelle discussion!, ad usar modi cortesi, senza
diffidenzee preoccupazioni sinistre.
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2. Chiusa la palestra oratoria, si apri a sfogo de'lil)erali 1'arvingo elet-

torale, nella gara tra i fautori del Governo e gli opposilori, per la rinno-

Tazione de' Consigli generali degli Spartiraenti. Naluralmenle il Governo
si adopero a polere, come uso di fare per le elezioni al Corpo legislative,

affincbe si nominassero in gran numero i suoi aderenti e candidate
;
ma

si comporto con modi temperati, e senza quelle violenze che avea adope-
rato il Persigny per le ultirae elezioni de'Deputati, e che rendettero ine-

vitabile la sua'uscita dal Ministero. Fu nolevole che in niolti luoghi le

forze de' partiti avversi troyaronsi cosi equilibrate, che si dovetle pioce-
dere ad un secpndo scrutinio; e questo provenne da cio: che le circoscri-

zioni territorial! per queste elezioni son piu ristretle, che per le elezioni

a) Corpo legislative; onde elettori e candidati meglio si conoscono, e per-
cio il Governo e meno efficace nelle sue influenze sul risultalo dello scru-

tinio. Tultavia anche in questa circostanza il Governo riusci a vincerla,

per modo da intrpdurre ne' Consigli generali gran numero di suoi dichia-

rati e zelantissimi partigiani, Generali d'esercito, Ministri, Consiglieri di

Stato, Deputali e Senalori
;
benche anche la parte opposta si vaniasse di

alcune vittorie. Al postutto e certo che il Governo apparye non avere

scapitato puQto nulla nell' opinione d' una cospicua pliiralila di eletlori,

che anche in questa conginntura, votando pe'candidali imperiali, si rao-

strarono satisfatti dell' indirizzo della cosa pubblica.
3. La ribellione degli Arabi in Algeria ebbe termine pronto e compiuto.

Imperocche i Generali Martineau, Deligny e Jusuf, con raolto accorgi-

inento, seppero nelle loro irarcie troncare le comunicazioni fra le tribu

^ia
sollevate e le vacillanti

;
jncalzarono senza posa in una direzione pre-

tissa le bande armate, e le raccqlsero, a dir cosi, tutte, spingendole verso

spianate aride e sprovvedule d' acque ;
dove

, per npn morir di sele uo-

mini e mandre, dovetterp implorare merce. Fu
Ipro

intimalo di smettere

le anni, e chi entro tanti giorni avesse riparato in certa valle, e dichia-

rato di voler tornare ad obbedienza e pagare le taglie che sarebbero im-

poste, avrebbe salva la vita. A poco a poco le varie tribii si mossero,
essendo gia stati uccisi i capi piu fanatici, esalvatisi gli altri con la fuga

nel Marocco o nei deserti del Sahara. Vero e che quando si venne al

tiscuotere le taglie, alcune tribu tornarono a far mpli sedizipsi ;
ma qual-

che esempip di terribile castigo, dato con 1' incendio e la distruzione dei

loro villaggi ed accarapamenli, e la perdita di tutte le loro sostanze, ba-

sto a levarne il ruzzo alle altre. Sicche, certo per solo impero della forza,

ma pure con bastante sommessipne, si racchetarono,

Anche i
pericoli

dalla parte di Tunisi
cessarpuo, quanto alle possess-io-

ni francesi in Algeria. Che, sebbene gli Arabi sollevatisi contro il Bey
conlinuino a tenere IH campagna, ed abbianp battuto e fatte prigipniere
le ppche truppe mandate conlro loro, tuttavia scesero a pratiche di com-

ponimenlo col Bey, a patto di ridurre il testatico a sole 20 piastre. Di

che le navi inglesl quasi tulte si partirono gia dalla rada di Tunisi, e pa-
recchie delle francesi, essendo cessato il pericolo di veder allargarsi il

sollevamento e stendersi nell' Algeria, il che avrebbe costretto la Francia

oft iniervento, non senza conflitto coll' Inghilterra.
i. II sollevaiftento recente delle tribii aigerine ebbe per altra parte il

vantaggio di far risaltare i vizii moliepiici e gravi dell' prdinaniento
ain-

minisirativo che
, dopo molli e svariati cangiamenti ,

YI si era islituito.



CONTEMPORANEA 811

Gia da gran tempo il Governo attendeva a studiare il modo di poryi ri-

paro, ed ora seuti piu vivo il bisogno di occorrervi coo radicali misure,
V'erano territorii civili, perche in gran parte abitati da Europe! o da

popolazione mista e bastevolmentc arvezza alle forme europee; \' era.no

territorii militari , che si reggeano come a I momenlo della conquista,
raentre i civili aveano una legislazione speciale come colonia. In quelli
il Prefetto primeggiava sul Generale; in quesli il Generale faceaogni co-

sa. Di qui una serie di conflitti, che" tornavano a vanlaggio de' turbolen-

*1, incoraggivano i disegni de' fanatici Arabi, e rendeano Caeca 1' azionc

del Goveroo, appuuto percbe incerta
, ondeggiaote ,

non prpnta a' prov-
vedimenti. Queste cose furono ampiamente esposte dal Maresciallo Ran-
don , Miriistro per la guerra ,

in un rapporto all' Imperalore solto il 1 di

Luglio, pubblicato nel Moniteur alii 22
,
insieme con un Decrelo

,
che

comprende 4 tiloli risguardanti il 1." ramtninistrazionecentrale, il 2." la

divisionc del territorio, il 3. 1' amministrazione
prpvinciale nei territo-

rii civili e militari, ed il 4. le disposizioni general!.
Tre sono i punli capital! di questo nuovo organameoto. II primo con-

siste nel subordinare semplicemente i Prefetli civili ai General! coman-
danti delle province ,

i quali, specialmente quanto alia stampa pubblica,

avranno, olire le ordinarie attribuzioni del Governo di Spartimeato, anche
Taiitorita di rivocare i permessi di stampa gia conceduti. 11 secondo sta

fiel diminuire il numcro degli indigeni distolti dalla soggezione alle leg-

gi, aHe usanze ed ai costumi arabi. 11 terzo nell' avere aumentato il nu-

mero degli indigeni nei Consigli general! della Colonia, sicche ne formi

la quarta parte.
5. L'Imperatore da Fontainebleausi condusse, comegli anni precedent!,

alle acque di Vichy, dove, sui primi giorni, visse ritiratissimo e parve
tutto inleso a cure igieniche. Ma quando le voci della triplice alleanza

irft Austria, Russia e Prussia parvero accreditate, uscl da quel contegno
si solingo. II sig. Drouyn de Lhuys da Parigi ando a Vichy, e vi si trat-

tenne piu giorni in lunghe e segrete conferenze con Tlmperatore, e vi ri-

mase linche sopraggiunse cola il Re del Belgio. Narrasi che menlre il

Drouyn de Lhuys si dipartiva dail' Imperatore, questi gli gittasse, corae
ultimo e supremo indirizzo circa il da fare, questo motto: Inertia, sapien-
tia. Noil sappiamo se cio sia vero, benche celebrate con meraviglioso eo-

tosiasmo dal Memorial diplomatique del 31 Luglio, come se fosse un por-
tato di saviezza sovraumana. Ma se fosse vero, avremmo a rallegrarci
assai che quel motto fosse uscito da quella stessa bocca, die-, in piii solen-

ni congiunture, espresse e delto rimproveri al Governo della Santa Se-

de, perche, attese le congiunture, giudicava essere piu savio il partilo
di non si muovere, ed aspettare di yedere come volgessero le cose. Cosi

Napoleone III avrebbe confessato di riconoscere che v'ha tempi e circo-

stanze, in cui vera sapieuza e aspettare gli avvenimenti; e chi leggela
Jettera scrilla da Napoleone III al Thouvenel il 20 Maggio 1862, pub-
blicata uel Moniteur del 2j Settembre, puo ora far ragione delle parole,
con cui si qualilicava io essa il contegno fernio, quanto savio, del Go-
TCrno poutiticio.

11 Re del Belgio fu accolto con grande onore da Napoleone III,~cbe
1'ando ricevere con la propria carrozza, I'accompagno alia casa in cui

avea risoluto di prendere stanza, e poi cortesemente lo costrinse ad a-
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cettare alloggio in un casino attenente al parco imperiale. Da quel di

ogni giorno, epiu volte al giorno, i due Sovrani furono veduti passeggiare
e sedere a mensa insieme, o stretti ad intimo colloquio, per modo che
da tutti fa riconosciulo , lo scopo del Re del Belgio esser tutt' allro che
di here aeque, ma si politico ,

e di gran rilevanza. Ci pare inutile reci-

tare quite congetture piu o meno ardite, che andarono sopra cio pe' gior-
nali

;
essendo persuasi e convinti dall' osservazione del passato, che Na-

poleone III non suol confidare ad ariima viva i suoi disegni ,
finche non

sono maturi, e proprio al punto di essere posti ad effetto. Certo e che 1'Iin-

peratore ebbe a se parecchi ammiragli ,
e raunatili

,
tenne con loro una

specie di Consiglio di guerra. Fu altresl cortese di udienza al sig. Me-
nabrea, niinistro pe' layori pubblici del Governo di Torino, condottosi an-

ch'egli a Vichy, dicesi che per salute, e forse j)er qualch'altra cosa, ap-

punto mentre il Ministro di Stato di Francia, sig. Rouher, andava a Mi-
fano e prendeva stanza per alquanti giorni nella villa del Vimercati, sen-

za che se ne sappia la ragione. Al vedere questo andiriyieni
di Ministri,

i Consigli di guerra tenuti a Torino tra varii General! di arraala, il viag-
gio del Lamarraora in

Isyizzera, Germania, Francia ed Inghilterra ,
il

viaggio del principe ereditario Uraberto per la Svizzera a Parigi, v'e chi

crede poter inferire che si tratti d' una lega tra Francia
, Belgio , Inghil-

terra ed Italia, conlro 1'alleanza di Austria, Prussia e Russia. Dove que-
sta riuscisse vera, quella si formerebbe per opporle argine, e salvare il

diritto nuovo e la moderna cimlta. Se son rose fioriranno! L'Imperatore
da Vichy torno a Parigi il 7 Luglio.

6. L' iraperatore Napoleone sapea che, sebbene molto lentamente, pure
si tiravano innanzi i costosissimi lavori per

un teatro, detto \ Opera, raenlre

nulla ancora faceasi pel grande spedale intitolato YHotel-Dieu, che dee sor-

gere dalle fondamenta. Scrisse pertanto una lettera, non gia per sollccita-

re espressamente \'H6tel-Dieu, che non e appartenenza diretta
dellp Stato,

ma per raccomandare che almeno si badasse a fare che non si finisse

Opera prima che 1' Hotel-Dieu. Ecco la lettera percio indirizzata al raa-

resciallo Vaillant, Ministro della Casa imperiale e per le Belle Arti :

Vichy, 31 Luglio. Mio caro maresciallo. Eccomi a comunicaryi un' os-

servazione che ho fatta, durantela quiete che godo. Due grandi stabili-

menti debbono essere ricostruiti a Parigi, con una destinazione assai dif-

ferente : YOpera e 1' IIolel-Dieu, II primo e gia cominciato
;

il secondo
non ancora. Sebbene debbanp eseguirsi ,

YOpera a spese dello Stato,
1* Hotel-Dieu a spese degli ospizii c della citta di Parigi, tuttavia saranno

entrambi per la capitale mpnumenli notevoli
; ma, siccouie corrispondono

ad interessi differentissimi
,
non vorrei che 1' uno sopra ttutto sembrasse

piu protetto deH'altro. Le spese dell' Accademia imperiale di musica ec-

cederanno pur troppo il preventive ; pertanto bisogna evitar il rimpro-
vero d'ayer impiegati milioni per un teatro, quando non fu ancora collo-

cata la prima pietra dell' ospedale piu popolare di Parigi. Impegnate dun-

gue, ve ne prego, il Prefetto della Senna a far cqminciare quanto prima
i lavori dell'Hotel-Dieu, e disponete in modo che i lavori dell'O/jmz siano

compiuti simultaneamente. Questa combinazione, lo ricqnosco,
non ha

yerftn vantaggiq pratico ; ma, sotto 1' aspetto morale, attribuisco grande
importanza a cio che il monumento dedicato al piacere non si elevi pri-
ma deU'asilo del dolore. Accogliete, mio caro maresciallo, 1' assicurazio-

ne della mia sincera amicizia. NAPOLEONE.



Quasi a confermazione, quanto piu involontaria tanto piu oppor-

tuna, di cio che in varii articoli precedenli abbiamo fmora scrillo so-

pra i Framassoni, costoro banno ora pubblicato in Italia il loro Sta-

tute. L'hanno, e vero, pubblicato alia macchia, in piccol numero di

esemplari, e ad esclusivo senlzio, non gia del pubblico e nemmeno

della turba dei loro novizzi
,
ma dei soli guardiani e priori dell' or-

dine. Se non che si e trovato, Diograzia, qualche Iradilorello in casa,

dal quale pervenne una delle cento copie all' Unila Cattolica. Que-

sla ne fece subilo una copiosa edizione ne' suoi numeri del 21 e 22

Luglio. E cosi io Stalulo dei Framassoni e ora di pubblica ragione;

potendo , chi vuole , prenderne notizia nei numeri citali del bravo

giornale torinese.

Noi, dal canto noslro, crederemmo mancare ad un preciso nostro

dovere, se non chiamassimo 1'attenzione tutta speciale dei nostri let-

tori sopra alcuni punti che ci paiono principal! di questo Staluto, i

quali confermano
, come dicevamo

, quanto finora in varii articoli

precedent! scrivemmo sopra i Framassoni. I punti sono i seguenli:

Art. 4. La Massoneria riconosce il suo Dio nel principio dell'or-

dine naturale e morale, sotto il simbolo di Grande Arcbitetto del-

1' Universo.

Art. 5. Non prescrive nessuna professione parlicolare di fede re-

ligiosa, e non esclude se non le credenze che imponessero 1' intolle-

ranza delle credenze altrui.

Serie Y, vol. XI, fasc. 3i7. 33 18 A goslo 1861 .
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Art. 6. Per conseguire il suo fine non ammelte 1' uso di nessun

mezzo
,
che non sia oneslo, pacifico e legale ;

ne avra mai nulla di

comune con nessuna specie di congiure segrete.

Art. 8. A meta ultima dei suoi lavori si prefigge di raccogliere

tutli gli uomiui liberi in una gran famiglia, la quale possa e debba

a poco a poco succedere a tulte le Ghiese
, fondate sulla fede cieca

e 1'aulorita teocratica, a lutti i culli superstiziosi ,
intolleranli e ne-

mici fra loro, per cosliluire la vera e sola Chiesa dell' Umanita.

Non e, in primo luogo, da passare senza osservazione la strana

sbadataggine di cbi scrisse quesli articoli. II quale, dopo aver sta-

tuilo nell' arlicolo 6
,
che la Framassoneria non avra mai nulla di

comune con nessuna specie di congiure segrete , arrivato all' arlico-

lo 31', dimenticandosi che il bugiardo dee avere buona memoria,

stabili che un Fralello, che voglia cessare di far parle delta Masso-

neria,.se eglipersiste, la rinunzia verra acceltata. Egli perb non

andra mai sciolto dalla obbligazione del suo giuramenlo al segreto.

IVon v' era nessun bisogno di annunziar per istampa quest' obbligo

del segreto che, come si sa, stringe lulti i Framassoni, pena la vita.

Ma la smania di scrivere arlicoli di statuli acceco lo scimunito di

redattore. II quale, per darsi il gusto di scrivere un articolo di phi,

si die' della zappa sui piedi ,
o vogliam dire della penna negli oc-

chi , accecandosi fmo a non vedere che non vi sarebbe nessun biso-

gno di raccomandar il segreto ad un fratello dimissionario
, quando

fosse vero che la Massoneria non ha nulla di comune con nessuna

specie di congiure segrete. Tanto e vero che la bugia ha le gambe

corte ;
e

, come dice il proverbio : fa parlare un bugiardo e 1' hai

collo.

Ma queste sono inezie
; giacche non ci era bisogno della sniemo-

rataggine del redaltore dello Statuto massonico per farci sapere che

i Framassoni sono cospiratori e seltarii, e che come tali, avendo tutte

le virtu in grado eroico , debbono anche aver 1' abilo acquisito di

negare rolondamenle la verita conosciuta.

Piultosto e da considerare la curiosa e veramente nuova profes-

sione di fede in Dio fatla qui dalla Massoneria. La Massoneria (dice

I arlicolo 4 dello Statute) riconosce il suo Dio nel principio dell' or-

dine nalurale e morale sotto il simbolo di grande architello
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niverso. A prima vista si direbbe che qui non c' e rnalizia, e che ii

Dio dei framassoni e il vero Dio crealore del cielo e della terra, cre-

duto ed adorato dal popolo crisliano. Pure si badi bene e si vedra

che la cosa non e cosi semplice come pare. Infalli che cosa sarebbe

costato ai framassoni di dire semplicemente quello che dicono tulli

gli altri, cioeche essi credono in Dio crealore? Nulla, se credes-

sero davvero in lui e 1'adorassero. Ma non credendogli per niente

ed adorando invece il diavolo in persona, hanno trovalo questo bel

simbolo di grande archilelto dell'universo. Architello infalli e crea-

tore si divariano in questo che il creatore fa, e 1' architello ordina

il fatto. II Dio creatore e certamente anche archilello, poiche e sa-

piente e provvido. E cosi noi cristiani, credenclo ed adorando un Dio

creatore, crediamo parimenle ed adoriamo un Dio arcLilello, ossia

provvido ed ordinalore. Ma egli e da sapere che, siccome vi ha

un Dio creatore ed archiletto che creo il mondo e 1' ordino alia glo-

ria sua ed alia salute degli uomini ; cosi vi e anche il diavolo, il qua-

le cerca di archileltare e ordinare il mondo crealo da Dio alia eterna

dannazione di lutlo, se fosse possibile, il genere umano. Poiche dun-

que i framassoni riconoscono per loro Dio un archilello e non es-

pressamenle un creatore, e chiaro che cosi essi non riconoscono per

loro Dio
,
altro che il diavolo

;
il quale non e creatore benche sia

architetlo.

Infatti e noto che i framassoni si chiamano muratori. Donde

si fa quest' argomento. I framassoni riconoscono per loro Dio quel-

Y architetlo di cui sono muralori. Ma si sa ch'essi sono muratori

nella fabbrica di cui il diavolo e archilello. Dunque i framassoni ri-

conoscono per loro Dio il diavolo. Vorretnmo sapere che cosa si puo

opporre all' architeltura di questo sillogismo.

Ne ci vengano a dire i framassoni
,
che essi non possono essere

convinti di riconoscere per loro Dio il diavolo, posciache riconosco-

no espressamente per loro Dio il principio dell' ordine nalurale e

morale. Se si trallasse di buoni crisliani i quali usassero questa for-

mola, sarebbe peccalo il sospetlarne male. Ma coi framassoni non

bisogna procedere con tanta semplicila. Vediamo dunque se anche

questa formola di principio dell'ordine nalurale e morale non sia per

avvenlura formola furbesca ed equivoca.
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Altra cosa e principio, allra cosa e primo principio, rmo princi-

pio non e che Dio solo, creatore del cielo e della terra. Ma principle

possono essere anche le creature. Dell' ordine morale poi in quanto

male morale (per esempio de\Yordine morale nelle Marche e nell'Um-

Iria) e principio, e, possiamo dire, anche primo principio, il diavolo.

II quale anche puo essere detlo principio dell' ordine naturale, in

quanto si oppone al soprannaturale. Per quelli poi che non ignorano

essere i framassoni eredi de'Manichei, i quali ammeltevano due

principii, quel del male e quel del bene
;
e quello del male adora-

vano : ed insegnavano ancora essere il diavolo aulore delle cose m-

sibili, e sempre piu chiara 1' intelligenza di quesla formola arcana,

colla quale i framassoni espongono pubblicamente, benche velata-

mente, la loro fede, non in Dio, ma nel diavolo.

E inutile che i framassoni si diballano e dicano che noi li calun-

niamo. E molto difficile calunniare i framassoni. Del reslo, se non

TOgliono essere sospetlali ed anzi convinti, di empia malizia, e di

adorazione espressa del diavolo, essi ben sanno quello che debbono

fare. Mutino lo Slatuto
;
facciano chiara ed espressa professione di

fede in un Dio creatore del cielo e della terra, delle cose visibili ed

invisibili, senza tante architetture e senza tanli simboli.

Non c'erimedio, o framassoni. mutate lo Staluto, o rassegnale-

vi ad essere rei convinti, in forza del voslro stesso arlicolo 4. di a-

dorare per vostro Dio il diavolo.

Yeniamo ora a considerare 1'articolo 5. dello Staluto massonico,

dove si fa esplicita e chiara dichiarazione sopra V inteuto unico c

principale della Massoneria, che e la distruzione della Chiesa callo-

lica. Infatti la Massoneria (art. 5) non prescribe nessuna professione

particolare di fede religiosa; e non esclude se non le credenze che

imponessero I' inlolleranza delle credenze allrui.

Due proposizioni contiene quest' arlicolo. L' una negativa, la quale

non prescribe nessuna professione parlicolare di fede ; \' altra posi-

tiva, la quale esclude le credenze intolleranli delle credenze allrui.

Cominciamo coll' esaminare la proposizione negativa.

Dunque la Massoneria won prescrive nessuna professione di fede

religiosa. Questa e proposizione falsa e bugiarda. Giacche la Masso-

Deria professa nel suo articolo 4 che essa riconosce il suo Dio in quel
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grande architetto \\ quale ora sappiamo chi sia ;
e nell' arlicolo 1 . la

Massoneria si definisce una societa di persone riunite insieme in un

punlo di fede comune; e nell' articolo 8 si prefigge di coslituire la

vera e sola chiesa dell' umanita. Falsamente dunque e bugiardamente

afferma la Massoneria che essa non prescrive nessuna professione

di fede religiosa. Essa prescrive anzi esplicitamente e chiaramenle

una professione di fede religiosa nel cullo massonico
,
cioe nell' ado-

razione del diavolo, siccome gia sapevamo e siccome gia dimostram-

mo in un articolo precedente. Ma giova il vederlo qui professato uffi-

cialmenle dalla stessa Massoneria; la quale e cosi rea confessa di vo-

ler inlrodurre nel mondo un nuovo culto forzato, il quale non e che

il culto di se medesima e del demonlo.

Veniamo ora alia proposizione posiliva, colla quale la Massoneria

non esclude se non le credenze die imponessero I' intolleranza delle

credenze altrui. Con questa esclusione la Massoneria esclude in real-

ta tutli i culli. Infatti non vi e nessun culto, il quale affermando se

stesso
,
non escluda con do gli altri. Ma con questo diviene pure

evidente che la Massoneria, essendo un culto e una credenza, deve

escludere se medesima col suo stesso principle di esclusione delle

credenze intolleranli. Ps
7uovo argomento a provare che la Massoneria

e il male; giaccbe il male e di natura sua contradittorio e distrultivo

di se medesimo.

Ma con quest' arlicolo la Massoneria intende escludere special-

menle il culto cattolico. Giacche e noto che e domma di fede nella

Chiesa cattolica ,
non esservi altra religione e credenza vera se non

che la caltolica, fuori della quale non vi e salute. Chi non crede a

questo domma non e cattolico. E ponendo la Massoneria per condi-

zione esplieita a tutli i Framassoni di escludere le credenze inlolle-

ranli delle credenze altrui , ed essendo la credenza cattolica tanto

intollerante delle altrui credenze, che non ammette salute fuori della

propria; ne viene per conseguenza che la Massoneria e islituila

specialmente , se non anzi unicamente, per distruggere la religione

cattolica. Donde segue che il primo alto che dee fare un cattolico

che si rende framassone, si e di apostatare di fatto dal callolicismo ;

e non solo di apostatare egli ,
ma di promettere ancora solennemen-
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te e giurare che egli ,
da fedele Massone ,

fara di tulto per far apo-

statare anche gli altri.

Abbiamo detto che la credenza caltolica e inlolleranle. E gia ci par

udire una turba di dabbenuomini
,
e tra quest! alcimi forse anche

cattolici, i quali, chiudendosi le orecchie e scindentes vestimenta sua,

strillano : Quid adhuc desideramus testes ? Audislis blasphemiam.

Quid vobis videtur ? La Civilta Cattolica se 1' e lasciata fuggir di

bocca la verila. Essa e intolleranle.

Ma noi preghiamo quesli dabbenuomini a non voler fare, cosi alia

cieca
,
coro coi Framassoni. Giacche altro e dire che la credenza

cattolica e intollerante , il che e di fede
; altrp e dire che i Callolici

debbano essere intolleranti, il che e un equivoco.

Che la credenza caltolica sia intollerante dell' errore, do e tanlo

vero , quanto il Qui non crediderit condemnabilur , che nessuna so-

cieta moderna e nessun principio dell' 89 polra mai abolire.

Che poi i Cattolici debbano essere intolleranti, qui cova I'equivoco.

Giacche, se s' intende dire che ogui Caltolico dee credere ferma-

mente che 1' unica religione vera e la caltolica, e che percio , in

questo senso, egli 'dee essere inlollerante dell' errore, in quanto non

dee ammellere per possibile che la verila e la salule alberghino

in allri culli
, cio, come e noto, e lanlo vero

,
che chi cessa di cre-

dere questo, cessa di esser catlolico. Ma se poi s' intende dire che il

Caltolico non dee tollerare il quieto vivere di chi non e Cattolico
,

cio e vero
,
o e falso secondo i varii paesi, e le varie leggi, e le va-

rie persone, e le varie condizioni di tempi e di luoghi , secondo che

fu ampiamenle spiegalo in ceulo libri, ed anche da noi le lante volte/

Dunque (soggiungera taluno) voi osate ammellere che vi sono

luoghi, tempi e circostanze, in cui un callolico non dee tollerare il

quielo vivere di chi non e callolico ?

L' osiamo cerlamenle. E per dimoslrarvi che il nostro e un legit-

limo ardire, vi porteremo un esempio chiaro. Voi, con cui parliamo,

siele, come supponiamo, un buon cattolico. Voi avete un unico fi-

gliuolo ,
educate da voi cattolicamenle

,
al quale voi volete lulto il

vostro bene. Queslo voslro figliuolo che ha, poniamo, quindici anni,

viene un giorno a casa, e nel piu bello del pranzo, tra Tun piallo e

1' altro, vi dice :
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Papa, stamane mi sono falto ebreo.

Che dici?

Dico che mi sono fatto ebreo
;
ed oggi, che e Sabbato, voglio

mangiar carne e andar alia Sinagoga.

Dici da senno ?

Dico da senno.

Or togli questo da senno, mariuolo impertinente , ragazzaccio

sfacciato. T insegnero io a farli ebreo.

E con un' intolleranza moslruosa, voi Papa tolleranle, appogglate

un paio di schiafli al figliuolo ,
lo pigliale per un braccio e lo chiu-

dele in una camera a chiave.

Avete fatto male? Siete stato intollerante ? fi chiaro che no. Vi

sono dunque dei casi, nei quali un cattolico non dee tollerare il quie-

to vivere di chi non e cattolico.

I/ accorto leltore capira agevolmente da se, che cio che puo e dee

anzi fore in certi casi un padre, lo puo e dee anche fare una madre.

Che se tornasse qui in memoria a taluno lo straordinario applauso ,

onde nella Camera repubblicana di Francia fu accolto il celebre detto

del Monlalambert : L'EgUse c est une mere, non si potrebbe certa-

mente negare che il ricordo non venisse qui molto a proposito.

Or lornando ai Framassoni, ci pare di aver baslevolmenle chiarilo,

col solo esame di alcuni pochi arlicoli del loro Slaluto , quanto sia

evidente quello che gia abbiam delto le tanle volte, cioe che i Fra-

massoni adorano il diavolo, vogliono distruggere e spiantar dal

mondo la Religione caltolica, e introdurvi invece un loro nuovo culto

forzalo; che e quello della Massoneria e del diavolo. II lutlo a nome

delta tolleranza.

Ma ci resta ancora da esaminare 1' ultimo degli articoli citali qui

sopra. II quale, dice che a meta ultima dei suoi lavori la Massone-

ria si preflgge di raccogliere tutti gli uomini in una gran famiglia,

la quale possa e debba a poco a poco succedere a tulle le chiese

fondate sulla fede cieca e I' aulorila leocratica, a tutti i culti su-

persliziosi, intolleranti e nemici fra loro per coslituire la vera e sola

chiesa dell' Umanita. Col qual arlicolo si diinostra ad evidenza, non

solo quello che dimostrammo fin ora, cio6 che la Massoneria intende
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distruggere la Chiesa caltolica e fondar un nuovo culto forzato
;
ma

ancora quello che in un altro nostro articolo precedenle abbiamo pure

gia dimostrato
;
cioe che lo scopo del liberalismo e della Massoneria

non e uno scopo politico, ma e invece uno scopo religioso. Non so-

no i liberal! e i Framassoni al mondo per far 1' Italia
,
rifar la Polo-

nia, e disfar I'Auslria. Essi sono al mondo unicamente per distrug-

gere la Chiesa cattolica e fondar una nuova religione del diavolo.

Non importa nulla ai liberali e Framassoni ne di autonomie, ne di

nazionalita, ne di liberta politiche, ne d' indipendenze dallo straniero,

L' ultima meta dei lavori massonici e di costituire la vera e sola

chiesa dell
1

Umanita, sopra le ruine della Chiesa cattolica.

Eccoti dunque scoperti questi nemici dei clerical! . Sono alia loro

maniera clericali essi stessi : poiche non si occupano che di Chiesa,

di sacrestia e di candele da smorzar ai Santi per accenderle al dia-

volo. Cosi si spiega come vada questo caso che
,
non appena i Fra-

massoni vengono al potere , o nel Belgio o in Italia o dovechessia ,

subito prendono a far i sacrestani e gli sgocciolampolle, non parlan-

do e non statuendo che di Monache e di Frati, di Chiese e di cimi-

terii
,
tanlo che di cento leggi che fanno al mese, novantanove sono

sopra materie ecclesiastiche. Vada poi alia malora il reslo : crescano

i debiti ,
si aggravino le imposte ,

si perda il credito
,
si disgusli il

popolo, si semini la discordia e il malcontenlo nelle famiglie, trionfi

il malcoslume ,
si gettino i semi delle reazioni e del brigantaggio.

Di questo ai framassoni non imporia nulla, perche la loro meta ulti-

ma non e il bene politico ,
ma il male morale.

Le quali cose essendo ormai cosl chiare, che ci parrebbe un per-

der tempo 1' andarle qui piu a lungo dilavando a parole , lasciamo

per ora dall'un de' lati i Framassoni
,
ormai conosciuti e giudicati,

e volgiamoci invece a considerare di volo la sciocchezza di quei cat-

tolici i quali, e in Italia e altrove, credono potere lecitamente ascri-

versi alia setta massonica. Vogliamo credere che la buona fede, o, in

altri termini, 1' ignoranza, scusi molli di questi dabbenuomini ,
che

noil hanno scrupolo di essere e vantarsi framassoni, tenendosi insie-

me per buoni cattolici, solo perche nel loro entrar nella setla non sono

stati richiesli di allra professione di fede che di tolleranza per chi non
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pensa come loro. Ed e naturale che colla istruzione filosofica e reli-

giosa, che corre a quesli tempi, non manchino parecchi, che in que-

sta tolleranza non vedono male. Ma dovrebbero pure credere almeno

alia Chiesa, che tanle volte condanno la setta massonica e lamento e

condanno questa mal intesa tolleranza ,
che si puo dire 1' errore , se

non anzi- 1' eresia principale di questo secolo.

Questo errore ormai generate e quasi comune si dee tutto all' in-

fluenza dei Framassoni che sono riusciti
, come in altri punti assai,

cosi in questo principalmente , a falsar le idee in capo anche ai non

framassoni.

Rechiamone una prova curiosa e non pertanlo evidente. E sia il

giudizio che ora si ha sopra il Medio evo.

In ogni secolo vi ha come una pietra di paragone, al cui saggio

un uomo accorto subito vede, se quegli, con cui ragiona, sia cordial-

mente e sapienlemente cattolico. Nel tempo presente, se si vuol sape-

re se altri sia di cuore caltolico, basta farlo parlare sopra il dominio

temporale dei Papi. Se poi volete sapere se un tale, oltre il cuore

cattolico, abbia anche la testa e il senno, interrogalelo sopra il Medio

evo e la societa moderna.

Dov' e da considerare innanzi tulto che il Medio evo, siccome quello

che abbraccia un bastevol numero di secoli, dovelte necessariamente

avere del buono e del cattivo. E lo stesso si dee dire, come della so-

cieta moderna, cosi di qualunque altra epoca ;
non essendovene

mai slata nessuna nel mondo, dopo il peccato di Adamo, dove ogni

cosa e ogni persona fossero tutte buone o tutte caltive. Quando dun-

que si loda e si biasima un tal secolo o una tal epoca determinata,

s' inlende naturalmenle di lodarne o biasimarne la lendenza gene-

rale, senza tener conto dei molli parlicolari buoni e callivi.

Ci6 posto , siccome e cosa evidente e notoria , che il medio evo e

odiato per se stesso dai framassoni e da tulti coloro che pizzicano

piu o meno di liberalismo, e che la Societa moderna invece e da essi

ammirata e posta alle stelle; vediamo un poco qual fosse la tenden-

za generale del medio evo
, che media le maledizioni framassoni-

che, e quale invece quella della Societa moderna, che ne merila le

benedizioni.
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Chi volesse credere alle chiaechiere dei liberal! ed anche di alcuni

dabben catloliei, il Medio evo sarebbe dai liberali odlato per 1' igno-

ranza, e la Sociela moderna amala per la scienza. Non vogliamo qui

disculere se il Medio evo, considerate nel suo lutto, possa dirsi igno-

ranle a paragone del nostro secolo
,

in cui suol passare per valente

letteralo chi capisce Dante
, per soltile filosofo chi intende 8. Tom-

niaso, per bravo architello chi sa reslaurare una vecchia calledralc.

Ma leniamo solo conto dell' ignoranza del Medio evo, e della scienza

del noslro secolo. Niuno vi e che ami 1' ignoranza e odii la scienza.

E se fosse solamente la scienza quella per cui il noslr'o secolo si dif-

ferenzia dal Medio evo, non varierebbero sopra di esso i giudizii tra

i liberali e i callolici. Liberali e catlolici si accordano neU'ammirare

chi sa e nel disprezzare chi non sa. Tulli gli uomini naturaliter scire

desiderant, o siano buoni o siano cattivi. E se v' e qualche divario

in queslo, crediamo die sia piulloslo in favore de' cattolici e dei con-

servatori. Giacche non si e Irovalo fmora nessun liberale che abbia

dato il suo nome al suo secolo , come lo diedero i grandi Papi e i

grandi Monarchi risloralori delle buone letlere e dei buoni sludii.

Non sappiamo che ne il Garibaldi ne il Mazzini siano gran lellerali.

Ne i mazziniani ne i garibaldini si sogliono segnalare molto neanche

nell' orlografia.

Perfmo il Giornalismo, che e invenzione liberalesca, quanlo piu e

in mano di liberali e di democratic! , tanto e piu celebre per gram-

raalica scarmigliata e per retlorica falsa. Invece si osserva che, quan-

do e in mano dei cattolici e dei conservalori , prende una vesle piu

civile
, piu lellerala e piu dotta. si dee dunque concedere che si

ama la scienza e la lelteratura naluralmenle da lutli ,
si dai catlolici

come dai framassoni
; o, se si vuol trovare in cio qualche divario,

esso e, come dicemmo , lullo a favore de' caltolici. Non si puo , per

conseguenza, dire che 1' amore che i caltolici generalmente hanno al

Medio evo e 1' odio che indislintamenle gli porlano i framassoni ,

nasca dall' essere stato il Medio evo meno dotto del noslro.

E dicasi lo slesso della civilla, dell'ordine pubblico, della como-

dita de' viaggi, e di quel tutlo che rende piu agiala la presenle vita

civile e sociale. Nessuno ama gli scomodi e i disagi. Tulli amano
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correre in viaggio ed aver presto le notizie per telegrafo. La cosa &

si chiara che anche coloro che , o per ischerzo di paradosso o per

alcuni particolari molivi di ordine e di morale
, scrissero contro le

vie ferrate , se ne servono pero ;
e ne pensavano e parlavano male

appunto quando erano, per loro libera elezione, seduti nei carrozzo-

ni e trasporlati dal vapore. We si sa che niun amalore del medio evo

vada in viaggio col bordone e a piedi ,
o anche sulle mule al passo

dell' ambio e del portante. Questa sciocchezza
,
che si ami il medio

evo per 1'ignoranza o per la mancanza dei progress"! nel correre o in

altro, bisogna dunque lasciarla dire ai soli framassoni.

Per altra parte noi vediamo che il Medio evo ebbemolte parti, per

le quali i liberali o framassoni dovrebbero, se fossero sinceri nelle

loro aspirazioni, ammirarlo e amarlo teneramente. Giacche quando

mai ci fu nel mondo piu vita pubblica ne' popoli , piu repubbliche

Tranche, piu ribellioni? Yi furono, e vero, nel medio evo, oppressio-

ni iiranniche
;
ma esse non mancano pure nella society moderna. Se

dunque i liberali e i framassoni amassero per so stessa la democra-

zia e le repubbliche e le ribellioni, non dovrebbero cerlo odiare il

medio evo piu della societa moderna
;
siccome

, per la ragione dei

contrarii, non avrebbero i cattolici motive di amarlo di preferenza.

Quanto poi a eerie slranezze e pazzie, per le quali si segnalo il

Medio evo
,
e alle quali potrebbero alcuni atlribuire il discredilo in

che esso e nel nostro tempo ;
si miri bene e si vedra che noi non

abbiamo poi tanta ragione di vantarci al paragone. Di cavalieri er-

ranti ne abbiamo una dovizia, i quali corrono dalla Ungheria in

Italia e dall' Italia in Ungheria ,
da Caprera a Londra

,
e da Genova

a Marsala. Ci e pero il divario che i cavalieri del Medio evo erano

raddirizzatori di torli , e questi nostri sono torcilori di dirilli. Croci

e Crociate non mancarono ai nostri di, ne guerre sante, ne guerre di

religione coi Panlalei e coi Guerrazzi, in maschera da Pielro eremita.

Di Ebrei ed usurai padroni di lulti gli scudi del cristianesimo po-

tremmo venderne qualche migliaio al Medio evo, ed ancora ne avrem-

mo d' avanzo. Maghi e fattucchieri corrono ora il mondo piu forse

che non nel Medio evo
;
ed ognuno ha per compagna inevitabile la

sua Strega di sonnambula che da pareri e dorme. Vero e che nell' i-
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gnorante Medio evo i faltucchieri e le stregbe erano abborriti e ca-

stigali. Nel dolto nostro secolo si cercano, si ammirano e si pagano

caro. Quanlo alia credulita nelle leggende, se allora si credeva trop-

po ai miracoli, ora si crede tutto a qualunque balordo corrispondente.

Tirannelli e Signorotti prepotenli non ci pare che difellino troppo.

Solamente nel Medio evo si chiamavano Conti e Baroni : ed ora si

chiamano inceltatori , capitalisti e padroni di opificii a vapore. Odii

Ira terra e terra, Bianchi e Neri, Guelfi e Ghibellioi, esilii della parle

vinta, trionfi della vincitrice
,
Arnaldi in sedicesimo

, Coli da Rienzo

In minialura ne vediamo a migliaia. Manca Dante : ma ne faremo la

festa 1' anno venturo
,
se gli Unni e i Goli ce ne lasceranno 1' agio.

Poiche dunque la sociela presente ha tante belle attinenze col Me-

dio evo
, qual e la ragione di quest' islintivo abbominio che i libe-

rali gli professano, e dell' islintivo affetto che i buoni cattolici invece

gli portano?

Si miri bene e si vedra non esser altra quesla ragione se non che

una ragione religiosa. Nel medio evo la societa era crisliana e non

professava la lolleranza, ossia il disprezzo di tutli i culti, compresovi

specialmente, ed anzi quasi unicamente, il caltolico. Nelle moderne

society si vuole invece che il Governo si professi ateo ,
che lolleri,

ossia non curi e disprezzi lull'i culli, compresovi il catlolico, il qua-

le anzi si dee odiare a morte e distruggere. Ecco la ragione e 1' unica

ragione, per la quale i framassoni, e quanti da essi pigliano, volendo

o non volendo, 1' imbeccata, odiano il Medio evo ed ammirano inve-

ce cotanto la sociela moderna. Ecco ancora la ragione e 1' unica ra-

gione per la quale i cattolici
,

e quanti a loro si accostano ,
amano

invece ed ammirano il Medio evo.

E che i framassoni, seltarii giurati e nemici capitali della Chie-

sa cattolica
, professino odio a quei secoli

,
nei quali la Chiesa avea

influenza sopra la sociela, e la sociela era in teoria convinta che Tu-

nica vera religione e la cattolica, queslo si capisce. Ma quello che

fa meraviglia si e che tanti buoni cattolici di cuore, i quali in pralica

sarebbero capaci di farsi scannare per la fede, si siano lasciali cosi

travolgere le idee in capo dai framassoni
,
fino a partecipare con

essi a questo islintivo abbominio a quei secoli di viva fede.
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Giova scoprire qui Varte furbesca, onde i framassoni riuscirono

a canzonare tanta buona gente.

Fondarono essi una setla ipocrita e falsaria
, che nel suo eslerno

non mostra altre corna che queste della lolleranza. La parola fu ben

scelta. Giacche chi e che voglia professarsi intollerante ? Ma tutto

sta ad intendersi ne' termini.

II buon caltolico che per intolleranza inteiide il vizio di persegui-

tare ingiustamente gli allri
,
vedendo che

, per essere framassone ,

non si esige altra professione di fede che la tolleranza
, quando e

invilato ad entrar nella empia selta, si lascia facilmente travolgere.

Giacche inflne non gli si chiede se non che di essere tollerante cogli

altri, siccome egli ama che gli allri siano tolleranti con lui.

Enlrato una volta nella setta, a poco a poco si inoltra nella intelli-

genza recondila di quella lolleranza. Vede allora in pratica che per

tolleranza s'intende, non gia di non perseguilare ingiuslamenle chi

non pensa come voi', ma bensi di perseguitare accanitamente tulti

coloro che non sono tolleranti come voi. E siccome la Chiesa e ogni

buon cattolico
,
benche non perseguili ingiuslamenle nessuno

,
man-

tiene pero , almeno
,
la ferma credenza che fuori della Chiesa catto-

lica non vi e salule
,
ecco che la Chiesa ed ogni buon caltolico sono

dichiarali intolleranli. Posla cosi 1'odiosila di quesla parola addosso

alia Chiesa ed ai callolici
,
viene per conseguenza che ogni ffamas-

sone, benche entralo nella selta per la porta della buona fede, ossia

dell'ignoranza, si seute a poco a poco e quasi senza sua saputa tra-

volto ad odiare appunto la Chiesa.

Non tutli i framassoni sono a questo punto. Noi riconosciamo vo-

lenlieri
, che la framassoneria puo avere sotlo le sue bandiere molti

* --
"

ignoranti del suo scopo. Ma intanto non si puo negare che anche

quesli ignoranti tra i framassoni non siano nella via regia che mena

dirilto all' odio della Chiesa e del Caltolicismo.

Mollissimi poi, senza esser Framassoni di nessun grado ,
e nem-

meno del primo che e ordinariamente quello dei dabbenuomini in

buona fede, ossia degl' ignoranti, senza appartenere in verun modo

al corpo della Massoneria, vi appartengono nell' anima, o almeno nel

cervello, governali come sono e temperati dalle sue doltrine. A forza
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di udir dire che la tolleranza e una bella cosa, e che non vi ha nulla

di peggio che 1'inlolleranza, si professano tolleranli e nemici dell' in-

tolleranza, senza nemmeno capire il senso della parola che professa-

BO di amare o di odiare. A forza di udir dire che i principii dell' 89

sono grandi principii , e che la societa moderna e il non plus ultra

del bello e del buono , fanno i gran panegirici dei principii dell' 89,

senza neanche aver saputo mai bene che cosa siano que' principii ;

e dicono mirabilia della sociela moderna, senza darsi pensiero d' in-

tendere in che cosa veramente la sociela moderna si differenzii dalle

passate.

Tutto questo e influenza, e effetto del massonismo che, come un ae-

re appestalo, entro perfmo in qualche sacrestia e in qualche cenobio.

La Chiesa veglia cerlamente : e per mezzo specialmente dei Som-

mi Pontefici Gregorio XVI e Pio IX pose i Cattolici in sull' avviso

contro queste moderne doltrine di tolleranza
,
le quali infeltano ora-

mai i cervelli anche di alcuni di coloro, che hanno per professione

di vita la difesa della pura Yerila catlolica. Ma non ostanti le con-

danne, le encicliche, le allocuzioni, non mancarono, giova ripeterlo,

non mancarono Caltolici e perfmo di quelli che do^7rebbero essere

il sale della terra, che tra i Framassoni e il Papa amarono dar ra-

gione ai primi, lagnandonsi perfino che la Chiesa fosse nemica del

suo secolo. Tulto effelto, non sara mai ripetulo abbastanza
,
tulto

eflelto del massonismo diffuse, come veleno sotlile, nelle vene della

societa.

Ma la Provvidenza ha fatto
,
che do che non poterono da lulti i

cervelli caltolici ottenere le encicliche e le allocu/.ioni dei Papi, 1' ot-

tengano invece ora le bestemmie dei Framassoni. Dio compa-

ti all' ignoranza di tanli Caltolici di buona fede, i quali si fidava-

no del liberalismo e scherzavano colla Massoneria. Permise dun-

que che venissero al polere i Framassoni. Non vogliamo parlare di

altri paesi. Parliamo solo dell' Italia. Ecco i Framassoni al comando !

Ecco sul trono i tolleranti
, gli amici del progresso e della liberla

per tulli ! Eccoli liberi di far quel che vogliono. Or che fanno co-

storo? Che cosa lollerano essi fuorche il vizio e 1'empiela trionfanle?

Quale liberta concedono alia Chiesa? Quei Cattolici dabbenuomini
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italiani e non italiani, ehe negli anni passati predicavano il progresso

e la lolleranza, che cosa pensano ora del progresso e della lolleranza

inassonica in Italia ?

Si dira forse che i Massoni italiani sono peggiori degli altri. Si

consideri pero che i Massoni italiani non riuscirono finora in Italia

a quello che ottennero altrove
,
come , per esempio ,

in Francia alia

fine del secolo passalo. I framassoui sono tutti uguali. Solamente le

forze non sono sernpre uguali. Se polessero quello che vogliono, I

Massoni italiani, spagnuoli, francesi e tedeschi, tulli insomma i fra-

massoni inalbererebbero da per lullo la slessa lor bandiera che e

quella dei solidarii del Belgio : Non piu Dio : non piii prete, ne alia

nascita ne alia morte. E gia in Italia osano dire, perfino in quel di-

lavato loro giornale che e la Discussione di Torino (N. degli 8 Ago-

slo) che in nessun fatlo , in nessuna occasions , in nessuna lotto, i

clericali avranno mai diritlo di ottenere il suffragio delle libere po-

poktzioni d' Italia. Quelparlito clericale dee essere escluso dal mo-

vimenlo nazionale, ed essere rigorosamenle rislrelto nella sua sfera.

Ecco la tolleranza dei framassoni spiegata in termini chiari perfino,

giova ripelerlo ,
daila Discussione che, alia malva solila dei sapori-

feri suoi articoli, non pareva capace di tanla audacia. 11 Temporale

poi giornale (ci sia lecilo cosi chiamarlo poiche non troviamo espres-

sione piu acconcia) il Temporale, diciamo, giornale degli ubbriachi

di Firenze
,
credendo un giorno (e fu il 22 Gennaio di quest' anno)

di essere ormai al tempo di parlar chiaro: Guai a voi, disse, o co-

dini! Ricordate che la voslra sorle dipende da noi, e che per lutla

la superficie della terra si trovano a migliaia i soldali della noslra

legione. E qual e questa legione? I Framassoni. II che ci spiego

lo slesso N. del Temporale: Antica quasi come il mondo (infatti

nacque col grande Oriente del Serpente ed ebbe Caino per primo

framassone )
ammaeslrata dal grande architetlo dell' universo

(
non

vedete qui aperte e ritte le coma in fronle a quest' archiletto?} , que-

sta legione addila al popolo la via del progresso. La nostra legione

scrisse i diritli del popolo nel gran libro della rivoluzione francese

nel 1799. Guai a chi la locca. Ecco chiaramenle professalo dai

medesimi Framassoni esser opera loro il gran principio della rivo-

luzione francese e le vie del progresso.
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Quale poi sia la tolleranza che essi vogliano usare con chi non la

pensa come loro, eccolo spialtellato nello stesso giornale massonico,

nel N. dei 16 Febbraio: La tolleranza e una \irli bella e buona

che anche il Temporals porta scrilta nel cuore e nella sua bandiera.

Ma ricordiamoci che quando eccede : Cangiarsi in vizio la viltu si

Tede. Dunque per non cadere dalla padella nelle brace bisogna dire :

tolleranza e rispelto a tutte le opinioni poliliche e religiose , purehe

oneste ed innocue. Credono forse i rispeltabili opposilori ,
che oggi-

giorno i codini d' Italia possano dirsi onesti ed innocuil Fin qui il

Temporale , molto a proposilo per far capire ad ognuno qual sia la

tempera della tolleranza massonica. Essa ci ha da essere per tulti :

ma non pei cattolici
;
e cio perche la credenza catlolica won e ne one-

sta ne innocua. Del res to la teoria e buona anche per i codini. Anche

ai codini sara lecito dire : Tolleranza si : ma per le sole opinioni

oneste ed innocue: Imparino dunque almeno dai framassoni i cat-

lolici la teoria della vera tolleranza
, se sdegnano impararla dalla

Chiesa. Imparino dai framassoni che la lolleranza si dee alle sole

opinioni oneste ed innocue.

Dal fin qui detlo, possono vedere i noslri lettori che il bacheroz-

zume massonico corre ora 1' Italia per sua, dicendo e facendo le paz-

zie liberamente senza limore veruno e senza prudenza, quasi padrone

del campo. Questo e un otlimo indizio che il regno massonico e sul

tramonto. Giacche sempre si e osservalo queslo ,
che i framassoni

non sono tollerati dai popoli, che quando sono in maschera e camuf-

fati ipocritamente da uomini onesti. Quando butlano la maschera e

credono poter mostrare il ceffo, subito incutono di se tale schifo ed

orrore che, o in un modo o in un allro, fmiscono coll'esser costrelli

arimbucarsi nei loro sozzi sotterranei. Ora i framassoni si mostrano

all'aperto. Esultano nel foro, trionfano, parlano chiaro. Cio e indi-

zio che sono presso a rimbucarsi. Ora i framassoni mostrano le un-

ghie, le corna e la coda. Dunque e manifesto che presto ripiglieran-

DO il mantello tradilore. E non disperiamo di vederli presto di nuovo

ipocritamente riunili in sociela di beneficenza, in congressi di scien-

ziali, in comitali agricoli e, se sara bisogno, mulali perfino volpesca-

mente in umilissimi servitori di prelati ,
in divolissimi frcquentatori

di convenli, e in fervorosissimi biasciatori di rosarii e di paternostri.
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. X. Gravi lesioni del diritti individuali, rese necessarie

dalla levata forzosa di soldati.

Abbiamo toccato la prima \iolazione della liberla individuate, che

seguita necessariamente alia levata forzosa di soldati : violazione ,

la quale , poniamo che le persone facoltose se ne possano riscattare

per pecunia ,
non sarebbe per cio meno dura

;
se pure ad un occhio

crisliano essa non debba apparire piu odiosa , appunto dall' andare

quasi tutla a carico dei diseredati dalla fortuna. Uno dei verissimi

dirilti deH'uomo, nolalo gia da S. Tommaso, come precipuo ed in-

violable da qualunque potesta eziandio dalla palerna, e la facolta che

ha la persona, giunta che sia al pieno possesso di se medesima, di

scegliersi uno s'tato di vita, che alle sue inclinazioni e disposizioni gli

sembri meglio appropriato, per passare men male il tempo presente,

ed assicurarsi 1' eternita awenire. E wissimo che quando un legit-

timo governo, per legitlime cagioni, chiama i sudditi all' armi, anche

con leve forzale, non si puo dire che violi cosi questo diritto
; giac-

che in tal caso e evidente che la vocazione celeste si manifesta ap-

punto nella leva ordinata legittimamenle dal legittimo superiore. Ma,

e vero pure che a coleslo diritto reca offesa gravissima la Conquista

1 Vedi questo volume pag. 399 e segg.

Serie 7, vol. XI, fasc. 347. 34 18 Agosto 1864.
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della Coscrizione alia moderna
;
la quale \i ghcrmisce il giovine nel

piu bello del suoi disegni e dei suoi apparecchi, e lo incalena al me-

stiere delle armi, pel quale potrebbe quegli non avere alcuna dispo-

sizione, ed anzi sperimentare una positiva ed invincibile ripugnanza

e ne incateDa una sproporzionata moltitudine per molivi spesso non

giuslificabili dalle sane ragioni della politiea crisiiana. Ne vale il

dire che cio non e per tulli, ed e solo rislrello ad un numero deter-

minalo di anni. Perciocche la sola probabilita, che cio possa avvenire

di ciascuno
,
e gia offesa gravissima al diritlo di tulli

;
ed il dipen-

derne la scelta dalla sorle , vi polrebbe far capitare chi meno vi e

falto e piu 1'abborrisse. Da un'allra parte si dice preslo che, com-

piuti i sei o gli olio anni di servizio, si possono ripigliare o gli ap-

parecchi o le profession! slesse , che da quelli furono sospese. Ma

quando traltasi di professioni, che hanno uopo di lunghi sludii, come

le liberali
,
o di altiludini che solo colla lunga e non inlerrolla pra-

tica si acquistano ,
come sono le meccaniche

,
dch ! chi polrebbe

misurare 1' alterazione che si dee senlirne per un inlerrompimenlo

cosi slrano e cosi diulurno
,

il quale potrebbe cominciare dal deci-

mottavo al vigesimoquinto anno
, per finire nel vigesimosesto al Iri-

gesimoterzo ? Appena sara cio possibile pel conladino
, pel quale

nondimeno occorrono impedimenli non lievi dalle differenze che

dispaiano la vita dei campi da quella della guarnigione e della ca-

serma; tanto che quella dai reduci da questa appena riceve allro

che corrompimenli ,
senza che possa loro ridare le sue onesle e la-

boriose abitudini.

Soprallutto cio e manifesto per lo stato claustrale od ecclesiaslico,

a rispetto dei quali, come richiedesi una piu speciale vocazione, cosi

sono necessarii piu lunghi apparecchi ;
e pero essi dalla Coscrizione

crudamenle applicala resterebbero inaridili nella radice, e poco meno

che diserti
;
e pero lulli i Governi, anche eterodossi ,

hanno sempre

recato temperamenti, piu o meno ampii, in favore del Clero a quella

legge, per evitare il rischio che la foga di coslituire la milizia profana

non rendesse quasi impossibile il formarsi della sacra. Dal che appa-

risce, che la legge approvata finora dalla sola Camera dei deputali ,

intesa ad abolire qualunque somigliante temperamento nel cosi dello

Regno d' Italia, avrebbe per effetlo I'maridire appunto dalla radice e il
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disertare tuttop' ordine ecclesiastico ;
ne sembra temerita di giudizio,

Teduto la qualita degli uomini che seggono in quell'aula, il pensare, che

questo proprio si sia voluto colla proposta di quella legge. A tenore di

quesla il chierico non potrebbe entrare nei sacri Ordiniche compiuto

1'anno vigesimoquinto, che e 1' ultimo dei sette, nei quali polrebbe

dall'urna essere deputato alia milizia; e quaudo cio gli avvenisse,

non potrebbe ripigliare i suoi studii ed apparecchi allo stalo ecclesia-

stico, che compiuti i sette od otto anni di servizio militare, che vuol

dire di un ventisei fino anche ad un oltre i trenta anni. Ora chiun-

que conosce alcun poco 1* uomo non trovera esagerata questa pa-

rola, che con un tal melodo sopra cento vocazioni, miracolo sarebbe

se una sola ne venisse a capo ; la quale per giunta si troverebbe di

avere speso inun mesliere, tanlo alieno dal sacerdozio, il fiore degli

anni e delle forze. Per gli altri stati della vita, la coscrizione non $

tarlo che uccide o distruggimento, come per I'ecclesiaslico : la cosa

e chiara da se; ma cio non toglie, che quella legge non sia deviazio-

ne grandissima e sospensione e dislurbo a rispelto di lulli. Ad ogni

modo
, rimane. sempre vero che essa e oiFesa grave e violenta del

diritto veramente sacro che ha 1'uomo, di scegliersi quella maniera

di vita , che a suo giudizio gli conviene meglio per questo mondo e

per 1'allro.

Nondimeno, in opera di liberla offesa dalla famosa Conquista, que-

sto non e tullo, anzi neppure e il peggio ;
ed il letlore ponga ben

mente a questo necessario derivarsi che fanno i disconci gli uni da-

gli altri
;

i quali quanto piu si precede oltre, e tauto divengono piu

gravi, per somiglianza appunto di una liiiea che, cominciato dal pun-

to comune a divergere da un' altra , che presuppongasi rappresen-

tare la regola , quanto piii precede nei suo cammino
,
e tanto piu se

ne allontana.

Se vi c vita, che meno puo conciliarsi, per non dire che piu ripu-

gna colic relazioni domesliche, e segnatamenle cogli uffizii di mari-

to e di padre , e fuori ogni dubbio la dedita alia professione delle

armi. E cio diciamo nell'ordine delle cose natural! ; perciocche in

quello delle soprannalurali la ripugnanza , che vi ha il sacerdozio

cristiano in tutla la sua ampiezza, si deriva da principii piu alii, e

si altiene principalmente alia perfezione della vita, alia purezza del
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Hiinistero ed alia santita del caraltere. Tullavolla se si consider! ,

come ambedue le milizie
,

la profana cioe e la sacra
, esigono una

prontezza ed un'ampiezza di sacrifizio, il quale si deve slendere lal-

ora fino a dare la propria vita per Tadempimenlo di arduissimi do-

veri ; s' intendera leggermenle gravissimo ostacolo
,
che sarebbe il

sapere legata alia propria 1'esislenza di persone congiunle di viucoli

cotanto strelti e cosi leneramenle dilette. Quando si Iraltasse di quei

casi estremi, che dicemmo da principio, nei quali si dovesse combat-

tere pro arts el focis, il sapersi cardine di una famiglia e difensore

saturate di quanto in essa e di debole e d
1

imbelle
, raddoppierebbe

la forza ed il coraggio nella lotla
;
e non vi e animaluccio cosi pavido,

non tortora, non colomba, che pel suo nido non diventi guerriero.

3Ia dovendo esporre la vita ad ogni sbaraglio per cause, che pochis-

simo tocchino gl
5

interessi privali e nulla le affezioni ,
il pensiero di

una sposa amata
,
che rimarrebbe vedova

, e di figli che sarebbero

fatti orfani
,

e tale stretla ad un cuore che sente, da fare cadere di

mano le armi anche ai piu prodi. Aggiungele gl' impediment! nelle

marce, 1'ingombro nelle stanze, le difficolla nei trastocamenli, le len-

tezze nelle longinque spedizioni e cento allri incomodi, che seguilereb-

foero un eserctodi marili e di padri, il quale, per ogni battaglione

di militi, ne avesse alia coda un altro di mogli, ed un Ire o qualtro

altri di figliuoli. In somma la cosa e per se colanto evidenle, che il

celibato fu tenulo sempre e tiensi lutlavia per condizione indispensa-

bile delle milizie; le quali, quando erano liberamenle seguitale, non

acchiudevano veruna ingiustizia o violenza per quella condizione, piu

di quello che se ne trovi a rispelto della milizia sacra. Ma, resa quel-

la condizione di vita obbligatoria ad un si gran numero di giovani

nei fiore degli anni e delle forze, noi chiediamo : Con quale diritto si

potra loro imporre un celibato forzoso, impedendo 1'esercizio di un

diritto che, dopo la conservazione della propria vita, ci pare davvero

il piu sacro ed inviolabile Ira quanti ne competono all'uomo? Del di-

ritto cioe di accoppiarsi una donna per legge matrimoniale, a fine di

dar la vita ad esseri a sc somiglianli? Si dira, questo essere incom-

palibile colla professione delle armi
;
ed e vero, e lo sapevamo. Ma

do significa, che la professione delle armi non puo essere imposta

ai renitenti piu di quello, che possa il chiericato o la professione re-
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ligiosa. Sappiamo clie quesla e perpetua, e 1' impedimenta che si op-

pone al soldalo e sol temporaneo ;
e sotlo un tale rispelto il parago-

ne non balte in ogni sua parle. Tuttavia, trattandosi, di un diritto

di cosi grande rilevanza, ogni impedimenlo insormonlabile che gli si

opponga e verissima violazione
; soprallutto chi consideri come quel-

lo si frapponga in quegli anni appunlo, cbe sembrano ordinal] dalla

natura a stringere il connubio. Un tale impediment comincia coi

diciolto anni e puo perdurare fmo ad ollre i trenta. Or non e que-

sto appunto il periodo della vita, nel quale le disposizioni del corpo,

le affezioni del cuore, ed aggiungiamo ancora gli alleltamenti della

fantasia sogliono potenlemente invitare ad uno slalo di vita, di cui

un' ela piu provelta suole esagerare nella propria eslimazione i pesi,

e talora abborrire ancora i nobili ed onesli legami?

Quanlo alle conseguenze economiche e morali di una tale condizio-

ne di cose, chiunque si conosce alcun poco del mondo dee vederle di

tratto; e singolarmenle dee saltare all'occhio quella dei connubii fatli

piiirari, e dei ritardati incrementi di popolazione, i qualisono fonte

vera di pubblica prosperita, quando allri errori ed allre colpe non ven-

gano ad interrompere questo effetlo. Al qaale proposito non voglia-

mo prelerire una considerazione, che mostra per la millesima volla
,

come Iddio si giuoca della superba sapienza degli uomiui,e gli fa cuo-

cere, quando meno il vorrebbero, nelle proprie acque. La fine del

passato secolo ed il principio di questo fu proprio il tempo, nel.quale

dagli economist! scredenli (ed erano allora scredenli quasi lulli) si

grido piu alto contro il celibato ecclesiaslico, ponendogli a colpa il de-

fraudare che esso faceva la sociela di quegli accrescimenli, che dalla

contraria ipolesi si sarebbero potuto avere. E pure che era un qual-

che migliaio di uomini, che aspirando a vita celeste, abbracciavano

liberissimamente qucllo stato, e, vivendo in mezzo al moudo una vi-

ta emula dell'angelica, lo sanlificavano coi sacri ministeri e lo edifi-

cavano coll' esempio di una virtu
,
che all' uomo animalesco sembra

impossibile tanlo, che o non vi crede o la calunnia. Ed ando tanto

innanzi quella frenesia
, che

, oltre ad aver preleso di abolire i voti

religiosi ,
dove non fu decretalo il malrimonio dei preti ,

fu H li per

essere; e cio, s'inlende, perche alia pubblica prosperila non mancas-

sero quel decoro e quegl'mcrementi, che dalla prole dei preti le po-
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teano venire. Or bene guardate come la Provvidenza confuse quei

pazzi e sacrileghi consigli di uomini somigliantissimi ai Geraseni ,

che invitarono Cristo a sgorabrare dalle loro terre, pel danno che ne

temevano ai loro maiali! Proprio in quel tempo 1' Europa ammoder-

nata, col proclamare la Sovranila popolare ,
condannava se medesi-

ma a tener perpetuamente , non diremo gia oziose due milioni di

braccia
,
che

, applieate alle arli meccaniche e piu ancora ai lavori

della terra, frutterebbero esse sole una ricchezza inestimabile: ma a

tenere un milione di uomini, nel rigoglio della vita, dispostissimi al

connubio, e per la massima loro parte vogliosissimi di quello, a tener-

li, diciamo, incalenali col capestro alia gola ad un celibato forzoso.

La castila e virtu arduissima, anche per coloro che la abbracciarono

liberamente, che vi sono confortali da ogni maniera di presidii, e che

vivono separali da qualunque seduzione. Si consider! dunque che

vorra essere Ira circoslanze diametralmente opposte a quelle !

Di qui per oltenere che alia gente onesta non si recassero grandi e

frequenti dislurbi ,
e per impedire che le citta , soprattulto le mag-

giori, divenlassero immensi postriboli, iGoverni ammodernati si vi-

dero nella necessila di organare e disciplinare la prostituzione, a ser-

vigio dei celibi forzosi : il che contribui non poco a far crescere il

numero dei volonlarii in genere diverse dal celibato cristiano e sacro.

E questa e non gia 1'ullima delle Conquiste secondarie, che si sono

derivale dalla Conquista capitale della Sovranila popolare; ma e

1' ultima, che noi ne abbiamo volulo qui piu accennare che conside-

rare. Ma prima di lasciare questo soggelto, sarabene, che il leltore

osservi con diligenza il legamento ,
onde

,
siccome sopra fu notato,

da quel primo errore speculative , che pareva di piccolissima rile-

vanza, le applicazioni praliche si sono venute, per inesorabile neces-

sita, tirando dietro Tuna 1'altra
; e tulte, com' e manifesto, ad insigne

Yantaggio della liberla, della moralita, e nel seguenle paragrafo ve-

dremo che ancora delle borse dei popoli ammodernali.

Ammessa una volta la Sovranila del popolo, e conferito a lui il di-

rilto di resistere alia oppressione, queslo fu interprelato, ne polea es-

sere altrimenti, pel diritto di ribellarsi, sempre che ne abbia la pos-

sibilila e la voglia. Ora con un tale diritto non essendo possibile, che

la sociela si mantenga tranquilla , non che i secoli ,
ma le seltimane
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ed i giorni ,
fu uopo tenere in piedi eserciti sterminali , i quali ,

to-

gliendo la possibility di esercilare quel dirilto, ne facessero passare

la voglia. Ma perciocche soldali in tanlo numero e cosi sicuri , che

rispondessero all'uopo, era \ano aspeltarli dalla libera elezione di vo-

lontarii, fu uopo trarne per forza quanti se ne volessero dall' univer-

sale dei ciltadini, e segnatamente dai laboriosi e dai poveri. Essendo

poi incompalibile lo slato coniugale eol mestiere delle armi
, come

questo era imposlo per forza, cosi dovelt' essere imposto altresi per

forza un celibato, con immense danno della morale pubblica. Presto

poi vedremo come
, per godere delle beatitudini di queste Conqui-

sle, le moderne sociela profondono un valsenle immenso, che sovrab-

basterebbe esso solo a tutli i dispendii dello Stalo.

Ma non si polrebbe lasciare slare quella Sovranita popolare, tor-

nando bonamenle all'antico concetto dei nostri vecclii, che omnis po-

testas a Deo est, e cercare, com' essi facevano, nella coscienza cri-

stiana dei popoli quel puntello ,
che indarno si cerca, con tanli di-

spendii , con tanta schiaviludine e con tante perversioni, nei diritli

dell' uomo e del citladino ?

Si potrebbe ottimamente, quando si pigliasse a norma il vero bene

del popolo ,
che cosi Yiverebbe piu tranquillo , sarebbe sgravato dai

flagello della coscrizione
,
non conoscerebbe tanti corrompimenti del

costume e pagherebbe la meta , forse il terzo di quello che paga al

presenle. Ma se osservate
, come, in nome appunto della Sovrairiti

popolare, dai fango, dall' esilio o dalle galere procedetlero ai potent!

loro seggi molli di coloro, che al presente padroneggiano in Italia ed

allrove
, \oi capite bene

,
che a cosloro servigio non quel bene , ma

questa Sovranila bisognava pigliare a norma. Certo e cosa dura, cho

i veri popoli ne abbiano a fare cosi dolorosamenle le spese ;
ma con-

viene pure confessare, che, avendovi essi avuta di molta parte se non

col fare , almeno col non fare e col lasciar fare
,
hanno allresi error!

non pochi da correggere e colpe non lievi da espiare. Solo c' incre-

scerebbe se fossero tanlo buoni da neppur si accorgere del brutto

giuoco che loro si sta giocando ;
ma forse e necessario che cio duri

un allro bBl poco,

Perche sia colpa e duol d' una misura.



ONORIO i.

SEGONDO IL DOLLINGER

Ouattordici secoli fa, Teodoreto compose e divulgo un libro, inti-

tolato: Delle Favole degli erelici 1. A nostri di il ch. dottor Dollinger

ha messo alle stampe un suo scrilto con tilolo somigliante : Le Favole

del medio evo intorno ai Papi 2. Se guardasi il concetto e 1' inten-

dimento, la imitazione non disdice punto. II senso di errore, falsita,

storiella, in cui e presa la dizione, Favola, ed il fine di guarenlire

1'animo del lettore dalle favole raccolte, s'incontrano eguali nel nuovo

e nell'antico volume. Ma se dal concetto formale degli aulori torcesi

lo sguardo all' applicazione che ne hanno fatlo, oh qui, e uopo il con-

fessarlo, si ravvisa un divario sostanziale. Imperocch5 tultocio che

Teodoreto chiama e addita come favola, e veramente tale, quando al

dottor Dollinger e per mala venlura accaduto talvolta di spacciare

nuove favole in quella che pretendea di sfatare le anliche. I nostri

lettori ne hanno gia avuto un saggio nella supposta ,
Donazione di

Costanlino 3
,
dataci da lui qual merce lavorata in Roma con torti

intendimenti, menlre una crilica piu sollile la fa, a buon diritto, im-

portatavi d'altronde. Ora ne porgeremo un altro in do che egli affer-

ma del Pontefice Onorio I.

2 Die Papst-Fabeln des Mitlelalters.

3 Vol. \ di questa Serie, pag. 303.
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Per lo spazio di piu secoli nel medio evo non cadde in animo a

veruno la menoma sospizione, che questo Papa avesse sgarralo so-

lennemenle in cosa spetlante alia fede ;
anzi riputavasi di dottrina

immacolala egualmente che i suoi predecessor!. Eccovi la favola :

giacche Onorio ,
secondo il Dollinger, falli in.rlicolo soslanziale,

approvando e professando dalla caltedra di S. Pietro la dottrina ere-

tica del monolelismo, quale uomo di sentinaenti erelici fu condannalo

dal Concilio VI ecumenico, e quelli, che ne pigliarono la difesa, se

conteraporanei ad Onorio ,
lo fecero senza fondamento ragionevole ,

se moderni
,
\i si recarono o per amore di parte o per Irarne alcun

utile, essendo Pontefice la persona difesa. Ci duole il dirlo, ma qual-

che volta conviene adoperare cogli scriltori, i quali si legano ad im

sistema ovvero ad alcuna idea preconcetta, come si fa con quelli che

spacciano merci nei pubblici mercati
,
dei quali tanto meno e da

fidarsi, quanto piu e'gridano ed affermano essere un fior di roba la

loro mercatanzia. Seguitiamo il ch. Doltore nei tre punti che egli

afferma come verita chiarissime e lo vedremo.

I.

Indicate lerrore dei monoteliti, si discutono tre asserzioni di falto

pronunciate dal dottor Dollinger.

Pritna di metterci nell'argomento e mestieri, che si mandi innanzi

una breve esposizione della eresia, ond' e accusato Onorio, la quale

valga come di face nel progresso della discussione. E domma di fe-

de, trovarsi in Cristo come due nature divina ed umana, cosi due na-

turali volonta e due naturali operazioni, indimse, inconvertibiliter, in-

separabiliter , inconfuse 1. Tanto definirono i Padri del Concilio YI

ecumenico contro Teodoro di Fara, Sergio, Pirro, Giro ed altri mae-

stri del monotelismo, i quali sosteneano in Cristo una sola volonta od

una sola virtu attiva delle umane operazioni, verso della quale aves-

1 Kat uo ^ufftxa; OcXr'asi; r,<rrot sXrpiaTa, Iv aurw
,

xat ^uaixa: evsjfsta? aiai-

(XT^'TCTW; , au.sp(<jT(i>; , aou-^UTW? xTa TW TWV a^t<ov waTSft
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se ragione di mero stromento 1'anima razionale e il corpo colle sue

facolta. Di modo che siccome 1' opera dell' artefice e dello stromento

e non solamente nel falto , ma ancora in teorica
, tenula in conto di

una e singolare, in quanto che non esiste nello stromenlo il principle

formale della operajione; cosi, giusta i sopraddetli maestri, 1'unico,

proprio e sostanziale principio delle azioni di Cristo trovavasi presso

la sola divinita ,
dinnanzi alia quale veniva come a dileguarsi ogni

Yirlu altiva della natura umana assunta 1
.

Tre argomenli si soleano arrecare in pruova, i quali erano; 1. clie

levolonla e le operazioni si molliplicano a misura del numero delle

ipostasi o persone; 2. che e impossibile lo scontrarsi due volonta

in una sola persona, senza che 1' una osteggi o contraddica 1' altra ;

3. che cosiffatta doltrina era quella de' Padri, ed a modo di esempio

si recava alcuna loro sentenza, ma a sproposito. Agli argomenti si ag-

giungeva 1'artifizio d'intorbidare la quislione coll'ambiguita dei vo-

caboli, che si adoperavano nel dibatterne il pro ed il contro delle due

parti. Di che quelli ,
che non erano deslri nel coglierne il dirillo

senso dal filo del discorso, davano facilmente nell'errore 2.

Cio premesso, ecco le parole, ondeil dottor Dollinger c'introduce

nella discussione : La eresia monotelitica fu un tentative arrischia-

to e sforlunevole
,
affine di riannodare

,
merce di amplissime con-

cessioni
, i monofisiti alia Chiesa 3

, immaginato e messo in opera

1 Ex quibus apparet ilium (Theodorum Pharanilanum in Syn. VI) existi-

masse imam lanlummodo in Christo fuisse voluntatem, she principium humana-

rum actionum, cuius organum et instrumentum full anima ralionalis, et corpus,

corporisque facullales. Ut enim arlificis et instrumenti una et singularis est

operatio, non re ipsa solum, sed etiam TW Xc^w et Gswpia , quia in instrumento

non inest principium s-^t/wv, quod formale vacant, actionis: sic actionum Chri-

sti unicum ac proprium principium et vitale, ut sic loquar, principium penes

solam divinitatem fuit. PETAVIUS, Theol. dogra. De Incarn., lib. J, c. 20.

2 Id. ibidem.

3 Gli erelici raonofisiti, i quali pigliavano varii nomi particolari come di

Giacobiti, di Severiani, professavano una sola natura in Cristo. II che impor-

tando una sola volonta od operazione sostanziale
, appariva chiaro come il

monotelismo noil fosse altro che una trasformazione o svolgimento del mo-

nofisismo.
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da alcuni Prelali oriental!, i quali probabilmenle vi lavorarono col-

la intelligenza dell'Imperatore, e secondo il suo piacere. Esposto

quindi in che consisteva il punlo della dotlrina
, ammesso per ade-

scare i monofisili , soggiunge : Con queslo mezzo Giro condusse a

fine in Alessandria la pratica della riunione dei Severiani, ivi dimo-

ranti, coi cattolici. Sergio Patriarca di Costanlinopoli che s'inten-

dea con lui
,
chiese ed ottenne il consenlimento (die Zuslimmung)

del Papa Onorio ,
non ostante la conlraddizione mossa da Sofro-

nio 1. Ci si dica per verila, chi stando al senso schielto e sempli-

ce di cotesto discorso
,
non dee credere che la eresia dei monoteliti

sia effelto di una soverchia condiscendenza della carita , che il Papa
sia reo di averla approvata con forrnale consentimento, e che do sia

accadulo in onla dell'ardente opposizione falta da Sofronio? Eppure

non e cosi. Ad ogni passo e teso un laccio alia buona fede, stanteche

origine, consentimento, opposizione, tutto sia formalmente travisato.

La eresia dei monoteliti non fa caritatevole tentativo, ma reissimo

mezzo, che alcuni Prelati orientali fecero giuocare in pro dell'erro-

re,entrato loro in capo buona pezza innanzi. Osserviamo di grazia i

fatli anteriori e posteriori alia riunione, indicata dal dottor Dollinger,

e ne avremo una pruova lampante. 11 Patriarca Giro conchiuse 1'ac-

cordo coi Severiani monofisiti, facendoun turpe mercato della verila,

nel Maggio del 633 2. Ma niuno ignora, esistere ancora le lettere-,

che molti anni prima Sergio Palriarca di Coslanlinopoli scrisse a

Teodoro di Fara, a Paolo Monocolo, a Giorgio soprannominato Arsa,

a Giro quando era Vescovo di Faside
,

nelle quali e' si dimostra ar-

dente caldeggiatore del monotelismo. Voi lo senlite in esse esortare

1 Die monothelelische Irrlehre war em gefiihrlicher und unglilcklicher

\ersuch, die Monophysiten durch ein weilgreifendes Zugestandniss mil der

Kirche wieder zu vereinigen, ersonnen und eingefuhrt in die Kirche von ein-

igen orientalischen Pralalen, die wahrscheinlich dabei im Einverslandnisse mU
dem Kaiser Heraklius und nach seinem Wunsche handelten Und so brachle

Cyrus in Alexandrien die Vereinigung der dorligen Severianer mil den Kar

tholischen zu Slande. Der mil ihm einverstandene Sergius, Patriarch zu

Konstantinopel, suchte und erlangle gegen den von Sophronius erhobenen

Widerspruch die Zuslimmung des Papstes Honorius. Pag. 131-132.

2 Gf. AnnaL BARONII ad ana. G33 ; n. 1; GlAdnot. Pagii u. 3.
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ed accendere con fina malizia alia difesa del medesimo, mentire auto-

rita di Concilii ,
falsare tesli di Padri o torcerne il senso ad erroneo

significalo. Brevemente, lo studio passionate per Ten-ore, la brama

d'inneslarlo nell'altrui animo, e la mala fede per arrivare a tanto,

\i si affaccia per poco ad ogni punto , quando nulla vi occorre che

palesi 1'acceso desiderio della conversione degli erelici, o del trionfo

della verila 1. Sapete chi inlendea a queslo con tulte le forze, nel tem-

po di cotali rigiri? Era Sofronio con Giovanni Mosco, e facealo con

grand! conversion! di eretici ne' paesi soggelli ad Alessandria: ma
la schietta dottrina della Cbiesa, bandila a costo d' immense fatiche,

era il solo mezzo che vi adoperava 2. Come volete che si mirasse

a tornare nel male abbandonato grembo della Chiesa gli eretici per

la torta via delle concession!
, quando a castella ed a borgate intere

Yi rientravano per la dirilta? Adunque, i soppialli maneggi di Ser-

gio ,
e poscia 1' iniquo accordo della riunione in Alessandria erano

usali diretlamente ed unicamente a profitto della eresia che coslui si

covava in seno. Ne altramente la pensa Teofane, il quale non dubita

punto di afiermare che Sergio , siccome nato di parenti giacobili ,

fosse inlaccalo di monofisismo, e che spandesse 1'errore monolelilico,

percbe questo menava difilato alia eresia da lui succiata col lalte 3.

E per allegare un leslimonio contemporaneo e conoscitore dello stes-

so Sergio, S. Massimo martire, dopo di avere enumerato le lettere ci-

1 Concil. Later. Secret, III. Constantinopol. Ill, Act. XI, XII. S. MAXI-

MTJS in Dial, cum Pyrrho.

2 De quibus haec Leonlius num. 60 in vita a nobis edita ad 23 lanuarii.

Misit ei (S. loanni Eleemosynario) viros sapienles et semper memorandos,

loannem et Sophronium: consiliarii enim erant veraciler boni, quibus et tarn-

quam patribus indiscrete obediebat, et gratias agebat tamquam constantibus

maxime et virililcr agentibus militibus pro pietate religionis. Elenim Sancti

Spirilus virlule freli, cum Severianitis ac ceteris circa regionem nostrum

existentibus immundis haereticis sapientia sua ac disputalivnibus pugnas

hubenles et confliclum multa quidem castella pluresque ecclesias similiier et

monasleria ab ore talium besliarum, tamquam boni pastores evellere studue-

runt. Apud Bolland.

3 Ss'pfio; ,
arc

Supo-^svTi;
seal

^ovs'wv laxwpirwv U7rap)(i

uv
> fow (fUffiy.rv

OsXr.oiv x.ai

pav Evs^eiav ev Xptarid uiMXcrpnv xat
ypa<5<sv. Chl'ODOgr. ad A. M. 6121.
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tale, ce lo da recisamente come uomo corrolto nella fede e bramoso

di Iravasare in altrui la propria corruzione 1
,
e rnostra le pratiche

adoperate per la riunione come allrettante reissime macchinazioni a

danno della fede 2, pognamo che v'entrasseanchelaragionepolilica,

Falto sla che al!a proposta dell' iniquo patto i monofisili Severiani

si accostarono di buon grado a Giro , e lutli pieni di se andavano

buccinando per Alessandria, che il Concilio di Calcedonia si era ac-

concialo alia loro credenza, e non essi a quella del Concilio 3. ]\e sono

pruove di minor valore i soprusi recati a chi la pensava divrersa-

menle in Costantinopoli ed allrove
,
le insidie tese a Stefano Dorense

che porlava i richiami a Roma
, spedilovi da S. Sofronio Vescovo

di Gerusalemme, ed i ricorsi alia potenza laicale per sostegno della

propria sentenza conlro gli ammonimenli ecclesiaslici 4. Se la causa

inovenle in lale affare fosse stata la brama di ridurre al seno della

Chiesa tanle anime, traviate dall' errore, cedendo in un punto che si

credeva lecito, sarebbesi egli poscia adoperata la frode, la violenza,

la perlinacia per sostenere una condiscendenza di carila? Certo che

no. Ragionevole e dunque la conseguenza che la riunione coi mono-

fisili non fu un motivo, ma sibbene un mezzo in mano di uomini se-

grelamenle eretici
,

i quali si confidavano
, che 1' addolcimento della

ayrr;' OTE 2sf^w; e-ypouis Trpo; TOV T

Swpov TTc'u/j/a;
x.stt w; <fr,at X''(3sXXcv Mr,va S'ta TT; p.eciTta; Ssfytou TOU Maxpuva , TOU

'Apotvon; STT-.OX^'TTCU 77pCTpTCo'u.cvo;
auirov wept TT; v TW XtpsW.w {/.ia; g'vep^eia;, y.at svo?

ia Joy.oiivTa EITTS'IV
,

xai
avTs'-ypa^ev dcTroS'E^au.svoi; auroe

, TTOU xv TOTS 2t>-

o; ; T vivi/.a ev OssS'cinoumXst irpb; ITauXov TOV
[xy/o'cp6aX[;v . . . . ; r ors

Trpo?

yiov ,
TOV ETUxXsv 'Apaav , nauXtavioTTv OVT

, I'-ypa^e .... 71 OTS wpo? Kupov TOV

dvTE'Ypa^c wspl p.ia; svep-ysia;
scat Suo . . . . ; TI ouv , EratS?] , 2ep^(ou icoXuTpo' w; TTIV

ctxetav vo'aov ev TM xoivw
TvpcOi'vro? ,

xal TO irXstaTov Tvij a-yta; exxXy.oia; Xujjirivaixsvou , a

jxaxapto; 2wopo'vto; x. T. X.

2 Divinus Sophronius in Afrorum regione mecum et cum omnibus peregri-
nis monachis moras agebat, cum isli perversitates illas fabricarent adversus

omnes. Ad Petrum illustrem.

3 KaTJx.zu^wv-o -yap
ot 'laxw^iTat xat ct ecS'cffiavot (pacrxovTE? , ort oux r.pT; rit

XaXxYiSc'vi ,
oeXXa in XotX/cnS'wv u.aXXov rylv EjcoiviivYiaev. TflEOPHANES, in ChrODOgT.

ad A. M. 6121.

4 Cf. Concil. Lateran. Seer. II, IV apud MAKSI T. X.
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spacciala conversione di tante migliaia di anime dalla eresia avreb-

be, se non ammorzato del tulto, almeno ratlemperalo il forle agrore

del monolelismo in modo
, che non sarebbe sentito qual era. Yenia-

mo al consentimento.

Onorio appose egli il sigillo della sua autorila a colesli rigiri?

Giudicatelo da due leltere, scritte da lui a Sergio sopra questa mate-

ria : la prima si legge nell'azione dodicesima ed un frammento dell'al-

tra nell'azione tredicesima del seslo Concilio ecumenico. Ecco il fatto

clie provoco queste due lellere. Nel setlimo capitolo dei nove, in che

e parlito il patto sopraddelto della transazione coi Severiani di Ales-

sandria, si professa in termini 1' errore monotelitico, vale a dire, una

sola operazione dimno-umana in Cristo l. Ma fu loslo discoperto e

non si tacque. Onde Sergio ,
altese le querele ,

mosse in ispezialta

da Sofronio prima in Alessandria ed appresso inCostantinopoli con-

tro di Giro, vista la mala parata per 1' errore da se caldeggiato, corse

all' espediente di ordinare che di li innanzi non si adoperassero piu

le voci ,
una e duplice operazione , mantellando il suo trovato col

vago molivo di torre con do lo scandalo a' semplici e di non guasta-

re 1' opera della riconciliazione per niwe scisme. Cosi egli scrivea

con suddolo discorso, dando conto al Papa Onorio del falto e del con-

siglio da se preso 2. Nelle due leltere citate il PonteGce risponde a

cotesta relazione che per ora supponiamo inconlroversa in ogni sua

parte. Che fa egli in esse? Approva il reo capilolo? No, perche nem-

meno gli fu inviato da Sergio per disteso. Commenda i ragionamenti

di Sergio? Nemmanco. Discorre solamenle del consiglio rnesso in

opera dal 'Patriarca di Costanlinopoli. Lo loda e 1' approva come lutto

acconcio alle circostanze. Abbiamo ricevuto, egli scrive in sul prin-

ciple, la voslra lellera
,
ed iusieme con essa una copia di un' altra

indirizzata a Sofronio
,

la quale , scorgendo noi essere scritta dalla

Fralernila voslra con provvedimento e circospezione, lodiamo il tron-

care che ha falto la novila di un Vocabolo, che potea ingenerare scan-

1 Ei T'.^ .... ci>x' .... ojwiXoff
T . . . . TOV aicrbv iva Xpt(7rbv ,

x.a.1 Iva ulov

?i
OeoirpETtfl ,

xat TCC aYOpowrtv* ,
u.ia esavS'ftxf ^vtp^2'? .... avdO;j. earw. Ibid.

Seer. III.

2 Ibid. T. XI in Act. XII. Concil. Constantin. III.



ONORIO I. SECONDO IL DOLLINGER 513

dalo ne' semplici
1

. Commeiidato nel principio della lettera il con-

siglio del silenzio imposto, in sulla fine conforla Sergio a mantenervi-

si, fuggendo costantemente la voce di unica e duplice operazione 2.

Nella seconda lettera poi sentenzia esplicilamente, non esser mestieri

he si definisca la quislione suscilata 3. Dove e il consenlimento

prestalo da Onorio all' iniquo mercimonio ? Dov' e 1' approvazione

che si suppone della rea doltrina? Si corrano queste due lettere da

capo a fondo ,
si considerino minutamente in ogni loro parte ;

non

s' incontrera intorno la quislione proposta altra sentenza che la se-

guenle : per tone ogni cagione di scandalo non si usi il vocabolo di

mica e duplice operazione, e questo, anche per consentimento

del Dollinger in senso assai ben diverse da quello in che era preso

da Sergio, come vedremo allrove. Tutte le ragioni che si recano, sono

volte a confermare direllamente o indireltaraente come savia cotale

risoluzione. Pretende forse il Dollinger che 1' ordine del silenzio,

imposto egualmente sopra due dottrine
, valga di confermazione o

di consentimento piultosto per 1' una che per 1' altra? Questa e una

maniera d' argomentare si strana
,
che slimiamo non essergli nem-

meno caduta in menie.

Si ragioni egualmente della contraddizione di Sofronio. Abbia-

mo S. Massimo
, Sergio Patriarca di Costantinopoli e Stefano Do-

rense, i quali lulti e tre depongono, come teslimonii del fatlo. Or
bene S. Massimo vi dice che Sofronio ha pregato, supplicate e scon-

giurato con amaro pianto il Patriarca Giro, perche non si facesse a

1 Scripla fraternitatis vestrae suscepimus, per quae contenliones quasdam
et novas vocum quaesliones novimus introductas quartan litlerarum ad

eumdem Sophronium directarum suscipientes exemplar et inluentes satis pro-
vide circumspecteque fraternilatem vestram scripsisse, laudamus novitatem

vocabuli auferentes, quod posset scandalum simplicibus generare. Ib. col. S38.

2 Hortanles vos, ut unius vel geminae novae vocis inductum operalionis

vocabulum aufugientes unum nobiscum Dominum lesum Christum Filium Dei

vivi Deum verissimum praedicetis. Ibid. col. 543.

3 Ccterum quantum ad dogma ecclesiasticum pertinet, quae tenere vel

praedicare debemus .... non unam vel duos operaliones in tnediatore Dei et

hominum DEFINIRE, sed utrasque naluras in uno Chrislo unitate nalurali

copulatas, cum alterlus communione operantes, atque operatrices CONFITERJ

debemus. Ibid. Act. XIII, col. 579.
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bandire solennemente la prava dottrina contenuta nel setlimo capilolo

sopraddetto 1. Sergio notifica al Papa Onorio 1' accaduto in Alessan-

dria e la querela portagli contro 1' errore di Giro ,
ma conckiude

che, avuto seco Sofronio in alcuni colloquii, 1' avea rimandato assai

pago del silenzio imposto 2. A. questo racconlo S. Massimo fa la

giunta, che il richiamo di Sofronio presso di Sergio non fa che una

caldissima preghiera, fatla in modi semplici ed umili, quali si addi-

ceano alia sua professione di monaco 3. Stefano Dorense fu spedito a

Roma da Sofronio per affrettarvi la sentenza finale sopra la quistione

coll' incarico, e vero ,
di fare percio caldissimi uffizii

,
ma 1' ordine

datogli finiva dicendo che si commettesse il tutto alia prudenza ed

allo zelo della Sede apostolica, fondamento dei dommi della fede *.

Ecco adunque a che si riduce 1'operato da Sofronio : 1 . a preghiere,

a scongiuri, a sollecitazioni
;
2. ad un atto di umilissima soggezione

verso il Patriarca di Costantinopoli ; 3. ad una mostra di somma

venerazione verso qual che si fosse determinazione ponlificia in cosa

da lui riputata gravissima, come era di fatto. E il Dollinger ci

rappresenta Sofronio in alteggiamento di contradittore di fronle a

Sergio e ad Onorio ,
e non si piglia nemmanco la pena di nominare

Ciro , quando la umile opposizione di Sofronio fu tutta verso di que-

sto
,
e per niun conto verso di quelli? La inesattezza non puo esse-

re piu manifesta.

1 Divinus ergo magnusque Sophronius tune Alexandriam veniens, max

tx prima lectione (dederat enim eliam ipsi Cyrus ad retraclandum ilia novem

impietatis capitula) lugubre quiddam et ingcns vodferatus, fontes emiltebat

lacrymarum, ilium fervide obsecrans, supplicans, expostulans, in pavimento

ipsius vcstigiis provolutus, quo nihil horum super ambonem contra catholi-

cam Dei Ecclesiam praedicaret : quippe cum haec liquido impii essent Apolli-

naris dogmata. Ad Petrum illustrem.

2 Et ad ullimum stelit ac placuit, quatenus praediclus Sophronius vene-

rabilis nullum sermonem de cetera de una sive duabus operationibus movere

debeat. Loc. cit. Act. XII, col. 535.

3 'O aaxapio; Swiypovto; uTrsav/iasv OWTGV (2spviov) y.cTa TT; 7rfcTCU(ni; TW <r/,r!u.aTt

CIUTOU Towrtvo(ppo(rjvT(i; TOI? i'xvsfftv auTou TrpoxaXiv^ouasvc; .... ware pi wovw atpsTixwv

avavjwffixodai. MANSI, CODC'll. T. X. COl. 743.

4 Ta/e<o; ouv d.m 77pa7wv stj TTc'para ^UXOs , p.s'xpi?
av si; TOV aTiooT&Xix.bv xarav-

; Spovov , v6a rav sude^wv ^o^fxaTWv Eialv at xpy^t'S's; .... S'COU.EVO;, ew; av i%

; 6t(75<{i{; ei; velxo; rh xpiciv K^a^wat. Ibid. COl. 895.
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.H.

Si dimostra quanlo malamente argornenti il Dollinger per provare

infelta di monotelismo la doltrina di Onorio.

Dopo che il Bellinger ebbe ordinala la origine del monolelismo

in acconcio del suo giudizio preconcetto ,
e daloci per sicurissimo il

consenso di Onorio all'errore, melte mano a provare, essere la dot-

trina del medesimo Papa schielto monotelismo. I due testi defini-

tivi della Scrittura, egli scrive, nei quali la volonta umana e pro-

pria della creatura si dispaia in modo manifestissimo dalla divi-

na del Verbo e le si oppone, sono interpretati da Onorio confor-

memente alia sentenza di Sergio e di Giro, non altrimenli che una

mera economia nel divino linguaggio di Cristo
,
che #quanto dire

un acconciamento di parole da non pigliarsi nel significalo pro-

prio ,
con che il Redentore intese ed ebbe sol tan to in mira di

esortarci a soggeltare la propria volonla alia divina . Supposta

cotale travolgimento della divina parola, e messo innanzi come pre-

messa, chinon lo vede? sgorga limpida la conseguenza, tirata dal

Dollinger : Adunque Onorio dovetle coi due prelati orientali am-

metlere in Cristo una sola volonta divina, ovvero divino-umana. II'

che imporla una volonta, che rampollante dal Verbo passa, per cosl

dire, a traverso la natura umana ;
una volonta, nella quale e soltanlo

il Verbo che vuole e che opera, mentre la natura umana 6 solo pas-

siva in guisa, che niuna virtu volitiva sussiste in essa e per lo man-

co vi annighitlisce . Che se non vi capacilasse questa conseguenza

preltamente monotelilica ,
dedotta per filo di logica dalla premessa ,

il Dollinger ve la conferma con una senlenza di Onorio cosi laglien-

te, che questo Pontefice non solo vi fa la trista figura di un monoteli-

ta dozzinale
,
ma per di piu comparisce piu monotelila degli stessi

inventori della eresia : Infatti
, soggiunge il chiaro Dottore , Onorio

assentendo a Sergio ed esprimendosi tn forma piu reeisa di lui>

pronunzio queste parole: Noi confessiamo wa sola volonta in Cri-

Serif T, vol. J/, fase. 347. 35 22 Agosto 1864.
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slo l. Checosabramaledavvantaggio?Abbiamo, secondo il Dol-

linger, il reo confesso.

Se non che quale del nostri lettori sarebbesi raai figurato che in

talc discorso di uomo cotanto chiaro si dovesse incontrare il governo

piu rio, che si possa fare della senlenza di un autore? Eppure tanl' e.

Si travolge il senso di Onorio, si falsano Ic conseguenze, si sposlano i

concetti a seconda del proprio lalento. II Dollioger si e filto in capo

che il Papa Onorio sia caduto nell'errore, e quindi e uopo che per fas

o per nefas esca della sua penna coleslo Pontefice col marchio del

monolelismo in fronte. Riferiamo il luogo per disleso, onde il ch.

Dollore Irae 1'accusa ,
ed entri Onorio stesso a fare la debila giu-

stizia di chi 1' ha si bruttamente rappresentato.

Nella sua prima letlera a Sergio egli scrive appunto cosi: Con-

fessiamo una volonl& del Signor nostro Gesu Cristo, perocche (at-

lendele la ragione di tale confessione) dalla divinM fu manifesta-

mente assitola la natura nostra, ma non la colpa in essa
;

si la na-

tura, che fa creata prima del peccalo, e non quella che appresso

la prevaricazione rimase corrolta. Conciossiache Crislo venendo

nella carne simile a quejla del peccalo , tolse il peccato del mon-

do. ... Sappiamo che nel sacro eloquio la voce CARNE e presa

in buono ed in reo significato. Siccome fu scritto : Non perma-

1 Honorius hatte ganz im Sinne beider, die zwei entscheidenden Schrifl-

stellen, in tcelchen dcr menschliche , crealurliche Wille von dem gotllichen

des Logos am deutlichsten nnlerschieden, und diesem gegeniiber gestellt war,

fnr.elne blosse Oekonomie in der Sprechweise Chrisli erU'drt, d. h. fur

ine nur im uneigentlichen Sinne zu nehmende Akkommodalion, wobei Chrislus

bloss beabsichligt habe, uns damit zur Unterordnung des eigcnen Willens un-

ter den gottlichen zu ermahnen. Er nrnssle also, gleich den beiden Orienla-

len, einen einzigen Willen in Chrislus, den goltlichen odcr goltmenschlichen }

d. h. einen vom Logos aus und durch die menschliche Nalur gleichsam nur

hwdurchslromenden Willen annehmen, einen Willen, in welchem nur der Lo-

gos der Wollende, der acliv sich Verhaltende, die menschliche Natur aber

rein passiv 1st, so dass ihre Willenskraft entweder nicht vorhanden ist, oder

doch quiescirt. Und diess hat er denn auch ausgesprochcn : Wir bekennen

*agt er, derrt Sergius Rccht gebend, aber nocht beslimmler als dieser, sich

tmsdriickend, Einen Willen in Chrislus. Pag. 132-133.
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nebit spiritus meus in hominibus islis , quia CARO sunt. E presso

TApostolo: CARO et sanguis regnum Dei non possidebunl. E di

nuovo : Mente servio legi Dei, CARNE autem legi peccali. Et video

aliam LEGEM IN MEMBRIS MEIS, repugnaniem LEGI MENTIS MEAK

el caplivum me trahentem in LEGEM PECCATI, quae esl in mem-

n'bris meis. E molti allri esempii che sogliono iulendersi nel mede-

simo reo signiGcato. Cosi nel senso buono presso il Profeta Isaia,

dove dice: Veniet omnis CARO in Hierusalem el adorabunt in con-

spectu meo. E Giobbe: In CARNE mea videbo Deum. Ed allri: Ft-

debit omnis CARO salutare Dei. Aduuque, siccome dicemmo, non fu

assunta dal Salvalore la natura viziata, cbe rilulta alia legge della

mente, ma venil quaerere el sakare quod perierat, cioe la natura

colpevole del genere umano. Perocche non v' ebbe nelle membra

del Salvatore uu' allra legge , o di versa volonla, o conlraria, es-

sendo egli nalo sopra la legge della umana natura. Cbe se fu scrit-

lo: Non veni facere voliintalem mean, sed ems, qui misit me, Pa-

tris. E: ./Von quod ego volo, sed quod tu vis, Paler, ed altre sen-

teuze somigliauli, quesle non apparlengono ad una volonta diversa,

ma alia dispensazione della umanila cbe fu ussunla. Esse furono

prouunziale per noi, in quanto ci diede esempio, afTmche scguiliamo

i suoi passi, insegnando cosi il pio maestro a' discepoli, che nhmo

preponga la propria voloula a quella del Siguore, ma piultosto

quella del Siguore alia propria in ogui cosa 1. Fin qui Ouorio.'

1 Unde et unam volunlalem fafemur Domini noslri Irsu Christi, qvia pro-

fecto a divinilate assumpta esl n$li-a na!ura non culpa; ilia profecto, quae

ante peccaium creata est , non quae po*/ praevancnliiwm viliala. Chrisius

eriim Djminus in simHi udinein cariiis peccati veniens pecca'um mumli abs-

tulit .... Carnis enim vocubutum dubus modis sacris claquiis bt.ni mtilique

cognovimus nominari , sicul sciipium esl: Non perraanebit Spiritus meus ill

hominibus istis, quia caro snut. El Aposloius: Caro et sanguis reguura

Dei non possidebunt. El iunum: Mente servio legi Dei, carne aulem legi

peccali. Et video aliam legem in memhris meis, repugnaniem legi mentis

meae, el captivum me tiahentem in legem peccati, quae est in mentbris

meis. Et alia multa luiusmodi in malo abiolu'e .talent in'elligi, vel vvcari.

In bonum aulem ila, Jmiu proplieia dicm:e: Veuiet omnis caro in Bierusa-

lem
,
et adorabunt iti couspeclu meo. Et Lb: la carue mea videbo Deum.
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Esaminiamo partitarnente queslo discorso. Tre cose sono da con-

siderare in modo speziale: la proposizione, lapruova della raedesima

e la obbiezione. Confessiarao una sola volonla di Cristo Signor no-

stro. Ecco la proposizione. Come e di quale volonla intende qui

parlare Onorio? Confessa egli in modo assolulo una sola volonta in

Cristo e questa divina, ovvero favella in modo relative, professando

una sola volonla nella umanila assunla dal Verbo ? II Dollinger af-

ferma la prima parte ,
noi la seconda. Riduciamo di grazia a sillo-

gismo la prova arrecata da Onorio in conferma della sua proposizio-

ne, e senza piii ci Iroveremo colla quislione bella e disciolla in favor

Dostro. Infalti questo e il ragionamenlo, che egli fa:

Nclla nalura umana
,
infelta dalla colpa originate ,

arde la lolta

di due volonla: 1' una vuole naluralmenle do che vuole il Creatore,

dal quale proviene, 1'altra, sopravvenuta per opera della colpa, e sem-

pre in sul comballere i voleri di Dio , volendo 1' opposlo. Questa

lolta ci viene aperlamente indicala dai due significati contrarii, in cui

presa la voce CARO nella sacra Scritlura e dalle due leggi oppu-

gnanlisi ,
del cui contraslo tanlo si querela S. Paolo.

Ma dal Verbo fu assunta la nalura umana senza la corruzione

della colpa.

Adunque nella natura umana assunta dal Verbo v' e UNA SOLA

VOLONTA che vuole naluralmente quaoto vuole Iddio, e do senza con-

trasto.

Et alii: Videbit omnis caro salutare Dei. Et alia diversa. Non est itaque as-

sumpta, sicut praefati sunms, a Salvatore vitiata natura, quae repugnaret

legi mentis eius, sed venit quaerere et salvare quod perierat, id est, villa-

tarn humani generis naluram. Nam lex alia in membris, ant vohmtas diversa

non fuit, vel contraria salvatori, quia svper legem natus est hwnanae condi-

tionis. Et siquidem scriptum est : Non veni facere voluntalem meam
, sed

eius qui misit me, Patris. Et: Non quod ego volo, sed quod lu vis, Pater:

Et alia huiusmodi, non sunt haec diversae volunlatis, sed dittpensalionis hu-

manitatis assumptae. Ista enim propier nos dicta sunt , quibus dedit excm-

jtlum, ut sequamur vestigia eius, pins magister discipulos imbuens, ut non

suam unusquisque nostrvm, sed potius Domini in omnibus praeferat volunta*

tern. MANSI, Condi. T. XI, col. 539-S42.
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Yedete con quanta sponlaneita sboccia questa conclusione. Ma
,

di grazia, non vi da essa limpido il concetto di Onorio? Non vi

afferma irrcpugnabilmente aver Onorio favellato in modo relative ;

aver egli confessato bensi uua sola volonta ma nella nalura umana

assunta dal Verbo ?

Cerchiarno lo stesso risultato per altro verso. Fate che altri inten-

da la sola volonta professata da Onorio in modo assolulo, e la lenga

per divina. Quesli sara costretlo, 1. a sostenere 1' assurdo, che il

discorso sopra la lotta delle due volonta compreso nella maggiore

del sillogismo ,
sia senza scopo o ragione nel raziocinio di Onorio ;

2. a sopprimere nella conseguenza il termine nalura umana, che vi

cade a lulto rigor di logica ,
essendo usato da Onorio conveniente-

mente nelle premesse, e quindi predicare di Cristo in modo assoluto

cio
,
che fu asserito per comparazione. II che, come ognun vede,

non imporla meno, che mutare soslanzialmenle il senso della propo-

sizione, e cio con gravissimo danno di chi 1' ha dirittamente pronun-

ziata. Adunque la ragione ,
il nesso logico ,

la giustizia pugnano pel

retto senso di Onorio conlro 1' asserzione del Dollinger.

Da lutto queslo spunla un corollario, il quale ci discopre la falsi-

ta di due altre asserzioni. II Dollinger ci rappresenta Onorio in at-

teggiamento d'uomo travaglialo che non sa trovare il bandolo della

quistione, che ha tra mano, slante il pecsiero che la volonta umana

siccome apparlenenle ad una nalura corrotta
,
debba perpeluament6

accapigliarsi colla divina l. Falso, e ve lo dimoslra la dislinzione

posta da Onorio tra la natura integra e la corrolta
,
asserendo alia

maniera di uomo sicurissimo del fallo suo
,
averla il Verbo assunla

nello stato della interezza natia. Parimente il Dollinger taccia Onorio

di non aver conosciuto la verita dommatica in quislione, vale a dire,

la unione morale nella dualila fisica delle volonla 2. Falso ancor que-

1 Dabei qualte slch Honorlus, glelch den Monothelelen des Orients, tnit

der Vorstellung : ein menschlicher Wille milsste nothwendig, als der snndigen

menschlichen Nalur angehorig, dem gotllichen slets widerstreben. Pag. 133.

2 Wahrend dock der Gedanke so nahe lag ,
dass der der siindlosen Natur

Christi enlstammende menschliche Wille sich dem gottlichen conformire, also

moralische Willenseinigung bei physischer Willenszweiheit bestehe. Ibid.
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sto. Non ha egli, Onorio, affermalo
,
che il Verbo assunse la nalura

umana senza la colpa, non ha egli dimostrato, che essa doveasi chia-

mare came sollanto nel senso buono, che in essa non v' era legge

perversa, ma soltanto la diritta? Dunque apertamente suppone, che

in Cristo si trovasse insieme colla volonla divina quella volonla uma-

na che e naturalmenle diritla, e percio vi fosse eziandio la unione

morale nella dualita fisica.

Facciamoci da ultimo a considerare la obbiezione, che e la lerza

delle Ire cose proposle. Onorio si oppone i tesli del Vangelo: Non

veni facere voluntalem meam: Non quod ego volo, se quod tu

vis, Paler, e gli altri somiglianli. In qual senso? Non v'ha dubbio;

in quello del suo discorso, cioe, relalivamenle alia nalura umana ,

essendo recall a proposito di cio che avea tesle affermalo. Onde la

obbiezione si puo offerire sollo questa forma. Dalle senlenze soprad-

detle di Crislo pare che in lui come uomo, fosse accesa la lolla del-

le due volonla; 1'una delle quali rilraesselo dal palire, e 1'allra ve

lo sollecitasse conformemenle alia volonla del Padre. Come adunque

si nega nell'umanila di Crislo 1'inneslo della volonla avversa? A que-

sla obbiezione risponde Onorio ,
non doversi colali senlenze riferire

ad una volonla rilullanle, la quale per le cose delle di sopra non po-

lea avere slanza nella nalura incolpevole ed inlegra assunla, ma sib-

bene aver esse la loro ragione in quei fini
,
ai quali era ordinata la

umanHa presa dal Yerbo. Tanlo suonano le parole ond' e formata la

risposta: Non sunt haec diversae voluntatis
, sed dispensationis

(owwvopia;) volunlalis assumptae. Dunque e falsoche, secondo Ono-

rio, convenga pigliare la sentenza di Cristo nel senso di mera eco-

nomia, vale a dire, senza fondamenlo in re, giacche cio che si rap-

porla alia economia o all' ordinamento della incarnazione, si fonda

sopra la realila di cose e di fatli
,
essendo vero , che quando Cristo

conforlava gli uomini a soggellarsi a Dio dietro il suo esempio, dava

realmenle cotale esempio , soggellando liberamente la propria vo-

lonlet umana alia divina, eziandio in cose naluralmenle disaggradevoli

alia umanila, ond' era veslilo. Dunque e falso che Onorio ammet-

tesse una sola voloula in Cilslo e quesla divina, giacche tale suppo-

slo fa alle pugna non meno col raziocinio, conlro del quale e isliluila

la obbiezione, che colle parole della risposla leste riferite.
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Al senso, che noi abbiamo dedotto per discorso, consuona il con-

teslo ,
il quale si riduce alia confessione seguente ,

che divinitati

unila est caro passibilis ineffabililer, atque singulariter, lit discrete

et inconfuse, sic indivise. Ut nimirum stupenda menle mirabiliter

manenlibus ulrarumque naturantm differentiis cognoscatur uniri.

Ondeche ,
siccome e chiaro che la nalura umana non sarebbe unita

al Yerbo inconfuse , ne sarebbono rimasle inlalte le differenze dello

due nature, se la volonla umana avesse formato colla divina un mo-

struoso composto di un' allra volonla divino-umana
, oppure se la

medesima fosse ita in dileguo alia presenza della divina; cosi e forza

il dire che Onorio abbia necessariamenle riferilo quell' unam volunla-

iem alia nalura umana, inlorno alia quale si versava il suo discorso.

Ne alcuno pigli meraviglia del ragionamento fallo da Onorio in

pruova dell' una volonla nell' umana nalura di Crislo ,
come di cosa

che a prima giunta sembra per poco iuulile. Serpeggiava di quei di

1' errore
,
che Crislo a guisa di puro uomo peccalore avesse denlro

di se provalo quel bollire e quel rimescolarsi oslilmente, che suol

fare in noi la carne inverse lo spirito 1. E con cio eccovi il senso

ovvio del discorso
,

il couleslo e la circoslanza slorica purificare

Onorio della taccia apposlagli.

Agli argomenli inlrinseci sono da aggiungere ancora le teslimo-

nianze dei conlemporanei , le quali ,
se si o no , debbansi avere nel

grado di aulorila assolula, dicanlo i noslri leltori. La prima sia quella

di Papa Giovanni IV
,

il quale tre anni circa appresso la morte di

Onorio, avulo senlore dell' abuso che faceano della lellera di questo

Ponlefice i monolelili di Coslanlinopoli ,
e specialmente il Palriar-

ca Pirro, lolse, in una sua epislola all' imperalore Coslanlino, ad

csaminare il luogo cilalo dal Dollinger sludiandone lulle le parli ,

paragonandone i sensi, bilanciandone il pro ed il conlro ,
ed in fine

1 Unde scienles, quod nultum in eo, cum nasceretur et conversarclur,

essel omnino peccalum, decen'.er dicimus et veradler confilemur, unam vo-

lunlatem in sanctae ipsivs dispensations humanilale, et non duas contrarias

mentis et carnis praedicamus ,
secundum quod quidam haere'.ici veluli in

puro ho mine delirare noscuntur. Apologia llonorii. MAMSI T. X, Coucil.

co/. 684.
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conchiuse che inlalta era la fede di Onorio ,
avendo egli inleso in

quell' una volonta, la umana 1. In piu luoghi delle sue opere il

marlire S. Massimo favella delle lettere di Onorio. Dove pero parla

exprofesso del tratlo, sopra cui il Dollinger appoggia la sua condan-

na contro di Onorio, e nella letlera che scrisse al prete Marino. Ivi

ne fa per poco una nolomia: isliluisce soltile esame di ogni concelto,

ne pesa il valore, misura la porlala del lutto, ed in fine, discusso il

vero dal falso, sentenzia definitivamenle parergli che Onorio non

solo non abbia fallito nella fede, ma che piutlosto colla sua letlera

1' abbia confermata ,
stabilendo la volonla umana in Cristo

,
della

quale sola avea dispulato 2.

Queste dimostrazioni sono raflbrzate dalla testimonianza di Gio-

vanni Abbate
,

il quale ebbe da Onorio 1' incarico di slendere la ri-

sposla a Sergio. Or avendo egli poscia nella persona di Papa Gio-

vanni IV dovulo scrivere una leltera all' Imperatore inlorno al senso

nel quale Onorio avea confessata una sola volonla di Crislo, testified

formalmenle essersi da Onorio e da se inteso la volonla della sola

natura umana : Unam volunlalem diximus in Domino, non divini-

talis eius et humanitalis, sed BUMANITATIS SOLIUS, corroborando

questa sua teslimonianza con due argomenli assai acconci. Piu
,

il

primo che divulgasse per 1'orbe caltolico con pubblico scrillo il reo

senso appiccato alia leltera d' Onorio, fu Pirro Patriarca di Costanli-

nopoli, erelico monolelila. Or bene a coslui parve cosi grave la te-

slimonianza deU'Abbale Giovanni , cbe in una solennissima dispula,

ingaggiata Ira lui e S. Massimo al cospelto di numerosa adunanza

1 Praediclus ergo decessor meus docens de mysterio incarnationis Chrisli

dicebat non fuisse in eo, sicut in nobis peccatoribus mentis et carnis contra-

rias voluntates quod quidam ad proprium sensum converlentes, divinifalis

eius et humanilalis unam eum voluntatem docuisse suspicati sunt; quod ve-

ritati omnimodis est conlrarium. Ibid. col. 685.

2 Tov Si ft rris PWIMMUV irairav 'Ovwptcv, cu xarafopeustv cTjwxt TT; TWV
EJ,

ocwat , yvapveuew Si p-aXXov , xal TCWTTJV w? ttxb; ouviorav. Edit. Migne Toffl. po-

ster. col. 237.
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di Yescovi africani e dello slesso Prefetto imperiale, non esilo punto

a dire ingannato chi interpretava altrimenli la lettera di Onorio 1.

Pognamo che una quistione legale sia risoluta in un dato senso
,

dai piu savii maestri del giure ,
e cio non senza pericolo ;

che ven-

ga in conferma la testimonianza di uomo degnissimo di ogni fede e

scriltore del Iralto messo in litigio; che infme colui, il quale era il

piu forle avversario, si dia spontaneamente per vinto con grave suo

1 Riputiamo cosa utile riferire distesamente il documento corrisponden-

te, traslatato dalla greca nella nostra favella. Esso e cavato dal Dialogo tra

Massimo e Pirro,

Pirr. Che hai da rispondere sul conto di Onorio, il quale in una sua

letlera al mio Antecessore dommatizzo, essere una sola la volonta del 110-

stro Signore Gesii Cristo?

Mass. Chi di cotesta lettera siede interprete fededegno : colui il quale

scrissela nella persona di Onorio, e vive ancora, ed e per la chiarezza

di altre sue opere egregie e per la scienza de' dommi onore e lume di

tutto occidente; oppure coloro che in Costantinopoli favellano cid che

torna loro a grado ?

Pirr. Colui che la scrisse.

Mass. Or bene, questi nella persona di Papa Giovanni avendo scritto

un' altra fiata all' imperatore Costantino sopra la lettera di Onorio
,
disse :

Confessammo una sola volonta in Cristo non gia per rispetto della uma-

nila e della divinita
,
ma in risguardo della umanita soltanto. Posciache

avendo scritto Sergio, che alcuni spacciavano due volonta contrarie in

Cristo, (Onorio) rispose, cbe Cristo non ebbe due volonta awersantisi,

vale a dire, della carne e dello spirito, siccome abbiamo noi appresso la

colpa, ma una sola, la quale e proprieta naturale della sua umanita. Una

prova evidente di questo senso e, avere Onorio nominato e membra e

carne; la qual cosa non consente, che i suoi detti s'intendano della di-

vinila. Quindi facendosi anticipatamente un' obbiezione ,
disse. Se alcuno

poi ci opponesse : Come mai trattando voi della umanita di Cristo non

faceste punto menzione della divinita? Noi risponderemo primamente,

che si fece la risposta secondo la interrogazione ; quindi che noi abbiamo

osservato cosiin questo, come in ogni altro fatto, il costume della Scrit-

tura, la quale talvolta parla della divinita
,
come quando 1'Apostolo disse :

Christus Dei virtus et Dei sapientia, e tale altra della umanita sola, come

quando sentenzio : Quod est stultum Dei, sapientius est hominibus; et quod,

infirmum est Dei, fortius est hominibus.

Pirr. 11 mio predecessore, tratto in errore dalla parola, intese altramente.
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scapito. Chi non ripulerebbe doversi tenere in conlo di retta la data

soluzione? Ecco il caso. Due persone gravissime e nelle cose leologi-

che grandemente perile, il Papa Giovanni IV, ed il marlire S. Mas-

simo, soslengono e provano anche a costo di provocare il furore dei

Patriarch! di Costantinopoli ,
la purezza della fede di Onorio. In fa-

vore della stessa depone con alto solenne 1'Abbale Giovanni
,
uomo

per sanlita di vita e per scienza chiarissimo
, e Pirro

, dopo avere

pubblicalo al mondo Onorio come forte soslegno del monotelismo,

non sa rispondere a chi lo riconviene, che colla confessione del pro-

prio inganno a grande suo scorno. Cio posto, sapele che importa il

tacciare ancora il Ponlefice Onorio di errore nel luogo citato ? Nul-

lameno che tratlare da ciechi ignorant! o da ingannalori un savio

Papa, un grande Santo e grande scrittore della Chiesa, da mentilore

un uomo illuslre ed in istima di sanlissima vita presso i contempo-

ranei
,
da stupido e da male accorlo 1* aslutissimo Pirro. Chi vorra

pigliare a proprio carico insieme col Dollinger quesle asserzioni ,

che sentono dell' assurdo ?

Riannodando quello che abbiamo discorso fin qui, si considera egli

la parle slorica? Noi troviarno aver il Dollinger dalo, come causa del

monolelismo, quello che fu un trovato della malignila corrom pitrice

della fede; come consenlimento di Onorio all'errore dotlrinale, quello

che fu una semplice approvazione di un consiglio pralico in seuso di-

ritto; come opposizione di Sofronio a Sergio ed Onorio, quello che fu

una calda preghiera falta dal medesimo a Giro per distorlo dal ban-

dire 1'errore
,
ed un' umile sommessione ai consigli di Sergio e di

Onorio. Si considera invece la parle razionale? E forza concludere,

che lo stesso Dolliuger ha con lulta sicurezza affermato, riferirsi da

Onorio ad una sola volonta divina, quello che Onorio invece rapporla

ad una sola volonla della natura umana assunla ; inlendersi dal me-

desimo Pontefice in reo senso alcuni tesli della Scrittura, che per

lo contrario egli chiosa diriltamenle
;
ed in fine non essersi da Ono-

rio veduta la relliludine del domma, quando per 1'opposito mostra

di averla veduta otlimamente.
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AUTENTICITA DEI FATTI

IVI.

La durata di presso a novanta anni toglie

la possibilita all'imposlura.

La prima cosa che bisogna accertare si e che i fenomeni atlribuiti

alMesmerismo, ovvero allo Spiritismo, non sieno mere imposture, ma

falli certi e indubitali. La realla di questi falli e il fondamento di

questa trattazione; poiche se i fenomeni asseriti non fossero che fur-

fanterie di frappalori, illusion! d' occhio o d'orecchio, manipolazioni

di giocolieri ;
addio scienza, addio ragionamento, addio illazioni e

priucipii. Ne in questa dimoslrazione bisogna andare alia leggera.

Per salvarsi d'inganno grave e pernicioso bisogna esser cauli a cre-

dere
,
lenli a giudicare. La credulita e del tulto da sbandirejn que-

sta discussione , e il luogo suo dee prenderlo la critica ancor piu

severa. Questa ha ingeneralo in noi la convinzione, che noi deside-

riamo di trasfondere nell' animo dei nostri leltori : e perche cio av-

Tenga a punta di ragione, c'ingegneremo di porgerne gli argomenti

nella loro massima schieltezza, sveslili cioe d'ogni adornameo4o.

1 Vedi questo volume, pag. 175 e segg.
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Fissiamo in primo luogo cio che intendesi ora di provare. Noi

qui non vogliamo indagare la cagione, ma la realta dei falli. L'inda-

gine della cagione sara d'allro luogo : a questo appartiene la ricerca

nuda della esislenza. Sia un fluido universale, un fluido biolico, ma-

gnelico ,
mesmerico o comunque piaccia di nominarlo : sia uno spi-

rilo invasore : o sia qualsivoglia allra la cagione che produca quest!

effetti
,
cio nulla deve in questo momento imbarazzarci. Quello che

ora ci preme si e di assicurarci il fatto. Son veri o no questi urti vio-

lenti, quesli slrepiti svarialissimi, quesli splendori abbaglianti, que-

sti sonni , queste chiaroveggenze , queste previsioni , quesli indo-

vinamenti
;
o siamo noi lo zimbello di astuli giuntatori ,

che con

ingegni loro si fan beffa della nostra credulila? Quei fenomeni, in una

parola, sono realta o sono illusion! ?

Alia qual dimanda la risposta che faremo si e, che essi sono pur

troppo una realta. Non gia che tutli i singoli fatti, altribuili ai ma-

gnetizzatori o ai medium, debban dirsi schietti e genuini : ma perchS

di schielti e genuini vi e si gran copia, che sopravvanza alia nostra

affermazione. E questa si e la seconda cosa, che vogliamo prece-

denlemente stabilire. Diciamo dunque , ripetendo quasi alia lettera

ci6 che, alcuni anni or sono, dovemmo pure asserire l, Timposlura

esservi, ma procedere essa dietro della verila, e per alcuni fatli di

soperchieria ciarlalanesca che possono citarsi
,

esislervene innume-

voli altri d'innegabile autenlicita. Anlichissima e 1'arle di coloro che

fan mercalo della pubblica credulita, e a forza di slillarsi essi il cer-

vello per tessere sollilissime maglie alia sempliciia altrui
,

riescono

ad irreticarvi soavemente non solo i gonzi, che sono i piu, ma spes-

so anco i savii
,
che credono di star sull' avviso ,

e ripellere da se

ogni pericolo d'inganno. Ma i ciurmalori sotlostanno alia legge uni-

versale, che e di prendere 1' apparenza e 1' impronta della verila, se

vogliono essere creduli. Se la verita non li avesse in niuna guisa pre-

ceduti, la loro ciurmeria non avrebbe in che far presa, e non che cre-

ditori, non troverebbe nemmeno udilori. Bisogna dunque schermirsi

da due contrarii eccessi : da quello che rifiula ogni portento mesme-

1 Serie III.
a
,
Vol. VI, pag. 179.
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rico o spiritistico ,
e Ji pone tutli in fascio tra te ribalderie dei ciar-

latani; e da quello che tutti li accetta ad occhi bendati, e tutli li re-

puta egualmente sinceri e genuini. II giusto mezzo dimorera in que-

sto : che si ammelta doe la possibilila non solo
,

anzi la facilila e

1'esislenza dell'imposlura : ma che iutto all'impostura non si arrechi,

con notabile offesa del buon senso e della sana ragione.

Come in fatti puo credersi che a forza di sole ciurmerie siasi so-

stenula per lo spazio di novant' anni
, quanti ne son corsi dai priml

sperimenli di Mesmer infino a noi, la credenza e la pralica di quesle

novita, anzi che sia essa sempre piu ita allargandosi e crescendo,

fmo a diventare cosa non solo comune, ma in alcuni paesi universale

e volgarissima?!! tempo e 1'amico della verita e del drillo : 1'inimico

della falsila e dell'ingiustizia. Or tra le falsila la piu facile a scoprirsi

e 1'impostura, perche essa non ha, come molti errori hanno, 1'abito

e le maniere della verila
,
ma sol la maschera. Si capisce adunquc

un'impostura che trionfa per picciolo tempo : un'impostura, che se-

gua a trionfare per un tempo cosi prolisso, non si puo intendere.

Ne solo per la general nalura di tulle le falsificazioni
,
ma per

la nalura specialissima di questa. Le meraviglie del Mesmerismo

sonosi presentale alia vista delle persone ,
nel tempo che , per

opera della filosofia miscredente del secolo passato ,
ad ogni fatto,

che punto nulla sapesse del prodigioso, si appiccava appunto la no-

ta d'impostura. Impostura doveano dirsi allora i miracoli, impostura

le profezie, imposlurale rivelazioni, impostura poi in modo specialis-

simo le ossessioni, gl' incantesimi e le magie. Tutlo do che fosse o

sopra o fuori delle ordinarie leggi della natura, predicavasi nell'ordi-

ne delle idee per assolutamenle impossibile, e in quello dei fatti per

sicuramente falsificalo. Questa era la disposizione degli animi, che

doveano i primi sentenziare intorno ai presligi del Mesmer: chi vedea

nella realla 1'impostura, ei ci pare che non fosse gran falto inclinato a

vedere nell' impostura la realta. E cosi in effetlo accadde. Coucios-

siacche quanti o nei seggi accademici,o sulle calledre universitarie,

o sulle panche scolastiche, o nei crocchi dei caffe e delle sale facea-

no allora i begli umori, e teneano bordone al sofista di Ferney, tut-

ti ad una voce sentenziarono che le novita mesmeriche erano pretto
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ciarlatanesimo ,
e i suoi seguaci lurbe di creduli o di giuntatori. Ne

questa senlenza fu o languidamente profferita allora , o vigliacca-

menle abbandonata poscia. Fin dal principle fu da essi capito che

il magnetismo era un errore per essi funesto, cui bisognava combat-

tere con ogni calore , se non volevano mirare il crollo di lulto il

loro edifizio scientifico. Per combatterlo due vie soltanto vi erano :

negare la esistenza dei fatli, e cosi abbattere 1'albero svellendone la

radice; o accetlando i falli, spiegarli coll'appVicar loro le leggi ordi-

narie della nalura. La seconda via, tentata da molti di loro, non is-

punto al termine desiderate , e nessuna spiegazione resse all' esamo

del buon senso e della scienza: e quindi tutle le ideate vennero, Tu-

na dopo 1'allra, abbondonate. Si altennero dunque alia prima; e con

tanla persistenza, che fino a pochi giorni or sono quel magno giorna-

le, che e il Debats, profferiva sentenziosamente
,
che i portenli at-

Iribuiti allo spirilismo debbono dividersi in due classi
,
in porlenli

che non si pruovano , e in portent! che non pruovano ; cioe dire o

in falli che possono spiegarsi natural mente, o in falli che non pos-

sono ammeltersi, perche non si possono spiegare.

Or se cio e, come puo essere avvenuto che cotesti portenti siensi

continual! a reggere per lo spazio di novanta anni , essendo da lanli

e con tanlo zelo ed ostinazione proclamati per impostura? Se fossero

realmenle imposlura, o sarebbero essi sparili al tiilto , o sarebbero

ravvisali come tali, e come tali spacciati a semplice passalempo del-

le brigate. Ma esser delli impostura da tanti
,
e propagarsi come

prelta verila, questo sorpassa ogni probabilila; perche il genere u-

mano non si lascia imposturare cosi a lungo e cosi universalmente ,

e, quel che e piu con tale e tanta sfacciataggine.

XVII.

/ prestigi mesmerici ammessi ed esaminali da ogni sorta

di scienziali e di critici.

Ma questo primo argomento della real la del Mesmerismo assume

wn'evidenza ancor maggiore, se si considera il numero stragrande di

atlestazioni, che ne fan fede, Cominciamo da quelle scrilte ,
die so-
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no o possono essere alia mano di ognuno. Non vi e forse nella slo-

ria avvenimenlo, che abbia deslo 1' ingegno ed eccilate le penne

d'un egual nurnero di scriltori. Possono anooverarsi , senza paura di

esaggerazione, un quasi due rnila opere different!
,
che finora \i-

dero la luce ossia pro ,
ossia contro il Mesmerismo. Questo fatto

non ha bisogoo di essere provato qui da noi : il sig. Malherbe, un

docici anni fa, dimostro che la biblioteca mesmerica sorpassava il

numero di 1300 opere : ed allora per somma venlura 1' Italia \i era

iroppo ristrellamenle rappresentala. Nello spazio corso da quel tem-

po in qua clii assegnasse non altro che quaranta libri ogni anno,

con che si giunge agli altri 500, starebbe al di qua del vero , slan-

te la voga che lal argomenlo ha preso, e 1' essere entrala in cotal

lizza negli ullimi quallro anui 1' Ilalia , con un numero proporziona-

tamente considerevole di nuovi campioni.

Se i falli mesmerici lion fossero s'.ali allro che una semplice Iruf-

feria, pochi libri sarebbero bas'ali a svelarla al mondo; ela ragio-

ne di lanle opere pubblkate, anzi la nuleria medesima sarebbe ve-

nuta raeno. INessuna olesa pungd allretlaalo 1'aiuor proprio, quanlo

1' inganno grossiero , o la beffa maoifesta : e chi uaa volla si con-

vinse d' essere stato zimbel'o deU'altrui marioleria, si puo esser

certo che non vi capitera la saconda. Or coloro che vorrebbero an-

cora soslenere, che que'prestigi non furono aliro se non deslrezze e

giuochi di mano , o furfanterie di barattieri
, suppongono delle due

cose 1'una: o che doe la pazienza dei lellori non fosse mai stanca,

o che la dabbenaggioe dei leltori non mai venisse meno
; sicche, ne

quelli s' infaslidissero d' essere ingannali, o d' essere convinli d'in-

ganno sofferto, e quesli si contentassero di scrivere e di slampare per

non esser guardali in viso, non che letli.

Ma dal solo fatto , genericamente considerate di tanti scriltori ,

passiamo alia qualila dei loro scrilti. Nella massima lor parle , essi

si occupano di descrivere i fenorneui del Mesmerismo ,
e di porger-

ne la spiegazione. Quei che intendono a negare recisamenle i falli,

o ad arrecarli alia falsificazione, sono in cosi picciolo numero ,
che

se meritano una menzione, per amore di fedelt storica, non merila-

no una considerazione, per amore di assennatezza critica. Yi e dun-
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que in essi una parle comune, nella quale universalmente convengo-

no
,
ed una speciale, nella quale ciascuno si differenzia dagli altri.

Convengono nella sposizione storica dei falli : disconvengono nella

disquisizione filosofica delle cagioni. Si T una cue 1' altra circostan-

za favorisce . evidentemente la verila dei fatli. La favorisce la parte

comune a tulti. Perche se tulli convengono neli'ammellere i fenome-

ni mesmerici come reali ed indubitati, anzi se ciascuno ai casi par-

ticolari, attestali precedentemente dagli allri, aggiugne, come fa, i

suoi particolari, arrecandone tutte le piu minute circostanze; ne con-

segue che essi divengono altrettanli testimonii della realta e verita

di quei porlenti. A far fede d' un fatto sensibile basta talvolla la te-

stimonianza d'una persona sola, purche sia capace e proba. I falti at-

tribuiti al Mesmerismo son tulti obbiello proporzionato dei sensi, pic-

chi, urti, suoni, luci, parole, scrilture e via discorrendo. Nonuno,non

tlieci, non cento, ma mille e mille testimonii li affermano ;
ne li affer-

mano alia sfuggita, ma ponderatamente; nea voce, ma per istampa;

ne in privato, ma in pubblico. E questi teslimonii sono per la piu gran

parle competenti e onesli
,
sicche ne della loro scienza ne della loro

veracila vi puo esser dubbio. Or come schivare il peso di tale tesli-

monianza, che raccoglie insiemenon cenlinaia, ma migliaia divoci,

clie ciascuna in parlicolare ,
e tulle insieme gridano di aver veduto

esse, esaminato esse, accertato esse questi fenomeni? Uno scettici-

smo anche esagerato e possibile tra certa gente : ma lo scelticismo

che possa metlere in dubbio tanle leslimonianze e dar loro pel ca-

po di ingannate o d' ingannatrici, non e possibile di trovarlo altrove

che tra gl' imbecilli o i mentecatli. Molto piu che la parte propria e

differente di ciascuno di quesli scrillori convalida efficacemente la

veracita dell' altra parte che e comune a tutli. Essi non si souo co-

piali nudamente 1' un 1* altro : spesso anzi si sono combattuti. La

parte teorica, che essi espongono, non solo li differenzia tra loro, ma
li divide e li inimica; non diremo isolando ciascuno a far parte da se,

ma aggruppandoli in manipoli poco forli per numero, ma molto batta-

glieri per aslio. Se vi fosse tra quesle schiere avversarie alcuna, che,

-a base delle proprie spiegazioni, avesse posta la falsita o 1'errore, non

sarebbe mancala la sua nimica ad atlerrarne 1' edificio , minandone
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appunto i fondamenti mal fermi. Or chi abbia lelti parecchi di que-

sti libri di controversia mesmerica, si e gia avveduto , che la balta-

glia non s' ingaggia tra loro sul lerreno dei falli
,
ma sopra quello

delle origini. Non gia che alcuna volta non si rifiuli questa o quella

particolarila di qualche caso, o anche queslo o quel parlicolare av-

Yenimento : ma perche la somma dei fatti che ciascuno riporla, rima-

De intalla. Anzi il rifiularsene alcuno , mostra che gli altri furono

ammessi non alia cieca, ma avvisatamente e dopo discussione e sen-

tenza.

Ma quello che piii importa si e di considerare la quality degli

scrittori
,
che hanno col loro suffragio confermata la real la dei feno-

meni mesmerici. Uomini eminenti nelle scienze, delle quali coslitui-

scono una .vera gloria ;
abituati a cribrare ogni parola , a disculere

ogni principio, a notomizzare, per dir c.osi, ogni fatto; uomini dotali

di mente pacata e d' inlelletto scaltrissimo
; quanli in cosi lungo

lasso di tempo si sono occupati di scienze fisiche , razionali , morali

o sociali
,
tulti ban voluto rendersi ragione delle novila meraYiglio-

se che loro si raccontavano
,
e hanno delta la loro opinione sopra i

falli e sopra la loro cagione. I Faraday, i Cuvier, i Laplace , gli

flufeland
,

i Franklin
,

i Berzelius
, gli Orfila , i Broussais , gli Ara-

go,iPanizza, i Malfalti, gli Orioli, i Recamier, i Geoffrey, i

Klaprolh, gli Hernostaedt
, gli Husson, i Babinet

,
i Lavater, i De

Jussieii
,

i Gregory , gli Elliotson
,
cioe dire il fiore degli astronomi,

dei fisici
,
dei chimici

,
dei medici dell'eta nostra , e con essi lanli

allri che ben possono, per la loro valqntiascienliflca, andar con loro

in ischiera
;
tutli quesli, diciamo, dopo esami molli e diligenli hanno

solennemente riconosciuta la verila dei fatli piii straordinarii del

Mesmerismo e dello Spiritismo. Or chi uditi tali nomi osera di dire

che essi o non avessero 1'abilila richiesta a scoprire 1' inganno , se

inganno \i era
,
o 1'onesla voluta per non farsi essi medesimi ingan-

natori? La loro testimoniauza posiliva e diretta esclude adunqueogni

dubbio , e mette il colmo alia verila, omai pienamente accertata di

quesli falti.

Non abbiamo fra questi nomi illustri inserito nessun uomo di

Chiesa, perche ne vogliamo fare menzione a parle. La crilica teolo-

Serie 7, vol. XL fasc. 347. 36 22 Agosto 1864.
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gica, per iscoprire la verila o la falsila di ua fatlo
, ha fra gli altri

queslo vanlaggio sopra la crilica filosofica
;
che menlre essaammelte

tulti i criterii della filosofia
,
vi aggiugae quelli della teologia , e con

essi una cerla abiludine di maggiore aggiustatezza , che puo dirsi

severila nel giudicare del fatli straordinarii. Gl' increduli si beffeg-

geranno della preminenza che noi diamo alia crilica teologica sopra

la filosofica : ma le loro beffe non dislruggeranno il falto, che e noto-

rio, ne le ragioni del falto che sono molleplici. Noi scrivendo a chi

non e incredulo, invece di dimostrarlo, 1' assumiamo per base di

una nuova confermazione del noslro assunlo. Mollissimi scrillori ee-

clesiaslici hanno esaminato la realla dei fatli raagnelici ,
e H hanno

ammessi come iudubitati. Merilano il primo luogo quei Pastori, e

sono molti, che hanno ai lor greggi rivolle parole aulqrevoli per

premunirli conlro 1' uso e to pratica del Mesmerismo , nelle varie

forme che esso assunse : la quale ammonizione sarebbe stala per lo

meno vana, se non si fosse trallato d' altro che d'un trastullo, o

d' una ciurmeria di giocolieri, poniamo ancora che maligni. Vengo-

no appresso quegli scriltori teologi che ne han falto argomento di

loro trattazione, tra'quali, per annoverare smo alcuni dei piu noli, e

per escludere quelli, le cui spiegazioni noi dovremo in appresso ri-

fiutare, citeremo 1'Emo Cardinale Gousset, Mons. Sibour Arci-

vescovo di Parigi, il eh. P. Ventura dei Chierici Tealini, il padre

Caroli dei Minori Conventuali , i padri Gury ,
Pianciani

, Pailloux,

della Compagnia di Gesu ,
il P. Tizzani dei Can. Regolari Lalera-

nesi
, gli abbali Guillois , Maupied, Caupert, Sorignel, Monlicelli e

Alimonda. Tulli essi
, si accordano nella loro critica leologica cogli

scienziati addotli innanzi : tulli accetlano e anzi il piu delle voile di-

mostrano a punla di rigorosi ragionamenli la esistenza effelliva e

indubilata di quei fenomeni. Quest'armonia e degnissima di nota :

poiche si tratta di uomini
,

i cui sislemi , le cui opinioni ,
le cui sen-

tenze non solo si divariano
,
ma spesso si comballono, anzi si esclu-

dono. Essa dunque finira di lorre ogni dubbio, se pure alcuno ne

potesse ancor rimanere.

Ne solo la scienza , solo la probila di tai lestimonii li rende de-

gnissimi di fede. Tali altresi li rende la natura medesima delle loro
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altestazioni, e la mole dei documenti certissimi, con i quali il piu del-

le volte li confermano. Poiche non trattasi di falti secret!
,
ma pub-

blici ed accaduti al cospelto di lutti, a cui tutli poleano pigliare,

anzi presero parte. Non trattasi di sette o combricole, che per inte-

resse o per allucinazione di lor parte rislringano tra proprii membri

quei privilegi ;
ma trattasi d'ogni nazione

, d'ogni fazione politica,

d'ogni credenza religiosa, Non traltasi di persone volgari e capaci

di essere facilmente ingannate ;
ma per lo contrario il volgo pochis-

sima parle v' ha preso , e dalla cima della societa , dalla nobiltS,

cioe , dalla scienza
,
dalle sommitii sociali uscirono i primi speri-

menlatori e i teslimonii piu affermativi di quelle slraordinarie me-

raviglie. Non trattasi finalmente di sperirnenli rari, fuggevoli, sotti-

li, che appariscono in islante per disparire, e non lasciano alia mente

attonila la riflessione e il discernimento ;
ma anzi trattasi di seusazio-

ni palpabili, lungamente protratte, ripetule a piacimento, verificabili

a posta d'ognuno. Adunque in fatti di tal nalura 1' inganno , anche

in persone comunali, e, se non impossibile, difficilissimo : chedo-

Trassi dire in persone di quella elevatezza e coltura che dicemmo

innanzi ?

Ma oltre la natura dei fatli
,
e da considerare la nalura dei docu-

menti, che a prova dei falti si arrecano dagli scriltori sopra mento-

vali. Assai spesso si trovano i racconli loro convalidali da relazio-

ni in iscrilto
,
firraale col nome

, cognome e domicilio degli allori e

teslimonii oculari di quei fatti. Or segnali a tali strumenli pubbli-

ci trovansi spesso uomini superiori ad ogni eccezione pel loro gra-

do sociale e per la loro avvedulezza; il piu delle volte mimerosi e

sovrabbondanti ad ogni piu difficile teslimonianza; e sempre d' una

sicurezza nell'affermare tale e tanla, che rimuovesi per fino il sospet-

to di ogni qualsiasi illusione.

Restringendo adunque in breve do che in queslo paragrafo ab-

biamo inculcate, la fede alle meraviglie mesmeriche si appoggia a

testimonianze per il numero maggiori d'ogni computo , per la com-

pelenza maggiori d'ogni eccezione , per la professione della vita

maggiori d'ogni sospetto, per la onesta maggiori d'ogni esclusione.

dunque d'ora innanzi non si potra piu ammetlere una teslimonian-
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za storica, e tutlo nel mondo dei fatli rimarra dubbio ebalenante; o

il fallo dei portenli mesmerici dee ripularsi per accertalo e sicu-

rissimo.

xvm.

Avversarn disprezzalori del Mesmerismo, cangiatiper I'evidenza

dei falli in testimonii efficaci ed aulorevoli.

Una particolarita notevole ci obbliga a trallenerci ancora sopra

cotesli testimonii pubblici del Mesmerismo. Molli fra gli scrittori fa-

vorevoli erano prima stati opposilori aeerbi : ne la loro conversione

fu
rep|plina , ne poco contrastata. Medici per lo piu di professione,

e per filosofia molti di loro materialist!
, provavano dai pregiudizii

dei loro studii e dall' interesse dell'arle medica una ripugnanza in-

sormonlabile ad ammeltere una serie di fatli e di principii ,
i quali

capovolgevano d' un tratto solo le loro idee e le loro speranze. 11

Mesmerismo
,
consideralo

,
come si soleva

, qual miovo sistema di

terapeulica universale, minaeciava di rovesciare i metodi fino allora

stabilili e pralicati da loro con lanto orgoglio e lanto profillo. Con-

siderate poi come scienza, li coslringeva ad ammeltere 1'esislenza di

spiriti , eke operavano negli esseri e sugli esseri organici ,
con ma-

nifestazioni cosi palesi ed evidenli
,
che ogni sofisma dei materiali-

sti innanzi a loro crollava inesorabilmente. Erano dunque dall'or-

goglio non meno che dall' inleresse invilati a rifiutare ogni fede a

quei nuovi prestigi ,
e 1'ebbero essi nel fatto dinegata. Anzi col far

pubblica questa loro incredulila aveano ass unlo un impegno di ono-

re, da cui non altro che un' evidenza lampante polea dislaccarli. E
se ne distaccarono di fatto, offrendo alia forza irresistibile della \

T

eri-

la un sacrificio penoso. Medici erano e di non piccola rinomanza il

Bellanger ed il Loubert , ambedue francesi
,
ambedue sprezzatori no-

tissimi del Mesmerismo: e riuscirono ambedue a pigliarne cosi calda-

menle la difesa, che vanno noverati tra i principali suoi propugna-

tori. Lo stesso avvenne all' Hufeland di Berlino
,

al Passavant di

Francoforte
,
al Bosker di Groninga ,

allo Stoffreghen , primo medi-
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co dell' Imperatore di Russia. Medici non erano, e vero , ne il rino-

mato Hoffman, ne il conte Ponin di Mosca: tultavia, per la loro con-

versione dalla piu franca incredulila alia plena e pubblica fede nel

Mesmerismo ,
meritano di essere posli con questi medici. AHre, e

anch'esse notabili, conversion*! cilansi dai trallalori del Magnetismo,

che Iroppo lungo sarebbe
,
e cerlo poco utile il venire qui parlita-

menle annoverando.

Ye n' e una nondimeno che merila di essere dalle allre dislinta ,

per lo ruraore che deslo
,

e per gli effeUi che produsse. II dotlore

Rostan, uno dei medici piu rinomati della Facolla di Parigi, comincio

dal rigettare ogni aulenticila nei falli del Mesmerismo ,
e a dispre-

giarli tulti come una pessima Iraforelleria, da cui bisognava che ogni

uomo savio si guardasse ;
e pero con 1' asseveranza della piu intirna

convinzione rilraeva ogni persona colla voce e cogli scritli dal por-

gervi fede. Se non che lo sperimenlo che gli avvenne di fame nell'e-

sercizio della sua professione, gringeri lal convincimento della realta

dei fenomeni, da lui fino a quel di ributtali tra le ciarpe dei saltam-

banchi, che, senza lemere il ridicolo che eccilerebbe contro di se,

Tolle rendere pubblico omaggio alia verila, registrando la sua nuova

e piu prudenle convinzione, ne' varii arlicoli che inseri nel Diziona-

rio di Medicina. Udiamo lui slesso riferire come giugnesse a tanlo:

Allorquando io, tullor giovanissimo, udii la prima volta parlare

del magnetismo animale, i falli che mi si racconlavano erano si po-

co conformi ai fenomeni fisiologici da me allora conosciuli ,
che mi

venne piela di persone, cui io credeva colpile di un nuovo genere di

follia : ne mi cadde pure in pensiero 1'idea che un individuo ragio-

nevole avesse giammai ad aggiustar fede a simili chimere. E pel

corso di ben died anni parlai e scrissi con tali senlimenli. Deplora-

bile esempio di una cieca preoccupazione di giudizio , la quale , in-

ducendoci a trascurare 1' unico positive mezzo d' istruzione che pos-

sediamo, vale a dire 1'applicazione dei noslri sensi ,
ci ravvolge in

errori lunghi e spesso ancora irrimediabili. Se non che porto il ca-

so, che per una semplice curiosila
,

e in via soltanlo di prova ,
mi

dessi ad esercilare il magnetismo. La persona che vi si acconciava

non ne conosceva menomamenle gli effeUi : si noli questa circoslan-
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za. Qual fu il mio stupore allorche di li a pochi istanti io eccilai dei

fenomeni cotanto singolari , cotanto insoliti
,
che io non osai fame

parola a chi che sia, pel timore di parere ridicolo ! . . . . Ne su di

una persona sola ebbi io ad avverare i fenomeni magnetic! : che

a soggetto delle mie osservazioni trascelsi degl' individui di varia

condizione, di sesso diflerente, molte de' quali ignoravano persino il

nome di Magnetismo : lellerali, alunni di medicina, epilettici, dame

di mondo
, giovanelte ,

alcune delle quali paventavano ancora di se-

condare le mie sperienze. Io conlinuai in questa sorla di esame

pel corso di molti anni ,
e solamente pel grande inleressamento

che in me eccilavano queste indagini. E tranne un piccolo mime*

ro di eccezioni, n'ebbi sempre dei fenomeni degni della maggiore

altenzione Finalmenle il nostro confratello ed amico Geor-

get ,
del quale non puo meltersi in dubbio il pirronismo ,

non ha

egli slimato suo dovere di vincere ogni miserable rispetto umano,

e pubblicare quanto avea appreso daifatti? Molte delle sue spe-

rienze ebbero luogo in mia casa : noi non avevamo ambidue altro

scopo che quello d' istruirci : lutti e due vi recammo uno spirito di

dubbio e di ricerca. Quale interesse poteva avere il doltor Georget

a render pubblico il risultalo delle sue osservazioni? E qual posso

avercene io adesso a sostenerlo ? Se io credessi che ei fu ingannato,

Torrei io forse partecipare di questo rimprovero ? E se egli era un

furbo, potrei io'assumermi di farmi suo complice 1?

Queste parole portano seco una tale impronta di verita, che sole

esse varrebbero a convincerci della realta. del Magnelismo, quan-

d'anche ogni altra testimonianza venisse meno. Le abbiam cilate,

per dare un saggio della qualita dei teslimonii, sopra i quali quella

realt& si fonda
; poicjie la maggior parte degli scrittori favellano con

pari convinzione.

1 Dictionn. de Medicine en 18 vol. Tom. XIII, art. Magnetisms.



KEL MONDO MODERNO 567

XIX.

:

'

, ;i 0!o^i.;/)3^. f i9 1 i->i
;A vUvi'M'O .5,;.^

Le isliluzioni fatle per promuovere, applicare o esaminare

il JMesmerismo, ne provano la realta.

v:
.

.. :;!J;>Oii^4/*iV;'-l""i. 'I-'!.,,"?
:

'-

i.
'

. i;.f{

Sebbene possa parere superfluo ogni altro argomento, dopo i gia

recall, per chi non e prevenuto; nondimeno, per sincere lotalmente

ia schifllldt di cerli scellici
,
non sara fuor di luogo 1' indicarne un

nuovo genere, che sarebbe da se solo capace di far pruova convin-

cenlissima. Queslo genere consisle in quelle islilozioni pubbliche che

ban preso origine dai fenomeni magnelici ,
e che sarebbe ridicolo

altribuire aH'imposlura. Cominciamo dal piu tenue di lulli, qual e

il giornalismo.

I giornali, islituili esclusivamente collo scopo di diffondere nel

pubblico la conoscenza del Mesmerismo, sono moHissimi, e ogni lin-

gua novera i suoi. A restringerci alle due nazioni, la francese e 1'ila-

liana, siccome quelle che piu confioano Ira loro nella somiglianza

della favella e delle idee, noi possiamo citare per la Francia Les An-

nales du Magnelisme, la Bibliolheque da Magnetisms, YHermes, Le

Magneliseur spirilua lisle, la Magie du XIX siecle, le Journal du

Magnelisme, le Sonnambule, V Union magnetique ; e nell' Italia per

soli quesli ullimi anni, ehe han dalo liberlaa pubblicarli, il Magne-

tofilo, il Mesmerisla, la Luce magnelica, la Cronaca del Magnelismo

animate. I suoi ha del paro 1'Inghilterra, i suoi 1'Alemagna, i suoi

e mollo piu numerosi 1' America. Or sarebbe egli possibile 1'appa-

rizione e la durata d'un solo di tali giornali, non che di lanli, se

1'argomenlo, che deve unicamente svolgere, non fossero allro che

fiabe, o illusioni, o furfanterie? I giornali non reggono se non pel

concorso di coloro che approvano o vogliono almeno conoscere 1'idea

cheesso propugna, i falli che esso annunzia: sono essi adunque te-

slimonii ad un tempo ed effelto d'una credenza, d'una opinione co-

mune a molli. Un giornale, che si facesse il paladino d'una soper-

chieria, sarebbe accolto indubitalamente col dispregio pubblico, e

pria che nato, dovrebbe dirsi, soil' esso sepolto.
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Ma piu forte che dai giornali e 1' argomenlo che si trae dalle isti-

tuzioni o fondazioni scientifiche, che dal Mesmerismo vennero gene-

rate. Circoli, Atenei, Accademie magnetiche ban veduto sorgere e

fiorire la Francia, 1' Inghilterra ,
1' Alemagna, 1' America : quivi i

membri, persone di svariala collura e di famaben meritala per I'o-

noratezza della lor vita: quivi le sedute, pubbliche e accessibili a

tutli : quivi le discussion! , seriamente intavolale e calorosamente

condotte. E poiche 1' applicazione precipua che del Mesmerismo siesi

lalta e stala nel guarire gl'infermi, nulla di piu naturale che il costi-

luire infermerie pubbliche, o come li soglion chiamare Dispensarii

magnetici, ove raccogliere i malati per sottoporli a questo nuovo e

straordinario meiodo. Londra, Dublino, Edimburgo, Berlino, Pari-

gi, Lione, Tolosa, Strasburgo, Baiona, Torino ed allre molte cilia,

hanno i loro Dispensarii nell' Europa : i suoi ha 1'America, i suoi

perfino 1' India inglese. Puo 1'impostura aver parte a simili islituzio-

ni? Qui non si tralta di guadagnare suU'altrui credulila, ma di spen-

dere del proprio denaro : non si tratta di baloccarsi con trastulli in-

nocui, ma di porre a repenlaglio la propria vita. Istituteri dunque e

malati, lungi dal poler convenire insieme per ingannare il mondo,

avrebbero anzi interesse efficacissimo di smascherarsi a vicenda. La

loro esistenza adunque puo e deve dirsi un pubblico monumento del-

la verila dei fatti mesmerici, e quindi costituisce per noi un argo-

mento, direm cosi, sociale in favore di tal verila.

Finalmente a questa classe di pruove devono riferirsi gli Atti auto-

revoli dei varii Governi di Europa, dai quali vien convalidata ap-

pieno la verita del Mesmerismo. Lasciamo di meutovare alcune sen-

tenze di tribunali , che han dovuto statuire intorno all' impostura o

alia realla di questi fatti, e sono stale per la realta contro 1' impostu-

ra. Lasciamo da banda le commissioni mediche nominate dai Go-

verni di Prussia, di Russia, di Danimarca
,
incaricate di esaminare

tali fenomeni, e terminate col giudicarli veri e sussislenti. La brevi-

ta ci diviela di fermarci in questi parlicolari, affine di poter dire qual-

che parola di piu sopra due decision*! di due Accademie insigni, le

quali debbono far molto peso sopra gli animi ancor pregiudicati.
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Mentoveremo in primo luogo 1' Accademia Reale delle Scienze di

Berlino, la quale nel 1818 propose un premio di 3,300 franchi per

chi rallaccasse i fatli del Mesmerismo alia natura organica. II dub-

bio adunque non cadeva per quella illustre Accademia sopra 1' au-

tenticila dei fenomeni, ma sopra la causa produltrice.

Piu esplicito fu il voto deH'Accademia reale di Medicina in Pari-

gi. Quest'Accademia avea uel 1784 ripudiata ogni fede alle sperien-

ze di Mesmer, e un giudizio cosi ostile era conlinuamente citato dal-

le due parti avverse
;
dai seguaci cioe di Mesmer a disdoro dell'Ac-

cademia, e dai contraddiltori a discapilo del Mesmerismo. II dollor

Foissac, 1' 11 Ottobre 1825, sollecilo 1'Accademia a voler prendere

in nuovo esame il Magnelismo animate, per riformare o confermare

la senlenza anlica. II 15 Dicembre il dotlor Husson lesse un Rap-

porlo, soltoscrilto da lui e dai doltori Adelon, Pariset ,
Marc e Bur-

din seniore, favorevole alia proposta del Foissac: ondeche 1' Acca-

demia s' indusse a nominare una Commissione di undid suoi mem-

bri, cui dette 1'incarico di esaminare scrupolosamente i fenomeni del

Mesmerismo, per fame Rapporto all'Accademia. Sei anni interi fu-

rono spesi in questo esame
(
1826-31

) ;
e in cosi lungo corso di

tempo vennero fatle pruove e sperienze d'ogni sorta, udite oppugna-

zioni e difese d'ogni maniera. Nel Giugno del 1831 si lesse ed ac-

celto finalmente il Rapporlo favorevole di quella Commissione
,

se-

gnalo dai nomi illustri che la componevano -1. In tal Rapporto ven-

gono riconosciuti come fatli autenlicamente accertali :

I. L'azione medicatrice dell' uomo sull' uomo, esercitata per mez-

zo della sola volonla ,
e manifestanlesi per mezzo di alii esteriori di

yaria guisa.

II. L' insensibilita prodotta dall'azione sopraddetta nel magnetizza-

lo, in modo che possono sopra lui eseguirsi senza dolore le opera-

zioni chirurgicbe.

III. La speciale efficacia di della azione per produrre quello stato

parlicolare di estasi, che oggi chiamasi chiaroveggenza.

1 Bourdois de la Mothe, Fouquier, Gueneau de Mussy, Guersant, Hus-

SOB, Itard, Leroux, Marc, Tbillaye, ecc.
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IV. La manifestazione della medicina istintiva nello stato teste

mentovalo ,
in virtu della quale un sounambulo chiaroveggente in-

tuisce per se e per altri la Datura del male ,
la prognosi e 1' anda-

mento del medesimo, e i riraedii che possono guarirlo.

Se allora quell* Accademia restrinse la sua approvazione a soli

quesli falti, non fu perche gli altri fossero men cerli, ma perche noa

aveano un legame ugualmente slrello colla medicina
, rispelto alia

quale soltanto essi li esaminavano.

Conchiudendo adunque questo paragrafo , diciamo che tante pub-

bliche testimonianze di isliluzioni e di aulorila, libere e governativc,

poliliche e scienlifiche, danno un tal suggello alia nostra dimostra-

zione, che essa non puo essere ne piu evidente, ne piu gagliarda.

XX.

Memoria presentata al Congresso degli Stati Unili

sopra lo Spiritismo in America.

Prima pero di lasciar questo punto vogliamo arrecare per disteso

un documento di grande autorila, il quale, menlre conferma lurnino-

samenle quello che finora abbiam dello, ci apre naturalmente la via

a quello che dovremo in appresso tratlare. Negli Stati Uniti i rumori

magnetici e le apparizioni spirilisliche aveano destalo negli uomini

probi ed onorali, che pur trovansi in mezzo a quello screzio di sette

protestanli che la travagliano, le piu vive apprensioni, sia per la loro

frequenza, sia per i loro insegnamenli, sia per i danni che ne deri-

vavano alia pubblica sanila ed alia pubblica morale. Non v'eraomai

piu casa, per cosi dire, ne famiglia ove non s' interrogassero gli spi-

rili in ogni faccenda, per ogni disastro, con ogni modo. II linguaggio

piu frequente che questi spirili parlavano, predicava aperlamente la

distruzione d' ogni culto, 1'abbatlimento d'ogni auloriia, 1'aifranca-

menio d'ogni vincolo, Tinulilil^ d'ogni morale. L'anima, cbe veniva

evocata, ispirava ai suoi adepli un dcsiderio ardente di distruggersi

da s5 stessi
,
esallando le delizie dell' altra vita, relaggio non delle

buone azioni
,
ma della ferma volonl^i di conseguirle. Eran dunque
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numerosi i casi di suicidio che lenevan dietro alle sperienze di spi-

rilismo. Piu frequenli erano pero i casi di pazzia : e gli ospedali dei

matti ricevevano giornalmente persone, uscite di senno a forza divo-

lerne aver piu degli altri , mellendosi in comunicazione col mondo

spiriluale. I casi pero di divorzii, di inimicizie, di vendelle, di ab-

bandoni superavano di gran lunga i suicidii e le demenze, sicche le

famiglie nc erano desolate al sommo. In lanta esallazione di aiiimi,

con si luttuosi effelli che se ne coglievano, miravan lutli al Congres-

so, persuasi che dovesse occuparsene esso seriamenle, per far ces-

sare questo cosi nuovo pericolo , in che versavano i popoli al suo

Governo confidati. Raccollesi adunque a Consiglio le persone piu co-

noscenli e piu sperle, esposero in una Memoi ia la somma dei falli
,

che cadevano solto gli occhi di tulli
, pregando quel Congresso di

nonainare una Commissione, che avvisasse cio che dovesse pensarsi,

cio che farsi in cosi gravi conlingenze. Quesla Memoria e degna di

essere riferila per iulero, sia per Tautorila di coloro che la scrisse-

ro, essendo quesli le piu informate persoue che potessero far lesli-

monianza di quei fatli, sia per la comprensione dei fenomeni stessi,

che vi sono tulli ordinalamenle esposli e descrilli. Essa dunque
dice cosi :

I soltoscrilli cittadini della Repubblica degli Slali Unili d'Ame-

rica chiedono rispellosamenle d' esporre all'onorevole voslro conses-

so, che fenomeni fisici ed inlellelluali, di dubbia origine e misteriosa

tendenza, si sono manifestati in questo paese, siccomc pure in quasi

tutta 1' Europa. Quesli fenomeni si sono omai cotanto molliplicati nei

Nord, nel Centra e neH'Ovcsl degli Sliili Unili, che preoccupano vi-

vamenle la pubblica altenzione. La nalura del soggello, su cui cliia-

miamo specialmente 1'aUeuzione dell' onorevole voslro consesso, pud

essere giustamenle apprezzala, merce d'una rapida analisi dei difle-

reiili generi di manifeslazioni, delle quali diamo qui un breve cenno.

< 1. Una forza occulta.che s'applica a smuovere, sollevare, Irat-

lenere, sospendere o cambiare in varii modi la normale posizione di

molli corpi assai gravi, e lullo cio in opposizione colle leggi conosciu-

te della nalura , e al di sopra uiVallo del potere comprcnsivo deil'u-

maiio inlendimenlo. Una lal forza si manifesta a migliaia di persone
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inlelligenti e ragionevoli, senza che i sensi dell' uomo sieno fin qui

riuscili a scopiire, a pubblica soddisfazione, la cagione prima o ap-

prossimaliva di cotali fenomeoi.

2. Lampi o bagliori di forma e colon different!, che appariscono

in luoghi oscuri , sebbene non siavi sostanza alcuna capace di pro-

vocare azione chimica, o illuminazione fosforescenle ,
e in assenza di

qualunque apparecchio o slrumento suscellibile di generare eleltri-

cila o produrre combuslioni.

3. Un'altra fase del fenomeno, su cui invochiamo 1'altenzione

dell' augusta vostra adunanza ,
consiste nella variela dei suoni

, fre-

quenlissimi per le loro ripetizioni, varii per caraltere, e piu o meno

significant*! per la loro imporlanza. Codesli suoni consislono parte in

certi batliti misteriosi (rapping*), che paiono additare la presenza

d' alcuna intelligcnza invisibile. Spesso si odono suoni analoghi a

quelli che rimbombano nelle ofiicine delle diverse professioni mecca-

niche, oppure rumori somiglianli allo strepito de'venti edellc onde

sconvolte
,
a cui s'aggiunga lo scroscio degli alberi e del bastimento

in lolta colla tempesla. Talora rumorose detonazioni si fanno udire
,

simili a scoppio di luono o rimbombo d'arliglieria; e codesle deto-

nazioni sono accompagnate da moto d' oscillazione negli oggetli cir-

coslanli ,
e talora da tremito o da forte v ibrazione nell' intera casa

,

in cui avvengono colali fenomerii. In altri casi, armoniosi suoni giun-

gono a lusingare 1'orecchio
, simili lalora a voci umane, e piu fre-

quentemenle alt'accordo di varii strumenti musicali. I suoni del flau-

to, del lamburo, della tromba, della chitarra, del pianoforte e del-

1'arpa furono misleriosamenle riprodolti, ora uniti ed ora separali, e

senza ne uso ne presenza alcuna dogli strumenli stessi. Qualche vol-

ta erano gli slrumenli che da se slessi sonavano, e sempre senza al-

cuna apparenza di coucorso umano o di alcun allro agente visibile.

Colesli fenomeni pare sieno riprodolti , quanlo a cio che riguarda

la loro eraissione, secondo il procedere ed i principii riconosciuti del-

1'acuslica. Vi banno evidentemenle dei moli ondulalorii nell' aria,

che giungono a colpire il nervo dell'udito e la sede del senso audi-

torio, sebbene 1'origine di codeste ondulazioni atmosfericbe non ri-

ceva spiegazione plausibile per parte de' piu seven osservatori.



NEL MONDO MODERNO 573

4. Tulte le funzioni si del corpo, come della mente umana ven-

gono stranamente modificale, in modo da produrre uno slato del si-

stema totalmenle anormale, e cio per mezzo di cause che non furo-

no fmora ne difinite ne intese in modo concludenle. L'invisibile po-

tenza sospende frequentemenle cio che noi d'ordinario riguardiamo

come 1' operazionc normale dellff facoM nostre, inlerrompendo le

sensazioni, la possibilila del moto, la circolazione delfluido animale,

facendo abbassare la temperatura dei membri e delle parti del corpo,

sino al freddo ed alia rigidezza di cadavere. Talora venne sospeso

il respiro durante inliere ore e giorni, scorsi i quail, si' le facolla.

dello spirito, e si le funzioni del corpo r?presero il loro corso regola-

re. Ci sia pero permesso d' affermare che questi fenomeai furono

spesso seguili da sconvolgimenli di mente permanenti, nonche da

malallie incurabili; e non e men cerlo che molle persone, gia pre-

cedentemenle affelle da difelli organici o malatlie incurabili in ap-

parenza ed inveterate, furono subilamenle sollevale o lotalmenle gua-

rile per codesto mislerioso ageute.

Non ci par fuor di proposito di menzionare le due generali ipole-

si, per cui si giunge a spiegare codesti singolari fenomeni. Una di

quesle le attribuisce al potere ed alia inlelligenza dello spirilo dei

morli, agendo per mezzo di elemenli sollili ed imponderabili che

percorrono e penelrano ogni materiale forma e corpo : ed e impor-

tante 1' osservare che quesla spiegazione si trova in armonia colle

prelensioni eslernale dallo invisibile e mislerioso agente slesso. Fra

coloro, che accetlano tale ipolesi, slanno molli dei noslri cittadini,

dislinli si per morale valore, come per educazione, per possanza in-

tellelluale e per 1' eminenle loro social posizione, nonche polilica in-

fluenza.

Allri non meno dislinli per sociali rapporli rigetlano lale suppo-

sizione , soslenendo la opinione che i priucipii couosciuli delta fisica

e della metafisica permcltano agli iuvestigalori di rendersi conto di

tulti codesti falli ia modo ragionevole e soddisfacenle. Sebbene non

si possa da noi concedere tanlo a questi ullimi sopra un lal punlo,

e sebbene siamo noi giunti legillimamenleaconchiusioni ben diverse

relalivamente alle probabili Ciigioni di tai fenomeni
; noi affermiamo

pero rispellosamente al voslro onorevole consesso, che i fenomeni so-
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pramentovali esislono realmente
,
e die 1' origine loro misteriosa, la

loro parlicolare naiura ,
1' imporlanle loro influenza sugli inleressi

dell'uraan genere, reclamano una paziente, scientifica, profonda in-

vestigazione.

Non si puo ragionevolmente negare che i detli fenomeni non

sieno destinali a produrre risultali importanli e durevoli, interessan-.

li in modo permanente la fisica condizione , lo sviluppo mentale ed

il morale carattere d' una grande frazione del popolo ainericano. fi

manifesto che coteste possanze occulle hanno influenza sugli essen-

ziali princtpii della sanila e della vila, del pensiero e dell' azione, e

posson essere destinati a mddificare le condizioni presenli dell' esi-

stenza noslra, la fede, la filosofia dell' epoca, siccome il politico go-

verno del mondo. Considerando pero ,vessere essenzialmenle oppor-

tuno e slrettamente compalibile collo spirilo delle istituzioni noslre

di rivolgerci ai rappresentanli del populo per ogni quistione, che si

possa presumere dover condurre alia scoperta di nuovi principii e a

prodigiose cogoizioni pel genere umano, noi couciltadini voslrichie-

diamo istantemenle d'essere ascoltali nell'altuale circoslanza.

In vista dei falli e delle considerazioni, coiilenule nella presenle

memoria, i voslri concilladini chiedono rispellosamente al voslro ono-

revole consesso, che uua scienlifica Comraissione sia nominata, affin-

che proceda allo studio compiuto della quislione. Chiedono inollre

che sia loro stanzialo un credito, perche possa la delta Commissione

proseguire le invesligazioni sue fino a perfelto compimeulo. Credia-

mo che i progress! delle scienzaed i veri interessi dell'uman genere

caveranno grande proflllo dai risultati delle delle invesligazioni , da

noi provocale, nulrendo fidente speranza che la preghiera noslra sia

per essere approvala e sancita dalle onorevoli Camere del federale

Congresso.

Fin qui la Memoria presentataal Congresso. La commissione chie-

sta venne nominata; ma i torbidi sopravvenuli nell' America ne

Lanno ritardalo finora il giudizio. Oualunque esso pero sia per es-

sere inlorno alia spiegazione dei fonumeni
,
niun dubbio moveia in-

torno alia esistenza dei med^simi, com'essa e rifeiita di sopra:

perche in America il fallo piii comune c piu indubilalo e appunto

questo Spiritismo, che 1' ha in ogni suo angolo invasata.
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I.

Elemenli di Filosofia specolaliva secondo la doltrina degli Scola-

slici, specialmenle di san Tommaso d
1

Aquino Napoli, coi tip!

di Vincenzo Manfredi. Vol. I e vol. II.

Questo corso filosofico, deltato dal Professore D. Giuseppe Frisco,

e di un merito inestiraabile. Esso e come il distillato di profonde

lucubrazioni
,
e frulto di lunghi sludii fatli sulle immortali opere di

S. Tommaso e degli altri Doltori scolaslici. A fame comprendere 1'i-

dea ed il valore, basta riporlare le parole, che il Canonico Sanseve-

rino (di cui il Frisco fu discepolo ed ora e collega) indirizza al letlo-

re nel principio del primo volume : a Lavorando , cosi egli , da piu

tempo alle mie disquisizioni di Logica e Metafisica , cui ho creduto

intilolare, per i principii ai quali richiamano la filosofia speculative,

Philosophia Christiana cum anliqua et nova comparata, forte dolea-

mi, che non potesse ancora trarne profillo la studiosa gioventu, stan-

teche la loro ampiezza richiede altro tempo , perche se ne pubbli-

chino le rimanenli parti. Pensai allora fornirlene un compendio nel

noslro idioma , ed e il presenle dislribuilo in due volumi. Esso e

dovulo alia mente penetrativa, ed alia facile penna del giovine Pro-

fessore D. Giuseppe Frisco, sacerdote napolilano, il quale abilmenle
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ha compendialo le tcoriche con piu lunghezza esposte in quel mio la-

YOFO
,
ed ha supplito le parti che non sono ancora pubblicate , gio-

vandosi degli studii, cui, per la compilazione dell'opera grande men-

tovata, viene con me medesimo facendo nella filosofia degli Scolasti-

ci, massime di S. Tommaso
, paragonala con le doltrine dc' filosofi

antichi e moderni. Mi giova sperare, che i cultori delle scienze filo-

sofiche accoglieranno questi Elementi del giovane Professore con la

stessa benignita, onde riceverebbero le rnie pubblicazioni filosofiche

de'medesimi prindpii improntate ,
e che voglia spianar loro la via

Colui che da il crescere dal Cielo.

L'opera e compresa in due volumi; e le sue parti principali sono :

Logica, Dinamilogia, Idealogia, Cosmologia, Anlropologia, Teodicea.

Noi non ci tratterremo ad esporre le singole malerie di quesli di-

versi trattati, il che ci tirerebbe troppo in lungo ,
senza grande uti-

lila de'lettori. Basti sapere che esse son quelle, che corrispondono a

una piena e d'ogni parte corapiuta islituzione de'giovani, per cio che

spetta alia parle specolativa della scienza filosofica. Piutloslo ci vol-

geremo a notare i pregi, onde la trattazione istessa e decorala. Que-

sti pregi sono: I, L' ordine otlimamente appropriate aH'insegnamen-

to, e pel quale si fa sempre passaggio dal noto all' ignoto, dal gene-

rale al particolare. II, La chiarezza dell'esposizione ;
sicche non ci e

obbielto difficile, che non sia reso accessibile alia tenera intelligenza

dei giovani. Ill, II ben inteso accoppiamento della parte storica con

la didascalica e con la polemica. IV, La solidila delle dimostrazioni,

che indubilalamente tirano a se 1'assenso dell' inlellelto. V, Ma quel

che sopratlutto ci piace avvertire, e la verace e perfelta inlelligenza

delle dollrine dell'Angelico e di tulti i principali Maestri della Scuola

Caltolica. Noi, nel leggere amendue i volumi, abbiamo avuto parti-

colar cura di esaminarli per questo lato, e possiamo assicurare i let-

tori, che essi in qualunque punto delle dollrine, quivi contenute, tro-

veranno la vera e genuina senlenza di quei sommi, teste menlovali.

Ma quel che e pregio, non comune ad allre istiluzioni, e che le anzi-

delle doltriue non solo vengono dimostrale in loro slesse, ma di piu

vengon sempre messe a fronle colle opinion! de' piu celebrali filo-

sofi
,

anteriori o posteriori alia Scolaslica
,
e saggiate maestrevol-
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mente a4al ragguaglio. Laonde il giovinc allievo, menlre viene in-

formato alia sana e soda doltrina, viene ad un tempo erudito ampia-

menle nella storia de' diversi sistemi
,
ed addestralo a sostenere il

vero contro gli svariati assalli del falso. Cosi fosse piaciuto all' Au-

tore di dettare il suo libro in latino ! esso sarebbe venuto piu age-

volmente in cognizione ai dotli foreslieri ,
e avrebbe porto contro i

detraltori d' Italia un novello argomento per convincerli che una ter-

ra, dove escono a luce si falti corsi pel semplice ammaestramento

di adolescent! triluslri, ben puo credersi di non aver nulla da invi-

diare ad altre genti in fatlo di filosofia.

L' altra cosa
,
che , a preferenza delle altre

,
ci piace notare

,
e la

conformita che ci sembra scorgere tra noi e 1'Autore a rispelto della

conciliazione, che da varii lodevolmente si desidera tra gli Scolaslici,

e 1'Ontologismo qual e professalo da alcuni scrillori cattolici. Noi

parlando di tal conciliazione proponemmo due mezzi per conseguirla:

1' uno ermeneulico
,

1' altro scientifico. II primo era di prendere per

duce S. Agostino, ma interpretato da S. Tommaso. II secondo era

espresso cosi : L'altro mezzo di conciliazione, che noi approvereni-

mo, si e che la sintesi ideologica, per cui dal principio di creazione

si scende col pensiero a tulte le parti dello scibile umano, s' intenda

del processo riflesso e completivo della scienza, non del processo

sponlaneo ed iniziale, il quale precede anzi per analisi. E veramente

noi dalla conoscenza delle creature saliamo a Dio ; e conosciuto cosi

Dio, scendiamo poscia da lui, come da supremo fonte di ogni cosa

nel triplice ordine reale, ideale ,
morale

,
a perfezionare V anterior

cognizione, di gia ottenuta, e collocare nel debilo ordine ciascuna

cosa 1. Ora il Frisco par che accenni lo stesso fin dalla Logica, la

dove parlando delle varie specie di argomentazione, annoverate dagli

Scolaslici, descrive la circolare ossia regressiva colle seguenli paro-

le : Fra le diverse specie di argomenlazione e di somma importanza

quella ,
che dicesi argomentazione circolare, o regressiva. Essa si

ha quando dallo stesso si torna allo stesso, ma ne secondo lo stesso

rispetto, ne secondo il medesimo grado di cognizione. II principio,

"

1 CIVILTA CATTOLICA Serie V, vol. VIII, pag. 383.

Serie V, vol. XI, fasc. 347. 37 2i Agosto 1864.
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che presta base a tale argomentazione ,
e il sintetismo dell a* natura;

per il quata Ic cose connesse tra loro, riprodotte nell'ordine conosci-

iivo, debbono le une servire alle allre di spicgazione. Per (ale sinte-

tismo 1' effelto, ad esempio, essendo connesso necessariamenle col-

1'azione della causa, non si puo conoscere compiulamenle senza la

cognizione della causa. In queslo caso si adopera la dimoslrazione

circolare, -colla quale dall' effetto, confusamenle conosciuto, si argo-

menta alia causa
,
anche confusamenle conosciula

;
indi rifleltendosi

sulla causa, riflessione che dagli anlichi era delta negotiatio intel-

leclus, e conosciutane la natura
,

si ritorna all' effelto
, cercando la

sua dislinta e compiuta notizia per la nolizia compiuta e dislinla

della causa. Questo e appunlo il processo che, come appresso YC-

dreiao, liene la mente nel salire dal mondo a Dio, e nel discendere

da Dio per ispiegare la natura del mondo stesso. Arislotile 1 stesso

non pole evitarlo, non essendogli stalo possibile di formare una sclen-

za della nalura indipendente dalla Teodicea, perche la considerazio-

ne dei fenomeni naturali lo spinse a trovare un primo molore fuori

la nalura, dalla cui considerazione gli fu d' uopo parlire per la spie-

gazione dei falti naturali
;
onde la metafisica nacque dallo studio della

fisica, e la fisica non basto a se slessa senza la metafisica 2.

Ad acquislare la scienza perfetta e assolutamente necessario clie,

dopo di essere giunli a Dio per razionale discorso
,
dalla conoscenza

di un tanto obbielto deriviamo la luce che valga ad illuslrare con

piena chiarezza la cognizione slessa delle creature, da cui prendemmo*

le prime mosse. Questa considerazione
,

la quale dovrebbe baslare

per appagare le brame dei discreti Onlologi, esprime appunto quello

che non solo fu insegnato, ma pralicato da S. Tommaso 3.

1 Phys., lib. I, c. 1 ;
e quivi si vegga TEMISTIO e AVEBROE, in /. Post,,

Somm., 24 e 97.

2 Vol. I, pag. 129.

3 Vedi LIBERATORE vol. 2 Delia Conoscenza intelletluale, Cap. VIII, Del-

resemplarismo divino, dove chiaramente si dimostra come 1'Angelico Dottore,

dopo d'essere salito a Dio per discorso
,

fa servire la teorica degli eterni

esemplari a spiegare non solo la possibilita delle cose, ma lo stesso atlo

creative e tulle le parti deH'uuiverso creato.
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E giacche abbiamo menzionala la controversia tra gli Onlologi e

gli Scolastici per cio die riguarda 1' origine dell'umana conoscenza,

ci perdonera 1' egregio Autore se liberamente manifesliamo di non

piacerci che egli per quest! second! accetti la denominazione di psi-

cologi, benche corredata dell'epiteto di razionali. E questa 1' unica

cosa che crilichiamo nel suo libro. E sebbene ella possa a taluno

sembrare un nommlla, siccome affare di semplice nomenclature ;

Bondimeno (sara forse un' ubbia) noi non c' indurremo giammai ad

accettare quel vocabolo, perche lo crediamo pericoloso siccome dis-

adatto alia cosa, che vuole esprimersi. E veramente esso, stando

alFetimologia, propriamente conviene a quel sistema, che stabilisce

per fonte d' ogni cognizione e certezza 1'auima
;

e cosi si acconcia

benissimo a dinotare il Cartesianismo, nel quale il principio di tutto

lo scibile era il cogito, ergo sum. Ne 1'epiteto di razionale ci sembra

un correltivo bastevole , giacche esso polrebbe acconciarsi a distin-

guere il psicologismo Kantiano e questi altri sistemi , che 1' Autore

raccoglie sotlo il comun nome di psicologismo idealistico 1.

Vero e che il Frisco, parlando del metodo, dichiara il verace senso

In che egli intende adoperare quella frase in ordine agli Scolaslici.

si afferma
, egli dice

,
che 1' osservazione del fatli e non solo il

principio materiale, ma anche il formale della scienza, tanto che essa

sola basti a costituirla
, e in tal caso si ha il psicologismo empirico,

ossia I' empirismo ;
o si afferma che la osservazione dei fatli e solo il

principio materiale ,
da cui la mente si eleva alia conoscenza delle

loro cagioni, le quali, tostoche siano conosciute, servono alia mente

di principio formale, onde ottenere la conoscenza scienlifica dei fatti

stessi, e questo psicologismo dicesi psicologismo razionale 2. Ma
cio rnostra il retto sentire dell' Autore

,
non rimuove la naliva mali-

gnila della voce
; massimamenle dopo che essa e stata determinata

dal Gioberti a quel significalo soggellivo, che sopra dicevamo, e sotto

tale determinazione si e abbastanza divolgata nelle Scuole. Ora quan-

do un vocabolo ha ricevuto nel comune uso ua senso non buono,

tornano vani gli sforzi per ripurgarnelo.

:

v: :

'!*;
^Jif[Vod3.,ol-)o/' nwi

1 Vol. I, pag. 152.

2 Opera citata vol. 1, pag. 148.
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Avulo riguardo alia natura obbiettiva del procedimento scolaslico,

che dalle creature sale a Dio e da Dio ritorna alle creature, ad esso

piu meritamente si aggiusterebbe il nome di Ontologismo, se questo

non fosse stato usurpato a significare il sistema della immediata e di-

relta visione di Dio e dei divini archelipi, il quale piu acconciamenle

si direbbe inluitismo o msionismo, o anche teologismo. Che se ad

entrambi i sislemi si volesse altribuire
,

solto aspelto generico ,
il

nome di Ontologismo ,
dovrebbero essi in tal caso divariarsi colla

giunta di qualche epiteto ,
che servisse loro di differenza specifica.

E cosi il sislema che, nello spiegare il primitive svolgimento menta-

le, muove dall' ente create per giungere all' Ente increalo, potrebbe

nomarsi Ontologismo scolaslico , e 1' altro che per conlrario muove

dall' Ente increato per discendere all' ente creato, potrebbe appellarsi

Ontologismo malebranchiano ; giacche Malebranche e stato il primo

a dargli voga tra noi. Senonche per quanto una tal nomenclatura sia

giusta ,
crediamo che essa non potrebbe oggimai essere piu accolta

nel linguaggio filosofico
;
avendo 1' uso attribuilo gia quel vocabolo al

secondo degli anzidelli sistemi. Or se do si dice di un nome, che pur

.compelerebbe bene al sistema scolaslico; quanlo piu ragionevol-

mente vuol dirsi di un nome
,
che mal gli compete , quale e quello

di psicologismo ; voce di per se alia a significare il processo che dal

soggeltivo tenla di
giungere

all' oggetlivo?

Ma dunque se al primo vocabolo si rinunzia, e il secondo si ri-

prova, con qual voce s' indichera il processo scolastico? Rispondiamo

in primo luogo : s' indichi con qualsivoglia altra voce, ma non con

quella che di per se non e acconcia e presso molti almeno e \iziata

di senso reo. Rispondiamo in secondo luogo ,
che il processo scola-

stico e significato abbaslanza col suo epitelo di scolastico, senza bi-

sogno di cercarne altro. E qui osserviamo generalmente che questo

nobilissimo aggiunto di per se e valevole a distinguere dalle opposle

dottrine qualsivoglia parte di quella filosofia, allesa la grande sua

notorieta, e la stretta connessione che serba colla teologia, che si

onora della medesima appellazione.

Ognun Tede che questa tenuissima censura, relativa all' uso d'un

vocabolo, il quale al trar de' conli e cosalibera. non cosliluisce tra noi
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e 1' egregio Professore Frisco nessuna seria dissidenza
;
e noi abbiam

Yoluto notarlo per mostrare, che dove ci si fosse offerto nel suo li-

bro alcun che di biasimevole, non avremmo avuto difiicolla a fame

liberamente censura. Ma fatlo sla che noi non abbiamo trovato in tut-

to il resto, se non che materia di ammirazione e dilode. II Frisco con

questa sua opera ha reso un segnalalo servigio alia scienza
;
e noi

crediamo il suo lavoro esser tale, che non pure i giovani studiosi

ne trarranno immenso vantaggio, ma gli stessi Professor! di Filosofia

non dovrebbero trasandare di leggerlo.

II.

Maria Regina ; racconto contemporaneo delta Contessa IDA HAHN-

HAHN, libero volgarizzamcnto di GIULIO BORGIA MANDOLIM. Volu-

mi due in 8. piccolo di pagg. XJI-307, 320 Roma, tip. Monal-

di 1864 1.

I nostri avi passavano le lunghe ore su grossi volumi in quarto

ed in foglio ; ora a di nostri si vogliono edizioncine tascabili ed ele-

ganli, e raro e che si ricorra a quei grandi volumi, i quali giacciono

per la piu parte polverosi nelle biblioteche. Tant' e, oggi gli e un cor-

rere per le mani di tulti, di opuscoli, effemeridi, giornali e romanzi.

Un romanzo? Capperi, 1'e una gran cosa ! I giornali e le rivisle ne

imprendono tosto 1'esame, e se 1'e a seconda dei tempi, se ha \\palpilo

dell' atlualita, buon per lui ! I giornalisli lo tromberanno ai quattro

venli come la miglior cosa del mondo, inviteranno tulti a sborsare po-

che lire per possedere tanto tesoro
;
damine e giovinolti accorreranno

a comperarlo, in brev'ora se ne faranno Dio sa quante edizioni, e

1'autore e 1'editore, spesso ridendo sotto i baffi della babbuaggine

del pubblico, intascheranno entrambi un bel gruzzolo di danaro. On-

de cotesta magna differenza fra il secolo noslro ed i passati? L' e

1 Si vende in Roma all' Uffizio dell' Osservatore Romano al prezzo di uno

scudo ; in Perugia all' Uffizio AeWApologetico; in Bologna alia direzione del-

le Piccole Letture Cattoliche; in Torino presso G. Marietti
;
in Verona presso

Turella al prezzo di Lire A. 6.
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chiara ed aperta. Allora si leggeva per isludio, oggi si legge per

passatempo ; quindi allora godevasi una civilta soda, ponderatrice,

amanle del riflettere e del meditare; laddove oggi ci capilo addosso

una civilta leggiera, frivola, smancerosa, cicaliera e peltegola quan-

to mai, e in un si avventata, che spesso degli uomini e dei fatti

giudica si pazzamente, da dare toniii al podere, montoni al mare .

Quesie belle e savie parole, con cui 1' egregio volgarizzatore del

succitalo Racconlo s' introduce a dar ragione dell' averlo egli Toltato

in lingua italiana, ci e piaciuto di riportare a disteso, non tanto per

saggio del suo scrivere sciolto e scorrevole, quanlo per le verita op-

portunissime che ci sembrano contenere. Niun dubbio. La gran vo-

ga ,
nella quale sono oggidi i componimenli di genere romanzesco ,

mai presso i tardi nepoti non sara litolo di onore al secolo nostro ,

die pure vantasi di posilivo . Ammesso pero il fatlo inconlrasta-

bile di questa gran voga ,
certo e che chiunque si adopera a diffon-

dere romanzi correttamente buoni, morali e anche religiosi, acquista

merilo non meno con Dio che con gli uomiui. E un tal merito noi

stiiniamo che sia piu riguardevole, per chi s' industria a diffonderne

presentemente in Italia. Conciossiache, siante la scarsezza che ne ab-

biamo noi di proprii ed originalmente nostri
, quasi tutli i romanzi

che ora dilagano la Penisola, sono merce forasliera
;
e merce per lo

piu di scarto, barbara per le forme, Irislissima per la materia.

A persuadersene, basta gittare un' occhiata alia quarta pagina dei

giornali, anche di quelli che affettano una piu squisita italianita in

polilica. Ivi, tra gli annunzii degli unguenti e dei rimedii infallibili

alle malattie piu obbrobriose dell'umana specie, voi trovale, solto la

rubrica di nuove pubblicazioni ,
elenchi di romanzi stranieri ita-

lianati, non vi diremo con quale strazio della grammalica e del vo-

cabolario ,
i cui fronlispizii e i cui temi sono mollo spesso roba da

farsene le croci. Nel che spicca Ira gli altri il Museo di Famiylia,

che stampasi in Milauo, il quale per ordinario ha le sue rosee coper-

tine infardate di un lezzo si pestilenziale di abbominazioni e di em-

piela, che non crediamo vi sia non gia cristiana, ma onesta donzella

o madre di famiglia ,
la quale non abbia da arrossire di tenere es-

poste sulla tavola del suo salollo quelle invereconde lisle di lulti
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gl'imbralti piu turpi, che la barbarie d'ollremonte e d'oltre mareri-

versi in Italia, per opera di degeneri ilaliani. Eppure egli esce a fa-

scicoli che non risparmiano nulla per farsi luogo liberalescamente

nelle famiglie; si abbella con vignette curiose, che offron disegni di

mode e di ricami alle signorine; in sorama si profuma di gentilezze e

si liscia e si strebbia
, per darsi aria di giornale da scartabellarsi

coi guanti gialli : cosa nata fiitta per educare all'italiana la men-

te ed il cuore dellc pudiche fanciulle e degl' inlemerati giovinetli. H
che qui di passata noliamo , per metier sull' avviso i padri e le ma-

dri, i maestri e gt'istitutori, che stiano caiili a non lasciarsi prende-

re da quel veleno muschiato.

Posto adunque 1'andazzo odierno di dare una tal quale cittadinan-

za agli scritti romanzeschi di ogni paese e di ogni sorta, auche pes-

sima, noi ripuliamo lodevolissima la falica di chi, tra i buoni scelti i

migliori , procura di renderli castigatamente italiani. Or questo ha

fatto 1' egregio signor Borgia nei due summentovati volumi
, che an-

nunziamo con piacere agli amatori di romanzi dileltevoli insieme e

illibatamenle insegnalivi di virtu e di bonla pralica.

Autrice ne e quella celebre Ida Maria conlessa di Hahn-Hahn,

che pel valore della sua penna, per la delicata leggiadria deH'inge-

gno suo, e per la varieta de'suoi libri, gode in Europa , ma segna-

tamente nella Germania, fama di esimia scrittriee. Ella nacque nel

Mecklemburgo ,
e fu allevata nella religione paterna che era la pro-

testante. Dal 1834 al 1848 viaggio quasi conlinuamente per la Sviz-

zera
, per 1' Italia

, per la Spagna , pel Portogallo , per la Francia
,

per 1' Inghilterra e per 1' Orienle ; e come a riposarsi negli inler-

valli tra viaggio e viaggio ,
detto molti lavori di poesie, di romanzi,

di descrizioni ,
ne' quali sfogava la sua secreta ansiela di raggiun-

gere un bene ch'ella ancora non conosceva, ma verso cui grirapulsi

della divina grazia le movevano il cuore potentemenle. Questo bene

era la vera fede di Gesu Gristo, ch' ella in fine abbraccio, con som-

ino suo gaudio ,
enlrando nel grembo della santa Chiesa cattolica ,

apostolica e romana. Dal tempo di questa sua mulazione in qua, tut-

te le sue scrilture comparvero rifiorile di una bellezza nuova, e olez-

zanti di una cosi dolce fragranza di pieta celestiale, che innamorano
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di Dio, di Cristo della sua Chiesa e d' ogni virtu piu Candida c divi-

na. Al cadere del 1850 pubblico un libriccino di versi a gloria della

Yergine, e lo voile dedicate all' arnica sua, la regina Maria di Sasso-

nia; col qual lavoro, com'essa dichiara nella prefazione, intese dare

il saluto fraterno di neofita a tutti i cattolici. Poco appresso die in lu-

ce il libro Da Babilonia a Gerusalemme, dentro il quale con mira-

bile soavita discorre della sua conversione
; quindi stampo in due

volumi 1'opera Gli amanti della Croce, in cui, con una serie di nar-

razioni , svolge le meraviglie operate dai Santi per amor della Cro-

ce, e magnifica stupendamente la dollrina evangelica dell'annegazio-

ne e del sacrificio. Per ultimo, dopo altri lavori di minor peso, scris-

se questo Racconto di Maria Regina, che e il primo e piu pregevole

de' suoi romanzi cattolici.

Quesli cenni delle qualita, della condizione e delle opere di un'Au-

trice cosi merilamenle slimata da quanli hanno fior di senno, di let-

tere e di probita in Germania ,
sono per se bastevoli a mostrare che

il sig. Borgia ha effellivamenle scelto 1' otlimo tra'l buono, che, nel

genere dei romanzi
, gli offeriva la lelteratura tedesca contemporanea.

Ma al tullo se ne capacitera ,
chi faccia la prova di leggerne questa

sua versione commendevole per ogni rispetlo. Vi vedra dentro 1'ani-

ma tutta intera di una gentildonna, conoscitrice finissima di un mon-

do cupido, vano, sensuale
,
da cui ell' ha distaccali gli affetli , per

voltarli al mondo soprannalurale, il cui centro e il Verbo di Dio fat-

10 uomo ,
la cui vita e la carita

,
le cui delizie sono le sanle follie

della croce.

L'orditura dell' intreccio e piana ,
e nalurale

,
e condotta con pro-

porzione : e quanlunque sia ben ampia e ricca di nodi artificiosi
;

nientedimanco voi non v' imbaltete in nulla che senta lo sforzato ,

11 contorto
,
lo stravagante. Quegli spedienti di bizzarrie ,

di salti ,

di inaspeltazioni capricciosissime che cozzano col verosimile , e in

cui tutlavolta i romanzieri
,
massime i francesi

, ripongono la fonle

del loro meraviglioso ; indarno si cercherebbero nella tela di queslo

Racconto della Halm-Halm. La quale temperanza in lullo ,
che e il

secreto dell' arte, si fa evidente ove si consideri il contraslo degli

affetli, 1'urto delle passioni e 1'opposizione dei caratteri proprii dei
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personaggi che melte in iscena. La ingegnosa Autrice si conlenta di

dare vivo risalto a pochi : gli altri ve li mostra in certe mezze luci ,

in certe sfumature chiaroscurate , che vi lasciano indovinare piu as-

sai di quello che discernete. Intorno a che la sola eccezione che puo

farsi e che la giovinetla Maria Regina ,
la qual 5 protagonista del-

1'epopea, viene rappresenlata con colori si sovrumani e con una ec-

cellenza tale di doli, che ella non pare cosa di questo mondo. Ma la

Contessa, proponendo in lei un lipo di perfezione ideale, ha forse mi-

rato piu a provocare 1' emulazione che non a ritrarre una realta. E

queslo concorda con lo scopo manifesto dell'opera , che e una lezione

perpetua di morale cattolica.

Simile considerazione e da farsi per do che spetta al suo dialo-

gizzare , che
,
al gusto di noi Italiani ,

da nel troppo e nel soverchia-

mente minuto. L' Autrice che ha scritto in Germania
,
e per letlori

tedeschi
,
non pure si e dovuta conformare al genio della nazione ,

ma le & stato forza distendersi in molti articoli di dottrina o religio-

sa o morale, che sogliono essere de' piu impugnati fra i protestanti.

E il traduttore, che ha notata questa prolissita, avverte che nella sua

versione si e sludiato di provvedere che non tornasse men cara , re-

slringendo alquanto il discorso dove pareagli convenienle. Ma la dif-

fusione nel dialogo mai non degenera in verbosita.

Ai sopraddelti pregi e ancora congiunto quello di loccare falli

pubblici di questi ultimi anni
,
di svelare gl' intendimenti della Rivo-

luzione odiatrice di Cristo e della sua Chiesa
,

e infine di ribadire

dettami e principii che si vorrebbero piantati ben saldamente nei

cuori di tutti, ma singolarmente dei giovani, in tempi come i nostri,

nei quali 1'errore si assorbe quasi con 1'aria che si respira.

Onde senza piu noi raccomandiamo questa versione della Ma-

ria Regina a tulli coloro
(
e sono tanti !

)
che cercano libri onesta-

mente piacevoli ed ammaeslrativi di sana dottrina, da porre in mano

alia giovenlu. Questo della Hahn-Hahn e cosi falto. Lo possono leg-

gere e rileggere fanciulle e fanciulli ,
non solo senza un' ombra di

pericolo per la loro innocenza
,
ma con frulto solido

, pari al dilelto

che ne sperimenteranno.
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Noi adunque ci rallegriamo col sig. Borgia Mandolin! di questo

prezioso.regalo che ha offerlo alle famiglie caltoliche in Italia, e go-

diamo che egli ,
come lo annunzia

,
stia apparecchiando per lu stam-

pa 1'altro Racconto della Doralice, scritlo ullimamente col medesimo

spirito dalla medesima Hahn-Hahn. Ma dall'esempio di queslo cobile

giovane, che spende i suoi anni piu floridi in italianeggiare, per ulil

comune
,

libri oltimi d' insigni foreslieri l
, vorremmo che allri im-

parasse che il vero amore di patria consehle bensi d' imitare 1' ape

argomentosa, che anco in islranieri giardini coglie il fiore de' fiori

e lo trarnuta nei domestic! alveari : ma non gia d' imitare i corbi ,

che dal di fuori trasportano nel loro nido nativo non altro che fasti-

diosi avanzi di putrido carname.

III.

CLEMENTIS SCHRADER S. I. de Iriplici ordine nalurali, praelernatu-

rali et supernatural}, Comentarius. Vindibonae, sumplibus Ma-

yer et Soc. MDCGCLXIY. Un volume in 8. di pag. 242.

- T'' f ?:'? ;?!0f![' 9~? r

iJ'W' rk;O.wi".

Di buon grado annunziamo ai noslri letlori queslo nuovo lavoro

del ch. P. Schrader, e ne diamo loro un picciol cenno : giacche es-

so si versa sopra un argomento, inlorno al quale si occuparono spes-

so per innanzi, ma ora in ispecial maniera si travagliano gli uomini

di mente sana e fedeli a Dio per difenderlo , e gli empii e forsen-

nati per combatterlo aspramenle in varie maniere. Yogliamo dire

del soprannalurale, che alcuni con audacia sacrilega rifiutano recisa-

mente, altri si studiano di circoscrivere tra que' limiti che si fingono

a capriccio ,
ed altri pretendono di snaturare; de" quali non sappia-

mo se piu si debba riprendere I' aperta malvagita, o 1' affettata slo-

lidezza. II pio e dotto professore di Vienna, non pago di aver confusa

tutta questa caterva , colla cattolica verita che egli dichiara nei re-

cinti di una scuola e dinanzi ad una scelta corona di giovani leviti;

1 II Borgia un anno fa tradusse dallo spagnuolo anche le opere minori

di Donoso Cortes.
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ha voluto altresi durare la fatica non leggiera di ridurre le sue le-

zioni a forma di libro.

E cosi egti viene a compiere in tutle le parti 1' ufficio del dottore

catlolico, il quale nella sacra Scriltura ora si appareggia colle nubi

che irrigano piovendo e fecondano tutta la terra
;
ed ora colla lu-

cerna, che quando si accende non e rincantucciata ,
ma si colloca in

parle sublime, acciocche risplenda anco a vantaggio dei lontani.

Una breve prefazione va innanzi
,
nella quale rapidamenle e con-

siderato come sono connesse tra loro le tre classi delle cose sensibili,

o, come dicono, i tre regni, doe i minerali, le pianle e gli animali, e

le cose material! colle spiritual! , e le fisiche colle morali ; e da sif-

falta concatenazione si raccoglie una idea dell'ordine. E dislinto 1'or-

dine in logico ed in ontologico : e nell'uno e nell'altro si assegna una

triplice differenza. Poiche siccome 1' ordine logico comprende tulti

que' veri che la creatura razionale puo colle sue innate facolta rag-

giungere, ordo ralionalis; i dommi o articoli misli, quali sono le

verita che, quantunque non si apprendano senza rivelazione divina,

pur essendo rivelate si percepiscono con idea chiara e distinta; co-

me, per cagion d'esempio, che i sacramenti sono sette ne phi ne me-

no, ordo praeierrationalis : e finalmente i misled o articoli puri ,

come quelli della Trinila delle persone, nelle quali sussiste la divini-

la, e della unila d' ipostasi che termina in Cristo le due nature
,

la

divina e la umana
,
ordo supraralionalis : cosi 1' ordine ontologico

abbraccia quello che costituisce la nalura e dimana da essa, 1'anima

ed il corpo ,
la loro unione ,

le facolta d' iutendere e di appetire , la

liberla, i drilti e cose simili, ordo naturalis; poi le perfezioni che

non possono rampollare di cio che e naturale, le quali ove si appor-

iino alia natura, bensi la nobilitano, ma la lasciano ne' confini della

sua condizione
;
tal era 1' immortalita dell' uomo nello 'stalo d' inno-

cenza e di giustizia originate, ordo praelernaturalis : da ultimo quei

doni, che trasferiscono ed innalzano la natura ad un grado di perfe-

zione del tutto superiore ed ineffabile
,
come la carita che lo Spirito

Santo diffonde ne' cuori
,
ed il lume di gloria per lo quale il com-

prensore si fa simile a Dio
, perche lo vede qual e, ordo supernatu-

ralis.



588 RFVISTA

Indica il cli. Autore come quest! ordini sono collegati tra loro
,
e

quanto lo sludiarli ed il conoscerli sia necessario alia ieologia. Poiche

la teologia, secondo che dice S. Gregorio il Teologo, si riduce alia

conoscenza delle due classi di processioni divine. La prima e delle

processioni che sono di dentro, per le quali Iddio sussisle in tre per-

sone : e nella seconda si noverano quelle , per le quali Dio opera di

fuori
;
e tra le varie nature infmitamente inferiori e diverse tra loro

crea la umana parlecipandole le perfezioni delle altre
;
e pel mcrilo

del secondo Adamo la rialza a quella elevazione
,
dalla quale per la

colpa del primo era caduta.

Fatta rilevare in tal modo la nobilla e 1' importanza della tratta-

zione
,

si comincia la prima delle due parti, in cui 1' intero libro e

diviso.

Si agita in essa la queslione degli ordini sopraddetti ,
se doe

sieno possibili : e tullo quest' argomento e svolto abbastanza in

Ire capitoli. Nel primo si definiscono accuratamente il concetto

generale dell' ordine
,
ed il concetto de' varii ordini in particola-

re. Nell' altro capo si discorre di coloro che
,
baltendo vie di-

verse
,

lulli pero confondono ugualmenle le vere differenze degli

ordini, ed amano le tenebre anzi che la increala luce, che e ve-

nuta uel mondo. Essi sono i panteisli e i semipanteisli ,
che 1'or-

dine increato ed eterno dicono incompiuto in se stesso ;
ed essere

percio necessario che 1' infmito si compia al di fuori con uno svolgi-

mento eslerno e colla comunicazione della propria sostanza. Segue

il moltiforme protestanlesimo ,
che afferma ,

1' umana nalura essere

essenzialmente manca
;

e per conseguenza esigere 1' accessione del

soprannaturale al suo nalurale perfezionamento ,
e la unione colla

natura increata. Insieme co' protestanli vanno i baiani ed i semi-

baiani. Alia coda di questo stuolo camminano coloro che non nega-

no la esistenza dei due ordini naturale e soprannaturale ,
ma il

loro congiungimento , e 1' influenza dell' uno sull' altro. Sono i nalu-

ralisti
,

i razionalisti , i semirazionalisti , gli scettici
,
ed i materia-

listi. A quesli tre generi di errori il P. Schrader oppone Ire lucidi

principii ,
che chiama antitesi

,
e dottamenle espone nel terzo capi-

tolo. La prima delle antitesi e la dislinzione e la differenza dell'es-
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sere increato da quelli che son creali; 1'altra e la immutabilita del-

le essenze
;
e 1' ultima e la dipendenza essenziale di cio che e crea-

to, e la potenza e il dorninio dell' ente infinite che crea. Con una

elaborata e perfetta anacefaleosi da termine a questa prima parte

del volume.

Nella seconda parte il dotlo Autore tralta delle parlizioni dell'or-

dine: e considerando dapprima i due membri, cioe 1'ordine nalurale

ed il soprannalurale, afferma che quesla binarfa divisione in logica

e vera, e nella ontologia e reale.

Volendo provare la prima dote, cioe la verila di questa divisione,

comincia con definire i concetti di essenza
,

di natura, di sostanza,

di supposto e somiglianli ;
i quali se altri oscura o confonde, invece

di pervenire al vero, forza e che cada nell' errore. Appresso di cio

circoscrive il campo, nel quale le forze della natura si possono dislen-

dere
;
ed invesliga i caralteri e 1' indole del soprannaturale, sia po-

nendolo di rincontro al nalurale, sia considerandolo in se stesso. E

qui con grande erudizione dimostra, come il suo concetto del sopran-

nalurale conviene con quel che n' ebbero i maggiori. Imperocche

raccogliendo insieme le maniere di dire de'Padri della Chiesa, e dis-

ponendole in classi, fa vedere, che o hanno essi adoperata esplicita-

menle la voce soprannaturale ,
o con varii circuili di parole hanno

manifeslala la nozione medesima senza ombra di ambiguita. Da' Pa-

dri il letlore vien condotto innanzi a coloro che ban preformata e di-

retta la Scuola: nel qual augusto senato ode lenersi lo stesso lin-

guaggio. Perciocche lutli parlano or della duplice isliluzione e della

duplice accettazioue divina, or della doppia specie di comunicazioni

dell' iufinito, or finalmenle delle due maniere colle quali Iddio opera,

illumina e si fa presenle iielle creature razionali. Tutlo queslo 1'Au-

tore discorre nel primo capo della parte seconda.

L' altro capo, ov' e dimoslrala la realla dell'ordine soprannaturale

e del naturale, precede a questo modo. Primieramenle si stabilises

che il subietto del soprannalurale e la crealura razionale : in se-

condo luogo si ragiona dell' altitudine della crealura al soprannalu-

rale : e indi si dichiara la concordia
,
che e Ira il soprannalurale e

le condizioni naturali e le proprieta del subiello. Passa oltre 1'Aulore
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a dimostrare la credibilita della congiunzione del soprannaturale al

naturale: e conchiude che una tal comunicazione ha luogo, apportan-

do le convincenli prove della tradizione e del consenso degli uomini,

quantunque divisi per le Ire grand! difference di religione, che sono

il paganesimo, il giudaismo e il cristianesimo. Impone fine a questo

capitolo con una squisila enumerazione de' modi varii
,

co' quali il

soprannalurale ha nobilitata e renduta deiforme la nostra natura.

II capitolo terzo, uno de' piu imporlanti di tulto il libro, e un se-

guito de' due precedent! ; perche contiene le decision! della Chiesa

romana intorno alle cose sin qui ragionate : nello slesso lempo e

come un faro che guida a porto sicuro 1' intelletto ; essendo tutle

quelle decision! dirette contra le moltiplici class! di error! ,
che dal

P. Schrader sono sotlilmente distinti, e mess! in chiara opposizione

colle verila, che va di mano in mano esponendo in una ben ordinata

serie di corollarii.

A! due membri, doe all'ordine naturale ed all'ordine soprannatu-

rale, si aggiunge il lerzo, 1'ordine prelernaturale : e di esso con pie-

nezza si tratta nell' ultimo capo di questa seconda parle. II ch. Au-

tore dimostra la verila, 1'opportunila e la necessila di quest'aggiunta;

la quale, sol da chi giudica avanli di conoscere, puo essere tacciata

di novila. Quindi passa a definire il concetto di quesla divisione ,

parlando eruditamente del valore della voce ^apa o praeler ,
e dei

modi coi quali 1'hanno adoperata gli scrittori profani e sacri.

Nel logliere la mano dal suo lavoro, il P. Schrader, faltosene giu-

dice, si pone a esaminarlo : e ne scorre tutte le parti quasi ana-

tomizzandolo
;
e poi ricongiunge queste affm di vedere come insieme

si accordino a costiluire un corpo ,
al quale ne manchi la solidita

del fondamenlo, ne la grazia e la proporzione delle membra.

No! crediamo, che quanto egli modestamente dice dubitando , si

possa con lutta sicurezza affermare da ogni diritlo estimatore ;
cioe

che la sua opera e fmita. E di vero i principii, dai quali procede il

P. Schrader, son contenuti nella rivelazione divina, ne' canoni dei

Concilii, nelle Bolle de' Roman! Pontefici
, negli scritti de' Padri e

de' Dottori della Chiesa. Ancora fa egli capitale de' dotti volumi de-

gli Scolastici e sopratlutto delle ammirevoli opere di S. Tommaso ;
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il quale, allorche apparve, oscuro tiilti gli altri che illustrarono la

Scuola, siccome il sole fa scomparire le stelle. Ollre di cio
,
la filo-

sofia, di cui si vale, e quella di S. Tommaso e.della Scuola. Ne si

poteva allrimenti: poiche, se ben si rimira, gli errori, coi quali 1'Au-

tore \
T

iene alle prese ,
hanno ingombrali tanli intelleili per essersi

piu o meno vilipesa e reietta quesla filosofia : la quale perche ap-

punto gli uomini di Chiesa brandivano come arma \alidisSima , il

volgo profano dapprima cerco di porla in ridicolo
,
e cio ottenuto

riusci faeilmente a farla abbandoeare ,
come insufficienle a discipli-

nare gl' ingegni. La erudizione e nel libro sparsa con copia, ma sen-

za noiosa profusione : e lo slile ,
senza essere affettato

,
e polito ed

elegante. Finalmente tutto il lavoro e condotto con amore e diligen-

za, sia che tu consider! la edificazione e confermazione del vero, sia

che guardi la confulazione e la distruzioue dell'errore. A recarne un

esenapio, siccome quando egli allega gli oracoli dei Papi , tu lo vedi

insino ai piu antichi Pontefici di mano in mano rimontare da quello

intorno a cui oggi si aggruppa 1'ovile di Cristo : cosi nel combaltere

che egli fa coi lupi che insidiano a quest' ovile, non puoi non applau-

dire osservando che , dopo aver giltali a terra i vecchi caporioni ,

con buona lena stringe anche i fantaccini ed i pedanli ,
come Froh-

schammer e Renan. Per tutlo queslo noi raccomandiaino ai nostri

letlori il libro, e ci congratuliamo collo scrittore.

) wj s& vviij^' . ;;' c-.'j //M-.':.

IV.

La vie de Notre Seigneur Jesus-Christ, par Louis YEUILLOT.

Paris
, Regis Rufifet 1864. Un vol. in 8. grande.

Da alcuni mesi e pubblicala a Parigi la vita di N. S. Gesu Cristo,

per Luigi Veuillot. Due edizioni ne sono state subito esaurite. Una

terza con giunte notevoli usci, non ha molto, alia luce. Una quarla,

in piccolo sesto, e gia in pronto mentre scriviamo. A che scopo noi

dunque rannunziamo? Per darne avviso ai nostri associati? No: i pe-

riodici nosIrani e fores lieri ne hanno ragionato a dilungo. Per ana-

lizzarla? No : perche essa segue passo passo i Yangeli, li espone, li

medita giusta il concetto callolico
;
e tali libri si possono leggere, si

possono assaporare ,
ma fare minuto esame e opera inutile. Percho
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adunque menlovarla? Per fame encomii e per raccomandarla, e spe-

cialmente per leslificare cordialmente al valente Autore la gioia che

noi prendiamo del nuovo e singolare successo da lui oltenulo, in una

arena gia trita ed illustrata da famosi combaltitori.

II reame della verita dovrebbe 'per se ognora posare in bella

pace nell' ordinamento Iranquillo de' cittadini felici : e invece, colpa

la corrotta nalura che odia la luce
,

e falto leatro di guerra sempre

rinascente, e raro e quel giorno che non oda la squilla di nuova bat-

laglia. Da un secolo in qua il maggiore sforzo dei nemici muoye di-

retlamente contro la Persona sacrosanta di Gesu Cristo, verila pri-

ma e soslanziale in quanlo Dio
,
e fondatore della verita in terra ,

siccome rivelatore. L' arianesimo, rincappellato di socinianismo, di

panteismo, di razionalismo e di piu altre specie di furori, solleva ad

ora ad ora la testa moslruosa. Se non che, merce divina, trova pure

chi gli da in capo e lo schiaccia. E quando pure tesle, un uomo

audace ,
sostenulo e magnificato dai clamori di tutlo il parti to della

letleratura bestemmiatrice, usci a fare le sue prove contro la divi-

nita di Gesu Cristo, parve che i difensori nascessero come da se

quasi in ogni angolo della terra cristiana. E tanto fu valida la loro

difesa, tanlo sostenuta dall'unanime protestazione della caltolicita

universa, che il maggior numero dei contemporanei non seppe della

lotla quasi altro, se non queslo, che un fremito universale di orrore

si desto uel mondo civile, doe nel cristiano, all'udirc che un oscuro

bestemmiatore aveva osato ai nostri giorni do che Ario aveva osato

al suo tempo. I nemici stessi del nome crisliano furono atloniti di

Teder si vivida quella fede, che essi immaginavano illanguidita, e

la dissero una recrudescenza di crislianesimo.

II sig. Luigi Veuillot poteva discendere neli'arena battagliera da

lui gia corsa viltoriosamente tante volte ;
e i suoi compagni 1'atten-

devano infatli. Aspeltavarfo quella parola vigorosa di raziocinio, bre-

\e, infocata, amara all'uopo, splendida sempre e che non brilla solo

un tratto, ma dimora dipoi tra le migliori parole, scritle a favore del

vero. Egli pero, misurando con occhio sicuro le forze dell'assalitore,

Tide scienza scarsa
,
erudizione copialiccia, un po' di stile, molto di

haldanza, moltissimo d' ipocrisia, nulla di logica. Non vale, dovetlc

dire tra se, non vale il pregio di armeggiarvi incontro. II quale pen-
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siero tanto piu era naturale , quanto che Tide tosto il mal awisato

Ariano, sconfitto da cento valorosi, i quali, a cessare ogni possibile

scandalo de'semplici, gli strapparono di fronte lamaschera, nedis-

siparono i sofismi mal congegnati, e ne additarono le palpabili con-

traddizioni. Egli adunque, in mezzo a queslo strepito di cristiane vit-

torie, altese semplicemente a comporre un nuovo profumo, o, se vo-

gliamo, a modulare un nuovo inno alia divinila , stendendo cioe la

vita di Gesu Cristo con lulti i tesori di amore e di meraviglie che

conliene. Ci pare a un dipresso 1' idea di chi, veggendo un branco di

nani arabbattarsi con armi di canna intorno ai baluardi d' una for-

tezza inespugnabile , invece di ordinare una sortita ,
si compiace a

passeggiare sull'alto degli spaldi a seminarvi dei fiori, e di nolle fa

luminaria sulle bastile, e gazzarra sul niaschio della forlezza. Non e*

forse una taltica di difesa che benissimo conviene all'offesa?

Cosi ne parve pure al piu competente di lutti i giudici, il Maestro

universale dei fedeli.

Veramente ci gode 1'animo di giudizio si auguslo, a favore ed elo-

gio del signer Luigi Veuillot. Godiamo si yeramenle che 1' illustre

campione delle idee catloliche in Francia, bersaglialo dall'allo e dai

lati
, riscuota delle sue faliche si piena e perenloria approvazione.

Trascriviamo adunque la lettera di Pio IX a Luigi Veuillol. Speria-

mo che un giorno , slampala in fronle alle Opere di lui , costituisca

essa sola una splendida e invidiabile prefazione ,
e registrala nella

Civilta Calto lica stara intanto come monumento di sentila ammira-

zione e di congratulazione fraterna 1
.

PIO PP. IX;

DlLETTO FlGLIO, SALUTE E APOSTOLICA BENEDIZ10NE.

Ci congratuliamo con voi, o dilelto Figliuolo, perche, sebbene ri-

mosso dall' arena, dove si slrenuamente e utilmente combattevate

i PIUS PP. ix.

Dilecte Fill, salutem et apostolicam Benedictionem. Gralulamur Tibi, di-

lecte Fill, quod etsi submolus ab arena, ubi adeo strenue ac utiliter pro ve-

Yitate et iustitia pugnabas, talentum Tibi creditum in terram non foderis, sed

Serie V, vol. XI, fasc. 347. 38 24 Agosto 1864.
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pel vero e pel giusto, pur tultavia non abbiate nascoso sollo terra ii

talento affidatovi, ma conliuuiate con alacrila a servire la causa che

difendesle fin qui, e a recarle sempre nuovi soccorsi. Tesliinonio ne

sono i recent! vostri scrilli, e novellamenle il conferma 1'uiLima ope-

ra, sulla vita di N. S. Gesu Cristo, pubblicata a rivendicare 1'oltrag-

giata sua Divinita. Dal poco che ne potemmo sfiorare ,
tra le mol-

teplici cure nostre, polemmo formare giudizio, essere il vostro me-

todo tra tulti il phi adalto allo scopo, e voi in quesla traltazione es-

servi dimostralo eguale a voi stesso. Si aggiugneva che cotesto la-

voro ci si presentava adorno eziandio di un peculiare lume eslerno,

per le speciali tribolazioni, tra le quali fa coinpiuto : perciocche esso

da divedere ancora, Ira coteste avversila, 1' anlica fame e sele della

giustizia ,
lo stesso caraltere

,
la stessa costanza nell' inlrapreso cer-

tame. II perche, se per una parte ci sentivamo, come uomini, inchi-

nare a commiserazione delle afflizioni vostre, e a compiangerne la

sorle, ne parve tultavia inopporluno il muoverne lamento, menire

dice 1'Apostolo: Beato I'uomo che soffre Iribolazione , anzi ancora:

Grande gaudio ripulate, o fratelli miei, allorche cadrete in varie tri-

bolazioni. E posciache la costanza voslra dimostra che la provazio-

ne della vostra fede produce in realta quella pazienza , che frulla

alacriter eldem quam luebaris causae servire perrexer is ac novas ferre sup-

petias. Id testantur recentiora scripta Tua, Id postremum confirmat Nobis

oblatum de vita D. N. lesu Christ i in laesae Divinitalis vindicium edita. E
perpaucis enim illis, quae multiplices inter curas Nostras inde delibare po-

tuimus, accommodatissimam omnium proposito fini methodum a Te ekctam

fuisse existimavimus, Teque in re pertractanda Tibi plane parem exhibuisse.

Accessit autem, quod haec lucubratio Tua seNobis obtulerit extrinseco etiam

peculiari splendore ornatam ob aerumnarum, quibus obnoxius es, indolem;

quippe quae adversis istis in adiunctls veterem redolet esuriem ac sitim iu-

sliliae, eamdemque animi comparationem ac firmitatem in suscepto olim cer-

tamine obeundo. Bine etsi Tuis Nos commoveri aegritudinibus, et ad dolen-

damvicem Tuam humanitus inclinari senserimus; inopporlunum tamen cen-

suimus conquestum, ubiApostolus ait Beatus vir qui suffert tentationem, imo

eliam Omne gaudium existimate, fralres mei, cum in tentaliones varias in-

cideritis. Itaque cum constantia Tua doceat probationem fidci Tuae, reapss

operari in Tepatientiam illam quae opus perfectwn Jtabct ; ad gratulalio-l
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le opere perfette ;
Noi ci sentiamo mossi piuttosto a congratularci

con voi
,
e ad invilarvi di aprire il vostro cuore a letizia. II che

onde vie meglio possiate conseguire, Ti auguriamo e vi preghiamo

da Dio sempre nuovo incremento di grazia ,
e ad augurio del dono

celeste e a pegno di nostra singolare benevolenza e gratitudine,

imparliamo con affelto a Voi e ai Vostri 1'apostolica Benedizione.

Dato a Roma, presso S. Pietro, a di 9 Luglio 1864
,
del nostro

Pontificato anno XIX.

PIO PP. IX.

Un altra parola sopra il Giornale del Centenario della Nascita di

Dante; ed un breve esame del suo succursale, intitolato: La Fe-

sta di Dante, che si slampa ancK esso in Firenze.

;i,?f. T-.!>. T

Assai di malgrado ritorniamo su quella infelice \acuila ,
che in

due de' nostri numeri precedenli vedemmo essere il Giornale del

Centenario della nascila di Dante
, che si pubblica in Firenze. Non-

dimeno siamo costrelti a farlo, per avere impegnata la nostra parola

di rivenire sul medesimo argomento , quando si fosse verificata una

ipotesi. La ipolesi era, se mai in quel Giornale seguilasse a compari-

re la spiegazioue, che dell' intendimento della Divina Commedia co-

mincio dare il professore Zauli Saiani, interrotta poi indefinitamente

dopo il 7. numero. Noi inchinavamo a credere
,
che la Direzione,

Teduto lo strazio che quell' uomo faceva della logica e del senso co-

mune
, gli avesse chiuse per sempre le colonne del suo Periodico ,

ammendando cosi, il meglio che poleva ,
la sciocchezza di averglie-

nempotius compellimur, teque ad gaudium excitare cogimur. Quod utfacilius

Tibi assequi contingat, uberius semper gratiae incrementum Tibi ommamur

atque adprecamur a Deo ; atque huius coelestis doni auspicem et praedpue
benevolentiae Nostrae et grati animipignus Benedictionem apostolicam Tibi

Tuisque peramanter impertimur.

Datum Romae, apud S. Pctrum
,
dee 9 falii 1864. Pontificatus nostri an-

no XIX.

PIUS PP. IX.
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le aperle. Avverlimmo per altro
,
che quella si lunga sospensione

poteva essere ancora un' arte strategica ;
in quanio il tempo intra-

messo farebbe facilmente dimenlicare il punto della controversia
;
ed

il Saiani, sciolto cosi da ogni sospelto di essere redarguilo, avrebbe

potulo piu liberamente scapeslrare, facendo insieme 1'insigne bene-

fizio al Giornale di mantenergli la vita. Imperocche (
sia dello qui di

passata) quel manco, gia notato 1'altravolta, di cibi danteschi, che

devono essere il suo esclusivo nutrimento
,

si fa senlire ogni giorno

piu grave : lanto che la povera Direzione, non avendo piu dove dar

della testa, si e condotta al partito de' disperati , come un tempo si

diceva
,

o come ora si direbbe
,
a quello delle annessioni, facendo

botlino in casa d' altri. II danno e toccato alia Nazione di Firenze ,

la quale, senza tante cerimonie e stata svaligiata di due articoli, che

compariscono non gia come roba prestala , ma come assoluta pro-

priela della Direzione, sulle colonue del Cenlenario. Sono essi la Ri-

\ista di un tale Giovanni Sforza sopra 1' egregio libro del Marcucci,

intitolato: 11 Dominio temporale de' Papi, secondo Dante Alighieri;

Rivista che come la Nazione accetto volenlieri, perche oppugnava la

opinione del chiaro Lucchese, che Dante non fosse avverso al Domi-

minio temporale de' Papi ; per la stessa ragione ,
e per trascinare

un po' di giorni la vita, le fu tolta di peso dai lutori del Centenario,

senza dire ne il falto loro, ne il falto d' allri. II quale furto noi uon vo-

gliamo decidere se possa essere scusato dalla ragione della estrema

necessita ;
nel quale caso omnia sunt communia; e ne anco se si

debba presumere la buona licenza de' padroni ; giacche un po' di

carila se la fanno tra loro anche i liberali. Ma, stando alle apparenze,

ogni cosa fa credere che quella sia stala una bella e buona annes-

sione, in piena regola di dirilto moderno.

Or se 1' impero della necessita ha poluto indurre ad un' azione ,

almeno secondo le apparenze cotanto indecorosa ,
la Direzione del

Centenario
;
non e da fare maraviglia ,

se la medesima necessila le

ha consiglialo di far capilale di quella roba del professore Saiani ;

la quale del rimanente & si omogenea allo stomaco del Giornale.

Sicche la riapparizione del celebre Dilirambo, che i nostri leltori de-

vono conoscere, e un fallo : un fatlo che si e verificalo dopo Ire me-

si d'interruzione
, per le buone ragioni che ci ha avuto la Direzione
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a tenerlo da banda per si gran tempo : un fallo, dall' altra parle, che

liga la nostra parola ,
e ci costringe di rivedergli un allro poco le

buece.

Ma prima di tutlo vogliarao ricordare ai nostri leltori lo stalo della

quislione; e cio per un inleresse del tulto conlrario a quello della

Direzione. La Direzione, che \
7uole accredilare in qualche modo i pa-

radossi e le assurdita del professore ,
non puo desiderare allro di

meglio , che far dimenlicare il punio della conlroversia : a che noi

crediamo che abbia mirato con quel si lungo temporeggiare. Noi,

per 1'opposto, che vogliamo mettere in chiaro le castronerie del sul-

lodalo professore , la prima cosa, che dobbiamo fare, e" quella di ri-

chiamarlo all' assunto
,
che si propose egli stesso ,

ed a cui e obbli-

gato di avere la mira col suo discorso.

II Saiani pertanto, come si rileva dal n.*5, . YIII del Centenario,

vedeva nella Selm del 1. Canto della Divina Commedia le parti

poliliche, cheaveano procaccialo a Dante il dolore deU'esilio: nel

Colle, a cui quesli anelava, lallezza della palria, dove agognava di

ritornare : nella Lonza, nel Leone e nella Lupz, che gl'impedivano la

'salita, tre potesla, dalle quali gli era frastornalo il ritorno nella pa-

tria, cioe Mrenze, Roma e Francia: finalmente nel poema, che gli

fu consiglialo da Virgilio, una \ia piu sicura di uguagliarsi all'al-

tezza della patria, per la slrada della gloria. Ma prima di queslo

avea delto nel . II, che origine di lutli i dissidii polilici erano le ga-

re fra 1'Impero e la Chiesa; fra i quali estremi si diballevano i varii

Comuni e i ciltadini di uno stesso Comune, quali parteggiando per

V Imperalore e quali pel Papa. Avea delto ancora nello slesso . II,

che Dante impresso la menle delle piu alle idee d'ordine e di uni-

ta . . . . colpilo da' mali
, con che in fazioni perenni si agitavano le

repubbliche, alle quali mancava la piu essenziale condizione di vita,

V indipendenza ;
altra salute non vedendo per grilaliani, che richia-

marli aH'unita politica solto due grandi potesta , Tuna ben dall'altra

dislinta, la civile e la religiosa ; altra gloria per 1'Italia, che ricosti-

tuirla sotto 1'autorita d'un imperalore, all'ombra del gran nome di

Roma, in Roma residenle . . . si fa nelduro esilio cantore della ret-

tiludine, rivelalore del giudizio di Dio, perche tremino i cattivi, esul-

tino i buoni e perche Pietro, ilcuiregno nonediquestomondo, non
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tisurpi a Cesare cib che e di Cesare. Pero (egli seguita) scende per

im'immensa spirale fino al centre degli abissi, sale al monte, dove lo

spirito si purifica dalla colpa ;
indi fissando 1'occhio in Beatrice

si sente rapito alia gloria del Paradise. E prima di consummare nella

triplice Iri divina la vista del Dio trino ed uno, manifesta la speranza

di essere, la merce del sacro poema, richiamato in patria.

Raccogliendo insieme queste idee
,
ne risulta la seguente spiega-

zione. Dante fu cacciato nell'esilio per cagione delle divisioni tra la

Chiesa e 1' Impero ;
e per le stesse gli fu impedito il ritorno nella

patria. Nello stato di esule egli medito un poema , col quale intese

di proporre I'ottima forma di governo per 1' Italia, che era 1' Impero.

Pero si fece rivelatore de' giudizii di Dio
,
acciocche i cattivi

, spa-

venlali del rigore della divina giustizia non frapponessero ostacoli
;

e specialmente il Papa , compunlo di salutare timore
,

si spogliasse

di ogni dominio temporale, principale impedimento alia costiluzione

dell' Impero. Cosi egli avrebbe fatto quanto erapossibile dal canto

suo per aggiustare V Italia : e certamenle la gloria, che proverrebbe

da tanta opera d'ingegno, gli meriterebbe il desiderato ritorno.

Questo e il pensiero del Saiani intorno al concetto ed all' inlendi-

mento del Poema dantesco : pensiero rawolto in un mare di parole,

frastagliato da' suoi sbalzi ditirambici, ma pur espresso di maniera,

che, usando un poco di pazienza nel paragonare i suoi brani, si rie-

sce a ricavarlo con certezza e precisione.

Or non e dubbio, che questo appunto, che ha proposlo come tema

e soggetto della Divina Commedia, deve addilarci eseguilo nella Di-

vina Commedia, se vuole venire a qualche costrutto. E di fatto non

manca di promelterlo. Pero dopo espostala spiegazione, che noi ab-

biamo procurato di raccogliere con tulta fedella, e precisamente dopo

che ha falto suggcrire da Virgilio (ossia, com' egli dice, dalla ispira-

zione) il triplice viaggio, ribadendo il fine che Dante avrebbe avuto

coll'eseguirlo, conchiude immediatamenle quel primo articolo ,
di-

cendo ai suoi uditori c lettori : Ma meglio che dalle mie povere

parole sentitelo dalla prima Canlica dell' immortale poema.

Nel principio poi dell' articolo secondo, che si legge nel numero

settimo del Centenario, riassume con poche parole il concetto, che

egli ha creduto di vedere nell' allegoria fondamentale ,
dicendo:
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Abbiamo veduto che quest' allegoria e il simbolo della redenzione

polilica, dalla mente del sovrano vale preconizzala. Chiaro ci rifulse

agli occhi il suo gran proposito dell' unita polilica d' Italia sotto un

solo monarca ; e mi parve di vedervi nel profondo dell'aninia giubi-

lare, udendomi preludere co' sublimi versi del Poeta coutro i tre piu

gravi delitti di lesa unita nazionale: la nequizia degl'Imperatori, che

a Roma non facevan capo: 1'intidia de' Papi, clienel temporale go-

yerno offendono la sanlita dello spirituale : e la pervicacia dclle

parti, che agli uni o agli altri mal puntello facendo, accrescevano

quella confusione, quel disordine di principii morali e politici, tanto

infesti alia nazionale unita.

Lasciando da parte la chiaroveggenza del professore, e la inlui-

zione nelle anime altrui , giubilanli per allegrezza nel sentirlo farne-

ticare : chiaroveggenza., e intuizione couvenienlissime per allro allo

stato menlale di chi sta componendo un ditirambo ; dobbiamo con-

fessare che queslo epilogo rilrae esattissimamente tutta la sostan-

za di quel discorso si scomposto e scarmiglialo del primo artico-

lo, esaminato da noi. E ci piace che 1'aulore abbia raunato egli

stesso i suoi sparsi pensieri in queste formole cosi brevi e precise,

acciocche poi non ci possa opporre che noi gli abbiamo allerati i con-

cetti. Sicche, ci giova ripelerlo, Dante cacciato in esilio per la cagio-

ne delle division! politiche, ne polendo ritornare nella palria per la

prevalenza di una di queste parti, concepisce un Poema, che ha per

fine di designare 1' unita nazionale solto un solo Monarca, coll' ab-

baltimento delle fazioni, che ne sono 1'ostacolo, e del dominio lem-

porale de'Papi, che ne e il principale. Cosi sarebbe assestala 1' Ita-

lia, ed egli, merce di un si grandiose lavoro, riacquisterebbe la

patria.

Tutto questo per conseguenza dovrebbe dimostrare il professore

nella serie delle sue lezioni ; e di falto lo avea promesso, come si e

veduto di sopra, in sul terminare la prima. Ma ora che siamo al pun-

to, 1'asino gli casca. Perocche, dopo 1' epilogo recitato pocanzi, pro-

pone il soggetto delle future lezioni in questo modo : Seguitiamo

(egli dice) 1'allissima poesia , che fulmina queste tre gravi colpe

(degl'Imperatori, dei Papi e delle fazioni), trascegliendola, dove che

sia, nel gran poema, come ci venga piu opportune allo scopo. E del
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resto, che e il tutto? Neppure una parola, neppure un accenno. E si

noli che sono usciti alia luce altri due articoli o lezioni, dopo quesla

del settimo numero
;

1' una nel decimosellimo, 1' altro nel decimolta-

vo, coll' intervallo che sappiamo. Sicche da cio solo si puo oggimai

rilevare cio che dev' essere il suo lavoro
;
un esame cioe, falto a quel

modo, di cui abbiamo tolto alcun saggio, de' luoghi di Dante, indi-

rizzati a sfolgorare le tre colpe predelle.

Or che logica e la vostra, signer professore di Forli? Impercioc-

che sebbene voi usate uno stile de' piii scapestrati, che ci sia toccato

di leggere, nel quale manca ogni ordine, ogni connessione, ogni re-

golarita; tanto che abbiamo dovuto rassomigliarlo al ditirambico,

perche quello che fa il vino nel ditirambo, fa, nella voslra pappolata,

1' ebbrezza del fatuo trionfo della rivoluzione e 1' odio contro il do-

minio temporale de' Papi : nondimeno un principio de' piu elemen-

tari di buon senso esigeva da voi, che vi sforzasle di dare, almeno

Lell'ingrosso, una forma di discorso, un' apparenza di dimoslrazione

a quelle voslre balordaggini. Avevate detlo, che lo scopo del Poema,

la sua idea, il suo concetto era 1'unita nazionale sotlo un solo mo-

narca, e colla distruzione del dominio temporale de' Papi. Avevate

aggiunto, per ispiegare la difficolta, in cui si erano trovali gl' inter-

preli passati, di cogliere 1'intendimento dantesco : Era nalurale che

il Veltro di Dante, figlio dell'Ispirazione, figlio M'Est Dew in no-

bis, agitante calescimus illo, dovesse rimanere un'incognita sino alia

spiegazione, che le han dato i secoli e 1'evento. II vero tempo di

scoprir Dante in Dante e questo. Professore smemorato ! Avevate

notato lulto queslo ;
e intanto non ci assicurale, che eel farele vedere

cogli occhi , toccare colle mani? Anzi ve ne passate del tutto, come

se non vi apparlenesse, ne fosse il fatto vostro?

E noi intendiamo bene
,
che quando si fosse tratlato di dover

avverare a punta di logica un tale assunto
,

voi avreste tulle le ra-

gioni del mondo: e opera assurda, e altri ingegni, che non e il vostro,

vi perderebbero la falica e 1'inchiostro a volerla tentare. Ma non e

queslo il caso. Noi diciamo che, almeno per giltare un po'di polvere

negli occhi de' gonzi , avreste dovuto darvi sembianza di voler di-

moslrare proprio quello, che voi dile essere il punto cardinale

della Divina Commedia , e si difficile ad intendere ,
che prima di
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voi nessuno ci era riuscito : Finora la paura de' Papi da un lalo

(sono vostre parole) ,
le passioni di parte dall' altro cambiarono il

commento nel sofisma e nell'enigma. E questa e 1' arle piii rudi-

mentale de'cerretani letterarii, non moslrarsi diffidenti della lor tesi,

affronlare anzi coraggiosamente 1'assurdo; e cio che non possono fa-

re con gli argomenti, tentarlo co' sofismi. La naassima parte del ge-

nere umano e cosi fatta, che si contenla piii de'sofismi che degli ar-

gomenti ;
ed essi, se non da tulti, ottengono cerlamente dai piii 1'ef-

fetto desiderate. Ma voi
, signor professore di Forli

(
scuserete la li-

berta del noslro linguaggio), voi de'cerretani non possedete che 1'a-

bilita piu volgare, quella di sconnettere abitualmente
,
senza un ar-

tifizio al mondo di velar e le proprie sconnessioni. E chi volete che

creda al vostro paradosso ,
che la Divina Commedia sia il disegno

misterioso deH'unita d' Ilalia
,
ottenuta in questi anni di grazia ,

con

tutte quelle bealiludini che lo rendono degno di essere simboleggiato

nel Paradise, non solo terrestre della Divina Commedia, ma, se Dio

ci salvi, anche celeste ;
solo perche lo ha delto un poveromo che ha

nome Zauli Saiani, il quale un tempo fu esule illuslre, perche ribelle

al proprio Sovrano
;
ed ora, per merce della sua fellonia, e stato de-

corato del litolo di professore, riceve un grosso o magro stipendio (che

non sappiamo), ed ha cerlamente rufiicio d' insegnare a sragionare

ai giovani di Forli?

Ha avuto bel garbo la Direzione d' inlerrompere per tre buoni

mesi il Discorso del Saiani , sperando forse che il leltore avrebbe

dimentico 1' assunto da dover dimostrare
;

il quale assunto gli sa-

rebbe poi ,
a tempo e a luogo , giltato solto gli occhi come cosa di-

mostrata. Ma certe mostruosila non si dimenjicano mai, specialmen-

le se sieno tali che deslino un vivo interesse, in alcuni per desiderio

che esistano veramente, in allri per iscoprire 1' impostura di chi spac-

cia che esislono. E di cosiffatte mostruosit& e lipo la proposizione del

Saiani , il quale ci e venuto a cantare il ditirambo dell' unita nazio-

nale, qual ella e a quesli lumi di luna, come cosa simboleggiata nella

Divina Commedia. Ma i liberali che ci vorrebbero credere anch' es-

si
,
e non sanno come fare per crederci davvero , doveano aspelta-

re con ansiela infmita il seguilo del ditirambo, sperando di trovarvi

un migliore argomento ,
che non erano i loro. Che diremo poi del
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codini ,
i quali con un ghigno da vincitori doveano dire al professo-

re: alle pruove vi attendiamo, alle pruove ? La quale espettazione

si de'liberali e si de'codini e rimasta compiutaraente delusa, dopoche

per Ire arlicoli consecutivi , yenuti appresso all' arlicolo d' inlrodu-

zione, non e apparso nessuno indizio, che si volesse provare quell' as-

sunto, o si fosse in via di provarlo.

E che fa egli dunque il professore in quelle tre lezioni
, trasfor-

mate in arlicoli? Nella prima (n. 7
) , pigliando occasione da alcuni

luoghi del Poema dantesco, sproposita, non da empio solamente, ma

da forsennato, conlro il dominio temporale de'Papi. NeH'altro (n. 17)

fa 1'apologia di Federico II, rincarendo la derrata degli errori di ogni

genere conlro que' Pontefici
, che ebbero a cozzare colla scellerata

ambizione e colla sacrilega ladroneria di quell' imperatore ;
il quale

appunto per queste sue si belle \irtu si manifesla agli occhi del Saia-

ni un Upo di gran principe. Si ! perche colle annessioni a danno dei

Papi ,
colla sua irreligione, colle sue arii fellonesche fece opera, co-

me dice il professore, di rialzare il concetto dell' impero. Medilava

in sostenza una specie di unita nazionale
,
a modo di quella che fu

iniziata nel 1860! Solo gli menti la data di sei secoii incirca Tut-

to andra bene : ma che ha che fare qui Dante? Non sapcle! Dan-

te nel XV dell' Inferno viene a discorso con Pier delle Vigne, il quale

fu prima scgretario di Federico, e in tanta grazia di lui, che ne vol-

geva a suo arbilrio il cuore ; ma poi per le male arti e le catonnie

de' corligiani perde ogni cosa, la grazia del principe, 1' onore, la li-

berla
;

intantoche vinto dalla disperazione si tolse da se stesso la

Tita. Pier delle Yigne, dannato per questa violenza contro se stesso,

si protesta :

cbe giammai non ruppe fede

A.1 suo signor die fu d'onor si degno.

Ascoltate adesso il raziocinio del Saiani, che noi gli riduciamo un po-

co a forma dialetlica : Dante introduce a parlare Pier delle Vigne :

quello dunque che dice Pier delle Vigue si deve intendere deito da

Dante. Ma Pier delle Vigne dice, che Federieo fu si degno d'onore:

il che non sarebbe vero , se tulte le opere sue
, specialmente quelle

dirette a spogliare i Papi ,
non fossero state degne di onore

,
e se
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Federico non era per questo un tipo di grande imperatore : Adun-

que Dante giudico le opere di Federico commendeyolissime, special-

menle quelle, colle quali avea tentate varie annessioni a danno della

S. Sede
;
e lui una cima d' imperaiore, ehe operando in quel modo si

era argomentato di rilevare ad alto segno la idea dell' impero. Che

se alcuno gli opponesse che quel medesimo Dante, quando si tratta

di dover parlare da se
,
ci fa sapere che ei ritrovo quell' imperatore

inabissato nel profondo inferno
,
in un sepolcro di fuoco

,
a penarvi

cogli eretici e discredenti
;

il professore del R. Istituto tecnico di

Forli sarebbe uomo da ricavarne un argomento di piu, in commen-

dazione del suo eroe. Imperocche quella pena se la guadagno per

fortezza di ammo, non avendo voluto credere ne a Papa, ne a Chie-

sa ; che e il massimo degli onori de' veri italianissimi
,
e tanto

piu ammirevole in Federico , inquanloche dall' imo fondo di quei

bassi tempi si sollevo all'altezza de'tempi nostri, valicando la distan-

za di sei secoli e piu. Contro il quale rincalzo sta solo questa diffi-

colla, che non pare affatlo probabile, che Dante lo cacciasse ad arde-

re cola entro
, per fame un modello di grand' uomo. E noi qui non

eerchiamo del giudizio, che facciano i Framassoni, di Federico
; ma

quale giudizio ne porlasse 1' Alighieri.

L' ultima parte della terza lezioiie e passata nel cerchio de' vio-

lenti. Al solito del professore scambietti e capriole ditirambiche qua

e cola : finalmente si ferina a pie ritti in \dsla di una scena che gli

ferisce piu vivamente la fantasia. E una lorma di cagne nere, cho

danno la caccia a due peccalori; 1'uno de' quali, non avendo piu

lena per fuggire, si fa schermo di un cespuglio. Le cagne gli sono

addosso, e ne fanno il tristo governo, scerpando insieme e dirom-

pendo il cespuglio. Li era annidala 1'anima di un suicida (e ricetta-

coli di tali anime sono tutti quegli alberi) ,
la quale sentendosi slra-

ziare per cagion di quell' uomo ,che \i si era appiattato , grido pie-

tosamenle a lui: Che t'e giovato di me fare schermo? E qui

un predicozzo del professore sul proposito de' suicidi, aflBssi a quel-

le piante, e de' disperditori delle proprie facolta, perseguitali inces-

santemente dai veltri. II rimprovero poi* del povero suicida , cosi

disbranato per colpa dello scialacquatore, gli suggerisce la moralila,

in cerca della quale era andalo scambicllando cosi perdutamente per
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quel bosco. Questa moralita non puo essere riportata che colle sue

slesse parole: Finisce questo canto il Poeta col dare un grande in-

segnamento ed un esempio di patria carila. Ode egli che il misero

suicida, che si forte lamentava di lacopo di Sanlo Andrea (il perse-

guitato dalle cagne), e un Fiorenlino che si duole della patria, per-

che pel fiorino che ha I'impronla del Baltista, essa trascura le armi,

trascura 1* antico Marie, di cui rimangono le vestigia appena. Pochi

hanno compreso, che per mezzo di un suicida il Poeta da alia sua

patria un insegnamento, in cui e lutlo quanto disse poi il Macchia-

Yello, addebitando Firenze, di contentarsi alia ricchezza del commer-

cio, e di trascurare la milizia nazionale, causa principalissima della

sua caduta, e, se cosi posso esprimermi, quasi suicidio politico. E
Dante, appreso appena cheil suicida, che muove 1'alto lamento, e

Fiorenlino, pietosissirao alia sua prece aderisce, e le fronde sparse

raccoglie intorno al misero tronco.

Qui lermina la terza lezione sopra la Divina Commedia, pubblicata

nel n. 18 del Centenario. Non ci domandate, o letlori, se con essa

ha compimento il lavoro divisalo dal Saiani
; perche vi risponderem-

mo schiettamenle di non saperlo. Questo lavoro puo cominciare dove

yolele; pu6 finire dove vi piace. Ricordatevi che e del genere dei

ditirambi, i quali hanno questo privilegio di andare e tornare e ca-

racollare irregolarmente, come frulla al poeta, senza obbligazione di

rendere conlo al terzo e al quarto delle loro capestrerie. Ball' altro

canto ci fallisce quell' indizio sicuro, che danno i Giornali del dover

seguitare una materia, ed e il continua in caraltere corsivo e chiuso

fra parentesi, notato a pie dell' ultima linea. Qui manca e vero il terri-

bile continua, ed invece era nolato nel numero antecedente : ma non

per questo possiamo conchiudere, che il professore vorra lasciarci

in pace; giacche mancava eziandio a pie dell'articolo del n. 7, e

intanto il ditirambo & tomato a sfringuellare dopo tre mesi.

Non cosi ci possiamo liberare deH'altra domanda, che a nome della

logica, ed anzi della ragione umana, ha diritto di farci ogni noslro

lellore. Essa e che gli additiamo dunque la sconnessione dialeltica

nel discorso di cotesto professore ; perocch6 qualche cosa ha dovuto

anch' esso aver in mente di provare.



BELLA STAMPA ITALIANA 605

Si certo, una cosa dovea provare il professore, e 1'abbiamo gia

indicata poco innanzi, ricavandola dalle sue sentenze e dalle sue

stesse parole. Questa era (non ci grava il ripeterlo ancora) che il

concetto e il fine della Divina Commedia sia 1' unita nazionale, ol-

1' abolizione del dominio temporale de' Papi. Noi vedemmo che il

professore con ogni ampiezza di parole si obbligo di compiere il suo

debilo. Sicche, voglia o non voglia, il suo discorso dev'essere rag-

guagliato con questo punto di mira. Or poslo cio qual e il mezzo ter-

mine della sua dimoslrazione? Preparatevi ad ammirare la virtu

argomentatrice del professore di Forli, capace di scavalcare una doz-

zina di Aristotili. Egli ragiona di quesla forma: All' unita nazio-

nale
,
da doversi compiere solto il reggimento di un solo impera-

tore
,
come certameute era il pensiero di Dante, facevano ostacolo

tre cose, la preminenza che i Papi pretendevano sopra gl' impera-

torr; il poco inleresse che gl' imperatori avevano dell' Italia ; fi-

nalmente le scissure delle cilia e de' ciltadini , parleggianli quali

per gli uni e quali per gli altri. Ma Dante, Delia Divina Commedia,

fulmina queste tre colpe, appunto come impediment! dell' unita

nazionale : Adunque il concetto e il fine della Divina Commedia e

1' unila nazionale, nel modo esposto.

Queslo yalore ha, secondo le forme della logica, il guazzabuglio

del Saiani, a meno che non si voglia supporreche egli assuma come

cerlo quello appunto che e in quislione ; vale a dire che il concetto

della Divina Commedia sia 1'unita nazionale inlesa a suo modo. II

che sarebbe un errore o simile o peggiore del primo : e noi non ab-

biamo nessun diritto di altribuirlo all'autore ;
il quale, come abbia-

mo veduto, avea promesso formalmente di dimoslrare il suo assunto,

tutto intero, con argomenti tolli dal Poema.

Sicche voi
, signor Zauli Saiani

, per avere lelto, tra piu di qualtor-

dicimila versi di Dante, alcune decine che suonano un qualche rim-

provero, quanto vogliale fiero conlro i Papi ; due o tre terzine in bia-

simo di alcuno imperatore, che si prendeva poca cura dell' Italia ;

qualche scappata qui e cola contra le fazioni politiche ; voi , vi di-

ciamo ,
con quella rnulria di professore ne deducete, che dunque la

idea informatrice della Divina Commedia e lo scopo a cui la diresse

il suo Autore, e il bene politico dell'unila nazionale, secondo la in-
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tendete voi
, perciocche a quel bene erano opposte quelle colpe? Ma

di quante altre cose non parla Dante in que' suoi cento canti ? Per

esempio condanna i furli ; e come ! in ispezialla i furti de' begli

arnesi, furali alle cbiese ed alle sagristie : e con che acerbe parole !

Con sensi ancora piu acri si scaglia contro Filippo il Bello, il quale,

come sapete, Spinse nel tempio le cupide vele, e fece onta al Yicario

di Cristo, e lo abbevero di aceto e di fiele. Non avremmo dunque noi se

non maggiore, almeno egual diritto d' inferire, che 1' idea del Poema

dantesco e condannare quell'unila nazionale, la quale sia fondata sul

furto, si approprii i begli arnesi delle chiese , delle sagrislie , delle

case de' Frali e delle Suore ,
che si sostenli colle annessioni di al-

tre propriela ecclesiasliche, e sia per mille altre bricconale un con-

tinuo rinnovamenlo, al Vicario di Cristo, de'tormenti che pati Cristo

stesso nella sua passione ? La quale illazione sarebbe mirabilmenle

illustrata da quell'apostrofe , che voi dovete sapere per lo senno a

mente, colla quale il divino Poeta si scaglia conlro 1' Italia, non tan-

to de' suoi tempi , quanto de' tempi nostri : cosi bene si confa ogni

sillaba di quella sublime poesia colle vergogne e colle infamie, onde

i facitori di questa effimera unila hanno ricoperta e stanno ricopren-

do la nostra patria. Voi direte, che li ci e pure una toccatina per gli

uomini di Chiesa. Non lo neghiamo : ma sarete tanto savio da con-

cedere ,
che la Italia di questi tempi non e affare di Preli

;
e per

conseguenza, che quella parte d' invettiva non enlra nelle ragioni

della profezia.

Ma Dante in alcuni luoghi della Divina Commedia parla vera-

mente di un impero, di un monarca
, di unila di reggimento. Gi 6

tutto questo , e voi , signer professore ,
voi siete tanto buono da non.

fame argomento priucipale a provare il vostro assunlo
;
e invece ri-

correte alle pene de' Simoniaci, a Federico II, che fu d'onor s\ degno,

alle cagne nere, perseculrici degli scialacquatori?

Or noi appunto per cio abbiam voluto la baia del fatto vostro ; a

vedere cio& che avresle poluto, conun poco di accorlezza, farvi

gabbo del volgo de' vostri lellori
, raccogliendo alcuni passi , che

pur mostrate di conoscere, e coordinandoli traloro, per foggiare

un qualche sofisma
,
che valesse un po' di pena il confutare. E voi

ora ve ne ricordale? Ma non siete piu in tempo j giacche prima re-
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gola dell'arte del discorso e, che non si deve assassinare una tesi ,

con addurre in sill principio argomenti evidentemente nulli, eviden-

temente sofistici. La tesi resterebbe cosi del tutto scredilata
,
ed

anche i buoni argomenti non farebbero piu prova. Quanto piu poi ,

se la tesi fosse ladra per se stessa, com' e ladrissima la vostra? In

questi casi le pruove di maggiore apparenza devono essere colloca-

te in principio; e poscia con quesle si possono collegare lepiustor-

pie. Artifizio (bisogna che lo confessiate per vostra umilla), a cui non

avete pensato.

Intanto noi vogliamo supporre per un poco, che 1'avesse usalo cote-

sto artifizio; e per esser larghissimi, fingiamo ancora per un momen-

to un impossibile, cioe che fosse riuscito a provare, che Dante aves-

se vagheggiato, in alcuni luoghi della Divina Comedia, una nazionale

unita di quella foggia che e cotesto aborto di regno italiano, con tut-

ti i soprusi e le violenze , con tulte le rapine e gli spogliamenti sa-

crileghi, che hanno contribuito a formarlo
,
senza Dio e senza Cri-

sto, senza il Papa e senza la Chiesa. Che avrebbe provato percio?

Nulla, quanto al vero punto della quislione , che e di mostrare, non

giiSt
se Dante abbia avuto quesia o quella opiuione polilica, o in qual-

sivoglia modo manifestalala nel suo poema: ma se la opinione poli-

tica che ebbe Dante
(
e sia anche stata tanto matla e sacrilega da

ragguagliarsi col fatto di questo regno italiano) ,
coslituisca il con-

cetto soslanziale, la idea informatrice ,
1' ultimo e adequato intendi-

mento della Divina Commedia. Vogliamo sperare che 1'acuto inge-

gno del professore sia giunto a capire la differenza enorme che pas-

sa tra 1'una e 1'altra posizione. Si dia pace percio ,
che quando an-

che le senlenze
,
da lui atlribuite a Dante, non fossero esorbitanli

calunnie ,
ma prette verila, il suo scritto non servirebbe a nulla

, o

per farlo servire a qualche cosa gli dovrebbe mutare la proposizione.

Che poi Dante abbia farneticato a quel modo
,
e si sia fatto pre-

cursore delle sacrileghe imprese degl' Italianisssimi , e un delirio ,

al quale ora non dobbiamo rispondere, avendolo falto la prima vol-

ta , che avemmo 1'onore di discutere con lui questo slesso argomen-

to 1. Con quella medesima occasione noi ci argomentammo di fargli

.

1 Yedi la prima Rivista del Giornale del Centenario Ser.V}
vol. X, pag. 706.
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ravvisare (e speriamo con qualche evidenza, awegnache con breve

discorso) quale sia la vera idea del divino Poema; non gia citando

tesli sparpagliali ,
ma ricavandola da lulla 1' ordilura delle Ire Can-

tiche, messe a paragone coll' allegoria fondamenlale e con varii luo-

ghi dello stesso Poema, che spiegano con meravigliosa chiarezza le

figure dell' allegoria. Di guisa che eziandio per queslo capo non

abbiamo altro da aggiungere.

Solamente ci rimarrebbe di mettere in moslra e confutare i gravis-

simi errori, in cui cade il Professore sopra ogni cosa, di cui siarroga

di parlare. Ma la messe e si copiosa, che proprio ci scoraggisce. Dal-

1'altra parte i suoi slrafalcioni sono cosi grossolani, che sarebbe una

ingiuria al buon senso spendere 1'opera a ribatterli. Citiamo i som-

mi generi soltanto, che si riducono a due, degli errori cioe religio-

si, e degli errori di storia. Nel secondo articolo prevalgono gli er-

rori religiosi ,
tramischiati per allro cogli storici, ed anzi fondali

sopra questi. Tulti insieme si possono ridurre ad una bestemmia,

cosi novissima per la sua stranezza, che di simili non ci ricorda

averne lette. Questa e che il dominio lemporale de' Papi e simonia

in se stesso. La quale assurdita egli addebita a Dante, per questa

ragione che Dante colloca nell' inferno alcuni Pontefici, creduti da

lui
(
benche ingiustamente )

infetti di simonia. Ma se noi 1' abbiamo

detto che la logica di quest' uomo e un portento! In virtu di questa

logica noi potremmo argomentare cosi: il signor Zauli Saiani bestem-

mia il Papa e la Chiesa : ma il signor Zauli Saiani e professore :

dunque 1'essere professore e lo stesso che essere beslemmiatore del

Papa e della Chiesa. Nessuno certamente ci vorrebbe mandare buo-

na la conseguenza ,
tranne forse i professori framassoni.

Gli altri due arlicoli sono lardellati di laule falsificazioni della sto-

ria di Federico II e de'Pontefici conteraporanei a quel principe, che

tutta quella diceria polrebbe essere addilata, come un singolare mo-

numenlo o d' ignoranza o di mala fede, se di esempii cosiffatti non

ci avesse gran copia. Tulto lo studio poidel professore, nell'aggiu-

starsi a suo modo nelle mani le partite della storia, e direlto a far

comparire Federico II un fiore di galanluomo, oppresso e tiranneg-

gialo da Innocenzo III, da Gregorio IX e da Innocenzo IV; e questi

sanlissimi uomini, per ismania rapace, simiglianti ad arpie. Poveri
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giovanelli, a danno della cui moralita e islruzione la Rivoluzione

trionfante premia i suoi itiarliri !

E qui ci cade in acconcio di dire una parola sull' allro Giornale,

che esce dalla medesima officina liberalesca del Centenario , ed e

intitolato: La Festa di 'Dante; lellure domenicali delpopolo fioren-

iino. Lo scopo di quesla pubblicazione e di spargere nel popolo ,

cosi sopra sopra, come solo n' e capace ,
un pochino di erudizione

dantesca. E se questo si facesse con animo retto , benche potesse

sembrare cosa poco opportuna a chi crede che Dante non e per la

gente volgare ;
nondimeno non avremmo che dire in conlrario ,

contenti che ognuno sprechi il suo fiato e il suo inchiostro con chi

vuole e come vuole, purche lo faccia onestamente. E di fatto erava-

mo entrati in qualche speranza, che queslo giornaletto dovesse riusci-

re innocente, e, se si vuole, di qualche profitto per la gente di mez-

zana islruzione , veggendo che sino al numero sesto non conteneva

nessuna cosa che porgesse argomento a grave censura in fatto di

morale o di religione. Ma perisate se dalle botteghe de'liberali possa

uscire carta slampata, senza una buona dose di veleno ! Adunque il

Giornale della Fesla di Dante , benche si piccino e di quella poca

levatura che al suo titolo corrisponde ,
anche egli ha le sue armi da

brandire contro il Capo visibile della Chiesa e la sua temporale so-

vranita. I Papi sono accusati da questo insolentello di superbia luci-

ferina 1
;
ed ha la bonta di farci sapere ,

che Pipino fu quegli che

largi loro la ricca dote, cagione di ogni male. Con che dimostra che

la sloria di Pipino e de' Papi ,
da monelio scapalo che egli e

,
1' ha

imparata nelle osterie 2.

Ma questo e un bel nulla in paragone degli sproposili che scara-

venta , parlando di S. Gregorio VII, da lui chiamato un fanatico, e

ambiziosissimo /rate. II che, a vero dire, non ci fa meraviglia ; per-

ciocche i liberali non credono nella canonizzazione de' Sanli
; e per

essi le virtu crisliane sono delitti, se impediscono i loro fini, e su-

perstizioni e bacchellonerie
,
se non isconciano il loro mestiere. Ma

dove ha imparato esso mai
, che quel santo Pontefice Obbligo in-

1 Num. 8, pag. 30. 2 Ib. pag. 29.

Serie 7, vol. XI, fasc. 347. 39 2" Agosto 186*.
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nanzi tulto i sacerdoti al celibate
;
e dispogliandoli cosi degli affetti

di famiglia e di patria, gl' infeudava come una casta al potere ponli-

ficale? Eresse in dogma Tinfallibilita del gran prete, accampo ambi-

zioni mondane, gridando : essere i capi della Chiesa padroni di tutti

i regni della terra, di tutte le anime, di tutli i pensieri ecc. ecc. ?

Piii errori che parole, bambino caro ! S. Gregorio non istitui il celi-

bato ecclesiaslico, che esisleva dai tempi degli Apostoli; ma eslirpo

il concubinato, che era il mestiere di una specie di preti liberali, che

esisteva a que' tempi. E non sappiamo che inleresse sia questo vo-

slro di avere preli concubinarii ! Perocche, quanlo agli affelti, che

dite, di tenerezza per la famiglia, non sono cosa da doversi comprare

con una vita d'infamia e di deli Hi, posto ancora che in un tal genere

di vita sieno possibili quegli affetli. Dite di piu che quel santo Pon-

tefice intanto non voile preli ammogliali, perche intendeva infeudar-

H come una casta al suo potere. Ma smemorato ! a questa eta do-

vreste sapere che la casta suppone essenzialmente la famiglia : sic-

che dal vostro argomento discenderebbe la conseguenza contraria.

Peggio poi spropositate, quando ci uscite a dire che Gregorio Eres-

se in dogma la infallibilila del gran prete. Se nol sapete, questa

infallibilita la eresse in dogma Cristo medesimo, quando disse al

primo Ponteflce: Tu es Pelrus et super hanc pelram aedificabo Ec-

clesiam meam.

Non la fmiremmo mai piu, se volessimo ricercare uno per uno gli

errori e 1' empie sentenze di questo sciagurato giornalettaccio. La-

mentiamo piultosto la miseria de' noslri tempi, ne' quali la caltolica

Italia dee lollerare che nelle sue piu colte e civili citta si possano

impunemente pubblicare, contro la piu augusta autorita che sia in

terra, di cosi fatle infamie, come sonole scrilte da quesli due gior-

nali liberaleschi. Nel medesimo tempo le poche cose delte da noi

yalgano a mettere in sull' avviso le oneste persone , specialmente i

padri e le madri di famiglia , perche non consentano mai che di co-

tesle mercanzie enlrino in casa lor,o , avvegnache bollate co' litoli

speciosi di lelleratura dantesca. Si persuadano che di cose utili a

sapere vi e poco assai ;
di errori letterarii un buon numero ;

di gra-

vi offese alia religione una spaventosa abbondanza.
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1. II testamenlo di un Romano, ritrovato nella Biblioteca di Basilea 2. Una

greca iscrizione, in dialelto dorico, contenente il Decreto di un Comune,
in onore di un medico.

1. Non e gran tempo, il chiaro dott. Kiessling pubblicava un monumento
della biblioteca di Basilea, il quale per yarii rispetti ha Tolti a se gli studii

e le cure degli Archeologi. Esso e una parte del testamento di un Romano,
trovata scritta sulla copertura di un libro, la quale apparisce essere stata

distaccata da un codice in membrana del secoio X. II lestamento fa inciso

in marmo, secondo la disposizione del testatore, nel sepolcro, che egli si

ordino in Langres. Noi stimiamo util cosa recarlo alia cognizione de' no-

stri lettori, si per la importanza che ha, considerate in se medesimo, si

per quella che gli acquista il nobile uso, a cui lo fa servire il ch. Cavaliere

de Rossi, d'illustrare il grandiose argomento degli antichi sepolcri cri-

stiani l
. Lo riportiamo secondo la lezione del Kiessling, avvertendo, che

l.e lettere chiuse fra gli uncini quadrati sono supplite, e le altre comprese
fra parenlesi sono abbreviature disciolte. Non yorrenio pero esaminare il

merito delle singole lezioni, o de'supplimenti, non sempre felici
;
ne in-

trattenerci
%
in punti di mera erudizione. Di queste cose il de Rossi ha dato

un piccolo saggio ,
ed alquanto piii di proposito si e occupata la ftevue

Archeologique di Parigi, nel quaderno del mese di Agosto : puo consul tarli

chi si piacesse di coteste particolarila. II testo e del seguente tenore.

Cellam quam] aedificavi memoriae, perfici volo ad exemplar quod dedi

ita, ut exedra sit eo, in qua stalua sedens ponatur marmorea ex lapide

quam optumo transmarine, item aenea ex acre tabular! quam optumo,
alta ne minus p. V. Lectica fiat sub exedra et II subsellia ad duo latera

ex lapide transmarino. Stratui ibi sit quod sternatur per eos dies, quibus
cella memoriae aperietur, et (?) II lodices et cervicalia duo paria cena-

toria et abollae II et II tunicae. Araque ponatur ante id aeiJificiuni ex

lapide lunensi quam optimo sculpta quam optime, in qua ossa mea re-

ponantur. Claudaiurque id aedificium lapide lunensi ita, ut facile aperiri

et denuo cludi possit.

Colaturque id aedificium et ea pomaria et lacus arbitratu Philadelphi

ct Yeri liberlorum meorum , impensaque praestetur [adj reficiendum [etj

\ Bullett. di Archeologia emU'ana, Decembrc 1803, April* I8W.
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reslituendum ,
si quid ex iis vitiatum corruptumque fuerit colaturque a

tribus topiaris et discentibus eorum, et si qui ex iis decesserit decesse-

rintve subtractusve erit, in vicem eius eorumve alius alive substituantur,

accipiantque singuli ex tribus tritici modios LX in annos singulos et ve-

stiari nomine XXX. Aquila autem nepos meus et h(eredes) ejus haec prae-
stare debeto debento. III. Scribanturque in aedificio extrinsecus nomina

mag(istratuum) , quibus coeptum erit id aedificium et quotannis vixero.

Si quis alius aliave unquam in iis pomariis, quemadmodum eos [locos

detjermfmavi, extr]a cum ip[se quern] induxi, combustus sepultusve con-

fossusve conditusve consitusve (?) propiusve iis pomaris aliquid adversus

ea facturus fuerit, quae s(upra) s(cripta) s(unt, id h)eres h(eredes)que mel

d(amnas) [d(amnates)] esto sunto ea omnia ita fieri neque aliter fieri.

Loco autem huic lex haec in perpetum dicitur. Ne quisquam post me
dominium potestatemve eorum locorum habeto nisi in hoc, [ut] melius

<;olantur et conserantur perficianturque. Aditum [itum actum ad id aedi-

ficium habeant quicumque] ad id colendum pedibus et vehiculis et stati-

culis [adibunt
Ubi vero quis] combustus suffossusve monimentumve factum illatave

ossa propius imposita qui[dve] a quibus factum fuerit ibi iis pomariis et

locis et septis eorum que[m]admodum supra scripsi, Sex. Julus Sex. Juli

Aquilini filius Aquila et h(eres) h(eredes)que eius, [si] s(icut) s(upra)[s(cripsi)

ita faclum non fuerit adversusve aliquit faclum fuerit, aut non caver[iut] ab

herede heredibusque suis, ut ita omnia serventur-quemadmodum s(upra)

(s(cripsi), d(are) d(amnas)] d(amnates) e(slo) s(unto) rei publicae civitatis

ling(onum) sestertium n(ummum) C. [milia]. Haec poena omnibus domi-

ni[s] huius possessionis in perpelum inferatur (?).

Omnes autem liberti mei et liber[tae], quos et vivos et quos hoc te-

stamento manumisi, stipem conferant quotannis singul[i nummos sing(ulos)

et] Aquila nepos meus et [heredes eius] praestet (?) quotanni[s n
],

ex quibus edulia [quisque sibi] paret et polui , quod profanetur infra ante

cellam memoriae quae est Litavicrari, et ibi consumant [die natali meo]

morenlurque ibi donee earn summam consumant.

yicibus ex se curatores ad hoc officium nominent, qui id oflicium an-

nuum habeant habeantque potestatem exigendi hos nummos, mandoque
hanc curam Frisco, Phoebo, Philadelpho, Yero, pos curatoresque
Ita nominal! [sacrificent] quotannis in ara quae s(upra) s(cripta) est kalen-

dis Aprilibus Maiis luniis luliis Augustis [Septembribus] Octobribus.

Mando autem curam funeris mei exequiarum et rerum omnium et aedi-

ficiorum monumentorumque meorum Sex. Julio Aquilae nepoti meo et

Macrino Regini f(ilio) et Sabino Dumnedor[igis] filio et Frisco l(iberto)

meo et procurator!, et eos rogo agant curam harum rerum omnium, eo-

rumque probatio sit earum rerum, quas iussi post mortem meam fieri.

Volo autem omne instrumentum meum, quod ad venandum et aucupan-

dumparavi, mecum cremari cum lanceis gladeis cultris retibus plagis la-

queis thalamis tabernaculis formidinibus balnearibus lecticis sella gestato-

ria et omni medicamento [et] instrumento illiusstudii, et navem liburnam

exscirpo, Ha [ut] inde nihil subtrahatur, et vestis polymit[ae] et pluma-
tae quidquid reliquero et Stellas omnes ex cornibus alcinis.
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Innanzi tutto bisogna notare che la cello, memoriae, qui nominate,

indica senza meno la stanza o edicola del sepolcro. I sepolcri di fat-

ti, tanto presso i pagani, quanto presso i Cristiani, spesso erano chia-

mati memoriae, anche senz'altro aggiunto. Per rispetto poi alia parola

cella, nel significato che ha in questo luogo ,
il sullodato cav. de Ros-

si dice che e nuoya nella pagana epigrafia ,
benche tuttayia sinonima

di altri vocaboli ,
che rendono la raedesima idea. Pero cita una iscri-

zione registrata dal Fabretti *
,
nella quale e detto cubiculum memoriae

quel luogo che qui e chiamato Cella memoriae. Noi pero abbiamo letti

fra le epigrafi falische anteaugustee , pubblicate ultimamente dal chiaro

P. Garrucci, due esempii di Cella, precisamente in questo significato: 1'u-

no e: Cam Tal... o Tri... Cela: 1' altro : Tipi Vetthi Cela: ossia Cella di

Cavo T... Cella di Tipo Vettio. Sul quale proposito il dotto Archeologo

aggiunge: Fra i molti nomi dali dai latini alle stanze sepolcrali, non tro-

YO il nome di Cella, se non in epoca tarda, e sotto 1' irapero. Qui si pare

manifesto, che tal denominazione era di uso antichissimo presso questi

popoli, che adoperavano anche il yerbo cubare per giacere morto 2.

L' essedra poi era presso i Greci una specie di sala, comunemente nei

portici, o a cielo scoperto, o fornita di tetto, in cui erano soliti convenire

i filosofi o i retori a disputare; ma dipoi fu usata come luogo di convegno
da qualsivoglia genere di persone. La sua forma si assomigliava a quella
di un abside circolare, come si scorge in un basso rilieYO della yilla Alba-

ni 3
,
e si raccoglie dagli avanzi de' ginnasii di Efeso, di Gerapoli e di A-

lessandria in Troade, secondo un disegno riportato dal Rich. Di fatto, in

quelle royine si ravyisano ancora le reliquie delle absidi appunto in quei

siti, ne'quali Vitruvio, parlando de'ginnasii, colloca 1'essedre *. 11 de Ros-

si cita una dissertazione di Carlo Lenormanl, nella quale e dimostrato che

1' essedre presso i romani non erano da queste differenti, essendo anche

esse di figura semicircolare, e spesso a somiglianza di absidi.

- Adunque il testatore, il nome del quale non e ricordato in questa parte
di testamento, dispone che i suoi eredi debbano compiere il suo sepolcro,
conforme il disegno che ne ayea porto egli stesso. Vuole pertanto che yi

sia un' exedra, cioe una stanza in forma di abside, con due statue di lui

in atto di sedere, 1' una di ottimo marmo trasmarino
,

1' altra di ottimo

^ F4BRETT. Intcrip. domett pag. 205, n. 240.

2 Crediamo di fare cosa gradita ai nostri lettori , avvertendoli die 1' Epigrafi qui citate

formano il seguito delle Pubblicazioni periodicbe, promesse dal chiaro P. Garrucci, ed an-

iiunziatc da noi in uno de'quaderni precedent!. L'illustre Autore, dopo averne commentate

ben -19, alcnne delle quali gia prima pnbblicate da lui, ed altre novissime, ne deduce molte

utili conseguenze si per rispetto alia paleografia de' Falisci, si a rignardo de' nomi che erano

in uso presso loro. Ci basti averne dati questi cenoi generalissimi ; perocche la materia e di

tale natura
, che, a volerla trattare con qualche precisione , dovromnio recare quasi per in-

tero il lavoro dell' Autore. Sara dunque meglio rimcttere a questo gli amatori di on tal ge

nere di antichita.

3 WINCK Mon. ined, 485, 4 Yid. YiTBtr. V, -H.
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bronzo; che di sotto vi abbia una leltiga, e due sedili parimenti di mar-

rao, e dirimpetto sorga 1'ara che dovra contenere le sue ossa, Provvede

poi che il sepolcro sia forniio degli arnesi necessarii pe'conviti raortuarii;

lappeti, coltri, cuscini, vesti convivali: similraente che 1' orto, che 1'ag-

girava inlorno, e pero, secondo 1'antico uso, facea parte dell'area conse-

crata, fosse con diligenza coltivato
;

il quale fondo, coll'edifizio sepolcrale,

dichiara proprieta inalienabile. Che pero, chiunque degli eredi permettes-
se che ua qualsivoglia cadavere

,
che non fosse di persone ,

a cui esso

testatore ne avea falta concessione
,
venisse abbruciato, inumato, o co-

mecchessia introdotto nel luogo sacro, dovesse pagare al Coniune un'am-

menda di cento mila sesterzii. Finalraente e disposto, per cio che con-

cerne il convito funebre, che ne faranno le spese i liberli e le liberte del

defunto; ed essi raedesirai noraineranno annualraente i curatori, che oltre

all' incarico di provvedere pel dotto convito, avranno altresi 1'obbligo di

compiere i sacrificii mensuali sull'ara delle osse, il priino di d'ogni mese,
dall' Aprile all'Ottobre.

Dalle sparse notizie di antica legislazione che si raccolgono da quesle

disposizioni testamentarie
,

il Cav. de Rossi prende argomento di spie-

gare cio che a prima vista parrebbe difficile ad intendere
;
come cioe i

Cristiani
,
in mezzo ad una societa nemica, e sotto magistral! che ne vo-

levano ad ogni patto la distruzione, potessero con tanta facilila radunarsi

ne' lorosepolcri, e celebrarvi i santi misteri. Imperciocche, se si rispon-
de che

,
a quest' uopo di tenersi nascosti agli occhi de' pagani , essi co-

struivano sotterra i loro cimiteri, e con ingegni da non essere facilmente

sorpresi : in primo luogo e da considerare che non mai avrebbero potuto

operare si celatamente, da non mettere sospetto di se, massimamente do-

po che il loro numero era tanto cresciuto
,

e ne' tempi che si facevano

piii sottili ricerche. In secondo luogo, non tutt'i cimiteri cristiani erano

scavati sotterra: e vi ha, dice il de Rossi
, parecchi, ne' quali non appa-

risce nessuna traccia di cotesti nascondigli, e nondimeno, secondo le tra-

dizioni, furono convegni de' primitivi Cristiani.

Al dubbio proposto soddisfa con assai maggiore ragionevolezza la

considerazione della inviolabilita de'sepolcri, tenuti in conto di propriety

sacra, eziandio presso i pagani. II che sebbene fosse noto, e per conse-

guenza agevolasse molto a spiegare quella specie di liberta, che go-
devano i Cristiani ne' loro sepolcreti , riceve nondimeno luce maggiore
da non poche particolarita ,

che sono notate nel monumento di Basilea;

secondo le quali i Cristiani, editicando i loro sepolcri e frequentandoli,

poteano godere le medesime guarentigie delle leggi, che i pagani pe'loro.

Osserviamo di fatti che i primitivi fedeli furono studiosi d'imitarenella

struttura de' loro sepolcri i sepolcri pagani. Di cio sono argomento le celle

con 1'essedre, denominate anche cubicula, soliti edifizii de'primi secoli

della Chiesa, e I' essedre sepolcrali, costruite intorno alle maggiori basi-

liche. Donde addivenne che quellc celle medesime presero il nome di
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basiliche ;
come per contrario le piccole basiliche de' Martin" furono det-

te Ccllae. Un esempio di coteste costruzioni e stato scoperto quest' anno

medesimo in Palestrina dal ch. dottor Henzen. Imperocche quello che

sinora fu creduto 1' emiciclo di Verrio Flacco, e stato trovato dall' illustre

Archeologo essere invece un emiciclo cristiano, vale a dire un'essedra

di presso ad una basilica cristiana '.

Yero e che cosiffatti edifizii sono riferiti ai primi tempi della pace. Ma

primieramcnte se cio si dee aflerraare di molti, non si puo, come osserva

il De Rossi, asserire di tutti; non essendo probabile che tutte le celle del

Martiri sieno state costruite nel secolo IV. In secondo luogo aggiugniamo

noi, che 1'uso di foggiarle a quel raodo in tempo di pace, non si puo spie-

gare convenientemente, se non ricorrendo alia consuetudine trasmessa da

tempi piii antichi, quando 1'edificarle a quel modo era una stretta neces-

sita. Di fatto non ci era altra via di stare al coperto dalle violenze de'pa-

gani, massimaraente dove i sepolcri non poteano essere scavati sotterra,

che dando ad essi una forma esteriore, simigliante, per quanto la santita

della religione cristiana lo permettesse, alle tombecomuni. Con questo e

col diritto cosi inviolabile delle sepolture e de'fondi adiacenti, poteano es-

sere sufficientemente sicuri , se non altro ne' tempi di persecuzioni men
fiere. Cosi parimente la consuetudine presso i genlili delle frequenti adu-

nanze e dei conviti sulle lombe de' maggiori, la costumanza di deputare
una classe di persone per la custodia del luogo e per la coltivazione del po-
dere circostante, ed altri simili dirilli, espressi nel Testamento, erano cir-

costanze, delle quali i Cristiani,avvalendosi opportunamente ai loro tini,

avevano facolta di celebrare i sacri riti, senza quasi darne sentore, o es-

sendo almeno tollerati per lo legittimo uso che facevano de'loro diritti.

. Intendiamo bene che ne' tempi di furore piu accanito
, come pe' Cri-

stiani non aveano valore le altre leggi , che ne tutelassero i beni e la

vita, essendo essi considerati fuori di ogni legge ; cosi ne anche questa
della inviolabilita de' sepolcri gli avria potuto guarentire. Pero assai vol-

te si legge nelle storie ecclesiastiche che dal popolo pagano fu falto im-

peto ne' cimiteri crisliani e manomessa ogni lor cosa
, o permettendolo

i magistral! o comandandolo ancora. Tutlavia, quando in cio stesso si

voile agire contro essi con qualche apparenza di legalita , furono pro-

mulgati speciali editti d' Imperalori ,
che confiscavano quelle proprieta.

II prirao di tali editti che si conosca e quello di Valeriano , annullato poi
da Gallieno. Un altro simigliante fu bandilo da Diocleziano e Massimiano,
a cui egualmente fu derogato da Massenzio.

Or questo Jrnogno di particolari decreti imperiali per proibire ai Cri-

sliani le radunanze ne' loro cimiteri, privandoli a questo fine della pro-

prieta de'poderi in cui erano costruiti , dimoslra quanto fosse legittimo

1'uso di cosiffatti convegni ;
e il non sapersi di decreti simiglianli , ante-

riori a questi ,
o

, pognamo che ve ne avesse alcuni allri
,
la lor rarita fa

4 Vdi DE Hosst. Bull. cit. Marzo



616 ARCHEOLOGIA

argomentare quanto fosse reputato inviolabile questo diritto, ed a quanto
lor pro i Cristiaoi ne usassero.

L' argomento trattato dal de Rossi e stato accolto con amore dai dotti

della Revue archeologique che si pubblica in Parigi ;
uno de'quali, il signer

Hirtoff, ha pure aggiunto, sullo stesso proposito de'sepolcri cristiani, al-

cune sue osservazioni
,
che ci par bene accennare. Egli dunque ricorda

una sua dissertazione
, pubblicata in allri tempi, ne'quali dimostrava

coll'esame di parecchi monumenti, che le torabe de' pagani, non solo nelle

loro facciate imitavano spesso la esterna architetlura de'tempii, ma nell'in-

terno altresi erano costruite a somiglianza delle Celle censacrate agl' iddii
;

ed ebbero appunto per cio il medesimo nome. II che non dee fare maravi-

glia ,
se si consideri che anche ai morti era deputato una specie di culto,

Tenerandosi le anime loro coll'appellazione di dei mani. I Cristiani per-

tanto, senza punto partecipare a cotesta superstizione, presero dai gentili

la foggia e il nome de' sepolcri ,
che poi usarono fabbricare accanto alle

basiliche. Intorno il quale costume, notato dal de Rossi, il dotto francese

arreca un altro monumento, il quale, benche di tempi piu bassi, puo non-

dimeno attestare la primiliva tradizione. Questo e 1'antichissima chiesa

di S.Maria la Pinta, edificata in Palermo nei principii del secolo VI, ed

abbattuta nel 1648, alia quale erano annessi dall' uno e dall' altro lato ci-

miterii o giardini , come sono appellali nelle antiche memorie *. Osser-

Ta dunque 1' autore che il nome di giardini, che era dato a que' sepolcri,

e il sito che occupavano accanto alia chiesa, sono una pruova raolto pro-
babile dell' antico uso de' Cristiani di fabbricare i sepolcri in qualche fon-

do di loro proprieta, connettendoli alle basiliche. II quale argomento
tanto piu e da apprezzare, in quanto che la pianta di delta chiesa rappre-
senta ne' suoi eleraenti principali la costrultura delle chiese primitive ,

ed anzi le pitture, che adornavano le mura, ritraggono assai dalle decora-

zieni di edifizii, di molto anleriori all'avvenimentodel Cristianesimo.

2. Un altro monumento, di non leggiera importanza per la profana ar-

cheologia, e slato non ha guari pubblicato dal ch. sig. Carlo "Wescher,
membro della scuola francese di Alene. Esso e il testo di un Decreto, che

il Comune dell'isola di Carpathos fece incidere in una colonna di marmo,
a titolo di onore di un medico dello stesso Comune, che si era molto se-

gnalato nell' esercizio diligente e disinteressato della sua professione.

II colore del marmo ha una tinta pendente nel turchino, come 1'imettio.

La colonna e lunga sessantaquattro centimetri e larga quarantuno : man-

ca del principle e della fine
,
e rotta in due pezzi ,

ed ha parecchie altre

smozzicature, sicche ne sono scomparse alcune parole e lettere: ma il piu

di esse il dotto interprete e riuscito a supplire. La iscrizione e dal mede-

simo giudicata del terzo secolo dinanzi la nostra era
,
non solamente per

la forma de' caratteri, ma ancora per la qualita dello stile. II monumento

e come siegue, ridolto a caratteri comuni :

^ Yed. MOSCITOBE Storia tacra di Palermo.
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1 ou Bp'jxouvTto'i; sfoe 'ETTE'.SYJ Mr,v[c'-

2. y.ptJTo? MvjTpoowpsu ZdfMoi; o'eSiejiodieu*'
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31. T]OU ^afCqAdeidQ EXscOw 6 Sa^.o<; -^apaxp^^a va

32. avSpa 5 8s alpeOEt? d[YY-^]aOw Iv T[W] a[uv]a[x':(S(?)

33. S]a[Mo Tav Soa'.v TOU CTE^OVCU, y,al WCTE dvaOe-

34. |XtV 1? TO Upbv TOU HoTElSaVO? TOU
IlopOll-tOU

35. ardXav AtOivav y.at dvaYpd^ai t<; auTav TO

36. ^do'.s^a y,a06- TiixaT( t 6 Bajxoi; 6 Bpuy-suvri'wv

37. Mjrjvoxp'.TCv Mr)Tpo5o)pou Sdjx-.ov [E^Eiptaji;

38. Vy.]v(?) ................
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Tradotto nella nostra lingua dice cosi :

(Un tale) cittadino di Briconle fe la seguenteproposta.
Poiche Menocrito, figliuolo di Metrodoro, di Samo, nella condizione

di medico pubblico, durante lo spazio di piu di venti anni, ha curato

tutti coa zelo; e si per la perizia della sua arte, si per la condotta della

sua vita si e dimostrato irreprensibile:

Poiche surto nel paese un raorbo contagioso, e venuto nell' estre-

mo pericolo un numero grandissirao, non solamente di cittadini, ma an-

cora di forastieri, egli, faeendo pruova di costanza e di pazienza ,
molto

contribui alia ristorazione della pubblica salute ;

Poiche in luogo di far guadagni visse nella poverta; e guari molti

cittadini compresi da pericolose malatlie ,
non acctttando mercede se-

condo le leggi eja giustizia ,
e euro anche quelli che abitavano ne' din-

torni della citta, percorrendo a questo fine le lunghe vie :

Acciocche si conosca che il popolo di Briconte sa esser grato e fare

onore ai medici valorosi :

Essendo stato ratificato il Decreto :

E piaciuto al Popolo di decretare una lode a Menocrito, figlio di Me-

trodoro, di Samo, di deeretargli una corona di oro
,
e far proclamare nel-

le feste di Esculapio, che il popolo di Briconte loda ed incorona di una

corona d' oro Menocrilo, figliuolo di Metrodoro, di Samo, in premio del

suo valore nella professione di medico, e della sua virtu.

Gli e piaciuto inoltre: Che sia permesso a Menocrito di assistere a

tutte le feste che celebrano i Bricontini:

Che il pubblico tesoro faccia la spesa della corona:

Che il popolo, appena ratificato questo decreto, elegga incontanente

un cittadino
;
e il cittadino eletto annunzii in quella stessa radunanza al

popolo il dono della corona, e che sara elevata nel tempio di Nettuno

una colonna di marmo, in cui sara descritto il decreto, col quale il popo-
lo di Bricoute onora Menocrito , figliuolo di Metrodoro, di Samo, pel suo

valore nella professione di medico, e per la sua virtu. ...

Nel principle, di cui e privo questo monumento, dovea esser notato il

magistrate epoaimo, il giorno e il mese, il nome del presidente dell' As-

semblea, e quello dell'oratore che fece la proposta.

Quanto alia citta, che, secondo il nome derivato Bpx.i-jvnc?, tante vol-

te ripetuto nel monumento, dovea essere Bp/.w;, non se ne ha traccia ne)

presso gli antichi geografi, ne sulle monete. II chiaro signer Wescher

suppone che fosse esistita in quel luogo, al nord dell'isola di Carpathos,
il quale al presente da'paesani e delto r Bo-jjpuvT*.

Ma se ognuno facilmente gli concede una tal congettura, non sappia-

mo quanto possa essere giudicata probabile 1' altra, per la quale Metro-

doro, padre di -ques-to- Menocrito, sarebbe quel'Metrodoro filosofo pitta-

gorico, che si trova celebrate da Giamblico. Ma quale che fosse il suo
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padre, e certo pel monuraento che egli era medico a servigio del Comune.

E di cosiffatti ci sono rimase non poche memorie presso gli antichi, co-

me in Aristofane, nel suo Scoliaste ^
,

in Diodoro Siculo 2 ed in altri.

Cotesti medici erano eletti dal popolo, e stipendiati a spese del pubbli-
co. II che essendo, potrebbe arrecare maraviglia, come sembrasse cosa

lanto straordinaria e degna di premii si profusi, che questo Menocrito

facesse cio, che per altro era suo stretto dovere, cioe che invece di aver

1' animo al guadagno, esigendo dai privati il prezzo delle sue cure, eser-

citasse con zelo e disinteresse la sua professione, cpntentandosi della pa-

ga del Comune.

Ma forse i Comuni erano solili di retribuire ai medici una mercede al-

quanto scarsa in proporzione do' loro servigi ;
e questi per conseguenza

poteano avere il costume, tollerato, se non permesso dalle leggi, di rice-

Tere dai piu ricchi cittadini un soprappiu oltre allo stipendio dei Comuni.

Ad ogni modo 1' avere Menocrito non solo ricusata ogni altra ricompensa
da privati (avesse o non avesse titolo a riceverla) ,

ma di piu 1' essersi

tutto consecrato al pubblicp bene, disprezzando ogni pericolo della vita,

e soggettandosi ad infiniti disagi ,
erano meriti piu che bastevoli a farlo

singolare dagli altri medici, e degnissimo di onori straordinarii.

A maggiore illustrazione del monumento qui esposto cade a proposito
ricordarne un altro assai simile. Questo e un decrelo degli Ateniesi per
onorare un tal Evenore, medico e larmacista 5

: e sono i due soli esempii
'

d'iscrizioni epigrafiche di questo genere. Gli Ateniesi adunque vollero ri-

meriiare Evenore per quella stessa ragione, per cui i Brico'ntini magnifica-

rono il loro Menocrito
;
cioe pel suo zelo e pel suo disinteresse : ypYjat^ov

eou7cv zap^Yjxsv tarn IYJV Te^vr^v, ^oXXou? oV ta-o twv TrsXrcwv y.ai twv

vc'.y.ouv"wv
-IT,

TciXei
,

y.a'. vuv ezt TWV <pap|;.ay.wv a?ps8tg Trjv

,
^aXav7ov dvifjXawsv. Ha esercitato a comune utilila la siia

professione, curando assai cittadini, ed altri stranieri che abitavano in

citta; cd ultimamente deputato dal popolo alia preparazwne delle medi-

cine, ha speso del suo un talento. I premii a lui decretati furono: 1. la

pubblica lode : 2. una corona di frondi : 3." il diritto della cittadinanza

per se e pe'suoi discendenli, colla facolta d'iscriversi nella tribu che me-

glio gli piacesse: 4. la incisione del decreto in una colonna di marmo,
da erigersi nel ricinlo dell'Acropoli.

;03 ii> ..;iJ21(i'ii J^v )^lSr UjRi0!>OJ> OlOl' t>

BJJ,'.'f v'>v

1 ABISTOPH. ^cftarn; r. -1030.

2DiOD. Sic. XH, ^5.

5 r.uA!\GADE. Ant. Hell., n 578.



CRONACA
CONTEMPORANEA

Roma 27 Agoslo 1864.

I.

COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICII 1. II Santo Padre a Genzano, FrascatI, Genazzano ed all'Aric-

cia 2. Partenza di S. A. R. Donna Isabella di Portogallo 3. Decreto

della S. Inquisizione contro il prete Guerrasio, scomunicato vitando

i. Insigne reliquiario del capo di S. Lorenzo Martire, donato dal Conte

Nedonchel-Choiseul 5. Omaggio reso alia virtu nel giovane Giulio Bu-

siri defunlo.

1. Nelle ore pomeridiane del sabato 6 di Agosto il Santo Padre si porto

a Genzano, e 1'accoglienza che gli abitanti di questa citta fecero al Santo

Padre riusci splendida e tutta entusiasrao, essendoche si dessero ogni
cura per diraostrare la gratitudine che nei loro animi destava 1'onore de-

rivato dalla visita dell'ottimo Padre e Sovrano. La via principale, dall'in-

gresso nell'abitato Gno alia chiesa collegiata, vedevasi adorna ai fianchi

da colonne di verdura, sormontate da bandierette bianco-gialle ;
e i bal-

coni e le finestre erano fatte nobili da arazzi e damaschi. A render poi

piu segnalata la festiva accoglienza, avvisarono quei cittadini di ripro-

durre, pel lungo tratto di una delle piu ampie contrade, la Infiorata, che

hanno essi in uso di fare nell' Ottava del Corpus Domini, e dalla quale la

patria loro acquisto una celebrita, di cui a buon diritto vanno gloriosi.

Questa Infiorata adunque venne per cotal fausta circostanza eseguita

nella via, leggermente declive, delta dei Cappuccini. II lastrico di questa

era tramutato in un tappeto della piu svariata ed accesa opera di singo-

lari rabeschi
,
che le volute yariopinte giravano attorno a stemmi ponti-

ficii, a molte figure allegoriche ed alle epigrafi, le quali rivelavano voti

ed augurii a Sua Beatitudine. A chiudere poi la prospettiva dell' incanto

di questa veduta, un arco innalzavasi nella sommila della contrada, for-
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mato da tappezzerie, e adornato con ogni ragione piu scelta di fiori. Nel

mezzo di esso, una iscrizione diceva: Ob adventum PII IX. Pont. Max.

Oplimi Principis Cynthianenses Quicquid festi floralis nostri Per

aestatem licet instauramus Devoti sanctitati maiestatiq. Eius.

Sua Santita, entrata in Genzano fra lo sparo dei mortai, il suono dei

sacri bronzi, le melodie del concerto musicale del battaglione dei Zuavi,

e le grida plaudenti dei Genzanesi e della moltitudine accorsa dai luoghi

circostanti, ando a discendere alia chiesa collegiata. Ricevuta dal Rffio

Vicario Diocesano e dal Capitolo, assiste alia benedizione impartita col

Venerabile, e quindi, passata in sagrestia, amraise al bacio del piede i

Canonici e la Magistratura. Al sacro terapio, in raemoria di questa visita,

lascio in dono una pianeta, ricaraata squisitamente in bella opera di seta.

Uscito di chiesa, il Santo Padre a piedi si reco all'abitazione dei signori

Jacobini, soffermandosi all' imboccatura della via dei Cappuccini ad os-

servare la Infiorata, della cui vista si piacque prendere assai diletto, che

voile rinnovato dalle fenestre della casa, che degnavasi onorare di sua

augusta persona. Ivi erano pure le LL. MM. il Re e la Regina delle Due

Sicilie, S. M. la regina vedova di Napoli, con le LL. AA. RR. i Principi

e le Principesse suoi figli, e il conte e la contessa di Irani, il conte e la

contessa di Trapani. Eravi ancora S. A. R. Donna Isabella, Infanta di

Portogallo. Sirailraente vi si trovavano i membri dell'Eccmo corpo diplo-

matico, nonche varii Principi romani ed altri personaggi che sono a vil-

leggiare in quei dinterni.

Sua Santita, fattasi ad una loggia di quell' abitazione, appositamente

preparata con magnificenza di addobbi, recitata con sonora voce la for-

mola della apostolica benedizione, di questa fece lietissima la calca del

popolo, che, dopo averla riverentemente ricevuta, usci negli applausi piu
vivi verso 1'adorato Pontefice e Re.

L' onore di una visita del Santo Padre tocco poi a Frascati la mattina

del lunedi 8 Agosto. Questa citta in si fausta circostanza fece all'ottinio

Padre e Sovrano un riceviraento splendidissimo. II foro che assai amplo

spazia dinnanzi alia porta, la via che da questa mette alia piazza della

Cattedrale, la piazza stessa, oflrivansi con ricchezza di addobbi ,di ver-

dure, di bandiere, di epigrafi, che tale aveano disposizione simmetrica

insieme e svariata, da rendere gradevolissimo aspetto. Parimenti altre

contrade erano messe ad apparato fesloso. II Santo Padre
,
fra il suono

dei sacri bronzi e le melodie dei concerti musicali
,
entro nella citla, fa-

cendo ala sul passaggio il battaglione dei Zuavi. Andato a discendere alia

Cattedrale, fu ricevuto dall' Eiiio e Rmo signor Cardinale Cagiano, Ye-
SCOYO diocesano, e dall' Eiiio e Rfno signor Cardinal Pentini ,

come an-

cora dal Capitolo della chiesa, dall'altro clero secolare e dal clero rego-

lare. Sua Santita ascolto la Messa, che fu celebrata da un suo cappellano

segreto; poi dalla Cattedrale, passando a piedi fra calca addensatissima

di popolo, ando a visitare la chiesa del Gesu, ove si vengono facen-
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do rilevanti lavori, e si restaurano, insieme agli altri belli dipinti di cui e

ricca, le slupende prospettive, con le quali il celebre Pozzi d. C. d. G. orno

in buon fresco le pareti del sacro tempio. Quivi Sua Santita, mostrata la

sovrana soddisfazione per quanto avea veduto, ammise al bacio del piede
il Clero e la principesca famiglia Borghese. Quante altre persone poi

diraandarono questo stesso onore, lo conseguirono nelle sale dell' Episco-

pio, ove la Beatitudine Sua recossi dalla chiesa del Gesii. E dopo aver

consolato con la sua presenza le Monache di S. Flavia
,

risalita in car-

rozza. prese col suo corteggio la via di Caraaldoli.

Lo splendore del ricevimento di Frascati si raddoppio, nella efficacia

dell' effetto, dalla gara che nei cittadini e nella nuraerosa e scelta villeg-

giatura si desto, per dimostrare al Santo Padre i sentimenli del cuore, i

quali si rivelavano dagli atti e dalle espressioni, che significavano vene-

razione al Pontefice, fedelta al Sovrano, e per acclamarne i diritli, ed in-

yocarne 1'apostolica benedizione.

Sua Santita, arrivata a Camaldoli, entro in chiesa ad adorare 1'augu-
stissimo Sagramento. Poscia visito 1' eremo, e, dopo aver desinato, con

i Religiosi che quivi, separati da ogni contatto della societa, passano la

vita in contemplazione, si trattenne per qualche tempo a colloquio. I con-

torni di quella solitudine si popolarono di gente accorsa dai luoghi circo-

stanti per acclamare al Santo Padre, ed esserne benedetta
;
e da Monte

Porzio vi discesero, fra gli altri, gli scolari dei padri Gesuiti, i quali,

fatti entrare nell' eremo, cantarono in bell' accord* di voci giovanili un

inno a Sua Beatitudine, che con un tralto di muniticenza ne mostro loro

il suo gradimento. Dall' eremo di Camaldoli il Santo Padre fece ritorno

a Castel Gandolfo, dove arrivo felicemente verso le ore sei pomeridiane.
I giorni seguenti furono dal Santo Padre, che continua a godere di ec-

cellente salute
, impiegati inudienze ordinarie e straordinarie per la spe-

dizione degli alTari della Chiesa e dello Stato, recandosi nel pomeriggio
a diporto nei luoghi vicini alia sua residenza. Sua Santita ebbe la degna-
zione di onorare con una visita, in Albano, il signer Principe Orsini

,
che

era convalescente per sofferta malallia.

II giorno 15 d' Agosto, dedicate alia solennita della gloriosa assunzio-

ne della Madre di Dio
,
fu da Sua Santita destinato ad una gita a Genaz-

zano, grossa borgata della Comarca di Roma
,
nella Diocesi di Palestri-

na, celebre per un Santuario di Maria Yergine, invocata sotto il litolo del

Buon Consiglio, che e confidato ai Padri Romitani di S. Agostino. II San-

to Padre, per recarsi cola, stabili di percorrere la via ferrala dalla stazione

di Albano, delta della Cecchina, fiao a quella di Yalmontone, e quindi la

strada che fra colline amenissime e campi ben coltivati , per sovrana sua

benefica disposizione, e slata or ora aperla al transito delle vetture, con

grande beneficio delle circostanti popolazioni ,
essendoche per essa die-

cisette fra citla e castelli sono stati ravvicinati alia strada ferrata, e messi

in condizionedi potersi giovare dei vantaggi da lei prodotti. Questanuo-
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va via pub dirsi sia stata inaugurata dal passanri che fece il pontificio

corteggio.

Sua Santita pertanto, lasciato Castel Gandolfo poco dopo le ore sei

antimeridiane
,
sulle setle era alia stazione della Cecchina. Ove, insieme

alia sua nobile Anticamera e agli Aniniinistralori della via ferrata, salita

nei vagoai riserbati al suo uso, un'ora appresso giungeva alia stazione

di Valmontone, dove fu ossequiata dal Governatore e dalla Magistratura

Municipale della citta. Attraversando la stazione di Yelletri, Sua Santita

vi aveva ricevuto le acclamazioni vivissime dalle autorita, dal clero e da

numeroso popolo ivi accorso
,
mentre il suono dei sacri bronzi , lo sparo

dei mortari e le melodic del concerto musicale erano segno del giubilo

universale.

Dalla stazione di Valmontone il Santo Padre col suo equipaggio, mes-

sosi pep la nuova via di Genazzano, poco dopo pervenne al luogo, in cui

un arco trionfale ed un padiglione erano stati eretti
,
e dove atlendevano

1' arrive di Sua Beatitudine Monsignor Delegate apostolico di Velletri,

con la deputazione di questa citta
,

la rappresentanza della Delegazione
di Maritlima

,
e Monsignor Vescovo di Segni. Le popolazioni poi di Val-

montone, di Montefortino e di altri luoghi dei dintorni, eransi tulte ac-

calcate quivi presso, ed empivano quelle amene colline, producendo

quell' assieme una bellissima veduta, animata dalle acclamazioni di rive-

renza e di affetto, in cui gli accorsi uscivano verso 1'adorato Padre e So-

vrano. II quale, disceso di carrozza
,
ed accolti gli atti di ossequio delle

ricordate autorita, imparti 1'apostolica benedizione alia festante mol-

titudine.

Ripreso il viaggio per la nuova via, che sotto Valmontone ornav.asi di

un altro arco e di una colonna, Sua Santita arrivo a Genazzano sulle ore

110ve e mezzo, e ne percorse quella parte in cui, a procurare un agiato

tragitto, vollero quegli abitanti
,

in si fausta e memoranda occasione ,

tracciare una slrada novella, la quale era con bandiere pontiflcie, iscri-

zioni ed arazzi addobbata e fatta bella.

II Santo Padre, fra un concorso immense di popolo venuto da ogni

parte ,
ando a discendere al Santuario, ove fu ricevuto dall' Eino e Rffio

signor Cardinale Amat, Vescovo di Palestrina, dal Clero, dalla reli-

giosa famiglia degli Agostiniani ,
e da Monsignor Delegate apostolico di

Roma e Comarca, con la magistratura del luogo. Adorato 1' augustissimo

Sagramento ,
Sua Santita ascolto la S. Messa, che all' altare della Bea-

tissima Vergine del Buon Consiglio fu celebrata da Monsignor Pacca, suo

Maestro di Camera. Dopo 1'incruento Sacrificio, Sua Beatitudine, col

mezzo di Monsig. Borromeo-Arese, suo Maggiordomo, offerse alia Ver-

gine, insieme ad un cuore, un monile ricco di brillanti. A questo atto se-

gui il canto delle Litanie lauretane, alternate fra i musici ed il popolo, e

che Sua Santita chiuse recitando gli Oremus. Ammirata poi la tauma-

turga efligie, e novamente veneratala, si ritrasse nelle camere dell' atti-



62 i CRONACA

guo Conveato degli Agostiniani , appositamente preparate, e quivi ammise
al bacio del piede i Monsignori Vescovi di Anagai, di Citta di Castello,

di Cagli e Pergola, e quello suffraganeo di Palestrina, ed il clero e lama-

gistratura del luogo, che Yennero presentati dall'Effio Cardinal Vescovo.

Le milizie indigene dei cacciatori e degli artiglieri trovaronsi schierate

in ogni luogo al passaggio del Santo Padre, per rendere gli onori militari.

Dal Convento il Santo Padre ando a piedi al palazzo Colonna. La -via,

coperta tutta da tende a riparare i raggi del sole
, parea tramutata in ele-

gante galleria, ornata con grande Yariela e ricchezza di drappi. Ricevu-

to sul limitare del palazzo dal signor caY. D. Yincenzo Colonna, il su-

premo Gerarca assunse, in una delle sale, gli abiti pontificali ed il trire-

gno. Quindi assistito dall'Emo Cardinale e dagli altri YescoYi sopra ri-

cordati
,

si fece alia grande loggia ,
da dove impart! solennemente 1'apo-

stolica benedizione. Quel momento offerse spettacolo sorprenden-te e da

non potersi ritrarre a parole. Lo spazio che si allarga dinnanzi al palaz-

zo, e va ad esser chiuso da corona di colline, era tutto stipato per in-

numerevole popolo ,
che

,
sotlo la piu forte impressione della riverenza

e dell'affetto, prorompeva in sensi manifestati energicamente con ac-

clamazioni
, YOti

, augurii al Yenerato Pontefice edall'adorato Padre e

SoYrano.

Data la benedizione, Sua Santita, in un salone del medesimo palazzo,

ammise al bacio del piede il clero, gli alunni del Seminario diocesano
,

i

rappresentanti di tutte le Comuni circostanti
, gli uffiziali delle milizie

ponlificie, molti personaggi, ed alcuni Principi romani e Principesse, re-

catisi a Genazzano per fare atto di ossequio al Santo Padre.

Circa 1' una poineridiana Sua Santita fece ritorno al Convento, OYG

pranzo particolarmente, mentre per la Corle e per gl' inYitati erano state

imbandite apposite mense.

Sua Beatiludine, prima di lasciar Genazzano, discese noYamente a

irenerare la santa immagine, dinnanzi alia quale recito le Litanie laure-

tane, rispondendovi il popolo, che empiva il sacro tempio. Dopo di che

attraverso a piedi il paese, fuori del quale risali nella sua carrozza. Era-

no allora le ore quattro pomeridiane. Nel ritorno Sua Sanlita percorse le

Tie che avea tenuto nell'andare. Accolta dovunque ed accompagnata
dalle manifestazioni delle fedeli popolazioni ,

alle ore selte e un quarto

era noYamente nella pontificia residenza di Castel Gandolfo.

Nel seguente mercoldi 17 Agosto , dopo avere nella mattina concedute

numerose udienze ,
il Santo Padre nel pomeriggio portossi all'Ariccia

,
ed

andata a discendere alia chiesa collegiata , fu quivi ricevuta da Monsi-

gnor Yicario Diocesano, dall'Arciprete e Capitolo e dalla Magistratura.

Assiste quindi alia benedizione dell'augustissimo Sacramento, che prima

del suo arrivo era stato esposto tra copiosa luminaria. Uscito di chiesa ,

il Santo Padre ando al palazzo Chigi , sull' ingresso del quale era a far-

jgli 1'omaggio del riceYimento tutta quella principesca famiglia, S. A. R.
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1' Infanta di Portogallo sopraggiunse ad ossequiare la Santita Sua ,
che si

trattenne a colloquio con 1'eccelsa donna e coi membri della famiglia Chi-

gi, ed aramise al bacio del piede il Clero, la Magistratura e quanti al-

tri ne aveano fatto istanza. Dopo di che, annuendo alia preghiera di Mon-

signor Vicario e del Principe che riceveva 1'onore della visita pontificia,

il Santo Padre usci sulla loggia , ed imparti 1'apostolica benedizione al-

1'affollato popolo ,
di cui era plena la piazza. La quale spaziando tra la

chiesa ed il palazzo ,
sullo sbocco di superbo ponte ,

offre magnifico as-

petto ,
e per la circostanza era stata addobbata con arazzi

,
con epigrafi

e con festoni e ghirlande di verdura.

Tra le vive acclamazioni di riverenza e di affetto di quella moltitudine

Sua Santita arrivo e parti dall'Ariccia. Ai poveri del luogo lascio larga

limosina, come nella conosciuta muniticenza dell'animo suo caritatevole

ayea fatto a Genazzano
,
a Valmontone ed in tulte le citta e i castelli

che si piacque yisitare dal tempo in cui dimora in quella pontificia resi-

denza, dove, traversando Albano
,
fece ritorno sul cadere del giorno.

La ricordata A. R. della Infanta di Porlogallo, Donna Isabella, nelle

ore antimeridiane, insieme al proprio seguito ,
era stata da Sua Santita

ricevuta in visita di congedo.
2. Alle ore sei e mezzo antimerid. della Domenica 21 Agosto, S. A. R.

Donna Isabella Maria, Infanta di Portogallo, partiva da Roma per far ri-

torno a Lisbona. Allastazione della via ferrata di Civitavecchia S. A. R.

fu ricevuta da quel Delegate Apostolico, Monsig. Randi, con gli onori e

le distinzioni dovute all' alto suo grado ;
e lo stesso Monsig. Delegate

1' accompagno a bordo del Posilipo, vapore delle Messaggerie imperial!

francesi, sul quale imbarcavasi alle ore 11 e mezzo antimeridiane, essen-

dovi accompagnata dai membri della Regia Ambasciata di S.M.Fedelis-

sima presso la S. Sede.

3. Abbiamo recitato nel precedente Volume X, a pag. 611
,

il monito-

rio, promulgato dal Tribunale della S. Romana Universale Inquisizione

contro un prete scandaloso, e pertinace nel calpestare i sacri Canoni ed i

comandi espressi del Santo Padre, usurpandosi 1'esercizio di una giuris-

dizione ecclesiastica, di cui non e investito. Gli si concedeano pero due

mesi di tempo a far senno e riparare , con la dovuta penitenza , gli scan-

dali dati, etornare a obbedienza di santa Chiesa. Quel misero, come suo-

le accadere a chi si e venduto a Governi di selte
,

si oslino vie peggio
nel suo mal fare. Di che merito d'essere colpito da sentenza di scomuni-

ca maggiore, riferita dal Giornale di Roma del 12 Agosto, nei termini

seguenti:

DECRETUM S. ROMANAE ET UNIVERSALIS INQUISITIONIS. Feria IV.

Die27 lulii, 1864.

Sacerdos Caietanus Guerrasio, pertinax in exercenda temere omnino

et absque ullo iure Cappellani maioris in regno utriusque Siciliae iurisdi-

Serie Y, vol. XI, fasc. 317. 40 27 Agosto 1864.
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ctioue
, quasi ilia adhuc extaret contra ac ab Apostolica Sede statutum

est, et insordescens censuris ob ea praesertim contractis, quae habet in

libello iam denuo typis edito
,
cui titulus : Ordo dimni officii ad horas

canonicas et Missae sacrificium quotidie servandus in prima regali ca-

pella palalina neapolitana , totaque regali iurisdictione : decreto huius

Supremae et Universalis Inquisitionis sub feria IV, die 4 Mail buius anni,
consuetis in Urbe locis affixo ct publicato, formaliter monitus fuit

,
ut ab

ecclesiasticae iurisdictionis usurpatione seillicoprorsusabslineret, omnia
et singula praedicti libelli iam evulgata exemplaria recolligeret, et scan-

dalum datum tolleret; ad quem finem duorum mensium tempus ei prae-
fmitum fuit, pro trina monitione, peremptoriuni a diepublicationis decreti

compulandum, ut de horum omnium executione sacram Congregationem
doceret : quo tempore inutiliter elapso, sciret se publice et nominatim

excommunicatum fore denunciandum
,
et omnibus ecclesiasticis benefi-

ciis, officiis et dignitatibus quibuscunique, special! etiani mentione di-

gnis, privandum.

Qiium tamen in contemnenda apostolica auctoritate contumaciler

obfirraalus nee decreto S. Congregationis obtemperaverit ,
necullum de-

derit resipiscentiae signum, idcirco de mandato eiusdem Supremae Con-

gregationis S. Rom. et Universalis Inquisitionis praesenti decrelo, eodem
raodo quo alias factum fuit affigendo et publicando, denunciator, sacer-

dotem Caietanum Guerrasio incidisse in poenas excoamunicationis maio-

ris latae sententiae
,
et privationis omnium et singulorum beneficiorum.

ecclesiasticorum
, pensioaum, officiorum et dignitatiflift quarumcumqtie,

inhabilitatisque ad ilia et ad alia in futurum obtinenda , efrin alias poenas
criminibus ab ipso patratis inflictas a sacris Ganonibus, apostolicis Con-

stitutionibus et generalium Conciliorum decretis : ac proinde declarator

ipsum Caietanum Guerrasio sic denunciatum ab omnibus Chrislifidelibus

evidandum esse et evitari debere.

Datum Romae anno, mense et die ut supra. LogoiSigilli. Angelus

Argenti, S. R. et U. Inquis. Notarius.

Die 9 Augusti 1864. Suprascriptum Decretum affixum ci pubblica-

tum fuit ad valcas Basilicae Principis Apostolorum ,
Cancellariae Apo-

stolicae, in Acie Campi Florae , aliisque solitis locis Urbis per me Tho-

mam Canobi, Cursorem eiusdem Sacrae Romanae et Universalis Inqui-

sitionis.

4. Tra le preziose reliquie, ond' e ricca questa Cap! tale del mondo cat-

tolico
, degnissima di speciale venerazione e la bella testa del martire

S. Lorenzo, che si conserva nella Cappella dclle sacre Reliquie nel palaz-

zo Quirinale, presso Monsignor Sacrista, e che per ordine del Santo Pa-

dre fu esposta nella Basilica di S. Lorenzo inDamaso nel giorno 10 d'A-

gosto, e vi rimase per tut.la 1'ottava, entro il ricco e nobilissimo reli-

quiario offerto dal Conte Giorgio Nedonchel-Choiseul. Questo illustre e

pio Signore, venuto di Francia nel 1862 per recare a' piedi del Santo Pa-
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dre il tribute del suo ossequio figliale, fu accompagnato da un suo amico,

pur francese, a \enerare la suddetta reliquia nella Cappella del Quirinale ;

e come ebbe udita dal suo amico la proposta di fare a quel sacro capo un

BUOVO e degno reliquiario, rispose subito che si
,
a patio che 1'opera si

dividesse tra loro due
,
mettendo egli la spesa ,

ed incaricandosi 1'altro

di fare che riuscisse pari al generoso concetto. II disegno fu fatto dal

Commendatore Luigi Poletti, sullo stile ogivale italiano del secolo XIII;

e fu eseguito, in bronzo colato, cesellato e dorato da Pietro Chiapparelli,

e decorate di mosaici da Costantino Rinaldi
;

i quali effettuarono egre-

giamente la leggiadra idea dell'Architelto
,
emulando la grazia e la squi-

sitezza del Cellini.

La Cromolitografia ponlificia ne ritrasse poi una litografia colorata, ed

il Can. Barbier de Montault ne mando alle stampe una particolareggiata

descrizione, che forma uno splendido in foglio di 60 pagine, edizione di

lusso, fatta, a spese del Conte Vittorio Huyttens di Terbecg, dal Sinim-

herghi, e tirata a soli 500 esemplari che non fiirono posti in vendita,

ma generosamente donati ^. Avendone anche noi ricevuto, per tratto di

speciale cortesia, una copia, ne ricaviamo i cenni seguenti.

II reliquiario, alto 1 metro e 25 centimelri , largo alia base 55 centi-

metri, e un tempietto di forma piramidale, al cui sommo culmine spicca

la vaghissima statuetta del Santo
,
ed offre allo sguardo, mirabilmente

armonizzate fra loro^e piu squisite delicatezze che lo scultore, il pittore

ed il musaicista posono adoperare nell'ornato. Si decompone in tre par-

ti, la base, il te^pWlo e la cupola o pinacolo. La base esagona, che po-
sa su tre gradini circolari, e condotta a colonne a tortiglione, e Ire delle

faccie sono ornate in mosaico delle armi del Santo Padre, di Mons. Sa-

crista, e del pio donatore. La parte superiore della base e coperta da una

tavoletla, sopra cui siedono, rispondenli alle sottoposte colonnette viticce,

sei statuette di varii Santi. Una seconda tavolelta piu alta, ed ornata di

pietrepreziose, forma lo zoccolo onde si spiccano le sei colonne viticce

del tempietto ogivale a trifoglio, i cui vani sono chiusi da purissimo cri-

stallo, a traversoi il quale d'ogni parte vedesi la santa reliquia collocata

sopra un ricchissimo cuscinetto di porpora e laminette d'oro. II tempietto
e coronato da una cupola o pinacolo, attorniato da sei frontoni sormon-

tati ciascuno da una croce di gernme, a' quali sono frapposti sei angeli di

stupendo lavoro, che
,
iu atto di cantare un inno di gloria al Martire, si

tengono al pie degli spigoli d'una guglia esagona. In cima a questa si

rizza la statuetta del Santo
,
e le sue facce sono coperte di mosaici di

maravigliosa bellezza. Nell'interno del tempietto la cupola ha la figura

d'una volta ricca di pitture del Cav. Francesco Grandi, il quale vi ri-

trasse, sul fondo d'oro, il Cristo, la Yergine, san Pietro, san Paolo,

1 Questa dcsrizione, in lingua francese, ha per titolo : Elude archeologique tur le rc-

liquiaire du- Chef de Saint Laurent, Diacre et Martyr , par le Chanoine X. Bartier

de Montault. Rome, imprimerie de H. Sinimberghi, JUDCCCLXH'.



628 CBONACA

santo Stefano, e sant' Orenso padre del martire Lorenzo e marito di santa

Pazienza. Le statuette sono 14, cioe: sei del saoti Sisto, Giustino, Ro-

mano, Ippolito, Orenso e Pazienza
;

sei di angeli , piu quella di san Lo-

renzo ed un CrociGsso. Tutte furono modellate dal Tenerani
,
e questo

solo nome basta a fame comprendere il pregio e la perfezione , per cui

ciascuna puo riguardarsi come un capolavoro. Da ultimo piu di 90 pietre

preziose, per qualita rarissime, e per bellezza e splendore mirabili, sono

incastrate nello zoccolo
, negli intercolunnii

,
nelle curve dell' ogive e

sul pinacolo.

Sotto lo stemraa del Santo Padre fu scolpita la seguente iscrizione,

dettata dal P. Enrico Valle d. C. d. G.

Ornamento . et . cvltci

Capitis . 5. Lavrenlii . lev. m.

Qvod . in . lipsanotheca . domvs . pontif.

Veteri . ivre . adservalvr

Georgivs . comes . de . Ne'donchel . Choisevl

Ex . ingenio . Aloisii . Poletti . eq. Torq.
Fieri . ivssit . et . dedicavit

D. N. Pii . IX. P. M. sacri . princ. ann. XVIII.

Francisco . Marinelli . Episc. Porphyrien.
Sacr. Apost. praef.

Un po piu alto, sulla tavoletta sopra cui seggonole sei statue de' San-

ti
,
fu scolpito :

Sacrvm . Capvf
Lavrentii . lev. et . Mart.

Nel gradino inferiore della base leggesi quest'altra iscrizione :

Ivlivs . Lefevre . faciendum . cvravit . idemqve . probavit.
Xaverivs . Barbier . de . Montavlt . scripto . illvstravit.

Petrvs . Chiapparelli . flavit . et . coelatvris . ornavit.

Constantinvs . Rinaldi . opere . mvsivo . excolmt.

5. Domenica 21 Agosto, verso le ore 9 '/. a- m., cessava di vivere in

Roma il giovane Giulio Rusiri, nell' eta sua di poc'oltre ai 20 anni. Appar-
teneva egli ad una famiglia agiata, per parentela molto estesa, e per pro-

fessione di vita molto onorata : avea con molta lode coltivato gli studii pri-

ma nel Collegio romano, e poi nella Sapienza, ove da solo un mese avea

conseguita la laurea in architettura : di costumi si illibato
,
che nessuno

osservo mai in lui, ne in casa ne fuori, una parola, non che un gesto o un

alto meno che modestissimo : nella pratica poi della religione cosi osser-

Tante e cosi fervoroso
,
che era considerato come il modello dei giovani

cristiani. Yenero, anzi amo il Sommo Pontefice con affetto caldissimo, e

fu sempre tra' primi a manifestarglielo in ogui occasione che gli se ne
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porse. Anzi la morte stessa, che in cosi fresca eta 1' ha colpito, puo dirsi

occasionata in lui da tal affetlo
;
essendo che ne contrasse il male appun-

to nel recarsi a Genazzano
, per festeggiarvi ed esaltarvi il Santo Padre,

che vi ando il giorno dell'A.ssunta. Tutte queste qualita, che il rendeva-

no carissimo ai suoi parenti e consanguinei, 1'aveano ancor reso accettis-

simo alia giovenlii romana, che frequentava insieme con lui 1' Universita

presso cui la virtu e in onore, piu che ogni altro pregio, e glie ne dette-

ro, lungo la malattia e dopo morte, splendidissima non meno che tenera

teslimonianza. Non appena si sparse la notizia delta sua infermita, la sua

casa fu piena dei suoi giovani amici
,

i quali ottennero a yiya istanza

dalla sua famiglia di assisterlo e di servigli essi soli, con affetto inespri-

mibile. Da sei ad otto erano i giovani che gli porgevano uniti un uffi-

cio si caro di cristiana amicizia, succedendosi con ordine 1' un drappello

all' altro, si per non lasciarlo mai, ne di giorno ne di notte, senza la loro

assistenza, e si per dare ai tanti che il desideravano questa dolce soddis-

fazione. Oltre all' assisterlo coi servigi corporali, 1'aiutavano colle pre-

ghiere; per ottenere da Dio la guarigione, che ben yedevano impossible

pei rimedii umani, giunsero tino a yotarsi tutti essi insieme se ottenesse-

ro la grazia desiderata. Un tal fervore si accrebbe quando s'accosto la fine

deH'amato lor Giulio. Chi pregayagli dal cielo assistenza in quei moment!

cosi trepidi, chi gli suggeriva pii pensieri e pie aspirazioni, chi lo aiuta-

va a pregare il Signore ,
chi gli porgeva a baciare le iminagini di Gesii

Crocefisso e della Vergine Santissima. Tutti erano profondamente afflit-

ti, ma contenevano le lacrime, per non disturbare la santa- pace del pio

compagno. Ma non appena trasse egli 1'ultimo respiro, il loro dolore vol-

le uno sfogo nelle lacrime e nei singhiozzi prolungati ;
nei baci che im-

pressero sulla sua fronle
;
nelle cure che vollero essi soli porgere al suo

cadayere; nei suffragi che largamente profusero per la sua anima. Ne
vollero abbandonarne le spoglie mortali un solo istante

;
ma avvicendan-

dosi costantemente nelle 34 ore che il cadavere rimase esposto nella cap-

pella della propria famiglia, non fecero che pregare e salmeggiare, e nel-

la mattina del Lunedi quasi tutti si comunicarono nelle messe che quivi

entro vennero celebrate. Se non tutti questi gioyani, perche si yolle non

fare nelle yie troppa folia, i piu di loro
(
e furono sopra gli ottanta) ne

accompagnarono alia chiesa il cadavere, seguendo con atteggiamento di

dolore e pieta singolarissima il funebre corteo
,
e recitando ad alta voce

le preci del Rosario. Oltre i funerali che la famiglia ha fatto celebrare nel-

la Chiesa Nuova di S. Maria, ove il Giulio fu deposto nella sepoltura

gentilizia, quei giovani medesimi ban voluto celebrargliene uno per loro

conto, per dargli quest'ultima testimonianza della loro affezione, la qua-

le non era ne poleva essere altro che un vero omaggio, reso alia virtu.

Questo fatto dimostra esso solo quale sia lo spirito che anima la gioven-

tu romana della Universita, e ne onora altamente la gentilezza, 1'espan-

sione e la nobilta dei sentiment].
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GRANDUCATO DITOSCANA 1. Lettera del Ricasoli in commendazione del Susani
2. Dichiarazioni della Societa democratica contro il Uastogi e la Ca-

mara del Deputati 3. 11 Bastogi reietto da' suoi elettori di Vico-Pisano

4. Aduiianze
pppolari per lo scioglimento delle Camere, impedite dal

Governo 5. Inkjuita fiscal! conlro Monsig. Breschi, Yicario Capitolare
di Pistoia 6. Espulsione di religiosi, perche ammessi nell'Ordine senza

Exequatur.

1. II servigio renduto dal Susani al Bastogi , procacciandogli ,
coi

suoi ufficii di Peputato e Segretario d'una Commissione parlamentare,
la concessione delle ferrovie meridionali, dovette essere assai grande,

poiche ne fu pagato a prezzo di 1,100,000 franchi, e per giunta elet-

to alia carica di Segretario del Consiglio d' Amministrazione di quelle
ferrovie stesse; il che portava seco una pinguissima profenda annua-

le, e la compdita di condurre le faccende della Societa in modo da

Tantaggiarne i proprii interessi. Laseverita della condanna, onde lo colpi

avea data. II barone Ricasoli, Vicepresidente del Consiglio suddetto,
non voile perdere 1'opportunita di mostrare ch'egli e sempre lo stesso

uomo forte, avyezzo a menar la gente a scudisciale, senza guardare iu

faccia ad autorita veruna; e ,perci6 ,
come se il YOto della Camera

fosse ingiusto e calunnioso
,

si piacque di spedire al Susani, sotto il

28 Luglio, una patente tfescmplare probita, scrivendogli ne' termini se-

guenti:
II Consiglio, rispettando le ragioni, che la mossero a questo pas-

so, compress con dispiacere di non potersi opporre al suo desiderio;

ma, nello accettare le offerte dimissioni, espresse unanimemente la

Tolonta
,
che fosse reso un omaggio alia probiia esemplare, alia dili-

genza ed allo
zelp instancabile ch' Ella ha posto sempre nel disimpe-

gno del suo ufficio; qualita che, sussidiate da pronto intelletto e ricco

d molte cognizioni ,
rendevano preziosi i suoi servizii alia Societa

delle ferrovie meridionali. Facendomi interprete dei sentimcnti del Con-

siglio, e pregandola, anche in nome suo a voler continuare nelle sue

funzioai h'nche non sia opportunamenle provveduto, vi aggiungo 1'es-

pressione de'miei particolari sentimenti di stima, coi quali mi dichiaro:

Siuo devotissimo. B. Ricasoli, Vice Presidente.

Questo era (juanto dire: la Camera dei Deputali vi copdanno come
haratliere

;
Noi vi onoriamo come un esemplare di probita ;

e questo
nostro giudizio vale ben piu che un biasimo da voi incorso per ven-
detta di partito. Tale burbanza die sui nervi al Diritlo, il quale agli
8 di Agosto espresse il desiderio che siffatta lettera, nella quale, in

onta alia pubblica opinione ed al solenne giudizio del Parlamento, si

loda il Susani di probita esemplare, non sia autentica. Sarebbe troppo

per 1'onore del paese, troppo per parte di chi non dubito di rimpro-
verare una volta, pubblicamente ,

di poca onesta tulta la rappresen-
tanza nazionale. Chi disse ai Depulati del popolq italiano : siate oncsti,

Terrebbe ora a farsi apologista di Guido Susani? E perche no? II

yendersi per un milioncino non dee parer imperfezione contraria alia
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probita,
innanzi agli occhi di chi ebbe tanta parte in comperare le per-

ndie, le fellonie ed i tradimenti , con che si riusci a diseacciare dalla

Toscana la dinastia Lorenese, ripagandola con nerissima ingratitudine
della incomparabile benignita sua verso i settarii, cbe da tanti anni

preparavano quell' assassinio.

2. Vero e che a' democratic! , complici de' moderati nel tradimenta

del 29 Aprile 1859, piacque ora di fare gli schifiltosi, con gran pompa
di abbominare, come indegno di appartenere a societa civile

,
chi fu ca-

pace di mettere a mercato la coscienza d'un rapprcsentante della nazio-
ne. Percio il famigerato F. D. Guerrazzi

,
uno de' mestatori piii zelanti

della Societa democralica di Livorno, propose in una radunanza del 27

Lnglio, il seguente parti to :

La Societa democratica di Livorno : 1. Dichiara Pietrp Bastogi non

degno di appartenere alia cittadinanza livornese; 2." Biasima altamente
i cittadini livornesi

,
i quali si sbracciarono a farlo riuscire deputato ;

3.*

Approva 1' operate della Commissione di inchiesla per quanto spetta a
Pietro Bastogi ;

4." Non approva 1'operato
della Commissione d'inchiesta

per cio che spetta ai presunti complici di lui
;

5.' Dichiara strettissimo

dovere di ogni yero citladino somministrare alia nostra Societa, come

pure alle Societa democratize di Firenze ,
di Lucca

,
di Pisa e di Siena

notizie, cenni, note e documenti per chiarire la reita dei complici di Pie-

tro Bastogi; 6. Giudica la presente Camera de'Deputati (
messa la ver-

gogna da parle) di danno presentissimo per tutti, non esclusa, anzi prin-

cipalmente compresa la Monarchia coslituzionale ;
7. Conforta il paese a

provvedere, perche le nuove elezioni faccian prova di rettitudine e di sa-

pienza, se pure inlende sottrarsi ai lutti supremi.
11 Guerrazzi svolse con enfatico eparadossale discorso la sua proposta,

e conchiuse, come vedesi nel Diritto dell' 8 Agosto ,
con queste parole ,

accennando alle future elezioni: Mostrale coi vqstri -voli, che il botte-

gaio ignobile ha da stare in bottega ,
il treccone in mercato

,
1' usuriere

in Borsa, ed ilnobile ladro in galera. Dunque nella. presente Camera

seggono ignobili bottegai, trecconi , usurieri e ladri? Gli ascoltanti ap-
plaudirono, ed approvarono a suffragio unanime la sentenza del Guer-

razzi, e gli elettori del Bastogi raostrarono di fame gran capitale.
3. Imperocche questi avea, come riferimmo altra volta, dato la sua di-

missione dall' ufScio di Depulato, quando vide che non gli si menavano
buone le sue apologie , ed uscendo dalla Camera , avea pronunziate le

seguenii parole: lo esco da quest' aula cosi tranquillo, come lo era tf

primo giorno in cui vi sono
entratp.

Verra anche per me, e per la mia

opera ,
il tempo della gkistizia ;

ed in quel giorno si rammentera con rin-

crescimento, che un uomo, che avea preso 1' inizialiva di una si grande
intrapresa ,

abbia soflerto tante amarezze e tanti dolori . Parve al Ba-

stogi che il tempo della giustizia fosse vicino ,
ed oso sperare che i suoi

elettori di Vico Pisano, convocati pel 14 Agosto, lo rieleggerebbero ,
e

cosi
, rimandandolo a sedere fra i legislatori della nazione , T avrebbero

purgato della macchia edell'onta, onde I' avea coperto 1'inquisizione

parlamentare. Ma s' inganno a
partitp ,

e non valse a punto nulla una

prolissa Circolare, scritta a que' di Vico Pisano
, per dimostrar loro che

egli non era colpevole d'altrp
che di troppo amore per la patria, e,

quanto al resto, puro e candido al pari d' un armellino. Yenutosi allo
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scrutinio, ottenne soli 55' voti ,
ed i suoi competitor! ottennero facile vit-

toria sopra il milionario banchiere del Mazzini, ed ex-ministro di Vittorio

Emraanuele.
4. La convocazione de'Collegi elettorali, vacanti pel di 14 di Agosto,

fu guardata dagli avversarii del Ministero come indizio di risoluzione gia

fermata, per cui ie cose si rimanessero nello statu quo, e fosse differita

almeno per buon tratto di tempo la dissoluzione delta Camera. Or sicco-

me il partito d' azione avea gran iiducia di scavalcare i moderate nel

caso che si venisse alle elezioni general!, e cosi di
poter

afferrare I'am-

bito potere per valersene a compiere 1' impresa dell unita italiana, non

seppe darsi pace di dover perdere la tanto vagheggiata opportunita, e

comincio ad agitarsi per creare, come dicono, un'opiaione pubblica nel

senso suo
, e cosi sforzar la mano al Governo e far decretare lo sciogli-

mento della Camera. Pertanto, oltre alle declamazionifuribonde messe a

stampa DC' giornali ,
in cui la maggioranza parlamentare presente era

onorata di tutti gli epiteti ed aggiuuti vituperosi che si trovino nel Vo-

cabplario, vollero servirsi anche della parola viva in piazza. Difatto, alii

6 di Agosto, i caporali degli italianissimi di Toscana, capilanati da Fran-
cesco Domenico Guerrazzi, deliberarono di tenere, nel giorno 11, sulla

piazza degli Uffizii, un'assemblea popolare, per trattare del meotovato

argomenlo. Volendosi anche rizzare percio un palco, dal quale gli Ora-
tori polessero esser meglio veduti ed uditi

,
il signor Lorenzo de' Mar-

chesi Nicolini, unode' piucaldi Guerrazziaoi, ricorseal sig. Carobbi, che
fa Ie veci del Gonfaloniere, per aver facolta di occupare I' area pubblica
con quel palco. La facolia fu conceduta per iscritto, a condizione che pel
mezzodi del giorno seguente, tutto fosse sgombero.
Ma che e, che non e? Due giorni dopo, appunto il 10 d' Agosto, il

Carobbi riscrisse al Nicolini la lettera seguente: II Prefetto della

provincia di Firenze, con officio di questo slesso giorno, mi parlecipa
che il Ministero ha ingiunto che sia impedita 1'Assemblea popolare,
che dovea aver luogo il giorno prossimo, e mi ha in conseguenza invi-

tato a ritirare immediataraente il permesso gia rilasciato alia S. Y.
Illiua per occupare con un palco il pubblico suolo sul piazzale degli Uffi-

zii. Sono pertanto in dovere di pregarla a volermi rimeltere sollecita-

mente il permesso preindicato, e mi confermo con la dovuta stinia : 11

f. f. di Gonfaloniere G. Carobbi.

Allora la Commissione per I' Assemblea popolare pubblicava a Firenze

questo bando: Ciltadini, il Ministero di Torino, per mezzo della De-

legazione del quartiere di S. Giovanni, ha partecipato alia Commis-
sione promotrice del Meeting che doveva tenersi il di 11 corrente nel

piazzale degli Uffizii, di proprieta del Municipio e da lui conceduto ,

come cotesta Assemblea popolare rimanga impedita in quel luogo, quan-
to in qualunque altro, e, dove fosse cio nonostante riunita, il Governo e

deHberato scioglierla a forza. La Commissione protesta contro la vio-

lenza e 1'arbitrio; protesta per la palese infrazione deU'arlicolo 32 della

Statute, spiegato dal fatto delle spesse Assemblee convocate fino a que-
sto giorno in tutte Ie citla del Regno, compresa la Capitale; dichiara

aborrire da collisioni che possono avere conseguenze funeste, dalle

quali pur trqppo sembra non aborrire il Ministero; e riservandosi di

chiedere ragione della violenza e del mostruoso arbitrio ai termini di
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legge, avvisa che 1'Assemblea popolare, per eraettere la opinione sulla

necessita dello scioglimento della Camera, per colpa del Ministero, rima-

ne impedita. Firenze, li 10 Agosto 1864. La Deputazione, Guerrazzi F. D.

Niccplini Lorenzo Guicciardini Luigi Carrara Dionisio Car-

ducci Giosue De Montel 0. Bruti Raffaello Alvisi Giacomo
Rudi Emilio.

Ma due de' membri della Commissione del Meeting non aderivano alia

suddetta proiestazione, e pubblicavano inyece quest'altra: I sottoscritti,

facenti parte alia Deputazione, non aderiscono a questa protesta, rite-

nendo che, forti della legge e del diritto, superiore a qualsiasi prote-
sta del mondo, i proraotori potessero e dovessero conyocare egualmen-
te 1'Assemblea in quello o in allro luogo, parati a farsi disperdere dalla

violenza, come nel 1851 fii dispersa la ciltadinanza fiorenlina dai birri

di un Landucci e dai Tedeschi nel tempio di S. Croce. Firenze, 10 Ago-
sto 1864. Giuseppe Dolfi Antonio Martinati.

Tutti questi documenti venivano stampati dai giornale Florentine il

Progresso, il quale, nel suo n. 131 dell' 11 di Agosto, soggiungeya:
11 nostro supplement di ieri ha fatto conoscere ai cittadini le ina-

spettate novila, che sono accadate in proposito dell'Assemblea popola-

re, che doveva tenersi oggi nell'area degli Uffizii. / ladri hannoavuto

paura, e questa e pure una gran confessione. Chi sono i ladri?

5. Ognuno puo inmiaginarsi quanto alte strida si leTassero per questo
fatto dai democratic^

;
i quali si dimenticarono, o tinsero di non ricordar-

si, della piena approvazione da essi data sempre ad ogni maniera di pre-

potenze del Gpverno e del Fisco in oppressione del Clero. Ma 1' hodie

mihi, eras tibi, e un motto che vale anche in polilica, aczi in questa

priucipalmente si avvera che: chi la fa, 1'aspetta. Intanto, lasciando i mo-
derati ad intendersela coi loro fratelli non moderati, qui non possiamo
tacere d'un fatto d'indole si grave che, a scanso d'ogni inesattezza, ci

serviremo della narrazione faltaue da\V Unila Cattolica del 12 Agosto
suH'autorita dei documenti ufficiali, e da cui si parra che, senza scru-

polo veruno, si calpestano fin 1'onore ed i diritli della Magistralura, per
riuscire airintento di overchiare un ecclesiastico. Ecco il fatto:

Monsig. Giovanni Breschi, Vicario Capitolare di Pistoia, fu accusato

dai pubblico Ministero di contravvenzione alia legge sul Regio Exequa-
tur. II Tribunale di Pistoia, con decreto della Camera di Consiglio sotto

la data del 13 di Aprile 1864, decise non doversi accogliere la requisi-
toria del Procuratore del Re, ne farsi luogo a procedimento. II Procura-

tore del Re ne appellava alia Corte regia di Firenze, e questa, con decre-

to del 28 Maggio 1864, decideva esservi luogo a procedere, e inviava

Monsignor Breschi al pubblico giudizio presso il tribunale di Pistoia.

Ma la Nazione, giornale tiorentino, con una delicatezza tutta propria
dei rivoluzionarii e dei giudei, il 1. e il 26 Aprile del 1864 avea detto e

ripetuto, in una sua corrispondenza anonima, che forse il Tribunale di

Pistoia assolverebbe il Vicario Capitolare, minacciando guai, qualoracio
accadesse. E il procuratore del Re a Pistoia ebbe il coraggio ai scrivere

una lettera riservatissima al reale procuratore genera le presso la Corte

di Firenze, in cui, fondandosi sulle corrispondenze anpnime della Nazio-

ne, insinuava che il primo giudicato del tribunale di Pistoia fosse stato

elletlo piu di passione politica reazionaria
,

che < una pronunzia co-
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scienziosa di raagistrati imparziali. E conchiudeva : II ristretto per-
sonale di questo collegio non consente

,
che il turno decidente possa for-

marsi d' individui diversi da quelli che emanarono il decreto ora revoca-
to dalla Corte. E lecito pero il supporre piii probabile un'assoluzione che
una condanna.

a II procuratore generale del Re, volendo condannato a qualunque co-

sto il Vicario capitolare di Pisloia, e temendo cbe quel tribunale lo man-
dasse assolto, ricorse alia Corte di Firenze, e questa, il 23 Luglio 1864,
decise che, per ragioni diprudenza, la causa contro Monsignor Breschi,

pendente nel tribunale di prima istanza di Pistoia, fosse rimessa al tribu-

nale di prima istanza di Firenze.

Or qui sono da farsi parecchie osservazioni. Noi domandiamo se

puo darsi peggior tirannia contro il Clero, raentre il
tiscp,

non contento

d'accusare i sacerdoti, li trascina a quei tribunal!, da cui spera che sa-

ranno condannati? Domandiaifpo che sara egli mai della giuslizia, sesta
in mano dell'accusatore scegliere i giudici? L'articolo 71

dellp Statulq
dice che niuno

puo
essere distolto dai suoi giudici naturali. Ora i

giudici naturali del Vicario Capitolare di Pistoia sono quelli che compon-
gono il tribunale di Pistoia. Con quale arbitrio adunque se ne distoglie

Monsignor Breschi? La Corte di Firenze si fonda sulla legge granduca-
le del 12 di Maggio 1852, che permette la remissione di una causa da
uno ad un altro tribunale. Ma in primo luogo questa legge fu abolita dallo

Statuto nostro pubblicato in Toscana, che, come abbiam detto, prescrive
non potersi distogliere nessuno dai suoi giudici naturali. E che lo Sta-

tuto abrogasse quella legge fu gia deciso dalla stessa Corle di Firenze

il 12 Giugno del 1863. Di poi la delta legge eil diritto comune esigono,
che non si possa condannare un cittadino a passare dall'uno

all'altrq

tribunale, senza almeno udirne le ragioni. Eppure il Vicario Capitolare di

Pistoia non fu ne udilo, ne citato, ma, distolto dai suoi giudici nalurali,
yenne rimandato arbitrariamente a quelli del tribunale di prima istanza

di Firenze.

Monsignor Breschi, ricorse alia Corte suprema, perche cassasse il De-
creto della R. Corte, e noi

speriamp che il Decreto verra cassato.

6. Le leggi sempre invocate da'liberali, che si atteggiano a campioni
della

lorp
osservanza ,

non sono in mano ad essi
,
che uno strumenlo

di tirannide. Eccone in prova un altro falto
,
narrato dalla Stella del

Serchio del 6 Agosto ,
e corredato d' un documento ufficiale.

Un atto di quelli, che, per dir quasi nulla, rivoltano lo stomaco, per-
che danuo segno di una gretta rabma di perseguitare, e stato posto in es-

sere di questi giorni nel Lucchese. Gia a piu Conventi e stato comuni-
cato 1' ordine di sfrattare immediatamente quei religiosi, che hanno pro-
fessato dai 1848 in poi, e cosi parecchi religiosi sono slati gettati sul la-

strico a morir di fame, perche mancanli dell'Exequatur. A Viareggio, co-
me puo vedersi dall'ordine che riportiamo piu sptto,

fu imposto la sfratto

immediatamente a rigor di parola; bisogno che i poveri frati facesser fa-

gotto li subito e andassersene con Dio, senza che fosse lor dalo neanche
un momento di tempo da avvertire i loro parent! !

Delegazione di Governo di Viareggio. Li 30 Luglio 1864. Faccio noto

a V. S. Molto Reverenda, che il Governo di S. M. il Re ha disposto cbe?

coerentemeote alle prescrizioni contenute nella legge del del 14 Ago-
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stolSlo, vengano immediatamente espulsi dai rispettivi Conyenti coloro

che sono stall ammessi clandestinamenle a vestizione o professione re-

ligiosa. Inoltre il sullodato R. Goyerno ha ordinalo, che nel partecipare
1'ordine dello sfratto agli individui ammessi come sopra, sia rammenlato
ai respettivi superior! dei Conventi, che nella provincia lucchese furono

pubblicate fino dal 1848 tutte le leggi ed ordini Giurisdizionali vigenti
nel gia Granducato di Toscana, e che la ignoranza della legge DOD e de-

ducibile singolarmente dal Capo di un Ordine religiose. In coerenza di

tali superior! disposizioni , dovranno immediatamente uscire da cotesto

convento di S. Antonio, per non piii rientrarvi, i seguenti individui. (Se-

guono i nomi di set religiosi.} Ea a tale scopo ,
invio al Conyento stesso

il Maresciallo Comandaute i Carabinieri real!
,
che le recapitera il pre-

seDte, e fara al tempo stesso la relativa intimazione ai sei sopra descritti

indiyidui, i quali ,
tornati alle case

lorp,
dovranno spogliare 1'abito mo-

nastico da essi preso senza la necessaria autorizzazione. Delia esecuzio-

ne data a questi ordini del R. Governo ,
il predetto ufficiale redigera sul

posto 1'analogo processo Terbale da presentarsi a questo Uffizio per 1' uso
occorente. II Delegate di Governo 0. Veneziani.

II.

COSE STRAN1ERE.

ALEMAGNA e DAMMARCA 1. Testo ufliciale dei preliminari di pace, e condizio-
ni dell' armistizio tra i Danes! e gli Austro prussiani 2. Parole del Re al

Rigsdag; dichiarazione ufliciale circa Tabolizione della Coslituzione pro-
mulgata nel Novembre 3. Pratiche per la istituzione d'un Governo
provvisorio dei Ducati 4. 11 Lauembourg viene occupato da truppe
annoveresi; dissidii percio insorti.

1. La guerra volgea cosi disastrosa
per

la Danimarca, e la prevalenza
delle forze nemiche era si manifesta, che sarebbe stato peggio che cieca
ostinazione il volerla conlinuare. Pertanto il re Cristiano IX, facendo
confessare dallo stesso Monrad e dai piu caparbii tra i Consiglierr della
Corona che al tutto doveasi venire a componimento di pace, accettando

qiialsivoglia dura condizione, purche n'andasse salvo 1'onore, diede al

Quaade ed ai supi colleghi, spediti a Vienna, pienissima facolta di stipu-
lare coi Gabinelti di Vienna e di Berlino quei patti men duri che potessero
oltenere

;
e in sostanza gia li conosceva. Percio appena apertesi le Con-

ferenze, fu steso con gran prontezza il
protocollp circa i preliminari di

pace. Eccone il testo, quale leggesi nel Memorial diplomatique del 14
Agosto, pag. 327, e nei diarii utficiali dell' Austria e della Prussia.

Presenti, per i'Austria, il conte Rechberg ed il barone Brenner; per
la Danimarca, il signer Quaade ed il colonnello Kauffmann; per la.

Prussia, il signor Bismarck ed il barone Werther.
I signori Plenipotenziarii dell'Austria, della Danimarca e della Prus-

sia, essendosi riuniti oggi in cqnferenza nel palazzo del Ministero degli
affari esterni, dopo aver prodotti i loro pieni poteri rispettivi, che furono
trovati in buona e debita forma, convennero sui seguenti preliminari
di pace :
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1. S. M. il Re di Danimarca rinunzia a tulti i suoi diritti sui ducati di

Schleswig, Holstein e Lauembourg in favore delle LL. MM. 1'Iraperalore
d'Austria e il Re di Prussia, e si obbliga in pari tempo di riconoscere le

disposizioni che le detle Maesta prenderanno rispetto a questi ducati.

II. La cessione del ducato di Schleswig comprende tutte le isole ad
esso appartenenti, come pure il territorio continentale. Per sempliiicare la

determinazione dei cooflni e togliere gli ostacoli che potrebbero insor-

gere per gl'interchiusi jutlandesi che si trovano nello Schleswig, S. M.
il Re di Danimarca cede alle LL. MM. 1'lmperatore d' Austria ed il Re di

Prussia i possedimenti jutlandesi posti al Sud del confine meridionale del

distretto di Ribe, quali sono indicati nella carta geografica, e precisa-
mente nel territorio jutlandese di Ho'geltondern, 1'isola d'Amrum, le parti

jiillandesi delle isole di Fohr, Sylt e Romoe, ecc. Per contro le LL. MM.
1'Imperatore d'Austria ed il Re di Prussia consentono che una parte equi-
Talente dello Schleswig sia staccata dallo Schleswig ed incorporata al

Regno di Danimarca; e precisamente, oltre all'isola d'Arroe, quelle parti
di territorio, le quali mantengono la congiunzione del detto

distrettp
di

Ribe col resto del Jutland, e quelle altresi che costituiscono i confini fra

il Jutland e lo Schleswig dalla
parte

di Kolding. L' isola d' Arroe Terra,

compresa come compenso solo in riguardo della sua estensione geogra-
fica. I particolari della delimitazione dei confini verranno regolati nel de-

finitivo trattato di pace.
III. I debiti che furono contratti sia da parte del Regno di Danimar-

ca, sia da parte d'uno dei ducali di Schleswig-Holstein e Lauembourg, re-

stano a carico dei
rispetliyi paesi. I debiti contratti per conto della mo-

narchia danese yerranno ripartiti
fra il Regno di Danimarca e i detti du-

cati
,
in proporzione delle rispettive popolazioni. Da questa riparlizione

sono esclusi: 1." II prestito contralto dal Governo danese in Inghilterra
nel mese di Decembre 1863

;
2." Le spese di guerra delle Potenze alleate

il cui pagamenlo resta a carico dei ducati.

IV. Le alte parti contraenti si obbligano di conchiudere un armisti-

ziq,
sulla base dell'it^' possidetis militare, decorribile dal 2 Agosto, e le

cui condizioni si trovaoo registrate neH'annesso protocollo.
V. Subito dopo firmati questi preliminari di pace, le alte parti con-

traenti si raduneranno a Vienna per trattare la pace definitiva.

Fatto a Vienna, il 1 Agoslo 1864. Conte Rechberg, Brenner, Bis~

march, Werther, Quaade, Kauffmann.
In altro protocollo furono fermate le seguenti condizioni di armistizio

1." Cominciando dal 2 Agosto prossimo, vi sara una compiuta sos-

pensione di ostilita per terra e per mare
,

la quale durera fino alia

conclusione della pace. Pel caso in cui, contro ogni espettazione, le

pratiche per la pace non avessero otlenuto il loro inlento al 15 Set-

tembre prossimo ,
le alte parti contraenti ayranno ,

cominciando da
codesto giorno, la facolta di denunziare I'armistizio con un intervallo

di sei settimane.

2. S. M. il Re di Danimarca si obbliga a far togliere definitamente

il blocco fin dal 2 Agosto.
3." Le LL. MM. il Re di Prussia e I'lmperatore d'Austria, mante-

nendo 1'occupazione del Jutland nelle presenti condizioni dell'w^' pos-

sidetis, si dichiarano pronti a non conservare in quel paese che quel
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numero di truppe, che, secondo le considerazioni puramente militari,
le LL. MM. giudicheranno necessarie.

4. La riscossione del tributi, in quanlo non fu ancora effeUuala, e

sospesa. Le raerci ad altri oggelli, che furono sequestrati a tiiolo di

tagtie di guerra, e che non furono venduti prima del 3 Agosto, sa-

ranno rilasciati. Non si ordineranno nuove riscossioni di balzelli.

5." L'approvvigionamento delle truppe alleate si fara a spese del Jut-

land, in modo conforrue ai regolameuti prussiano ed austriaco in yi-

gore per ciascuno dei due eserciti in condizione di guerra. L'alloggio
delle truppe e degli ufficiali addelti aU'esercito, come pure i mezzi di

trasporto dell'esercito, saranno egualmente forniti a spese del Jutland.

6. II soprappiu delle rendite ordinarie del Jutland, che si trovera
Delle Casse pubbliche di questo paese (dopo che i diversi approvvi-
gionamenli e le yarie prestazioni mentovate saranno state pagate da

queste medesime Casse ai Corauni incaricati di eseguire le requisizioni

militari, e dopo che le spese necessarie per 1'andamento della ammi-
nistrazione saranno state pagate egualmente da quelle Casse) , sara re-

stituito o in moneta o in liquidazione, al Governo danese, al momento
che si sgombrera il Jutland.

7." II pagamento del soldo regolare ,
e del soldo straordinario di

guerra (Kriegszulage) non e compreso tra le spese che devono esse-

re a carico del Jutland.

8. 1 prigionieri di guerra e politici saranno messi in liberta
, con

obbligo che i prigionieri di guerra non servano piu nell' esercito dane-
se

, tinche non sia conchiusa la pace. La restituzione dei prigionieri
in liberta si dovra fare il piu presto possibile, nei porti di Swinemun-
de e di Lubecca.

9. I soldati danesi
,
licenziati perche tornino nel Jutland, durante

1' armistizio, potranno ,
senza ostacolo yeruno, tornare aU'esercito da-

nese nel caso che si ripigliassero le ostilita, tosto che saranno stati

richiamati alle bandiere.

Fatto a Vienna ,
il 1. Agosto 1864. Firmati: Bismark

, Werther,
Rechberg, Brenner, Quaade, Kauffman.

Questa convegna si comincio subito ad eseguire ,
con grande lealta,

d' ambe le parti. 1 soldati danesi, caduti in potere degli Austriaci
, che

erano stati confinali a Znaim ed
iyi

traltati dagli abitanti piuttosto a ma-
niera di ospiti che di prigionieri di guerra, furono immediatamente libe-

rati e mandati sul Baltico
;
e nel partirsi fecero pubblicare un indirizzo

di ringraziamenti cordialissimi a' cittadini di Znaim, che avean fatto loro

dimenticare la
sprte

di prigionieri od almeno 1' aveano di molto alleg-

gerita. La Danimarca levo il blocco
,
anzi rimando nello Schleswig ,

liceiiziandoli dall' esercito
,
oltre ad un migliaio di soldati di quel paese.

Le truppe austro-prussiane furono in parte richiamate. Un decreto del
re Guglielmo ordino che si rimandassero buona parte di milizie alle ca-
se loro, mettendo, come dicono, sul picde di pace tulti i Reggimenti che
non appartengono ai Corpi che sono ora nei Ducati od alia Guardia rea-

le; il che e segno che tiensi gia per conchiusa la pace. Tuttayia le pra-
tiche per questo trattato , che doyeano cominciarsi alii 10 di Agosto,
furono, a richiesta dei Plenipotenziarii danesi, differite

sinp al 20
; pro-

babilmente per aspettare che dessero giu i bollori di risentimento che si
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erano destati in buona parte degli abitanti di Copenhagen, quando ebbe-
ro veduto 1* infelice esito della guerra ,

ed ebbero la certezza che solo a
costo d'ingenti sacritizii si olterrebbe la pace.

2. La monarchia danese avea due Corpi rappresentativi ,
1'imodei

quali, detto Rigsdag, trattava le cose spettanti la giustizia, il culto, 1' e-

ducazione e 1' amministrazione interna
;

1' altro, denominate Rigsraad,

spvrinlendeva agli affari propriamente politici ed internazionali, e per-
cio discuteva e risolveva gli affari esterni, le finanze, la guerra e la ma-
rina. Questq corpq politico

si fu quello che, d' accordo col Monrad e coi

suqi colleghi nel Ministero, decrelo di dare ai ducati di Schleswig e d'Hol-

stein la fatale Costituzione del 18 Novembre, costringendo Cristiano IX
a giurarla e promulgarla ,

e cosi a trarsi addosso la guerra intimatagli
dair Austria e dalla Prussia. Or la guerra avendo fatto perdere alia Da-
nimarca tulte le province che non erano di nazionalila danese

,
lo stessp

Rigsraad dovra essere profondamente moditicato
;

anzi , se dissero il

Tero i telegrammi ed i giornali , gia il signor Bluhrae
,

Presidente del

Consiglio ,
dichiaro alii 18 Agosto formalmente che, altesi gli eventi fu-

nesti a tutti noli, il presente Rigsraad avea cessato d' esistere
, aggiun-

gendo di non saper dire per ora quale altra maniera di rappresentanza

politica gli si dovra sostiluire.

. Quanto al Rigsdag, che e la Dieta speciale del regno di Danimarca, il

Re, per osservanza della Costituzione, lo voile convocato pel giorno 6 di

Agoslo, e lo aperse col seguente breve discorso: a Malgrado il valore e

la costanza, con cui il nostro valoroso esercito e la nostra flolta hanno
combattuto pel dritto e per 1'pnqre della Danimarca, e malgrado la devo-

zione, colla quale la nazione intiera ha fatto tutti i sacrifizii per la salute

della patria; la guerra, checi fufatla da un esercito piu forte, costringera
noi e il nostro popolo alle piu gravi e alle piu penose condizioni. Impe-

rpcche, come 1' Europa intiera ci lascio senza appoggio, ci siam veduti

ridotti a cedere a forze maggiori, e a cercare di metier fine ad una guerra

che, continuata, non porlerebbe, nelle contingenzeattuali, pel nostro po-

polo e pel nostro paese dilettissiinq,
che perdite e sciagure piu grandi,

senza mostrarci nell'avvenire un miglioramento qualunque del nostro sta-

to. Ma, mettendo tutta la nostra tiducia nel nostro fedel popolo danese,
noi attendiarap

1'avvenire con prudenza, nella ferma speranza che giorni

piu lieti non si faranno aspettare, quando il Re e il popolo, animati da im
sentimento solo, sieno unili per guarire le profonde ferite che furono fatte

alia nostra cara patria .

Aggiunse poi che le congiunture presenti erano tali, che lo costringe-
vano a chiudere, quasi appena dopo aperta, questa Dieta, e termino in-

vocando sugli eletti dalla nazione la benedizione del cielo pei loro lavori,

quando si troverannp un' altra volta radunati.

II sig. Bluhme poi dichiaro al Landsthina (una delle Camere, in cui

parlesi il Rigsdag, chiamandosi 1' altra Folksting) che la Costituzione

del Noyembre non esiste piu, dappoiche lo Schleswig, dovuto cedere al-

1'Austria ed alia Prussia, p, per meglio dire, occupato da queste due Po-

tenze alemanne, non fa piu parte integrante della Monarchia danese.

Ecco a che valse la pertinacia del pseudovescovp Monrad in volere, sfi-

dando tutta 1'Alemagna, violare egli pel primo i Traltati di Londra del

1852, con suggettare lo Schleswig ad ordini politici contrarii a' diritti
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guarentiti da qiie' Trattati ! Perdette gli Stati, insanguinp la Danimarca,
e la pose in necessita di dover persino cangiare le sue istituzioni.

3. Coraposte oggimai le cose con la Danirnarca, le Pptenze alemanne

ripigliano le antiche gare e tornano a guardarsi con occhio di gelosia mal

dissimulata, per la troppa ambizione d' ingrandiraento, che la Prussia

neanche si briga di dissimulare, e per la cura dell' Austria di non lasciar

troppo crescere la sua rivale. Pare che il Bismark cpvasse il disegno di

una pura e semplice annessione dei ducati alia Prussia, assicurando com-

pensi all' Austria; ma il solo sospetto di cio ebbe a destare tanto sdegno
nelle Potenze secondarie e nella Dieta, che quel divisamento, se yera-

mente fti conceputo, si dovette abbandonare. Allora si penso a fame imp
Stato a parte, e membro della Confederazione. Ma doYeasi anche unire il

Lauembourg allo Schleswig ed all' Holstein? E quale ne sarebbe il So-
vrano? E qui, oltre i litigi de' pretendenti alia successione, che sono i

Duchi d'Oldembourg e d' Augustembourg, nasceva
altrp impiccio per le

pretensioni del duca di Assia, che riYendicaYa sue ragioni sul Lauem-

bourg. Intanto i ducati avean bisogno di essere provveduti d'un Governo

regolare, alraen temporaneo ,
finche quelle cpntroversie fossero risolute.

II Bismark propose senza piu, che essendosi i ducati ceduti, almen^ro
forma, direttamente all'Austria ed alia Prussia, si dovesse formare il Go-
verno da due Commissarii di queste Potenze, ne piu ne meno che se la

Dieta non ci avesse ad entrare punto. Ma la Dieta potea far -valere i suoi

diritti sull'Holsleffi, in \irtu de'quali avea decretato
1'esecuzipne fede-

rale; e 1'Austria non -volea esser sola a tenere in freno la Prussia.

Pertanto 1'Austria non accetto il partito messo innanzi dal Bismark, ma
si studio di ottenere cbe partecipasse al temporaneo goyerop dei ducati

anche un Commissario federale. Or egli sembra che traltisi di asseltare le

cose nel modo seguente. L' Holstein e lo Schleswig, la cui compiuta con-

nessione e gia stabilita
,
saranno post! sotto la comune amminislrazione

provvisbria delle grandi Potenze e della Confederazione; gli organi di

questa amministrazione saranno tre Commissarii
, uno per la Prussia,

uno per 1'Austria e uno per la Confederazione. Lo Schleswig restera oc-

cupato esclusivamenle dalle truppe delle due grandi Potenze
;

1' Holstein

invece sara tenuto da quelle di tutti e quattro gli Stati
,
a cui era stata

commessa 1'esecuzione. Tal disegno venne elaborato, e se ne attende

1'approvazione dalla Prussia.

4. Tra le voci corse era pure accreditala quella d'un altro disegno del

Bismark
,
cioe di appropriare alia Prussia almeno il ducato di Lauera-

bourg, a tilolo di compenso per le spese di guerra, attesa 1'impossibili-
ta in cui sarebbe la Danimarca di pagarle; riserbandpsi a compensare
1'Austria in altra forma. Con cio la Prussia sarebbesi innoltrata, a ma-
niera di cuneo, yerso i ducati stessi, cacciandosi tra 1' Annover ed il

Meklembourg , per padroneggiarli tutti. Non e certo che la Corte di Prus-
sia avviasse pratiche aperte sopra cio

;
ma pur credesi che ne vagheg-

giasse con amore il disegno. Ad ogni modo pare che qualche Pptenza se-

condaria entrasse in timore di Yeder effettuata
,
con un colpo di mano, a

quel modo che gia fu occupata Rendsbourg ,
una piu o meno Yelata an-

nessione del Lauembourg alia Prussia
, ajmeno per mezzo d' un presidio

militare. Fatto sta che improYvisainente il Generate Hake, di nazione

Sassoiie, e comandante il corpo di truppe federal!
,
incaricato dell' occu-
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pazione nell' Holstein
, spedi una divisione di milizie annoveresi ad oo

cupare il Lauembourg ,
senza averne ordine dalla Dieta

, con manifesto

significazione di diffidenza verso la Prussia
,

e con evidente attentato

contro i diritti dell'Austria e della Prussia insieme; alle quali, in virtu,

del 1. articolo dei Prelirainari di pace, la Danimarca cedette puramente
e sempliceraente anche il Lauembourg. Da Berlino si chiesero spiegazioni
all'Aunover : che fece lo gnorri ,

e rispose di aver udito con pari sorpre-
sa quel fatto, e che non intendeya come mai il Sassone Generale Hake
avesse presa si rilevante risoluzione

,
se per avventura non ne avesse

ricevuto ordine da Dresda.

Non e da credere che 1' Hake
,
onorato militare, abbia osato , per im-

pegno puerile, quasi per vendicarsi dello sfregio fattogli a Rendsbourg,
e rendere la pariglia alia Prussia, occupare cosi un territorio sopra di cui

noa avea dalla Dieta, come comandante federale, veruna autorita. Piut-

tosto sembra probabile che il sig. De Beust, yoglioso di rialzare 1'abbat-

tuta influenza degli Stati secondarii ed eziandio del Nationalverein, abbia

arditamente ordinata quella spedizione ,
ben persuaso che la Prussia non

ricorrerebbe alle armi, con pericolo di suscilare una guerra alemanna.
Ond' egli ayrebbe ad un tempo e afferrato un pegno materiale nel terri-

torio, al cui possesso agognava la Prussia, e gettatoun germe di piu di

discordia fra la Dieta e le grandi Potenze
;
e cosi

, pescando nel torbido,
la Sassonia potrebbe da capo farsi valere, e contrapporsi a'disegni prus-
siani. Se queste congelture, spacciate da giornali assai discreti ed auto-

revoli, abbiano sodq fondamentp, si yedra poi dai document! ufliciali che
senza fallo si scambieranno fra i Gabinetti di Berlino e Dresda

, per aye-
re e dare spiegazioni dell'attenlato dell' Hake.
Ben si sa fin d'ora che il Giornale di Dresda, diario ufliciale, vivamen-

te impugno il 1. articolo dei preliminari di pace ,
affermando che il Re

di Danimarca non potea cedere all' Austria ed alia Prussia che quei
soli diritti , ch' egli stesso potea fin allora far valere sopra i Ducati ale-

raanni
;
e che siccome la Confederazione germanica non riconobbe mai i

Traltati del 18S2
,

cosi non si ammetterebbe mai la validita di quanto
fossero per farele grandi Potenze alemanne rispetto ai Ducati stessi. Un
diario prussiano, che e organo ufficioso del Bismark, rispose asprissima-
raente

, mostrando impossibile la cessione di que' Ducati senza fondarsi

sui trattati del 1852
,

in virtu dei quali aveano appartenuto alia corona

Danese. Allora il Governo di Sassonia appello alia Dieta di Francfort ,

chiedendo una seduta straordinaria, per fare interpellanze all' Austria ed
alia Prussia circa que' preliminari di pace. Tal seduta era tissata pel

giorno 16 e se ne prevedeano gia piu grayi seissure
, quando alii 15 il

Governo di Sassonia dichiaro che rinunziava a valersene ,
e desisteva

dalla
proposla fatta. II che si dovette alle spiegazioni confidenziali e sod-

disfacenti, avute dal conte Rechberg e dal Bismark
,
come narra il Me-

morial diplomatique del 21 Agosto, pag. 542.
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i.

La Reazione : e quesla la parola cbe sla sulla bocca di tulli da

qualche mese a questa parte. Desiderata dagli uni, lemuta dagli al-

tri ,
da lulli pero essa viene egualmente annunziata. Quei che piu

ne menano rumore sono
,
com' e naturale

,
coloro che piu hanno da

paventarne. Percorransi i giornali ligi alia rivoluzione : tuili da mol-

to tempo in qua sono, diremmo quasi, impregnali di questa idea. Un

di ce rhanno delta prossima a scoppiare : un altro bella e comincia-

la : un allro iniziatasi sulle rive dell' Eyder per compiersi sopra quel-

le del Po. Chi ne ha moslrata la possibilita e chi rimpossibilita ;
chi

chi ne ha additali gli aulori, gli esecutori, i pazienti, levillime
; chi

ha suggerito consigli e parlili per rattenerla o anche soverchiarla ;

chi ha scoperle alleanze di Re per attuarla e chi ne ha immaginate

per disfarla. In breve mille sono slati i modi di svolgerla, ma sem-

pre quella ed unica V idea svolta : la Reazione nell' Europa. I gior-

nali conservator! in queslo si dispaiano dai rivoluzionarii
,
che in

cambio di farsi essi gli autori di tal novella
,
o i dibattilori di tale

idea, se ne sono semplicemente falli 1'eco: ma nel fondo quella pa-

rola trovasi altresi ripetuta frequentemente nelle loro colonne. Que-

slo falto merita attenzione, per la sua universalita e per la sua per-

Serie Y, vol. XI, fasc. 348. 41 1 Sellembre 186i.
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sistenza. Se questa idea s' e cosi diffusa, e in cambio d' affievolirsi

nella sua estensione ,
si conferma anzi sempre piu ,

e dalle discus-

sion! che per tutto se ne fanno, acquista sempre maggior saldezza
;

deve avere un fondamenlo che la regge e la sostiene. Qual esso e?

Queslo e il problema che noi ci proponiamo di sciogliere in questo

arlicolo, per adempire al doppio compile , che il nostro periodico

c'impone, quello di ragguagliare i lellori degli avvenimenli contem-

poranei, e quello molto piu imporlante di moslrar loro lo svolgimen-

to dei grandi principii morali nel giro dei falti.

Per prima cosa rivolgiamo uno sguardo allo Stato presente del-

1'Europa; e vediamo quale delle due politiche abbia, generalmenlc

parlando, la prevalenza, se la rivoluzionaria o la reazionaria.

Cominciamo dall
1

Alemagna ,
ove i segni della reazione principia-

rono a vedersi. Un anno fa scorgevasi in quella vasta e potenle regio-

ne una divisione e una scissura
,
che indebolendo nelle gare interne

di preminenza le forze dei due suoi Slali principali ,
dava speranze

ed alimento possente allarivoluzione. L'Austria e la Prussia, non solo

divise
,
ma rivaleggianti tra loro , mantenevano la divisione tra gli

Stali minori della Confederazione
,
che accostandosi quale all' una ,

quale all'altra parte, e quale un poco all'una e un poco all'allra, face-

van si che la Diela germanica fosse una riunione di forze reciproca-

Bdente impedile , un corpo senza ne movimento ne vita. La parle

rivoluzionaria tedesca traeva da questa impotenza della Confedera-

zione il suo massimo alimento : e cercava di soslituire all' unione

degli Stati tedeschi, mostrantesi o impossibile o vana di effelti, 1'u-

nione dei popoli, congiuuli insieme sollo uno scettro solo, quale che

si fosse, purche disposto a venirle in aiuto nell' esecuzione di un tal

disegno. Quindi sorsero tulle le difficolla interne nel Governo dei

singoli Slali
, perche gli spiriti bollissero, e 1' aulorila vacillasse. A

Berlino adunque lolla gagliarda ed oslinala Ira il Parlamento e il

Governo del Re : a Vienna difficolla a riunire in un sol Parlamenlo i

Depulati dei singoli Stali, formanli 1'impero auslriaco. La quislione

ungherese , la quistione polacca ,
la quislione danese indicavano Ire

grandi occupazioni per la polilica tedesca, Ire grandi distrazioni alle

forze della Prussia e deH'Auslria, Ire grandi oslacoli alia loro libera
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azione. La rivoluzione avea tulto cio preparato, e sperava di coglier-

ne il frutto in un momenlo dato.

Or tutto cio e cangiato. L' alleanza delle due grandi Potenze ale-

manne e succedula alia loro divisione
;
le speranze della rivoluzione

si son convertile in paura; 1'impotenza della Confederazione aleman-

na e sul punto di divenlare altuosila operosa ed eificace. L' accordo

delle Polenze occidentali, che cosliluiva la solae vera forzadel nuo-

vo drilto, che la rivoluzione cerca di sosliluire all'anlico in Europa,

non puo oramai uscire dalla riservatezza e dalla precauzione ,
ed e

coslrelto a confessare che il miglior consiglio per esso si e ora il

nulla fare
;
inertia sapienlia. II congresso generale dei Principi a

Parigi non si raccoglie: quello parziale dei Minislri a Londra noa

conchiude nulla; e inlanto a Vienna e a Berlino si stabilisce una

pace ,
tutta a vantaggio dell' Alemagna. Rechberg e Bismark, ripe-

tono i giornali italiani ,
nel loro sistema di abbatlere la rivoluzione,

dan pruova di avere un principle, un programma, un'azione: e riu-

nendo insieme le forze di cui dispongono , metlono a servizio della

bandiera che impugnano un milione di baionelte agguerrile. Non piii

Olmtitz, non piu Villufrarica, sclamano i giornali ledeschi, finche gli

stendardi prussiani e austriaci sventolario 1' uno accanlo dell' altro.

Effelto manifeslo di questa unione e stato lo scioglimenlo della

quistione danese ; scioglimento che dee dirsi una vera reazione ,

ossia che si sguardi la sostanza medesima della quistione, ossia che

il modo. Nella soslanza fu vendicato colle armi il dritto della Confe-

derazione alemanna, sconosciulo e calpeslo dal parlito dell'' Unita

scandinava. Nel modo si e tolto al parlilo AeWUnita ledesca 1'occa-

sione di giovarsi d' una causa giusla, per forlificarsi nelle ingiuslizie

che disegnava. Si e dato un colpo maestro a due fazioui ugualmente

rivoluzionarie, che nel nome delle nazionalila cercavano di applicare

1' una nella Scandinavia
,

1' altra nell' Alemagna i nuovi principii dl

dirillo, che si son falli valere in Italia.

Un allro effetto di tale uoione si e il sopravvento che nei singoli

Stali tedeschi prendono svelatamenle i conservatori. Si a Berlino,

si a Vienna gli agitator! politici hanno smesso di soffiare nel fuoco

della discordia inleslina, e i due grandi dissidii parlamentari dei due
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Stall sono scomparsi non si sa come. In Baviera i conservator! ban

ripigliato con vigor nuovo in mano le redini dello Slato
;
e da per

tulto in Alemagna i picdoli Stati
, ripreso coraggio e fiducia

, si op-

pongono alle mene degli agitatori politici. In tutta 1'Alemagna adun-

que, dove piu apertamente, dove meno, la rivoluzione o conta

disfatte, o le teme.

Questo stesso succede nella Russia. Debellata oramai la Polonia,

vinto il Caucaso, frenata la Svezia, abbandonata la Danimarca, le

sue arnai vincitrici costituiscono il dispetto e la paura a un lempo di

tulli i rivoluzionarii dell' Europa. L' aslio verso Y impero'd' Austria

smesso al tutto, e dato luogo a relazioni d'amicizia intima: la unione

colla Prussia, cementata piu strettamente colla guerra da questa

mossa alia Danimarca: la Germania, pria guardata con indifferenza,

ora carrezzata con isludiosa compiacenza ; quesli tre fatli rendono

assai probabile quella alleanza , che tanli degli uomini piu sperti

nella politica danno per certa, sebbene non ancora confessata, men-

tre che i piu dubbiosi, se non la credono gia fatla, non dubitano di

dirla prossima a compiersi. E gl' indizii esterni di questo avveni-

mento abbondano
,
ossia nei dispacci diplomatic! venuti alia luce

nell' occasione del Congresso di Londra
,

e poscia della pace con-

chiusa tra la Danimarca e la Germania
;

ossia negli abboccamenli

dei tre Sovrani del Nord
, quali gi& falti

,
e quali designati ; ossia

fmalmenle nelle spiegazioni medesime e nelle protestazioni che di

quell' Alleanza ban dalo i piu aulorevoli giornali, che si considerano

quali organi dei varii Governi di Europa.

Che se dal Settentrione ci volgiamo all' Occidenle, non mancano

evidenli i segni della reazione. Donde viene egli mai 1' inerzia del

Gabinetto di Parigi nella quislione danese? Donde il rifiuto, che que-

sto Gabinello ha dato alle proposte del Governo piemontese? Donde

gli sforzi fatti, sebbene inutilmente finora, per accordarsi coll' In-

ghilterra in un patio comune? Da questo solo: laFrancia, trovandosi

compiutamente isolata, non pu6 proseguire senza pericolo la via fin

qui balluta: essa e costretta a lasciar fare, anche quando do le deb-

ba costare 1'abbandono di alcuni suoi principii, falti tanto valere in-

sino ad ieri. Nel dispaccio, scritlo daH'Ambasciatore danese in Parigi
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In data dei 12 Luglio 1864, e degno di nota questo paragrafo: Qua-

lunque siasi il linguaggio tenuto dal Ministro degli affavi esleri e

dagli organi official! e semi official! della Prussia, io non dubilo di

affermare che le Ire Corli del Nord esercitano un' influenza grandis-

siraa sopra 1'altitudine del Governo dell' Imperatore. Questo Governo

jnostra in realla una condiscendenza nalurale verso 1'Alemagna. An-

che non volendo troppo appoggiarmi sul fatto, che 1' Imperatore ha

dato al sig. De Beust, venuto ullimamente a Parigi, 1'assicurazione

piu o meno categorica ,
che essa Maesta Sua non si opporrebbe che

I'Alemagna prendesse possesso di lutto lo Schleswig; concessione che

eqvivale all' abbandono del principle delle nazionalita in favore del

diritlo delta conquista; la dichiarazione che mi ha falto non ha guari

il sig. Drouyn de Lhuis, riguardo all'incorporazione evenluale dello

Schleswig nella Confederazione, indica chiarissimamenle che 1' Im-

peratore e deciso a non dipartirsi dalla presenle sua riservatezza,

qualunque sien per essere gli avvenimenli. Due cose troviamo ia

queslo tratlo: la riservatezza nell'operare nell' ordine dei fatti, e 1'ab-

bandono del principio delle nazionalila nell'ordine delle idee; e quella

e questo ,
se non si attribuiscono alia reazione

,
non veggiamo come

debbano e possano spiegarsi. Or 1'una e 1'altra cosa, non sono uni-

camenle segoi dello stalo presente, ma indizii ancora dell' avvenire.

La rivoluzione ha potuto trionfare in alcuni Stali di Europa in forza

della protezione o militare o almen diplomatica della Francia. Sup-

ponete che questa prolezione venga a mancarle : essa, abbandonala

alle proprie forze, dovra presto o tardi soccombere. Molto piu se

1'inerzia neH'operare fosse per soprappiu aggravata dall'abbandono

dei principii ,
in nome dei quali la rivoluzione ha potulo riportare

quelle sue viltorie. Nazionalita
, suffragio popolare , fatli compiuti ,

non intervento
; ecco le quattro parole magiche che hanno esaltato i

cervelli dei popoli ,
e incatenale le mani dei Governi

, quando esse

erano profferite da chi comanda a mezzo milione di baionelte cosi

valorose. Or chi comincia ad abbandonare uno di quesli principii in

una quistione particolare, sara dalla necessita condotto'ad abbando-

narli tutli 1' un dopo 1' altro, e per tutli i casi.
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L' allro sussidio, che la rivoluzione ha Irovato fin qui nell'Occiden-

te, e stata 1' Inghilterra : or puossi egli asserire che anche cola la rea-

zioncsi comincio a manifestare ? A noi pare che si, sebbene in modo

piu coperto, e dtrera quasi misterioso. Noi non conosciamo i secret!

intimi dei Gabinetti
,
e pero non sappiamo quanto ci sia di vero in

quella voce ,
che sordamente gira tra le volpi piu vecchie della po-

litica, che cioe 1' intimita tra le tre Corti del Nord, succeduta alle

diffidenze anliche , sia lulla opera della diplomazia inglese. Abban-

doniamo un tal fatto, che per noi non e certo, per attenerd a tre al-

tri falti
, quanto certi nella loro sostanza, altrettanto chiari nella loro

significazione.

Scoppia la rivoluzione in Polonia, lasciam di dire per mala opera

per mal consiglio di chi : ma e certo che ad alimenlare il fuoco val-

sero grandemente i consigli ,
i suggerimenti e fin le minacce che

1' Inghilterra coi suoi giornali , co' suoi meeting ,
nelle sue camere

e ne' suoi dispacci fece alia Russia. Nel fallo quella che impedi ogni

aiuto veraraenle efficace ai Polacchi fu 1'Inghillerra: e per conse-

guente essa fu, che piu di tulti concorse a farli sincere nel disugua-

le cimenlo dalle armi russe.

Loslesso giuoco si ripele nella Danitnarca. Guai, si grida in Mil

1 versi a Londra, guai alia Germania se torcera un capello alia inno-

cente e generosa Danimarca : guai ! La nostra armata e pronta a pi-

gliarne difesa, e, se occorre, vendetta. Ma le sorli della guerra vol-

gono ,
come era da aspetlarsi , prospere pei tedeschi : omai le armi

danesi sono sul punlo d' essere sconfilte : un armislizio si ottiene
, un

Congresso diplomatico si raduna in Londra. Qual e quivi il linguag-

gio del Gabinelto di St. James? Voi, Danesi, nulla avele da sperare

dall' Inghilterra; aggiustalevi adunque come meglio polete coll'Ale-

magna, cui avete offeso col rifiutare ai dueDucali la costiluzione pro-

messa. E cosi la Danimarca e lasciata alia merce dei suoi nemici.

Finalmente accade il colloquio dei Ire Sovrani del Nord : un'inlimi-

ta piu che cordiale si scorge Ira le tre Corli, un rinnovamenlo della

Santa Alleanza si vede o s' intravede in quella intimila. L' Occidente

ne e scosso e inlimidito, e il Gabinetto di Parigi, a pararne i colpi ,
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fa ogni opera perche un' alleanza tra la Francia e 1' Inghilterra op-

ponga una diga alia corrente reazionaria, la quale puo da quell'accordo

setlentrionale gcnerarsi e rovesciare 1' edifizio politico, che con tanti

stenti si era, negli ultimi anni, edificalo all'occaso e al mezzodi di Eu-

ropa. Or udiamo da bocca autorevole qual esito avessero in Londra

le tratlalive parigine. Ecco come al suo Governo lo riferisce il sig.

Torben-Bille, ambasciatore danese a Londra, nel suo dispaccio dei 6

Luglio : Sono stalo assicurato che il Gabinetlo di Parigi ha fatto

recentemente delle proposizioni piu omeno direltepernegoziareuna

intelligenza inlinaa, la quale possa giungere fino ad un' alleanza tra

la Francia e 1' Inghilterra, al cospelto della probabile coalizione delle

tre corli del Nord. II Gabinetto di Parigi , dicesi, desidera un ac-

cordo per tutte le eventualita possibili d' una grande guerra. II suo

voto si e che si prendano degli obblighi formali sopra un tal sog-

gello. Una tale apertura non e stata accolta favorevolmenle dal Ga-

binelto inglese ,
il quale , mentre desidera intendersela con quello

di Parigi , non ama punto di legarsi le mani
,
o contrarre obbliga-

zioni formali per un avvenire che puo essere allontanato. E nove

giorni sollanto piu tardi, lo slesso ambasciatore, ritornando so-

pra lo stesso argomento, cosi riscrisse: So da un mio collega che

il Governo ha pel momento deciso d' astenersi da qualsivoglia intro-

mettenza negli affari degli altri paesi , e che per conseguente nulla

esso intraprendera in favor nostro. Ne vi esiste
,
siccome lo slesso

mi assicura, nessun ravvicinamento reale tra il Gabinello di Londra

e quello di Parigi, i quali conlinuano a diffidare reciprocamente

1' uno dell'altro. E qual e il motivo del diffidare, che il detto Am-
basciatore altribuisce al Gabinetlo di Parigi? Odasi da lui stesso

svelato ,
un po' dopo le parole sopra riferile : II Gabinelto di Pari-

gi teme sempre che, nel caso di una gran crisi europea, 1' Inghilter-

ra non finisca col porsi dal lalo de' nemici della Francia.

Quesli fatli e queste disposizioni dell' Inghilterra ci dicono chia-

ramente che cola ora non volge tempo favorevole aila rivoluzione, c

che se la reazione dal Settentrione piegherassi verso il Mezzodi, nulla

essa ha che lemere dall* Inghilterra, quand' anche non avesse a spe-

rarne sostegno ed aiuto.
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Delia quale allitudine dell' Inghil terra, non solo probabile, ma ve-

rosimile, tre sono le cagioni inlime, cui giovera di ricordare. Essa

in primo luogo opera non per amor dei principii o delle idee, ma

per solo suo interesse : e quindi nulla potendo negl' inleressi offender-

la la preponderanza o russa o tedesca, e moliissimo la preponderan-

za francese, e sempre piii inclinata a tollerar quella che non questa.

Essa in secondo luogo non ama di sostenere nella arena diplomatica

una parle secondaria ;
ma vuole per se il primo compito, e il vuole

senza sacrificio di persone ne di denaro. Or ringhilterra collegata

coll' Impero francese trovasi al secondo grado, e pericola di essere

trascinata a vicende rischiose e costose : collegata col Setlentrione

di Europa e liberata datal pericolo, o almeno e padronadi schivarlo

se vuole. Finalmente 1'impero in Francia e il banderaio dei principii

dell'89, che nell'Inghilterra sono ripudiati dalla tradizione, dalla sto-

ria, dai costumi, dalle leggi ;
e forse piu ancora che da tulte queste

cagioni dall' aslio connaturale verso tulto cio che o e francese o e

strumento di potenza in mano alia Francia. Nulla adunque vi e di

men probabile, politicaraenle parlando, che un'alleauza tra la Fran-

cia e ringhilterra : nulla di piu verosiuiile che una lega tra ringhil-

terra e il Nord. Or senza quell'alleanza anglo-francese la reazione,

cominciata nel Nord di Europa, non puo fermarsi : essa procedera

innanzi e gettera il guanto della disfida su tulti i campi ,
ove la ri-

voluzione e finora riuscila ad atlendarsi.

Questa siede ora viltoriosa in Italia, donde sogna di allargarsi so-

pra il resto dell' Europa. Nulla e dunque piu nalurale, quanto 1' im-

pensierirsi che essa fa d' una non lontana battaglia, che possa soste-

nere e in cui possa soccombere. All' Italia adunque son volti gli

sguardi di tulta 1' Europa, e all'Italia dobbiamo anche uoi dar 1'ulli-

ma occhiala in questa rassegna che sliam facendo.

Che nell' Italia vi sia una reazione che trionfi, non siamo cosi ba-

lordi da asserirlo : ma neppure siamo cosi ciechi che non vediamo

la reazione che lotta. La vediamo nel brigantaggio, che perseguitato

da un esercito militare, da un esercito poliziesco, da un esercilo bu-

rocratico, dopo quattro anni di comballimenti, in luogo di sparire si

dilata e infierisce piu di prima ;
non ostante la legge Pica

,
che e a
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im tempo legge di terrore, di sospelto, di prepolenza militare, in un

paese che dicesi rigenerato alia liberta politica , all'eguaglianza dei

dirilti
,
alia prevalenza del suffragio popolare. La vediamo nel malo

umore che invade, anzi domina tutli i popoli, soggiogati dall'oro piu

ancor che dalla spada piemontese : malo umore che si manifesta per

tutti i modi , che son conceduli da un Governo
,
che vuole ad ogni

costo reprimere qualsivoglia manifestazione di scontentezza. La ve-

diamo nella divisione dei partiti, anzi nella oslilita manifesta, con cui

1'un 1'aHro si accancggiano, e si gillano in viso la taccia di incapaci-

ta, di disonesla, di tradimento. La vediamo nel raggruppamento che

va facendosi di parlili ,
direm cosi regionarii ,

i quali assunaendo il

nome di piemontese, di napoletano, di toscano, di lombardo, e via

discorrendo
, portano il piu grave allentato che possa mai immagi-

narsi contra al priucipio generatore della rivoluzione italiana , che e

appunto la unila. La vediamo fmalmente nelle speranze e nei timori

che al tempo stesso si manifestano in lulta la stampa quotidiana della

penisola ,
la quale sol questa impressione lascia a chi la scorre pa-

zienlemente, che nella opinione pubblica di tulli i partili nulla vi e

in Italia che possa dirsi ben fermo, e che non sia minacciato da pe-

ricolo
, quanto ignoto nelle sue circostanze individual!

,
altrettanto

presentito da tutti con certezza.

La reazione adunque in Italia e nelle idee
,
e negli affetti di tulti.

Tra il popolo, che soffri ma non fece la rivoluzione, chi l'affretla coi

voti, chi la promuove cogli scritti, chi la sostiene ancor colle armi ;

mentre la rivoluzione la teme piu che un poco, cerca con impronta

confldenza di ritardarla
,
e si apparecchia a sostenere il cozzo colla

spada in pugno. Ma quali sono inlanlo gli element! che la rivolu-

zione ha per isperare il trionfo nel caso che la guerra realmente

s' ingaggi ? Esaminiamoli tranquillamente ,
senza esagerazione e

senza pregiudizio.

II malcontenlo del popolo e la divisione nei parliti polilici e il pri-

mo elemento che aiulerik la reazione. Le province del Napoletano e

quelle della Sicilia occupano una parte assai considerevole , almeno

la lerza parte di tulto 1'esercito italiano. Nel caso d'una guerra quel-

le province, in luogo di potersi sfornire di milizie regolari , avran
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bisogno di essere guardale e tenule in freno da un numero ancor piu

grande di soldati. Lo stesso dee dirsi
,

nella debita misura
, della

Toscana , lo stesso ancora dell' Umbria , lo stesso del Modenese. A
che dunque si ridurra nel fatto Y esercilo

, che potrebbesi opporre

all' Austria nel caso di una invasione ledesca?

E quest' esercito stesso, lultoche ben disciplinalo, bene armato,

ben guidalo, qual fiducia polra ispirare nell'ora del combaltimento?

Non temesi del valore italiano, temesi del volere. Una parle non pic-

ciola di quelle milizie ha cinlalearmi di puraforza: per entrare

nella caserma del soldato ha dovuto passare per la carcere dei ri-

calcilranti. Tutti sanno come si son .raccolte le cerne in Sicilia e in

Napoli : e da soldali che abbracciano per tal modo il mestiere delle

armi ognuno inlende quello che debba aspettarsi , quando dovranno

entrare in carapo per sostenere quella causa, che loro rendeva cosi

esosa la milizia. Le diserzioni tanto numerose, e che sorpassano ogni

ordinaria misura d' un esercito regolarmente organizzato ; gli spe-

dienli presi per impedire nei reggimenli le cospirazioni e le fazioni

che vi si andavan formando, sono di pubblica notorieta, ne sembran

che sieno andale col tempo scemando. Riferirono, ha pochi di, i gior-

nali, che un reggimenlo fu fatlo partire da Napoli in gran fretla, per

una congiura che vi si era formata. Or quesli non sono al certo buoni

fondamenti da sperar bene di questo esercito in una campagna, in cui

si debba decidere delle sorli della rivoluzione italiana. Eppure
1' esercito, per confessione della rivoluzione medesima, il solo corpo

che abbia saldezza e forza, relalivamente agli altri. In Italia non,

ci sono piu ne partili, ne istituzioni, ne uomini interi; grida doloro-

samente 11 Diritto 1. Tutto e disfatto, scompaginato, crollante: tutto

e roviaa, lulto casca a pezzi, come cadavere in dissoluzione. A lutto

abbiamo posto la mano, tutlo abbiamo scomposto; nulla abbiamo sa-

pulo riedificare. In Italia non ci e che una possente....unila, 1'eser-

cilo. >> E unila ora, perche, a mantenerlo unito, giova il modo di col-

locamento in cui e disposlo nelle guarnigioni , giovano le diflicolta

dello smembrarsi o dissolversi, giova la disciplina rigorosa. Sul cani-

1 18 Agosto, N. 226.
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po di battaglia, presso i confini d'un paese ostile, a fronte del nemi-

co che animi la diserzione , quell' unila rimarra ella inlalta? E so-

prallullo. rimarra ella possente?

. Ne alia tesla di questo popolo diviso e scontento, si Irovano uo-

mini, che possano ispirar fiducia, e colla loro autorila far tacere le

passioni. Udimmo teste il Diritlo dolersi dello sfacimento di tulte le

ripulazioni r questo lamento e universale. Odasi come il Pungolo di

Milano 1 si sdegna contro le diffamazioni che corrono per le bocche

di tutli, neH'allo stesso che ei le unisce tulle insieme in un pugno

solo per gillarle in viso all' Italia.

Quando Berlani fu al potere, si disse che Berlani era un ladro,

presso a poco come si era delto di Farini, quando era dittatore a

Modena. Poi venne la volta di Cri'spi, e si enumerarono, con perfidi

commenli, le dilapidazioni della Segreleria generale di Napoli: e Ca-

Your avea gia avulo le slesse accuse, ed e noto come un giorno il

popolo lo cercasse a furia, accusandolo suo affamatore per sordida

speculazione individuale. Ouando Peruzzi fu al Ministero dei Lavori

pubblici ,
a proposilo delle concession! di Talabot , si parlo di un

milione, guadagnato al giuoco in una sera dal forlunato Minislro, e

perduto con isplendida compiacenza dall' asluto concessionario ,
e un

sonelto salirico, che giro allora per tutti i crocchi polilici di Torino,

diceva come nel Gabinelto del Minislro non si polesse entrare che

con la mano al borsellino. E si rise di quel sonello, e lo si applaudi,

e i parlili se ne valsero, come si erano prima valsi delle accuse get-

tale a Berlani, e a Crispi, e della Segreleria di Napoli, e della con-

venzione Adami e Lemmi. Venne poi la volta di Raltazzi, e allora

si mulo 1' accusa , ma non lo sfregio : a quella di peculate se ne scv-

-Sliluiun'altra, non meno grave, non meno disonorante. Non si com-

balte 1'uomo politico, si attacco 1'uomo private, e si cerco coprirlo

di fango. Poi vennero gli scandali delle ferrovie meridionali. Un

uomo (Baslogi) ,
che fu ministro delle finanze ilaliane, ne usci schiac-

ciato, accusalo, condannalo.

",)',

"

1 Nuraero dei 19 Agosto.

I
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II rapporto della Commissione d' inchiesta aperse la diga alia

fiumana fangosa e melmosa del risentimenli individual!, dei rancori,

delle invidie
, degli odii personali. Si cerco allora di conjbndere in

una stessa riprovazione ,
le colpe cogli errori

, gl' innocenli coi rei ;

e la frase terribile : son- tulti ladri, comincio a correre per la bocca

del popolo nostro. Per colmo di sciagura ,
il barone Ricasoli

,
con

una leltera deplorabile ,
si metle a cozzare di fronle con 'la pubblica

opinione : ed ecco cbe lo si fa da prima un manutengolo ,
un com-

plice dei ladri
; poi si prende coraggio, e lo si dice addirillura ladro

egli stesso. E cosi il colpo di piccone e portalo ancbe a questa gran-

de ripulazione, che tenevamo in riserva pei giorni delle grandi pro-

ve e dei grandi pericoli. Ma non si leme che di tulle queste rovine

di uomini e di parlili ,
lo slraniero faccia la somma ,

e la reazione

lie tragga conclusion! falali e liberticide ? Qual e 1' uomo politico che

resta in piedi in Ilalia? Nessuno.

Nessun uomo politico adunque ha la rivoluzione pei giorni dei

suoi grandi pericoli : T esercito molto difficilmente reggera compalto

nella sua difesa, i popoli non si opporranno alia sua cadula. Un ul-

timo elemenlo ancora
,

il piu sostanziale in queste lolte decisive ,
si

volgera contro di lei
,
la condizione delle Finanze. Le casse pubbli-

che sono al secco, i boni del Tesoro sono negoziati al 10 per cento,

il consolidato ilaliano e disceso ad un saggio lenuissimo, le imposte

antiche si riscuotono con dimcolta
,

la vendila dei beni nazionali e

religiosi inconlra mille inciampi ;
e inlanto le spese ordinarie del-

lo Stato impongono al Governo un deficit d' un milione al giorno ,

quand' anche tutte le entrate si riscolessero francamente. In una pa-

rola, la bancarolta precede nell' universale apprensione la slessa

reazione ,
ed essa ne cosliluisce una probabilita ed un sussidio po-

tentissimo.

Riepilogando adunque i falti
,
che abbiamo ordinalamente svolti

fin qui, si puo asserire che quanto e probabile 1' alleanza del Nord,

tanto e improbabile una contro-alleanza dell' Occidenle ;
cioe dire

che la probabilila della reazione universale e la sola che possa ora

asserirsi prudentemenle. Intanto la semplice unione di due delle tre

potenze sellentrionali, unione che non enlra piu nelle congelture, ma



LA REAZIONE IN EUROPA 653

e un falto
,
ha gia dato alia reazione i primi risultamenti nella Dani-

marca e nell' Alemagna, e promelte di darne ancora dei piu insigoi

al di fuori. La minaccia maggiore e per la rivoluzione italiana, ove

il paese e disposto da lungo tempo ad accoglierla con favore, e la ri-

voluzione non ha veramenle nessuno degli elementi necessarii a ren-

derle probabile la viltoria. I falli adunque di questi ullimi tempi

danno un valido fondamento ai timori ed alle agitazioni rivoluziona-

rie ; e 1' opinione che la reazione e cominciata in Europa e veramen-

te ragionevole e giusla.

Che se dalla considerazione dei fatti che indicano 1'esistenza effet-

tiva di una reazione in Europa, passiamo all' indagine delle cagioni

capaci di produrla, troveremo che questa opinione si consolida ancor

di piu, si che ove anche quei fatli non la mostrassero presenle, que-

ste cagioni la prognoslicherebbero non lonlana ad avverarsi. Ne per

eagioni inlendiamo le politiche; perche quesle enlrano anch'esse nel

novero dei falli, siccome le facemmo enlrare nel rapido sguardo che

gettammo sopra lo stato presenle dell' Europa : qui parliamo delle

cagioni morali, che colla loro influenza delerminano le volonla uma-

ne ad operare. Quesle cagioni riduconsi universalmente a due, che

sono i grandi moventi d'ogni azione umana : la giustizia e 1' inleres-

se. Or si la giustizia e si 1' iuleresse collegansi oramai insieme ad

abballimento della rivoluzione
;
la quale pero loslo o lardi dovra ce-

dere il suo luogo alia reazione.

NeH'ordine fisico la cagione produltrice di ogni moto si chiama

forza: nell'ordine politico il principle produttore d'ogni fallo sociale

si chiama dirilto. Siccome nell'ordiue fisico tulto riducesi ad azione

e reazione di forze : cosi nell'ordine polilico tulto riducesi ad a/ione

e a reazione di dirilti. In fisica a generar la reazione concorrono due

cause
,
la resistenza dall'una parte della maleria , e la vivacila dal-

1' altra della forza
;

in polilica la reazione e anch' essa prodolta da

due cagioni analoghe, la resislenza dall'una parte dei popoli, e dal-

1'altra parte la stabiUla del dirillo. Or quando dalla rivoluzione e of-

feso un diritlo manifesto
,

esso sopravvive a quelle offese
,
anzi da

quelle offese riprende vigore e forza novella. La legge che governa

le sociela umane e appunto quesla : // dritlo non muore mai: perche



654 LA REAZIONE IN EIROPA

le societa umane sono comunila. di esseri ragionevoli , collegati in-

sieme per virui d' un dirilto, a cui solo la ragione si piega senza

rinnegar se medesima. Questo avviene nei rapporli privali di uomo

ad uomo
;
ove se il dritto si estinguesse ad ogni offcsa che riceve,

drilto propriamenle non \1 sarebbe phi, e lulto cadrebbe alia merce

della forza. Oueslo per piu forte cagione avviene allresi nei rapportl

sociali e negl' interzionali
;
ove il dirilto puo essere per piu o men

lungo tempo offuscato ed ancor leso, senza che per questo abbia esso

a perder nulla del suo vigore. Non appena fia cessata- quella violen-

za, che pose ostacolo all'esercizio di quel diritto, questo si fa slrada

da se, e riprende I'efiicacia anlica, e ristorasi delle perdile sofferte.

La sloria polilica dei popoli si puo dire che non sia altro, se non

la continua applicazione di queslo gran principio. Tulle le rivoluzio-

ni, quando furono offesa di un drillo sociale
,

e non ristorazione di

una ingiustizia sofferla, vaste o rislrelte che fossero, se trionfarono

alcun tempo, lerminarono sempre col soccombere alia fine. Per re-

stringerci alia storia di quest' ullimo noslro secolo, noi ne abbiamo

tre esempii luculentissimi nelle Ire graudi rivoluzioni che 1'agitarono :

la rivoluzione francese, la rivoluzione del 1830, quella del 1848.

Se quella del 30 ebbe brevissima la durata
, quella del 93 1'ebbe

lunghissima. Quella del 93 fu, qual rivoluzione, circoscrilta nell'Oc-

cidente dell'Europa; ma quella del 48 invase ancora il Seltentrione,

e pareva che nessuno Slato polesse oramai sotlrarsi alia sua vitloda

La prima. di esse ebbe a suo servigio il genio mill tare piu grande

che 1'arte della guerra abbia mai prodollo ;
a suoi campioni gli eser-

citi piu bellicosi dell' Europa ;
a suo sostegno il presligib della \it-

toria. L' ultima fece il giro del mondo, mascherandosi da bigolla ,

promettendo liberla ed emancipazione alia Chiesa, ristoramenlo alia

morale pubbliea ed alia giustizia. Quella si armo piu crudamente

della forza
, questa si manlello piu ipocritamenle della impostura.

Tulte e tre nondimeno, per quanto disuguali ne fossero le condizio-

ni, non otlenuero che una viltoria passaggera. E se per la rivolu-

zione francese quella viltoria novero alquanli auni
, questo e argo-

mento che* pruova, come le ristorazioni sociali non son rimosse no

rendule impossibili dalla durata ancor non breve di una rivoluzione.
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A quesla legge , cbe e la spada di Damocle sospesa sopra il suo

capo, ha tentalo la rivoluzione di opporre un principio, die per lei

facesse le veci di dirilto, o almeno legillimasse la propria origine :

il principio cio& del Fatlo compiulo. Ma non basta aonunziare a pa-

role un Principio , per dargli forza di convincere, e molto meno di

obbligare. II Falto compiuto , che val quanto dire la ragion del piu

forte o del piu fortunate
,
non fu mai e non sara un principio ,

se

non per una sociela cue rinneghi ogni giustizia ,
e riuunzii ad ogni

dirilto. Esso vuol dire , torre all' atlo umano ogni interiore morali-

la
, per considerarne soltanto la malerialila eslerna

;
e torre alia so-

cieta di esseri ragionevoli ogni vincolo fondato sopra la ragione,

per sostiluirvi le calene che solo puo imporre la forza. L' invocare

H fallo compiulo come fondamenlo e ragione della propria esistenza,

c il confessare una esistenza senza ragione ne fondamento : esislen-

za che al primo urto crolla e va in dileguo. L'averlo invocalo fu se-

gno che la rivoluzione si riconosceva deslituita d'ogni drilto : e 1'es-

sere destituila d'ogni dritto e la piu efficace cagione che presto o

tardi la fara cadere.

La Tivacila dunqae essenziale del dritto e la prima cagione della

reazione, che deve immancabilmenle succedere alia rivoluzione. E

quesla stessa parola di Reazione esprime ,
come tutti i vocaboli am-

messi generalmente dal popolo ,
assai bene la cosa che essa e

,
cioe

dire la ristorazione del drillo. La vera azione e propria del bene : al

male compete la distruzione : e la rivoluzioue, il cui compito e sem-

pre e solo dislruggere, e vero male nel fatto, come e nella parola.

Reazione e riprendere 1'azione o perduta, o impedita, o conlrastata :

essa non puo applicarsi e non si applica realmente che al bene , ed

e parola, che, per quanlo vogliasi far riputare odiosa e delestabile

al popolo, e a un popolo, oppresso dalla rivoluzione, non solo cara,

ma desiderabile e spesso invocata.

E queslo dcsiderio del popolo non solo e islillato dal senfimento

di giuslizia ,
che in lui non si estingue mai

,
ma da quello eziandio

dell' interesse, i cui stimoli lo pungono piu sensibilmente. La rivo-

luzione uon fa aderenli mai nel popolo se non a furia di sofismi che

mascherano 1' ingiustizia ,
e di promesse che allettano i desiderii.
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Ma siceome il tempo mostra la falsita di quei sofismi alia fiaccola del-

la verila, che non si estingue mai
;
cosi svela la vanila di quelle pro-

messe colla trista sperienza della realta
,
che non illude mai. Omet-

liamo di parlare di altri popoli : teniamoci al nostro d' Italia, ed alia

rivoluzione che ha generato quesla si vacillante unita. Essa dovea

ristorare in Italia 1' ordine morale, e invece ha sbrigliati i piu brulti

Tizii ,
ha diffusa la corruzione in tulti i gradi della gerarchia socia-

le, ha propagate in ogni angolo la sfrenatezza e il libertinaggio. Es-

sa dovea dare la libertSt alia Chiesa nel tempo stesso che allo Stato,

e invece ha incatenata la Chiesa nei suoi ministri
,

nella sua disci-

plina ,
nelle sue funzioni , nella sua possidenza. Essa dovea eslin-

guere 1'arbitrio e 1'abuso del potere ,
e invece all' impero della leg-

ge ha sosliluito quello dei Proconsoli, e 1'altro aucor piu feroce dei

Pretoriani. Essa dovea guarentire la liberta personale, 1' inviolabilila

del domicilio
,
la sanlita del secreto epistolare ;

e invece ha stivato

le prigioni senza ne sentenze ne processi ,
ha fatte piu perquisizioni

domiciliari in una seltimana, che prima non si fossero fatte in un an-

no, ha dissuggellate senza pudore quante lellere ha volulo. Essa do-

Tea miligare la severita delle pene contro i delilti politici ; e invece

le condanne a morle si son moltiplicale d'un cento per una, e quel-

lo che e veramente crudele
,

le fucilazioni ancor senza condanna si

contano a migliaia. Essa dovea rimettere ordine nelle finanze ma-

nomesse, dicevano, dal despotismo, e invece dopo di aver venduto o-

gni propriety e ricchezza dello Stato, e dispersi d'un sofilo solo i ris-

parmii accumulati dai nostri avi
, dopo di avere aumentalo i balzelli

e le imposte, le finanze volgono omai al pieno disfacimenlo. Essa do-

Tea spargere il benessere e 1' agiatezza nelle classi povere, e in quella

Tece ha ridollo a mendicita migliaia e migliaia di agiale famiglie, c

il popolo da per tutlo freme stimolato dall' indigenza che sempre piu

Tivamente lo incalza. Quelle erano le promesse ; questi sono stati

i fatti.

Or quesli fatti il popolo li sperimenla ogni di
, in ogni angolo

d' Italia; e questa dolorosa sperienza genera in lui quella resislenza

politica, che lo dispone prossimamente a reagire. Se ancor soffre e

lace, non e il disinganno che gli sia venulo meno, non e la voglia di
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scuotersi di dosso un tal giogo che gli manchi
;
e sola 1* occasione di

poter osare che non gli si e presentata. Questo non siamo noi a dir-

lo: questo Than dello i Deputati slessi nel Parlamento, questo lo ri-

petono tultodi i giornali d' ogni colore. E vero che quelli e questi ne

attribuiscono la colpa agli uomini che seggono sui seggi minisle-

riali : ma noi
,
non disconoscendo la parte che loro pur tocca, la re-

chiamo pero principalmente alia rivoluzione medesima. Essa e la

grande colpevole ,
ed essa e riconosciula per tale dal buon senso del

popolo, che in questo punto non suole ingannarsi. A cessar questi

danni il popolo invoca in cuor suo la reazione, perche" quivi ne scor-

ge il vero riraedio.

Or con un popolo cosi universalmente persuaso dell' ingiuslizia

della rivoluzione sofferla, e cosi disingannato intorno al vanlaggio che

glie ne aveano falto sperare, come e possibile che la Rivoluzione possa

metier profonde radici e acquistar saldezza? Ancora che nessun urto

esterno venga a scuoterla dal suo seggio, questo gli manchera Tun

giorno o 1' allro
, perche non avra piu la base ove fermarsi. Se dun-

que la Reazione e sulle bocche d' ognuno in Italia , cio non proviene

tanto dal perche i fatli la mostrino omai in atto in questa o quella

contrada di Europa ,
e parata a recarsi nelle altre

; quanlo dal per-

che essa e dentro 1* Italia slessa nel cuore e nella mente della piu

gran parte del popolo , preveduta doe come inevitable, e desiderata

come ristoralrice. Se cio non fosse
,

la Santa Alleanza
,
fatta o da

fare , possibile o impossible ,
non darebbe tanta noia agli uni

,
ne

desterebbe negli altri tante speranze. Si guarderebbe al piu come

una curiosita storica, la quale non varrebbe la pena di tante discus-

sioni e di tante sollecitudim.

Serie 7, vol. XI, fasc. 348. 42 1 Seltembre 1861.
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. XII. Le pubbliche gramzze smisuratamente cresciute

e crescenti, Conquista anch' esse dell'89.

Una delle Irivialila che iCoslituenti dell'89 pronunziarono con tanto

i)urbanzoso sussiego, che piu non si sarebbe polulo, se avessero ri-

velata al mondo la scoperta della polvere o della starapa ,
fu 1' ac-

chiusa nell' Articolo terzodecimo della Dichiarazione dei dirilti del-

I' uomo e del ciltadino. In essa si senlenzia e si stabilisce come

qualmente, pel manteninaento della pubblica forza e per le spese dl

amministrazione, si rende indispensabile una imposta comune. Ma
deh! chi aveva mai pensato ,

dove fu praticato mai allrimenti?

Qual pro dall' avere con tanta boria proclamalo ci6 che lulti sa-

pevano ,
e che nessuno rivocava in dubbio? Miglior coslrutto sem-

forerebbe potersi cavare dall'arlicolo seguente ,
dal quale e conferito

a lulti e singoli i cittadini il dirilto di accertarsi
, per loro medesi-

mi o per mezzo dei loro rappresenlanli ,
della necessila delle pub-

bliche imposte ,
di consenlirle liberamenle

,
di sopravvegliare 1' u-

so del pubblico danaro , di determinare la qualila delle spese , il

Joro collocamento e la loro durala. Oui davvero ci sarebbe stalo

del buono, perche e.ulile e fa sempre gusto vedere i proprii in-

1 Vedi questo volume pag. 329 e segg.
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teressi coi proprii occhi ! Ma sgraziatamenle quel poter fare il cit-

ladino tulle quelle belle cose per se medesimo e una burla solenne ;

e forse ,
a voler dire il yero

,
non puo essere allro che burla. Do-

Tendo dunqiie lulto fare il popolo per mezzo dei suoi rappresentan-

ii , gia i lettori sanno in qual modo puo il Polere eseculivo legarne

al proprio carro una maggioranza col vineolo delle paure, delle spe-

ranze, dei favori ,
o con quello, che se non e il piu degno ,

e certo

il piu suslanzioso di tulti , \ogliamo dire della pecunia. Cio ottenu-

to ,
e da chi sa fare si olliene senza grande difficolta ,

le borse dei

citladini non sono meglio difese o piu rispellate delle loro liberta ;

e si vedranno volali bilanci e vuolali erarii a precipizio ,
senza nep-

pur cercare dove mai si vadano a perdere lanli tesori ,
fino a man-

dar buoni ad un Minghelli i milioni a decine
,
solto il titolo deler-

minatissimo di servizio dello Slaio. E quando i ciltadini sono stall

ragguagliali, che il loro danaro Ya in servizio dello Stalo, die allro

possono desiderare?

Ma lasciando le celie ,
il falto e che siccome la vera oppressionc

dei popoli e cominciata da che loro fu regalalo il diritlo di resistere

alia oppressione ;
cosi da che loro e slato conferito queH'allro dirilto

di consenlire le iraposte ,
di soppravvegliarne 1' uso con tullo il re-

sto , proprio da allora e cominciata quella spaventosa dilapidazione

del pubblico danaro , dalla quale gli Slali ammodernati si veggono

iulti minacciati, qual piu qual meuo
,
di fallimento; e da allora 5

comincialo altresi quel non meno spaventoso raulliplicare e crescerc

delle pubbliche gravezze, che in allri tempi e con altro sistema sa-

rebbe parulo impossible. Cerlo, non e ancora un luslro, che il sisle-

jna nuovo e stato impiantato in Ilalia; e le cose vi spno oggimai ve-

nute a tale per quesjo rispelto, che alcuni piccoli proprietarii pen-

sano mollo davvero ad abbandonare i loro lerreni, daiquali nei tem-

pi consueli appeua traggono do che debbono pagare al Governo ;

ma ogni lieve disdetla li obbligherebbe a rimetlervi qualche cosa.

Vi e a cui cotesta disfrenata foga di spillare quattrini dalle popola-

zioni smunle ed esauste, e paruto un sinlpmo di Comunismo eduD

avviamento a quello. A noi nondimeno cio non sembra vero, \edu-

to che ,
in questo strano sistema , se lo Stalo si piglia tullo

,
enlra

. .tiloi!' -u no*) iaohi/H-nir.?.*; it> oojj OiUO :
JR Jioa oh i

>"> o .
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all'ora stessa nell'obbligo di fornire tulto ed a lulti
; del che noi per

ora non vediamo alcun senlore nei bilanci discuss! ed approval! con

maravigliosa facilita nel Parlamento subalpino. Ad ogni modo
, e

indubitato che se il Minghelli, pigliatisi tulli i beni dell' Italia, do-

vesse fornire
,
non fosse altro ,

che il vitto
,

il veslito e 1'alloggio a

tulti gl' Italian!
, se ne troverebbe in acque peggiori assai

,
ch' or

non si Irova. Ma
,
come fu delto

,
sembra che per ora il Governo ila-

liano non si voglia impigliare in siffalte beghe ; e, pago ed arraffare

danari come puo ed onde che puo, lascia molto discretamente che

gl'Italiani proveggano da loro, come possono il meglio, a quelle loro

yulgari necessity.

Queste cose furono gia notate da altri
;

e furono altresi tratti i

compuli di cio
, che all' Italia sta costando il nuovo ordine di cose

slabilitovi dai suoi rigeneratori , senza che manchinvi prevision!

piii o meno probabili inlorno al tempo ,
in cui si dovra scontrare

animosamente la temula catastrofe della Bancarotla. Ma cio nel no-

stro disegno non puo entrare : a questo si richiede solamenle il mo-

strare come cotesto disfrenato smungere moneta dalle borse private

a profilto non dello Stato
,
ma di quel piccolo numero di parassili ,

che a tal fine mirarono e riuscirono a rappresentare lo Stato ; queslo

smungere, diciamo, evera Conquista dell'89, siccome quellache e

necessaria conseguenza del sistema da quei nuovi principii inaugu-

rate . Ora per cio dichiarare noi non dovremo altro, che mettere

qui in nota i nuovi tiloli di dispendii ,
che erano ignoli al sislema

anlico
,

ed i quali dal nuovo sono stati non pure introdolti
, ma

messi in cima a! pensieri dei governauti. Di qui s' intendera la ra-

gione intima
, per la quale 1'erario e diventato una voragine che ,

per quanto ingoi, non che rifornirsi o colmarsi, non e ma! altro che

vuoto e indebitato, ritraendo non mediocremente 1' immagine di

quella fiera

Che dopo il pasto ha piu fame che pria.

Facciamoci dunque a noverare i precipui capi di quelle cose, cbe,i

Governi ammodernati debbono, quanlo hanno cara 1' esistenza, com-

perare a pronli contanti, e delle quali gli antichi o non aveano uopo,

o certo non aveano uopo di assicurarlesi con moneta.
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E innanzi tralto, vede ognuno ,
come un Principe od un Ministero,

che professano unico fondamento del loro diritto a governare essere

il suffragio popolare ,
la prima cosa

,
debbono applicare 1' animo ad

assicurarsi se non la realla, un simulacro almeno od un'apparenza

di buona contentezza nell' universale dei citladiui. Si capisce poi che,

in questo genere , precipuo e
,
se non e anzi il lulto

,
il manciparsi

una maggioranza parlamentare, parata a tulto assenlire, a tutlo loda-

re, in tulto non avere allro, che un ossequiosissimo amen. Ora noi

non faremo 1'ingiuda a qiiegli Onorevoli di supporre, che la loro dis-

posizione a lanta docilila si comperi per un valsente determinate ,

e porto ad essi brevi manu , stringendo quella specie di contralto

innominate do ut facias, che pei servigi meccanici e cosi frequenle.

Vi sono tante allre vie da favorirli, le quali per essere indirette, dis-

simulate, torluose, non riescono meno profitlevoli a cui si vuol ren-

dere servigio, per averne in contraccambio la condiscendenza. Ora

sara un' opera pubblica, aggiudicala al protello dell' onorevole per un

terzo di piu sopra cio, che si dovrebbe
;
ora sara un bene demaniale

vendulo ad un allro raccomandato, per una meta di meno del suo

valore
; quando sara 1'incoraggiamento oltenuto dall' Onorevole ad un

lelterato che non sa leggere ; quando sara 1' appalto di un pubblico

servigio , sopra cui si chiudera un occhio ed, occorrendo, anche am-

bedue. Insomma chi le conterebbe le maniere, onde un Governo ,

che o fa tulto o si mescola di lutto
, puo ingraziarsi un Deputato ,

rifornendone di sbieco la borsa esausla? La quale maniera se da una

parle e meno indecorosa
,
che non sarebbe un mercato manifesto ,

riesce dall'altra assai piu onerosa al pubblico erario, che vuol dire

alle private fortune. Perciocche se per otlenere che un Onorevole si

assida alia destra, se non coi benedelli, cerlo tra coloro che sempre

benedicono, fosse uopo di sborsare quindici ,
venti

,
trenlamila fran-

chi, pur pure ! si reslerebbe li. Ma quel dovere toccare il segno come

di rimbalzo, significa che molta forza
,
forse il piu della forza si dee

perdere nel colpo direlto
;
e vogliamo dire fuori di metafora che ,

per far giungere al Deputato il profitto siccome uno
,
converra con-

ferirlo o permetterlo siccome quattro , sei o dieci al suo prolelto o

rascomandato. Ma quesla specie di malversazione o di sperpero, se
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contribuisce potentemenle a vuotare le casse
,
ha almeno il privi-

legio di non apparire nei bilanci
, in quanlo da molti titoli di queslo

e ben difficile, se non e anche impossibile ,
sceverare cio, che dav-

vero e richiesto al pubblico servigio, da cio che si e dato o lascialo

prendere (che e lult'uno) , per comperare la contenlezza di coloro,

che hanno uffizio di rappresentare colla loro la contentezza del popolo.

Ma se, per pagare coteslo fondamentodell'aulorila civile, si puo

usare
, come leste dicevamo , una qualche dissimulazione, non e lo

slesso quanto a comperare il convindmento dei gonzi col minislero

di una stampa , che, o sia ufficiale, o sia ufficiosa, e sempre venale.

Per questo parlicolare si precede a viso aperto; tanto che il Peruzzi

lion ha avuto alcuna difficolla di confessare in pieno Parlamento, che

una notevole parte del pubblico danaro andava appunto neU' illumina-

re, nel dirigere ed all'uopo ancora nel formare la pubblica opinione.

E non puo negarsi, chela cosa sia pensata con molto accorgimento.

Supposto che i Governi ammodernati debbano pigliare a norma del

loro operare la pubblica opinione, siccome quella che si presume

esprimere i pensieri e la volonta del vero Sovrano , che e il popolo;

i Governi hanno con grande sapienza giudicato, che, quando fossero

essi a formare quella opinione slessa, non potrebbero trovare alcuna

difficolta nel seguitarla ,
come nessun despota o caparbio puo tro-

yarla nel fare lutto, che gli frulla pel capo. A questo intento essi sli-

pendiano, piu o meno lautamenle, secondo la maggiore o minore im-

portanza di ciascuno
, giornalisti e scrittori a bizzeffe, i quali hanno

1'uffizio di dimostrare, che e ben fatlo tutto cio che si e fatto, e di de-

siderare che si faccia tutlo cio, che si vuol fare da chi siede al pote-

re, ed ha palteggiato quel servigio. Nel quale sistema noi non sap-

piamo quale delle due sia piu da ammirarsi ,
se la iurpe venalita di

chi scrive, o la mellonaggine pecorile di chi legge, e sapendo pure

che si scrive per un molivo tanto nobilissimo ,
si crede tultavia di

scorgere la pubblica opinione in siffatte scritlure. Ma che che sia del

paragone, il certo e che da questo fatto si puo bene pigliare argo-

mento delle condizioni morali ed intelletluali del nostro tempo, nel

quale sononliventate vulgari ,
senza che rechino grandissimo scan-

dalo
, quinci una prosliluzione del proprio ingegno e della propria
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penna ,
clie in altra ela si saria tenuta per mostruosa , quindi una

stupidita balorda, che appena si saria trovala nel popoletto piu sem-

pliciano e piu ignaro. Ma coteslo sia deito cosi per incidenle
,
e tor-

niamo al nostro proposito, il qiiale e di far notare lulto il pregio di

questa Conquisla dell' 89
,

la cui merce il popolo sovrano paga pro-

fumatamenle coi proprii qualtrini quei ciarlatani polilici ,
che hanno

1'uffizio di abbindolarlo e di tradirlo, tutto e solo a profilto di terzi.

Ora quanto al valsenle ,
che dai Governi ammodernali si profon-

de per questo presentissimo loro bisogno, sarebbe un molto curioso

suggetto di ricerca siatistica H delermiuarlo con accuratezza pei va-

rii paesi, che si valgono di queslo mezzo di pubblica prosperita. Ma

sgraziatamenle ne mancano gli elementi bastevoli e siciiri, in quan-

to un resto di pudorenon permctte ancora d'inserire nei bilanci,

come si fa, esempligrazia , per le armi e per la giustizia, un lilolo

intestato: Spese per formare e guidare la pubblica opinione. Ma se

non vi e il titolo, la cosa vi e sollo meno crude denominazioni, come

sarebbe: Spese segrele, d'u/fizio, d'incoraygiamento alle leltere od

alia stampa , ovvero quella tanto comoda inventata dal Minghetti :

Servigio dello Slalo. Dobbiamo dunqae starne al ragionamenlo ed

a qualche indizio
,
che schiuda la via ad una ragionevole induzione,

fermandoci precipuamente a considerare 1'uno e 1'altro per rispetlo

dell' Italia rigenerata.

Pertantu, trallanJosi di una opinione , che deve comparire sicco-

me pubblica , voi intendete bene ,
cbe due o tre organi o strumenti

non baslano; ma ve ne vuole un' orchestra plena, che rechi maravi-

glia coll' armonia, ed, occorrendo
,
stordisca ancora collo strepito.

Ne cio si richiede solamente pel di dentro, dove pure dagli scriltori

si suole oltenere non poco con benefizii, che possono non essere sem-

pre pecuniarii; ma si richiede altresi e pfecipuamente dal di fuori,

dove appena si avrebbe altro modo di compe'rare giotnalisti e scrillori,

che il danaro vivo e sonanle. Che se si consideri la qualila dei pro-

prietarii di giornali, capaci di scendere a queslo vergognoso merca-

to, molti ebrei persaingue, e moltissimi per cupidila; se si osservi

la rilevanza di alcuni dei giornali stessi, che si vanlano di dare 1'im-

beccata ad interi partiti, per non dire ad intere nazioni; se pongasi
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mente alle boriose pretensioni di scrittori, che non vivono da ceno-

hiti, e che, volendo vendere la coscienza
,

si crederanno di salvar-

ne tanto meglio la dignila , quanlo e maggiore il prezzo che ne ris-

cuotono
; se, diciamo, si abbia 1'occhio a tutte queste circoslanze di

persone e di cose, si potra inferire senza difficolta, inestiraabile val-

sente che
,
nel moderno sislema

,
dal pubblico erario

,
e vuol dire

dalle borse private, come non ci stancheremo di notare, deve uscire,

per un oggetto , pel quale nell' antico non si spendeva un obolo, e

si saria riputata cosa vergognosa lo spenderne.

Ne mancano indizii di fatlo, dai quali si puo dedurre, che la cosa

e veramenle quale il discorso dimostra dovere essere
;
e pigliamo,

Ira tanti che ve ne sono
,

il primo che ci occorre alia memoria. II

Peruzzi
, sono pochi mesi

,
nel Parlamenlo subalpino ,

non sappiam

bene se confesso o fu convinto di avere sborsato due mila franchi al

giornale torinese /' Ilalie, perche inserisse nelle sue pagine un dis-

corso, che il Peruzzi slesso aveva pronunziato in propria giuslifica-

zione nell'aula parlamentare. Ora, diciamo noi, se questo e il prezzo,

onde ad un giornale indigene e di molto piccola levalura , si paga

un servigio cerlo non grande ,
e reso una vice tanlum

,
si giudichi

che vorr essere per quei magni giornali slranieri, che sono riputati

nella universale eslitnazione, poniamo esempio, una Revue des deux

Mondes, un Debats, un Times, un Atlgemeine Zeitung, \ quali pat-

teggiassero il patrocinio dell' Italia rifatta
,
conlinuato dal principio

alia fine dell' anno
,
e con iscrilti originali dei piu valorosi tra i loro

compilatori ! Qui ci vorra ben altro che la bagattella d' un due mila

franchi, che si gettano cosi di passala ad un giornaletto secondario,

che si stampa in franzese nella capitale provvisoria del Regno ita-

liano ! Qui i franchi si dovranno noverare a decine , a centinaia di

migliaia e forse ancora a milioni; e veramente piii d'una volta sono

corse voci di cinquantamila franchi annui pagali a tal giornale fran-

cese, e di centomila a tale altro inglese o tedesco, perche nei rispet-

livi loro paesi appprovassero e difendessero sempre cio che il Mini-

slero sardo fa od intende fare a servigio dell' Italia una. Come di-

cemmo, a qual somma ascenda questo capo di spese, inlrodotto nei

moderni bilanci dalle Conquisle dell'89, non si puo determinare ap-
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puntino; ma per fermo quella dev'essere una sonima rilevantissima,

soprattutto se vi si aggiunge cio che si profonde, aH'iDlento medesi-

mo, agli aulori di opere e di operetle. Or quelli per lo piu son gente

spianlata e famelica , per Yecchia ingiuria della forluna
,
la quale si

vendica cosi dei favori a lor concessi dal padre Apollo e dalle nove

muse sorelle, corne cantava un poeta piu degli altri affamato. In som-

ma se altri dicesse, dal Governo ilaliano spendersi , per queslo suo

bisoguo ,
dai trentacinque a' quaranta milioni di franchi annui, cor-

rerebbe rischio di sbagliare piuttoslo per poco, che per troppo.

Forse meno dissimulali, ma certo niente meno rilevanli sono i

dispendii, onde i Governi ammodernati sono coslrelti a scoprire, per

mezzo delle Polizie politiche, e ad interrompere quelle cospirazioni,

dellequali essi medesimi ban conferilo pazzamenle il dirillo al popolo

sovrano. Gia in altro paragrafo mettemmo in nola i molli e gravi

inconvenienti, che un siffallo sistema porta seco a rispetlo della pub-

blica morale, dei disturb! e dei rischi a cui i pacifici ciltadini sono

esposli, per cagione dei segreli procedimenti, delle dinunzie, dei

sospetti e delle calunnie, dalla parle di un popolo di spie, la cui for-

tuna dipendendo dallo .scoprire cio che vi e
,
talora non ha altro

mezzo per essere assicurata, che fingere cio che non vi e. Qui ci

restringiamo a notare la molta pecunia che, per questo nuovo bisogno,

deve uscire dal pubblico erario
;
la quale ha queslo di proprio, che,

dovendo essere di necessita coperta d' impenetrabile secrelo, e per

avventura piu di qualunque allia esposta a malversazioni e peculali,

siccome quella, sopra di cui nessun sindacalo si puo esercitare ! E

quando nei litoli pel Ministero dell' Interno, oltre ai parecchi milioni

stanziali pel servizio della Polizia, se n'e aggiunto un allro buon dato

Alspese segrete, chi potra essere ragguaglialo dell'uso, che real-

menle se n' e fatto? E dunque uopo che siffatli valsenli reslino alia

merce di un Ministro, di un segrelario, o di altro uffiziale qualsiasi;

il quale potrebbe giudicare , e forse non a torlo , piu assai condu-

eente alia pubblica sicurezza 1' impinguarne la propria borsa
, che

non il giltarli in gola a confidenli, nei quali mollo spesso non si

puo collocare confidenza nessuna.
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Ma se pel capi fin qui ricordati i nuovi dispendii, falli necessarii

nelle societa moderne, sono gravi ; per gli armamenli sono diventati

veramente sterminati, incredibili, insopportabili. Talmente che,

comprendendovi quei di mare e quei di terra, il personale, come

dicooo, ed il materiale di guerra, si puo asserire che delle pubbliche

gravezze, onde le borse private sono affaticale ed esauste, un buon

terzo si profonde per questo novissimo bisogno del moderno siste-

ma. Nel che non puo negarsi, che la Conquisla dell'89 ha avulo un

effello maraviglioso quanto ai quattrini, quasi altrettanlo che quanto

alia liberla. E per convincersene egli basla fermare lo sguardo so-

pra i bilanci che si approvano annualmente nei varii Stali : in quelli

si vedra appunto la proporzione che dicemmo, di doe un soltosopra

un terzo dei pubblici dispendii stanziato tullo e solo per armamenli,

dei quali nel sisteraa cristiano si stelte per secoli senza avere alcuna

necessila. Ma forse quesla parola cosi in generale non basta, per

fare inlendere tulta la preziosita della Conquista; ed a questo effello

sara bene islituire qualche computo, che ci mostri cio che esce dalla

borsa dei singoli citladini, per fruire tulli i vantaggi di liberta, di co-

slumalezza e di protezione alia resistenza, i quali negli eserciti stan-

ziali furono
,
in allro paragrafo ,

da noi considerati. Ne prenderemo

poi le norme dalla Francia, la quale, per questo rispetto, e modello

degli altri popoli, ed oltre a cio, nello amministrare le cose di guer-

ra, e riputata merilamente la meglio ordinala e la piu solerte.

Secondo che dal Thiers fu nolato, e noi loricordammo piu sopra,

al mantenimento del pubblico ordine nella Francia, non si potrebbe

provvedere con meno di trecencinquanlamila soldali
;

il che, in una

nazione di presso a 36 milioni, imporla poco meno che un armato

per ogni cento anime ; e veramente questa e la proporzione del bi-

sogno, in che trovansi le societa moderne per un tale rispelto, se

non forse la debba essere anche maggiore , com' e per la presente

Italia, che noverando poco piu di venli milioni d' anime, ha un eser-

cito di oltre a trecentomila soldali, il che porlerebbe la proporzione

a Ire per ogni dugento. Ma leniamoci al meno, perche 1'argomento

sia piu slringente. Ora veduto il buon traltamento, onde le moderne

milizie sono mantenute, proporzionato al bisogno grandissimo che si
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ha della buona loro contentezza, le spese ne debbono essere fatte con

isquisita accorlezza, perche ogni soldalo, a computarvi tulli i gradi

dai dud supremi all'infimo fantaccino, non cosli piu di mille franchi

all' anno; la quale fu precisamenle la somma, pattovita tra 1'Impero

del Messico e la Francia, pel rimborso da pagarsi da quello a questa,

nel tempo che cola resteranno milizie francesi. Noi non sappiamo se

in quella cifra sian compresi i foraggi e le rimohte dei cavalli, com' e

certo che non vi sono i material! da guerra. Ma anche qui teniamoci

al meno, e supponiamo che in quella sia lullo compreso. Ora sapete

voi come va a pesare un tale dispendio sulle borse dei singoli abi-

tanti, il che siguifica di donne, di fanciulli, di bimbi, di poverissimi

d'ogni ragione? Se cento pagano per ogni soldato mille franchi, non

ci vuole grande aritmelica per conchiudere, che dunque ogni abi-

tanle ne paga dieci all' anno. E pero se supponete una faraiglia d'un

padre, d'una madre e di otto figli, quali nel piccolo popolo, soprat-

tullo della campagna, se ne trovano non poche, questa paghera., a

non dire del resto, non meno di cento franchi annui, per la sola

truppa, alia quale avra dovuto probabilmenle veder trascinalo il piu

vigoroso dei figli , per rimpiangerlo forse tra non molto ucciso non

si sa dove e perche. Ora chiunque conosca le angustie, in che ver-

sano comunemenle cotesle povere famigliuole, inlendera altresi gra-

vosissimo e doloroso fardello
,
che vorra esser quello, pel quale ap-

pena un lerzo di cio che da esse si paga per le pubbliche gravezze,

esaurisce quasi un quinto di cio che e strellamenle necessario al loro

sustentamento. E vogliamo dire che se a questo bastano cinquecento

franchi annui, i cento che servono alia milizia, si dovranno sottrarre

al necessario ,
si dovranno pagare con ineslimabile sofferenza, con

dolorose privazioni ; e pure quelli non sono che il terzo di cio che

dalle coloro vene sugge spietatamente lo Stato.

Ne vale il dire, che i pubblici pesi, portandosi in ragione dell'avere

di ciascuno, chi ha poco, ne paga poco, e chi nulla, nulla. Percioc-

che questo e vero in picciolissima parte, ed in molto maggiore nelle

apparenze; ma nella realta ed in generale i rislrelli nella forluna ed

i poveri, che sono la parte massima del genere umano, sono quelli

che piu pagano e piu si risentono del pagare. Ne e malagevole inten-
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derne la ragione. I veri e sicuri fonli come della privata , cosi della

pubblica ricchezza sono principalmente ,
almeno pel nostri paesi, i

fondi urban! e piii
ancora i ruslici, dai quali in ultima conchiusione,

ora per direlto, ora per indiretto, si cava quasi il tulto di cio che si

puo cavare, per rifornire ed impinguare il pubblico erario. Ora, per

quanto sia vero che i proprietarii pagano immedialamente ed a pro-

porzione della loro proprieta ,
non e meno vero

,
che essi se ne ri-

fanno in ragione dell' uso che si fa dei fondi urbani, e dei prodotti che

si consumano dei ruslici. E fossero almeno paghiarifarsene! ma la

cupidila dei piu piglia pretesto dalle cresciule gravezze a crescere

senza misura i prezzi delle pigioni e delle derrate; i quali diventano

un vero stretloio, da spremerne il sangue della gente povera ; tal-

menteehe, a guardare le cose non come appaiono, ma come sono, si

trovera, che quelli i quali piu pagano, non sono quelli che piu pos-

seggono, ma quelli che piu usano de' fondi urbani, e piu consumano

dei proventi dei rustici
;
e quelli sono il massimo numero, la molti-

tudine di coloro che guadagoano col sudore della loro fronte, giorno

per giorno, la vita. Ora si ripensi gran cosa che sia per un padre di

numerosa famiglia ,
in tale condizione

,
il pagare , per questa sola

nuova necessita degli armamenli, cento franchi all' anno, quanli ap-

pena ne guadagna in due mesi ! Ma se pei cosiffatti il fardello e in-

sopportabile, e gronda davvero di lagrime e di sangue, esso non la-

scia di essere gravosissimo eziandio per le persone meno disagiate,

e per le agiate ancora, se pure e vero che il meltere fuori danaro da

pochi assai si fa senza incomodo, e da nessuno senza rammarico.

E nondimeno noi non abbiamo ancora toccata un' altra voragine,

nella quale i Governi ammodernali sono, loro malgrado, condannati a

cacciare le pubbliche ricchezze, e la quale, se si seguila lungamente

in qUeslo giuoco, non pure minaccia , ma dinunzia con sicurezza di

dovere, in un tempo determinate, ingoiarle tutte. Ne manca chi pen-

sa che appunlo in cotesto disfacimento della pubblica fortuna con-

sistera quella catastrofe che, ponendo il colmo al presenle disordine

delle cose italiane, rendera indispensabile 1' iniziarvi un qualche or-

dine. II lettore gia ha capito, che noi parliamo del debito pubblico,

o piuttoslo dei debiti pubblici ,
anch' essi Conquista'preziosa del-
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T89, la quale, benche si voglia da alcuni o imbellellare con lenoci-

mi, odarruffare con gerghi, fino a darci ad intendere, che i molti de-

biti siano argomenlo di grande ricchezza
; nondimeno egli basta il

senso comune per capire ,
che coteste sono fiabe da ciurmatori ; ed

ogni uomo d'intelletto inlende di trallo che, come una famiglia, cosi

uno Staio, che siansi ridotti a vivere di debiti ad usure, si sono gia

messi sulla via sicura di un falliraento, che sara tanto piu imminente

e piu ruinoso, quanto sono piu considerevoli i debili, e piu sfoggiate

le usure.

In tutti gli esseri organici, che si sustentano per alimento, e lo

stesso dicasi per analogia di quei morali, ai quali serve di alimento

la pecunia, vi e dalla nalura stabililo un cerlo tal quale equilibrio tra

cio che si riceve e do che si rende, o vogliam dire tra 1'esito e 1'in-

troito, fuori del quale non e possibile che duri lungamente la vita.

Ora essendosi le moderne societa, in forza del nuovo sislema, messe

in una via falsa, innaturale, violenla, si sono visle Iravolte in un bara-

tro di dispendii nuovi ed esorbitanli, i quali non avendo alcuna ragio-

ne di essere nell'ordine naturale delle cose, non era possibile che tro-

vassero in queslo i mezzi necessarii per sopperirvi. Esaurile pertanto

lutle le vie di smunger danaro dalle private borse, ed arraffalo,-onde

che si potesse, danaro sacro o profano, rimanendovi tuttavia 1'enorme

squilibrio tra il dare e 1'avere, non vi fa allro mezzo da vivere, che

ricorrere ai presliti. Ne gia, vedete, come ad un rimedio transitorio,

al quale si prevede che in un tempo piu o meno lontano si potra oc-

correre; ma come a sistema unico, indedinabile, persislenle, le cui

slrette, non che dover solamenle perdurare cogli anni, siete certo

che cogli anni dovranno serrare sempre peggio chi vi si mise, fino

a soffocarlo del tulto. E la cosa puo farsi palpabile con un esempio

in piccolo, che nel grande o non si divaria o diviene piu grave. Ogni

qual volla una famiglia non potesse dai suoi fondi trarre piu di oltan-

ta all' anno
,
e per ispenderne centoventi , logliesse in preslilo ogni

anno quaranta, col di piu che ci vorrebbe per satisfare ai crescenli

inleressi di quei prestili ;
e indubitato che, dopo un determinate giro

di anni, tultala rendita di questa famiglia sarebbe assorbita da que-

gl' interessi
;

tutta la sua sustanza agguaglierebbe il capitale del
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prestito stesso, e potrebbe per conseguenza essere aggiudicata al

creditore. Ora quesla e propriamente la condizione degli Stall am-

modernali, pel solo falto del pubblico debito sempre crescente, alia

cui eslinzione od ammoflizzazione, come dicono
,

o non istanziano

alcuna somma, o, stanziatala pure nei bilanci, si trasanda, per piu.

yrgenli bisogni, di sborsarla, come da qualche anno si e fatto in

Franeia. Per ora si \1ve di presliti, le cui usure
, com' e naturale,

crescono in ragion dirella del discredito di chi 11 coutrae
;
tanlo che

il Regno italianoua contralto il cinque per cento ricevendo nominal-

mente 65 in vece di cenito, e vi e chi dice avere di falto avuto poco

piu di sessanla; ne sappiamo di altro Governo, fuori del ponlificio,

che abbia poluto conlratlarlo alia pari. Ma ci vuol poco ad intendere

che di due lermini, del quali uno rimane invarialo, qual e la rendita

dello Stalo, e 1'allro
,
cioe gl'inleressi del preslili, crescono inces-

sanlemenle, il secondo deve, presto o lardi, ragguagliare il primo;

ed allora il fallimenlo e inevilabile. Per un altro poco forse baste-

ranno le sapienli combinazioni di cambi, di cedole, d' inversion}, di

eonversioni e non sappiamo che altro , a dissimulare la piaga ed a

differire la cataslrofe; ma quesla non puo fallire: ed essa, traendo iiei

precipizio colla pubblica la privala forluna, determinera forse, come

fu nolato, quell' universale rivolgimenlo, che lulli pavnlano ,
ed il

quale si aspellano lulli.

Intanto, per seguitare a fare nuovi debiti, quanto piu si voglia

asurarii ,
e pur forza pagare gli enormi inleressi del gi& falli ; e

quelli sono oggimai divenlali cosi gravosi, che non si Iroverebbe

ano Stalo, il quale a' di noslri non debba versare in questo solo og-

gelto almeno il quarto delle sue entrate, ve n'e piu d'uno che ve ne

dee versare ollre al lerzo. Or queslo in altri lermini significa che

di quanto, in un dato paese, si paga dalla gente, di pubbliche gra-

vezze ,
un buon quarto , e forse un lerzo , e deputato unicamente a

questo lilolo di spese, il quale nelle condizioni regolari della socie-

& o non avrebbe luogo ,
o lo avrebbe piccolissimo, e pel quale la eli

presente paga il fio delle colpe e delle malversazioni sue e di quella

che la precesse ;
la venlura, fln che le resta sangue nelle veue, paghe-

ra le colei
,
le nostre e forse ancora le sue, Cosl

,
introdolto nei bi-
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land questo nuovo litolo, che nulla non ha che fare coi veri pubbli-

ci bisogni ,
ed essendo da un' altra parte litolo , che

,
come fu mo-

strato
,
col volgere degli anni non puo allro che crescere, se n' e de-

rivala questa inesorabile necessita di multiplicare e sempre cresce-

re le imposte ,
fino a minacciare di assorbire e d' ingoiare ogni cosa.

Pertanto setraele il corapulo di cio che dai Governi ammodernati

si profonde, ed, in forza del nuovo sistema, si deve profondere, per

assicurare la buona contentezza di Deputali e cagnotli, per com-

perare il patrocinio di giornalisti e scrillori, per fiutare con un eser-

cito di spie le cospirazioni , per tenersi parali con immensi arma-

menti a reprimere le ribellioni, e per pagare le usure giudaiche

del sempre crescente debito pubblico ;
troverete senza fallo

,
che in

questi soli oggelti vanno buoni due lerzi di quanto si spilla dalle

borse private ;
e veramenle bastano pochi anni di nuovo sistema

perche le pubbliche gravezze siano per lo meno triplicate. Cosi se

il libero cittadino italiano, che sotto i suoi Principi legiltimi paga-

va, esempligrazia, 20 lire annue
, oggi paga 60

, egli in quesle 40

di aumento ha il prezzo preciso, che gli costano le Conquiste dell'89.

E siamo sempre a quell' ordinamenlo inesorabile di Provvidenza T

pel quale e stabilito, che 1'abbandono delle vie per lei segnate debba

condurre precisamenle all'opposto di cio, che si prelendeva nell'ab-

bandonarle. Tutto il grande rivolgimento della sociela antica nella

nuova fa certo impreso ad intento di liberla
; ma e fuor di dubbio 7

che vi dovette entrare per non poco la cupidila disfrenala delle ric-

chezze
, se pure e vero che queste sono il cardine precipuo, intorno

a cui le umane passioni si aggirano , perche tutte ne possono avere

alimento. Or bene guardale dove si c riuscito ! La foga rabbiosa di

liberta trascina i popoli nella schiavitudine, e la intemperata cupidita

delle ricchezze ha fatto, che le private fortune siano slritolate, quasi

assorbite dall'Erario, e 1'Erario sia condannato al fallimenlo.

Non lasceremo questo suggetto senz' avere aggiunta un' ultima

considerazione
, opportunissima, se altra mai, a fare intendere cio,

che le moderne sociela hanno conquistalo col soslituire nel governo
del pubblico danaro ai veri Sovrani i Minisleri responsabili ,

che si

succedono e s' incalzano senza posa. Fin che il Principe si conside-
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rava ,
se non come proprietario ,

certo come supremo e perpetuo

amminislratore della pubblica fortuna
, esso era indotto naturalmen-

te e quasi sforzato dal proprio interesse a procurarne la possibile

prosperila ;
e persuaso che al fuluro anche remoto avrebbe in ogni

caso dovulo provvedere egli, il figliuolo od il nipote, non potea es-

sere indifferente alle vicende prospere od avverse di quello. Anzi ,

come un padre pone tulte le solleciludini ad assicurare 1'avvenire

del figlio nel giro delle private sustanze
;
cosi in quello delle pubbli-

che un Sovrano vero dovea porre ogni studio per lasciare piii fio-

rente che si polesse Terario al successore. Ma diventato queslo me-

desimo erario niente altro
,
che patrimonio palleggiato tra le mani

di amministratori varii, che, sbucali dall' oscurita e dal fango, com-

paiono per qualche anno o per alquanti mesi sulla scena
,
e fatte lo-

ro pruove e loro boltini, ne scompaiono, per cedere il posto ad altri,

che alia loro volta vengono a fare nuove pruove e nuovi boltini, chi

non vede a quali dilapidazioni non si sara schiusa la via ? E quando

pure 1' Italia dovesse precipitare nel baratro del fallimento
,
che pre-

mera cio ad un avvocatonzolo oscuro
,
diventalo milionario, che po-

IriSi ben ridere sollo i bafii dei furbi che gli fecero sgabello e dei

gonzi che se ne affidarono? Ma tant' e I Abolita la verita e la per-

petuila del Principato ,
e slato uopo acconciarsi con un voltabile si-

mulacro di quello , che, ritenendone ed esagerandone gl' incomodi,

ne ha sperduti miseramente tulti i molti e grandi vantaggi.



; ONORIO i.

SECONDO IL DOLLINGERi

III.

Se le lellere di Papa Onorio abbiano condotto a//'Etlesi ed al Tipo,

ed in quali inesattezze cada il dottor Dollinger sopra questa

parte della quistione.

II Papa Ouorio, nel sisleraa formato dal Dollinger, dovea compa-
rire solto il piu reo visaggio. Ond'e che, non bastando a cio 1'averlo

rappresentato nella disonorevole figura di piu che schietto monote-

lita, conveniva appiccargli davvantaggio qualche altra giunta che il

rendesse piu orrido. La dialettica del ch. Dottore non venne mena

a tanlo. Essa lo fece comparire nullameno che morale cagione della

Eltesi e del Tipo, trincee poderose del monotelismo, e cio con questo

discorso : Onorio avendo pigliato in altro senso
,
da quello in che

era usala dagli Orienlali, la yoce, energia (modo di operazione) ,

voile che non si facesse motto ne di una, ne di due eneryie; giac-

che Cristo per virtu della unica sua volonla clivino-umana operava

ed era attivo in molte maniere. Quindi, secondo Onorio, v' e (in Gri-

ft sto) unita di volonta
,
essendo la persona che vuole e non le na-

ture, e moltiplicila di modi nelle operazioni od energie, esclusa la

unila e la dualila. Onorio adunque voile spento il litigio sotto que-

1 Vedi questo volume pag, 536 e segg.

Serit T, vol. XI, fasc. 348. 43 3 Seltemlre 1864.
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sto riguardo, che, cioe, fosse opera insana il disputare di una o di

due energie in Crlsto, per la ragione che non si potesse dirillamen-

te sostenere meglio Tuna che 1'altra proposizione. In queslo per

allro presupponevasi ,
che lulli si accordassero nell' asserzione di

un' unica forza volitiva . . . Tale doltrina di Onorio, gradita a Ser-

gio ed agli allri fautori e seguitatori del monotelismo, meno ai due

edilli imperial} ,
la Ellesi ed il Tipo. E cio perche Eraclio ebbe

per essa il dirilto di stimare che la Sede Romana non sarebbesi

opposta alia regola doltrinale della Ellesi , e perche il Tipo di

Coslante non fu che debole eco della Eltesi l. Fin qui il razioci-

mo del Dollinger. Ma sapete quello che gli accade in coteslo discor-

so? Nientemeno che la disgrazia di chi avendo posto ogni suo stu-

dio nel levare alia la fabbrica senza curarsi delle fondamenla, sentesi

improvvisamenle rovesciare in capo il suo lavoro.

Prima di provarlo ci convieue dire alcun che della Eltesi e del

Tipo. La Ellesi e una esposizione della fede, nella quale si fa divie-

to formale di sostenere comecchessia in pubblico tanto la credenza

caltolica della duplice operazione e della duplice volonla in Cristo ,

quanlo 1'errore conlrario del monotelismo, mentre pero questo \i si

1 Dagegen wollte Honorius, indem er das von den Orientalen gebrauchle

Wort, Energie, (Wirkungsweise) in cinem andern Sinne nahm: weder vov.

einer noch von zwei Energien solle geredet werden , da Christus vermoge

seines Einen gottmenschlichen Willens in viclfacher Weise wirke oder thalig

sei. Also Einheit des Willens, meint Honorius, denn es -1st die Person, wcl-

chewill, uncl nicht die Naluren, und Vielfaltiglieit (nicht Einheit und nichl

Zweiheit) der Wirkungsweisen oder Energien. In diesem Sinne nun, dass es

namlich verkehrt sei, uber eine oder zwei Energien Christi zu streiten,

well wcder das eine noch das andere vernilnfliger Weise gesagt werden

konne, wollte Honorius den Streit niedergeschlagen wissen. Dabei ward

jedoch vorausgesetzt, dass alle in der Annahme einer einz-igen Willenskraf't

eiiiig seien Diese, dem Sergius und den ilbrigen Gonnern und Anhtin-

gern dcs Monotheletismus willkommcne Lehre des Honorius fiihrle zu den

beiden kaiserlichen Edikten der Ekthesis, und dem Typns. Sie fuhrle dazu,

insofern Heraklius dadurch anzunehmen bereehtigt war, dass der rb'mische

Sluhl sich einer solchen Lehrvorschrift nicht widersetzen werde, der Ty-

pus des Constans aber nur der schwiichere Nachhall der Ekthesis war.

Pag. 133-134.
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stabilisce con fina malizia ,
si professa e s' insinua contro di quclla.

Eraclio la promulgo appresso la morle di Papa Onorio, Sergio pa-

triarca di Costantinopoli prima la consiglio, e poscia con pessime arti

adopero che venisse approvata e lodala come liore di catlolicismo

da un Concilio di Vescovi da se raccolto. Giro patriarca di Alessan-

dria aderi
,

e Pirro successore di Sergio, fattala confermare da un

altro Concilio, brigo per \ia di lellere di accatlarle la sotloscrizione

dei Vescovi delle province piu lonlane. Per lo conlrario Papa Severi-

no, successore di Ooorio, la condanno il piu losto come eretica. Gio-

vanni IV, che venne appresso, confermo sclennemente lal condanna :

allrettanto fece il Pontefice Teodoro, e da ultimo S. Martino nel Con-

cilio di Laterano, dopo minulo esame, sfolgoro i capi del monolelis-

mo, dannando la Ellesi ed il Tipo. Questo fu opera dell' imperatore

Costanle, suggerito da Paolo, successore di Pirro : esso e un bando

imperiale, con cui si viela, solto gravi pene, che niuno dispuli, se sia

una o duplice la operazione in Crislo, proteslando nel medesimo

tempo di non recare con cio alcun pregiudizio al domma catlolico.

Tultavia non campo dalla condanna
, perche proibendo del paro la

professione della verila e dell'errore, eguagliava indegnamenle que-

sto a quella. Cosi ue\V Ettesi come nel Tipo. si da per causa movente

dell'uno e deH'allro decreto 1'amore di spegnere il fuoco acceso iie-

gli auimi dalla nuova quistione dommatica
;
ma nella Cronografia

di Teofane e nella Vila di S. Massimo si rappresenla la Ellesi qual

mezzo, con che miravano 1' Imperalore ed i fautori del monolelismo

a cessare la nota di erelici senza correggersi dell'errore, e dai Pa-

dri del Concilio di Laterano s' indica il Tipo quale spedienle politico.

Veniamo al noslro asserto. Ecco il punlo della conlroversia. Le let-

tere di Onorio influirono esse negli animi di Eraclio, di Sergio, di Giro

e dei loro compagni in guisa, che gl' inducessero a promulgare e ad

approvare la Ellesi, con cerla fidanza di niuna opposizione dalla par-

te della Sede Romana
; oppure sono da aversi per innoceuli di tanta

perversita? II Dollinger afferma che si, dicendo aver esse condolto

all' Ellesi ed al Tipo quale debole eco dell'Eltesi in quanto , loro

merce, si ebbe il diritlo di credere che la Sede Romana non sareb-

besi opposta a cotesli bandi. Oltimamente. Ma sopra quali liloli
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egli fonda cosiffatto diritto? Sopradue, vale a dire, l.soprail

senso slrano dato da Onorio alia voce greca , energia ,
in forza del

quale questo Pontefice avea dedotto nelle sue lettere, esser cosa ra-

gionevole 1'ordine da se imposto ,
che non si mettesse in disputa da

cMcchessia, se fosse una o duplice la operazione in Cristo; 2. so-

pra il presupposto che tanto Onorio quanto i prelali Orientali conve-

nissero nel professare, una volonta sola nel Redentore. Quesii sono

i titoli
,
su dei quali come sopra due basi , incrollabili a parere del

Bellinger, si alza la macchina del diritto affermato in Eraclio, in Co-

stante e per conseguenza negli altri sottoscriltori.

Saggiamo il primo. Le leltere di Onorio scritte in lingua latina

sono pervenute a noi in lingua greca , e con fondato sospelto che

siano state qua e cola corrotte per mano erelica. II Dollinger non

dice verbo ne sopra la lingua originale, ne sopra il sospetlo della

corruzione di tali lettere. Le piglia come esse sono e supponendo

usata per 1'appunlo la dizione, energia, da Onorio, lira innanzi. Se-

guitandolo in questa via domandiamo
,

in qual senso e adoperata la

Yoce energia nella Ettesi ? E essa adoperata in quello di Onorio ,

oppure in un altro sostanzialmenle diverse ? II Dollinger non dira

mai che vi fu presa nel significato di Onorio. Egli sa benissimo che

sarebbe facilmente convinto di errore ; giacche se presso di Onorio

la dizione , energia , importa gli atti individui onde si manifesta la

persona ;
nella Ellesi per lo contrario vale il principle atlivo che

qualifica la natura umana. Ma se w\\ Ettesi fu adoperata tale pa-

rola in una significazione sostanzialmente diversa da quella che da-

vale Onorio nelle sue leltere ,
a chi non salta agli occhi

,
che il ti-

tolo, sopra cui si fonda il diritlo di pensare che la Sede Romana non

se ne sarebbe offesa
,
e un litolo viziato dalla mala fede e percio di

niun valore ? Potea al phi la dottrina di Onorio tornare gradita in

Coslantinopoli ,
attesa la occasione di ciurmare i semplici che indi

avrebbero presa i furbi meslatori pel monotelismo
,
ma non mai

apportare il diritto o la facolta di pensare ,
che la Sede Romana non

sarebbesi opposta al reo conalo della Ettesi. Piuttosto era da atten-

dersi il contrario, come appunto suol accadere che 1'una parte pro-

test!, quando 1'altra jnterpreta iniquamente i concetti da se esposti.
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Adagio ,
c' insinua qui il Dollinger , portando gratuitamenle ad

esempio un E ditto del Pogonato 1
: Onorio uso la voce energia nel

senso di attivita estrinseca dell' individuo
,
la quale si manifesta in

molte e different! maniere
; gli Oriental! invece la intesero in quello

che le si dava nella loro favella
,

cioe di operazione della natura.

Furono quindi tratti in errore e percio non commisero alcun atto di

mala fede. Strana cosa ! noi rispondiamo : il Dollinger, nato ale-

manno ,
che apprese la lingua greca dai libri

,
si addie tostamente

dell' errore ,
ed uomini greci ,

i piu cospicui di Costantinopoli ,
non

sono stati capaci di vedere il senso non proprio ,
dato da un uomo

latino ad una voce greca. Oltrache Onorio non uso cotes ta dizione

sola, senza alcun aggiunto ,
ma ne determine il valore ragionandovi

sopra, e mostrando apertamente d' intenderla nel senso dei varii mo-

di
,
onde si palesa I'altrvita dell' individuo

,
e non in quello di ope-

razione intrinseca della natura umana: giacche egli scrive: Nos enim

non imam operationem vel duas (ou [j.(av evlpf W'j ^ ^w ) Dominum

lesum Christum eiusque sanctum spiritum sacris litteris percepimus,

sed MULTIFORMITER cognovimus operatum (r.o\^6rMq svspY^v^a).

Piu sotto : Quanto magis per semetipsum mediatorem Dei, et ho-

minum plene ac perfecte, MULTISQUE moms, et ineffabilibus (zoXu-

Tpo-to? y.a\ aopobtwc;) confileri nos communione utriusque naturae con-

decet operatum [b^w] 2. Pognamo che un tedesco del volgo, fa-

vellando in Italia, adoperasse il sostantivo, Mondo, nel senso alieno

di bocca
, equivocando colla voce tedesca

,
Mund , o viceversa da

un ilaliano mal destro si commettesse in Lamagna il contrario er-

rore nella lingua tedesca
;
e chiaro che si avvedrebbono dello stra-

no abbaglio persino i putti dell'una e dell'altra nazione. Or come

si puo egli supporre che gli uomini tra i piu savii di Costantinopoli

non siansi accorli del divario sostanziale
,
che correa tra il senso

proprio della voce energia e quello ,
secondo il Dollinger, inusato e

datole da Onorio ? Tanto piu ,
che Onorio avendo citato in prova

della sua sentenza il versetto di S. Paolo, tolto dalla lettera prima

ai Corinli : Divisiones operationum (t&v vspY
(

-wv) sunt, idem vero

Deus, qui operatur (evsp^wv) omnia in omnibus 3, venne, per cosi

1 Pag. 133. 2 MANSI, Cone. CoW.Tom. XI, Condi. C^.Act.XD. 3 Ibid,
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dire, ad incarnare in un esempio chiaro e conosciufo il senso, in

cui pigliava la voce energia nel suo ragionamento. Onde , per am-

mellere il supposto inganno degH Oriental!
,
conviene sostenere che

uomini greci e dei meglio dottrinali 1. non abbiano ravvisato il sen-

so slrano , che atlribuivasi palesemente ad un vocabolo della loro

lingua, 2. non abbiano capito sillaba di un inlero e facile discorso,

3. non abbiano inleso il significato palente di un versello di S. Pao-

lo. II che essendo del tutto inverosimile, appar manifesto la mala

fede nel formare la Ettesi e con cio la vanila dell'asserzione del

Dollinger, che le lellere di Onorio abbiano condolto ad essa per la

fidanza che Roma non dovesse opporsi alia ereticale esposizione,

che vi si leggea.

II Doilinger pero non tanlo pecca in logica supponendo 1' inve-

rosimile, quanto in filologia e cio con nuovo carico di Onorio. Pe-

rocche affermando lui ,
che questo Pontefice ha* piglialo la voce

energia in altro senso dall' usato presso gli Oriental! , chi non vede

in cio lauciarsi copertamenle ad Ooorio la taccia d' ignoranza o

d' imprudenza in quanlo si mise a disputare e a dedurre conseguen-

ze dommatiche, senza prima sicurarsi del significalo, in che era preso

il vocabolo adoperato? Confessiamo il vero, ci reco non piccola ma-

raviglia la facilila con che il Dollinger scrisse nel suo libro assert

zione colauto grave. Conosciulissimi essendo i luoghi ,
ne' quali si

scontra presso i Padri greci la voce disputala nel senso atlribuitole

da Onorio, come (dicemmo tra noi) pole il ch. Dollore affermare il

contrario senza la menoma ombra di dubbio? Eppure v'e S. Gio-

vanni Damascene ,
il quale ce ne assicura, recando in mezzo il dop-

pio significato in che era presa la voce, IvspYewc, vale a dire, in

quello di operazione od alto intrinseco che qualifica la natura, ed

in quello di (evsp^ixa) opera, od effetlo, con che 1'individuo o la

persona variamenle si manifesta all' estrinseco 1. Eppure vi sono

S. Anastasio Sinaita e S. Massimo, i quali ci atlestano lo stesso

1 Ae'^ETai
SI xat y iviyyv.z. , Evs'pfYitioc , xal TO

vs'pfY)u.a , Evs'f^eta , w? XM TV

XTtojAa , XTiat;. E pill SOttO : Kal aunri ^e r ox<rt? , TH fysi o TOIOIV wfo; TO -ytvo-

P.EVOV , evs'p^Eia
e<m' jcal auTO TO

a7VOT>icu[i.Evov sve'pf
ia XE^ETOII. De Fide OTthodoXCl,

Lib. Ill, c. 15.
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scambio di voci l. E se non fosse altro il versetlo di S. Paolo, ci-

lalo da Onorio, ce ne chiarisce a bastanza, in quanlo che negli Alti

del Concilio leggendosi evepvs-wv, dove nel lesto greco, cheusasi di

presenle, occorre evepvr^a-wv, sorge ua argomento non dubbio del

permularsi legillimo che faceasi dell'una voce coll'aUra; argomento

confermalo per altra parte dalla esplicazione data al raedesimo ver-

setto da S. Giovanni Crisoslomo nel commento che ci ha lasciato 2.

E il Dollinger, non curando raulorila di questi ed allri esempli,

senlenzia risolulamente, essersi presa da Quorio la voce energia in

altro senso dall'usato presso dei Greci !

Egli avrebbe fatto opera di miglior consiglio invesligando la ca-

gione morale de\Y Etlesi non nelle parole di Onorio, ma negli uo-

mini di Costanlinopoli. Sarebbesi avvenuto in essa con molta faci-

lila ,
dacche avrebbe trovato nel dialogo di S. Massimo

,
come 1'uso

del vocabolo equivoco era un arlifizio di fina malizia, adoperalo da-

gli Orientali maestri dell'errore
, per cogliere i semplici e tenersi

copeiii da ogniassalto, presentando orl'una or 1'altra delle due

facce della voce ambigua ,
secondoche meltea loro meglio. Ouesta

pessima arte della mala fede fu rinfacciata pubblicamenle a Pirro, e

non seppe scansarne la grave ignominia. Ma il Dollinger dovendo,

conforme il suo sistema, dimostrare che gli Orientali a buon diritlo

tenevano Onorio per uno dei sostegni del monotelismo (dassman
ihn als erne der Slillzen des Monolheletismus betrachlele) , come

polea cercare allrove che nella dollrina di questo Ponlefice la cagio-

ne dell'/ftfeji, in cui erasi distillate un lal errore? Cosi portava la

1 Ad hanc eve?-pa; acceptionem Maximus in T. II ad Marinum revocat

Anastasii Anlioch. dictum, unam Christ i i^-^v.m statuentis, tametsi cuaixi;

ry
?^(a?, naturales actiones plures doceret, aitque nihil alind eum depniisse,

nisi iiaturalium operationum indivulsam unionem et effectura, TO
sp^cv totiyl,

xal TXV paiv, opus, inquam et actionem, qua illae innotescunt. Opera-

tloaem quippe habere rat'.onera universal'.s, effectual et opus particularis.

Particularis autem, universalis nomine donari. Cosi il P. LEQUIEN nella nota

al luogo citato del Damascene. Vedi per disteso il discorso di S. Massimo,

nel quale sono difesi S. Anastasio Sinaita, S. Gregorio il Teologo ed Ono-

rio, tutti e tre citati in proprio favore dai Monoteliti.

2 Homil. XXIX in Epist. I ad Corinth.
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sua idea preconcelta e cosi egli fece anche a costo d' incespicare or

quinci or quindi e di urtare malamente in errori di \
T

aria maniera
,

con qua! pro della sua fama lo giudichino i nostri lettori.

Rovesciata cosi la prima delle due basi sopra le quali si levava ,

secondo il Dollinger, il diritto di pensare che la Sede Romana non

avrebbe contraddetto all' Eltesi , veniamo all'altra del presupposlo,

che Onorio, quanto alia doltrina della volonta in Cristo, si accordas-

se cogli erelici orientali
,

dicendola una ed attribuendola alia ipo-

stasi o persona. Richiaoaiamo alia mente il ragionato nel paragrafo

secondo intorno al senso, in che Onorio confessava una sola volonta

in Cristo, ed il presupposto cadra tuito da se. Difallo in qual senso,

secondoche abbiamo dimostro nel citato paragrafo ,
Onorio profes-

sava in Cristo una sola volonta? Nel senso relatiw, per la ragione

che egli, dove fa tale professione, non discorre e non conchiude che

della natura umana assunta dal Verbo
, supponendo la volonla pro-

pria della natura divina. Non cosi gli Orientali : essi ragionano e

lirano la conseguenza di una sola volonta in senso assoluto, chia-

mandola divino-umana. Dal che apparendo manifesta la sostanziale

disparita di senso che corre tra la professione di Onorio e quella

degli Orientali, apparisce ancora manifesto 1' errore preso dal Dol-

linger nel dire gli uni e 1'allro d'accordo sopra questo punto. Quanlo

poi all'attribuire la volonta alia persona ,
e necessario distinguere

diligentemente con S. Massimo e S. Giovanni Damascene il sem-

plice velle (to 6Xew) dal tali modo velle (TO zw; OdXew). II divario

che corre tra quesli due concetti e immenso , stanteche il primo si

predichi della natura ed il secondo si riferisca alia persona che usa

della volonta 1. In conformita di questa distinzione, Onorio, quando

parla di Cristo, in quanto voile operare in que' tanti e svariali modi

individual!, onde si e manifestato Dio ed uomo, lo dice mulliformi-

1 Oi TccyTov TO 6sXEtv xal TO TTW; Ss'Xsiv* wairEp cu^s TO opav -/MI TO -^w{ opav. To

p.ev ^ap Gs'Xsiv, wa^ss x.ai TO &f*v, (pudsw?' x.al iran TOI? ofjiotpusai
y.ai

ou.c-j'EVEat wpc-

co'v'" TO S's TrS); OE^.SIV, worrep xal TO TTW; cpav, TOUTSOTI Os'Xeiv 'JTSptwaTTJaEi ,
>cal

[^ri

ftE'Xew wspt^aTXcat , TpoVro? earl T^? TOU OS'XEIV xal opav j^pTiUew; , (J.OVM
TW XE-

xpvipvw Trpcobv. S. MAxiMUs, in Dial, cum Pyrrho. Cf. S. IOANN. DAMASCE.NUM,

Lib. Ill, c. 14 de Fide orlhodoxa.
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ter operalum l, iudicando in cio la persona che si vale della virtu vo-

liliva, propria delle due nature in che sussisteva : quando invece fa-

vella di lui, in quanto ebbe cotale virtu voliliva, lo fa come centro in

cui si annodano le due nature, divina ed umana, volenti ed operanti

ciascuna nella propria maniera 2. Altramente gli Orientali, siccome

quelli che poneano ogni virtu attiva presso la persona del Verbo.

II Dollinger, non badando alia riferita dislinzione e per trista giunta

facendo erroneamente dell' una volonta umana , professata da Ono-

rio, un'unica volonta divino-umana
,
dedusse con grande confusione

de' concetti la conseguenza del tutto falsa, che, secondo Onorio, Cri-

sto, per virtu dell'unica sua volonta divino-umana, operava ed era

attivo in molte maniere (da Christus vermoge seines Einen gott-

menschlichen Willens in vielfacher Weise wirke oder thatig sei) e

che e la persona la quale vuole e non sono le nature (denn es ist die

Person, welche will, und nicht die Naturen). Adunque il presuppo-

slo del Dollinger non e altro che la conseguenza di due errori. Ed

eccovi anche da questo lato ruinare quel diritto che, in pro degli

Orientali, vi fabbricava sopra con sottile ingegno il ch. Dottore.

. IV.

Dimostrato da un triplice confronlo, che il disaccordo tra la dot-

trina dell' Ettesi e quella di Onorio e sostanziale, si conclude

esser falso /' asserto del Dollinger, che le lettere di Onorio ab~

biano condolto all' Etlesi.

La quistione , di cui si tratta
,
essendo gravissima vuol essere lu-

meggiata davvantaggio con prove piu palpabili. In tanto gli Orientali

acquistarono il diritlo di pensare che Roma non avrebbe contraddetto

alia Ettesi, in quanto la dottrina che essi vi professavano era confor-

me a quella di Papa Onorio. Cosi la pensa anche il Dollinger, il qua-

le e tulto nel provare la conformita di credenza in ambedue le parti.

1 Nos enim non unam operationem, vel duas Dominum lesum Christum,

elusque Sanctum Spirilum, sacris litteris percepimus, sed multiformiter co-

gnosdmus esse operalum. Loc. supr. cit.

2 Vtrasque naturas in uno Christo imitate naturali copulatas cum alteriu-s

communione operantes, atque operatrices confiteri debemus. Loc. cit. Act. XIII.
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Or bene si ragguagli la dottrina conlenuta nelle lettere di Onorio con

quella esposta nella Eltesi, e poscia si conchiuda. La quislione si

parte in due
;
1. se in Cristo vi sia una o due operazioni ;

2. se nel

medesimo vi sia una o due yolonla. Quanto al primo punto ecco la

Dottrina della Ettesi. Dottrina di Onorio.

Attribuiarao al solo e medesimo Dobbiamo confessare, che ambe-

Verbo incarnato tutta la operazione due le nature annodatesi, in un solo

diyina ed umana. Cristo con naturale unione, sono ope-

ranti ed operatrici; la divina in cid

che appartiene a Dio, la umana in

cio che si riferisce alia came.

Concediamo che si confessi pro- Dobbiamo sostenere un solo ope-

venire dal solo e medesimo Verbo ratore Cristo Signore nell'una e nel-

incarnato tutta intera e la operazio- 1' altra natura
,
e che le due natu-

ne, che si conviene a Dio, e quella re, cioe della divinila e della came

che si addice a'll'uomo 1. assunta, operino quello che loro fc

proprio nella sola persona dell'uni-

genito del Padre Dio 2.

Donde risulta che nell' Eltesi tutta la forza della operazione si fa

sgorgare dalla persona del Verbo, come da fonte, che la conliene ;

laddove presso di Onorio, stabilita la unita di persona, a cui si

attribuiscono gli atti, la energia del produrli si metle tulta o nell'una

o nell' altra natura, secondo la particolare qualila di ciascun atto. II

disaccordo adunque delle due doltrine mm puo essere piu palese.

JlB?mn*>-!faok?;*a! jffl$d^ify&\%'.Wffii
1 Ilacav Oclav xat av6pwTrtvr,v Evs'p-yEtav'

evi xoci r5> O.UTW Oc(ra5xtou.v6)

7rpcave'lu.ofjt.v.
'AXXa p.aWcv [oirrYtafoiuvrifj oixoXc^'cIv

Tiraoacv GtoirfETrn x.al avflp

Ivi'p^stav ;; Ivo? xjtt TOU auToi; asaapjMOiAEVGU 0coO
Xo'-you jrfotEvat.

Condi. Tom. X, col. 993-995.

2 Utrasque naluras in uno Christo unilate naturali copulalas cum alteriut

communione operantes, atque operatrices confiteri debemus; et divinam qui-

dem, quae Dei sunt, operantem; et humanam, quae carnis sunt, cxequentem.

Oportet nos unum operatorem Christum Dominum in utrisque naturis ve~

ridice confiteri ; et ipsas duas naturas, idest Divinitatis et carnis assumplae

in una persona unigeniti Del Patris praedicare propria operantes.

Idem T. XI in Condi Lat. Act. XIII.
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Quanto all' altro punto si ha la seguente

Dottrina nella Eltesi. Dottrina presso di Onorio.

,
j i i'i~i; v >\ >'',> ',;/ ^fl '', .','*;. i|i'> 1-'

Supposte due operazioni, conse- Confessiamo unasolavolontd del

guita che noi confessiamo due volon- nostro Signore Gesii Cristo, perche

ta mutuamente avverse, e che s' in- dalla divinita fu senza dubbio as-

troducano due yolenti in opposizio- sunta la nostra natura, ma non la

ne
;

il che e cosa empia ed aliena dal colpa in essa
; quella natura, dicia-

donima cattolico. Quindi confessia- mo, che fu creata avanti il peccato,

mo una sola volonta del nostro Si- e non quella che fu corrotta appres-

gnore Gesu Cristo yerissimo Dio 1. so la prevaricazione 2.

A chi non salta agli occhi anche qui la sostanziale diversity delle

due dottrine? L'autore MY Ettesimvtove dal principio arbitrario ed

erroneo, che uon possono darsi due volonla natural! in una sola per-

sona senza baltaglia ; Onorio invece parle dal principio di fede, che

il Verbo ha assunto la natura umana nella integrity natia. Quegli dal

suo principio e tratto ad annientare ogni virtu voliliva nella nalura

umana di Cristo , questi invece e condotlo ad escludere da Cristo la

volonta perversa, effetto della colpa, e ad esplicare in qual modo

s' incontri nel medesimo unila di lendenze e non lotta di opposli vo-

leri. Tanto si diversifica 1'una dotlrina dall' altra. Or chi potra dire

in coscienza che quella di Onorio si accorda con quella dell's/tost?

Sarebbe un affermare che il si eguaglia il no
,
e \iceversa.

II medesimo disaccordo apparisce da tre circostanze rilevantissime.

L'autore AeM'Ettesi ed i Prelati
,
che la soltoscrissero, si conlraddi-

cono brultamenle nella speculativa, perche dopo di avere asseverate,

che in Cristo serbasi il proprio dell'una e dell'altra nalura

p y.ai sTrsafla'. TOUTT TO x*i S'tio
TTpSfj^Euetv 6aXTiu.ara evavriw; wpb?

x.3.1 evTiiOev Juo TOU T' evxvri* OC'XGVT

IrjaoO Xptcrrou TOU aXviOivou 0so3 oaoXo^cut/.jv. Idem. T.OQ1. X, COl. 995.

2 Unam voluntatem fatemur Domini noslri lesu Christi
, quid profecto a

Divinitale assumpta est nostra nalura non culpa ,
ilia profecto , quae ante

peccatum creata est, non quae post praevatricationemvitiala.'f. XI Condi.

Cp. Act. XII.
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{Alv Ixrcspac cpicsw? -rqv toi6-r,-a), tolgono di mezzo quella virtu attiva

della umanita ,
che forma la propriela soslanziale. Si contraddicono

eziandio nella pratica ; perche mentre asseriscono che la loro dot-

trina fu pubblicamente professata dai santi Padri e nei Concilii,

decretano che niuno di li innanzi faccia professione in pubblico di

tal dottrina
, pena la scomunica

,
la degradazione ed allro per chi

,

sacerdote o laico, non osservasse cosiffatto divieto. In fine menti-

scono turpemente affermando
,
che niun Padre ha usalo il vocabolo

della duplice opeTazione (w? ^TC TIVI iwv a^'-wv, y.a\ SYX-PITCOV ^q !/.-

v^rp.y.c, [xuaTaYw-^wv tpY]!Xvr(v), quando S. Sofronio avea presentalo

a Giro, e questi a Sergio, esempli in gran uumero che diceano il

contrario l. In niuna di tali circoslanze t'imbatti scorrendo le let-

tere di Onorio. Egli e a se medesimo consentaneo nelle deduzioni

speculative , consentaneo nelle praliche , e nel suo dire ti si mo-

slra un uomo, che cerca e ti-espone senza ambagi la verila. Nega
che nella natura umana, assunta dal Verbo, lotteggino, come in noi,

due volonta conlrarie, ma questo e conferme alia fede. Divieta, che

quindi si usino le voci di una o duplice energia, ma questo e in con-

formita del senso, in che egli piglia il vocabolo , energia. Ondeche

il diritto che si conviene agli Oriental! di fronte alia Sede Romana,

non puo esser altro che quello dei frodolenti e dei menzogneri.

Y'e ancora un altro riguardo, sotlo del quale le due dottrine appa-

iono disconvenire capitalmente. Gli Oriental! conosceano senza dub-

bio la dottrina di S. Leone intorno all'errore di Eutiche, e quella

degli eretici monofisili in generale. Istiluite di grazia un paragone

tra queste dottrine e quelle professate da Onorio e dagli Orientali.

II risultalo che avrete
,
siccome \i dichiarerd. S. Leone ed Onorio ,

concordi a segno che dobbiate concludere la dottrina di Onorio esse-

re improntata da quella di S. Leone
;
cosi vi rendera manifesto che

gli Oriental!, dipartitisi dalla verita, faceano scientemente comunella

1 Quiavero inverecundehocfaciunt, testatur Cyrus Alexandrinus antistes

Sergio Constantinopolitano quondam propter beatissimum Sophronium his

verbis scribens : Posita vero dictione in capitulis expositis, quia unam ope-

rationem oportet dicere Domini nostri lesu Christi , contradixit, asserens

duas operationes debere profiteri et teslimonia diversorum sanctorum patrum

obtuUt. Id. t. X Condi. Later. Seer. IV, col. 1062.
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cogli erelici nominal!. Diamo un saggio di confront! circa i due punli

capital! della controversia.

Dottrina di S. Leone Magno.

Ingreditur haec mundi inGma

filius Dei.... Inyisibilis in suis, yi-

sibilis factus est in nostris, incom-

prehensibilis yoluit comprehendi ;

ante tempora manens esse coepit

ex tempore ;
uniyersitatis Dominus

seryilem forraam, obumbrata maie-

statis suae immensitate, suscepit ;

impassibilis Deus non dedignatus

est homo esse passibilis et immor-

talis, mortis legibus subiacere....

Qui verus est Deus, idem verus est

homo, et nullum est in hac imitate

mendacium, dum invicem sunt et

humilitas hominis et altitude Dei-

tatis. Sicut enim Deus non mutatur

miseratione, ita homo non consu-

mitur dignitate. Agit enim utraque

forma cum alterius communione,

quod proprium est; Verbo scilicet

operante quod Verbi est et carne

exequente quod carnis est 1.

Dottrina di Onorio.

Utrasque naturas in uno Chri-

sto in unitate naturali copulatas,

cum alterius communione operantes

et operatrices confiteri debemus : et

divinam quidem, quae Dei sunt ope-

rantem; et humanam quae carnis

sunt exequentem non divise, neque

confuse
;
aut convertibiliter Dei na-

turam in hominem et humanam ia

Deum conyersam edocentes; sed

naturarum differentiam integram

confitenies. Unus enim atque idem

est humilis et sublimis; aequalis

Patri, et minor Patre, ipse ante tem-

pora, natus in tempore est; per

quern facta sunt saecula, factus in

saeculo est
;
et qui legem dedit, fa-

ctus sub lege est, ut eos, qui sub

lege erant, redimeret
; ipse crucifi-

xus, ipse chirografum, quod erat

contra nos, evacuans in cruce de po-

testatibus et principatibus 2.

Qui, come ognun vede, S. Leone afferma del Verbo incarnate la

integrita delle due nature, divina ed umana, quanto alia loro propria

operazione, e lo slesso predica Onorio: disparatissimi, dice quegli,

sono gli aggiunti di tali nature
,
ma pure conyengono ad una stessa

persona, e quest! ancora 1'asserisce. In un punto solo si differenzia-

no, ed e, che il primo ci da la formola del domma, speltante alle in-

tegrita delle due nature indicata, sulla fine del suo dire, e 1' altro ce

la presenta da principio. Passiamo ad un altro confronto.

1 Epist. 28, c. 4. ad Flavianum Ep, Constantinopolitanum.

2 BIANSI, Condi. Coll. T. XI. Cone. Cp. Act. XIII.
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Dottrina di S. Leone Magno. Doltrina di Onorio.

Assurapta est de Matre Domini Unam volunlatem fatcmur Do-

natura, non culpa 1. mini noslri lesu Christi, quia pro-

Nee alio illi quam ceteris ho- fecto a Divinitale assumpta est no-

minibus anima est inspirata princi- stra natura, non culpa. . . Non est

pio, quae excelleret, non diversita- itaque assurapta a Salvatore vitiata

te generis, sed sublimitate virtutis. natura quae repugnaret legi mentis

Nihil enim carnis suae habebat ad- eius, sed venit quaerere et salvare

versum, nee discordia desideriorum. quod perierat, idest, viliatam hu-

gignebat compugnantiam volunta- mani generis naturam. Nam lex alia

turn. Sensus corporei vigebant sine in membris
,

aut voluntas diversa

lege peccati, et veritas affeclionum non fuit, Tel contraria Salvatori ,

sub moderamine Deitatis et mentis quia super legera natus est huma-

nec tentabatur illecebris, nee cede- nae conditionis 3.

Lat iniuriis 2.

Non mestieri di grande falica per vedere nell' argomento, ado-

peraio dai due Pontefid, idenlita di principio, identiia di ragioni, e

quindi necessariamente medesimezza di conseguenza, doe, che nel-

F anima di Cristo v' avea una sola volonla. Vero e
,
che tale conse-

guenza e proposta da essi in modo differenle, vale a dire, da S. Leone

colle parole : Nee discordia desideriorum gignebat compugnantiam

voluntatum, e da Onorio colle allre: Unam voluntatem fatemur Do-

mini noslri lesu Christi. Ma essendo parimente vero, che nell' ani-

ma, dove non v' e discordia di desiderii ,
si trova cospirazione dei

medesimi
,
e dove s' incontra tale cospirazione ,

vi e unila di ten-

denza, che e quanto dire, un volere solo, una volonta sola
;
ne segue

che la espressione del primo valga quella del secondo. Ne puo sor-

gere il dubbio se in ambidue si tralti dell' anima od umanita sola di

Crislo ; giacche la carne, le membra, la menle sopra di che essi dis-

corrono, appartengono evidenlemente aU'anima od alia umanita.

Per 1'opposto volete vedere se la doltrina della Ettesi consuoni

con quella degli eretici ? Aprite gli atti del Concilio di Laterano sotto

Papa Martino, cercate nel Secretario V, dove essendo posta di fron-

1 Epist. 28, c. 4 ad Flavianum.

2 Epist. 35, c. 3 ad Inlianum Ep. Coensem.

3 Loc. cit. Act. XII.
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te a quelle degli eretici Severe, Nestorio, Teodoro Mopsuesteno e

di altrettali ,
la vedrete convenire con esse a capello, se pure non la

vogliale dire un piu largo svolgimeDlo delle medesime. Fallo sta,

die S. Marlino con tutto il Concilio condannolla, non solo come sem-

plice copia di cotali dollrine eretiche , ma come esemplare piu reo

dell' originale 1. La quale perversila e ne\Y Eltesi si manifesla, cho

gli eretici severiani non si tosto ne lessero il tenore
,
che la piglia-

rono a scherno
,

e ne' bagni e nelle taverne trafiggeano con detti

acuti gli aulori e andavano dicendo, esser eglino caduti in errore si

grossolano ,
che ormai niuna nalura credeano in Cristo 2. E poi si

dica
, che professandosi nell' Ellesi una doUrina tanlo diversa da

quella di Ooorio, quanto e il falso dal vero, la eresia palese dal dom-

ma puro della fede
,
non si dovea in Coslantiuopoli aspettare alcuna

contraddizione dalla Sede Romana.

II vero si e, che Sergio e gli allri fautori del monolelismo la pen-

savano in modo assai ben diverse da quello che scrive il Dollinger.

Lo dimostra il falto irrepugnabilmente. Poco appresso la promulga-

zione dell' Ettesi, capitando a Costanlinopoli gli Apocrisarii , spediti

da Roma per ottenere dall' imperatore Eraclio la facolla di consecra-

re a Pontefice Severino, eletto successore di Onorio ,
ecco la iniqua

proposta, che udirono farsi da sacerdoti sostenitori fa\YEttesi : Voi

chiedete 1'approvazione del nuovo Papa. Or bene questa e 1' Ettesi:

promettete di persuadere a Sua Sanlila di soltoscriverla e di con-

sentire ai dommi
,
che vi si conlengono, senza dilazione. Altrimenli

voi non otlerrete cio che domandale, e di niun pro sara la lunga na-

"vigazione da voi intrapresa 3. A chi legge questo fallo non deb-

ii* '" *
/ *

1 Ex his qui dudum nob is relecti sunt , haerelicorum sermonibus, quos

Cyrus et Scrgius, Pyrrhus et Paulus et consonanter amplexi sunt et confir-

maverunt, apcrtius ilia doymatisantes , quae in eorum conscriptis legimus,

reprehendunlur, licet, ut dictum est, in deceptione simpliciorum haec dixe-

runt pietalis dogmata: non utique pertimescentes blasphemiam, dum dicilur:

Vae qui dicunt malum bonum; et bonum malum. Id. T. X, Seer. Y, col. 1123.

2 S. MAXIMI Vita et Certamen . XII. THEOPIIANES, Chron ad A. M. 6121.

3 Tune post plurimos sermones quos ad eos caussa consecralionis move-

runt, novissime ad effectum eius atque ad ipsius desiderii complectionem pro-

tuhrunt eis dogmaticam Chartam nunc ab eis expositam assercntcs, non aliter

vobis in capilulopro quo tantum transigentes nawgium hucvenistis, favoretn
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1)0110 tosto affacciarsi alia mente queste domande? Perche i fautori

dell' Etlesi scendono alia iniquita ed alia villa di somigliante pro-

posta? Perche usano questa violenza? Perche metlono a prova cosi

difficile la fede degli inviati Roman! ? Se invece di venire a cosi in-

degno consiglio, avessero recaio in mezzo le lettere di Onorio, e vi

avessero indicato V accordo che vi era colle proprie dottrine , scam-

pando in tal modo ogni taccia di prepotenza ingiusla ,
non avreb-

bero ancora presentato una solida ragione a sostegno della loro ri-

chiesta? Perche nol fecero? Si pensi quanlo si vuole: lo strano pro-

cedimento riferito non si puo esplicare altramente che supponendo

nei bizantini un grande timore della condannazione dell' Ellesi per

la Sede Romana, niuna fiducia nelle lettere di Onorio.

Aggiungiamo di piu , potersi conchiudere ,
che da principio nem-

meno si pensasse a coleste lettere. Ce ne porge argomento quella che

Eraclio scrisse a Papa Giovanni IV
, successore di Severino. Impe-

rocche appena sentito della taccia di eretico in che era corso per tut-

to 1' Impero a cagione dell' Etlesi, condannata dalla Sede Romana ,

mando al Papa la seguente protesta per discolparsi : La Ettesi non

e cosa mia : che io non I' ho dellata , ne ordinalo che si facesse.

Ma avendola composla il Patriarca Sergio, cinque anni prima che

io tornassi dall'Oriente, mi pregb, appresso il mio arrivo in questa

cilia felicissima, di promulgarla in mio nome colla soscrizione: ed

io accolsi la supplica. Ora poi avendo conosciuto, che alcuni si

azznffano per cagione di essa , rendo noto a tulli , non esser ella

cosa mia 1. Anche qui ci si offre alcuna domanda. Perche Eraclio

non porto in sua discolpa le letlere di Onorio ? Non sarebbe stata

1'autorita del Ponlefice la ragione piu gagliarda e piu efficace per li-

berarlo da ogni taccia e presso la Sede Romana e presso i cattolici

yraestabimus, nisiprius vos suasuros ci qui sacrosanclus est profiteamini,

huic chartae subscribere, et dogmatibus quae in ea continenlur exceptis dila-

tionibus consentire. Ex Epist. S. MAXIMI ad Thalassium in Collect. AnastasiL

1 "ExOcat; wx. I'ffriv si/.
1
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del suo Impero? Non ye ne hatlubbio
; giacche non solo in Occiden-

te , ma eziandio in Oriente e nella stessa capitale si tenea la catte-

dra romana come il tribunale supremo in fatto di dommi
,

il quale

avesse dirilto di far decreti sopra tal punto per tutta la Chiesa
,
e

niun obbligo di riceverli da chicchessia 1. Perche adunque Eraclio

non si valse di tanta aulorila? Una sola ragione si puo recare come

sufficiente, ed e, che ne da Eraclio he da altri in Coslanlinopoli infi-

no allora si fosse pensato d'invocare I'autorila delle lettere di Onorio ;

o per lo meno , che niuno stimasse potersi Irarre alcun argomento

in favore di chi avea sottoscritto la Eltesi. Diversamente in qual mo-

do spiegare il falto di un Imperatore, che si trova dall' un canto gra-

vato della taccia piu rea al cospetto di tulli i suoi suddili, e daH'aHro

non sa
,
e niuno gli suggerisce un argomento ovvio ed efficacissimo

per torsela agevolmeule, come era la sentenza di un Pontefice cono-

sciuta in Costantinopoli?

Conchiudiamo. Duplice e la base del ragionamento del Dollinger :

T una, 1' errore filologico preso dagli Orientali circa la voce energia,

colpa lo strano uso fattone da Onorio ;
1' allra

,
1' accordo tra la dot-

trina di questo Pontefice e quella dell' Ettesi. Ma cade la prima ,

perche inverosimile e posala sopra un erroneo supposto ;
ruina la

seconda, perche il disaccordo delle due doltrine si mostra patente e

sostanziale dal confronlo dei discorsi, dei concetti, delle circostanze,

e delle relazioni che \i s' incontrano col domma e colla eresia. Di-

modoche le lettere di Onorio sfolgorando di lutto il lume della ve-

rita, anziche porgere un diritto qual che si fosse all' autore
,
al con-

sigliatore ed ai sottoscrittori falYEltesi, come prelende il Dollinger,

erano per 1' opposto una potenle minaccia che la Sede Romana

avrebbe assai tosto vendicato la verita cattolica, tradita e calpestata

dai loro sacrileghi attentali.

,

1 Doc eerie canonke tarn a Condllis et Apostolis, quam ab homm sum-

mo principalu consecuta (Ecclesia Romanorum) et in sortem adepta, nullis

cmnino propter pontificatus provectionem scriptis, aut synodicarum editio-

nibus chartarum subiecta, sicut etiam in his omnes ex aequo ei secundum ins

sacerdotale subiecti consistent. Cos! i nominati apocrisarii romani a' Sacerdoti

di Costantinopoli. Ex Epist. S. MAXIMI ad Thalassium in Collect. Anastasti.

Serie V, vol. XJ, fasc. 348. i4 3 Setlembrc 1864.
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Tra i proverbii , tutti sugo di sapienza elegantemenle crisliana ,

che vanno per la bocca del popolo, uno ce n' e il quale si vorrebbe

scrivere a lellere di diamante nel cuor d'ogni uomo, ed e quello che

dice cosi : Chi fa bene al prossimo, al suo ben si approssima .

Questo proverbio, non pur bello ma soprabbello, ci e piu volte venuto

da se in raente, ripensando al noslro Traiano, che qualche lettore

sospetlera forse avere noi posto nel libro degli scordati , perocche

da alcun tempo non ne facciamo espressa menzione
;
ma che luttavia

ci e sempre slalo presenlissimo alia memoria , avvegnache 1'ordine

delle cose che dovevamo narrare ce lo abbia fatto meltere alquanto

in disparte. E sapete per qual cagione il pensiero di lui ci fa ricor-

dare quest' aureo proverbio ? Perche nella sua persona lo Iroviamo

cosi puntualmente avveralo, che egli puo starne in esempio.

Non e mestieri che ricapitoliamo qui tutto il bene che in Casamari,

e poi in Veroli e da ultimo nella campestre casuccia presso il Monte

san Giovanni , per impulse di ammo generoso, egli avea fatlo alia

povera fanciulla napoletana ,
alia madre di lei quasi agonizzante e

poscia al misero Pellegrino, che in termine di morle provo consola-

zione indicibile dalla sua visita inaspettata, dai suoi cordiali conforli,
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dalle sue calde promesse. Or questo bene, che fu un fiore di squisita

carila verso una famigliuola meritevole d'ogni compassione, frulto a

lui, come per contraccambio ,
un altro bene incomparabilmente mi-

gliore, che sulle prime egli non riconobbe con grande chiarezza, ma
che si senliva pero effeltuare dentro di se, con un avvicendarsi per-

peluo nell' animo suo di cerli movimenti
,
che esso non avea speri-

mentati mai ne si vivi
,
ne si perlinaci ,

ne si profondi. Gli sarebbe

stato malagevole definire se questi sensi intimissimi avessero piii

dell'agro che del dolce, e pendessero piu a rimorderlo che ad appa-

garlo. Ma in somma lo sollelicavano con un cotale alternarsi di

pungenle e di refrigerante, ch'egli era ammirato di se medesimo ; e

ora si vergognava, ora si rallegrava, ora si peutiva, ealla fine con-

cludeva seco stesso
,
che bisoguava prendere un parlilo e cavarsi la

maschera e mostrarsi di fuori scopertamente queH'onest' uomo che

in fondo egli era , e voleva essere al tribunale della coscienza. Di

che in merito di aver fatto quel po' di material bene al prossimo,

egli, pressoche inavvertitamente, si approssimava davvero al suo

nobile bene, che e quello dell'anima e della virtu. E
, per non usci-

re dal nostro stile, ecco alia semplice in che modo andarono i fatti.

I letlori furono gia informati com
1

egli , fuggendo dalla incursione

de' Piemontesi, che invadevano il territorio pontificio perdar il gua-

sto alia Badia di Casamari, tostoche giunto alia entrata di Veroli udi

gli scoppii de' loro cannoni, s'era chiuso con la figliuola in una car-

rozza e precipitatosi verso Roma. La mattina seguente, in grazia del

tanto galoppare che fece lutta la nolle con cavalli di posla , egli ar-

rivo salvo al portone di casa sua : ma tal era 1' ardenza originata-

glisi nel sangue dall' eccessivo rimescolamento, che subilo si corico

e voile scemarsene con un buon salasso che il risloro tulto. E cosi

dove, innanzi che si aprisse la vena, parlava spezzalamente, e con

1'affanno e tragiltandosi per lo letlo, di guisa che la moglie sua Mad-

dalena erane in apprensione ; dopo quell' alleggerimento, e dopo al-

quante ore di placido sonno, racquislo il suo ben essere e la consue-

ta facondia a tale, che fmo a sera Irattenne pendenli dal suo labbro

e la moglie e la figliuolelta piccola e il padre Eusebio suo fralello,

fatlo chiamare dalla Maddalena
; sempre favellando di Pellegrino, e
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sempre commentando i casi di quella sua storia domeslica
, che gli

si era impressa nello spirilo molto|piu forteraente ch' egli non si

fosse immaginato.

Giudizii di Dio ! ripeteva ogni tanto il padre Eusebio, solle-

vando gli occhi e la deslra mano al cielo
; giudizii di Dio imper-

scrutabili
,
raa adorabili !

Eh
,

il Signore bisogna temerlo ! soggiungeva Maddalena con

gli occhi un po' tremanti volti a Flaminia
,
che sedeva ancor essa li

in quella camera, ma stava moscia moscia e quieta come una colom-

ba; guai a chi non teme Iddio ! fa male a se, e]tira dall'alto i flagelli

anche sopra de' suoi
;
non e vero, padre Eusebio mio ?

Oual dubbio c'e? rispondeva il frate, rimaneggiando i nodi del

suo cordone. Lo vedete in quella miserabilissima famiglia.

Pur troppo ! soggiungeva |la donna
,

e mandava certi sospiri

lunghi lunghi ,
e scagliava al marito certe occhiale che lo facevano

impallidire.

Traiano a questi interrompimenli ,
e in singolar modo alle escla-

mazioni e guardale della moglie che esso inlendeva benissimo dove

andassero a ferire, si coutorceva ,
si pizzicava la lingua ,

si lisciava

in fronte, quasi per cacciarne un moles to pensiero che si levasse a

turbarlo, e quindi ravviando il discorso intorno a un argomento che

gli fosse di piacevole soddisfazione , rilornava agl' impegni lolti col

Capitano sul conto della figliuola ,
e con affetto fervorosissimo si ri-

prolestava che sino allo scrupolo esso avrebbe attenuta la fede giu-

ratagli ,
e voltandosi a Maddalena le diceva : Adunque tu prepa-

rali a farle buone accoglienze e a trallarla da madre
, capisci ? lo

non posso mutar propositi.

Si, si, mamma mia, facciamola venir presto e traltatemela be-

ne ; io \i do parola che quando la poverella sara in casa nostra, voi

sarete contenla di me. Vedrete com'ella mi fara esser buona ! instava

Flaminia con un' aria tutla d' impietosila e raumiliala.

E sia la benvenuta! rispondea la madre, slupendosi dell'amo-

rosita e lenerezza insolita di costei
;
io la mettero a pari con le, e, in-

sino a lanto che quella gran dama sua sanlola non venga a pigliar-

sela, invece di due faro ragione di aver tre figliuole. Cosi Dio ci

aiuli, come io le vorro bene alia poverina ! Ma ! . . . e risospirava.
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Ma che ? le dimandava Traiano.

Nulla, nulla ! replicava la donna, e rimirando in altitudine di

compunta il cognato; che ricordo avremo continuamente dinanzi

agli occhi ! Quella innocente creatura
,
cosi infelice e cosi tribolata

per colpe non sue , vorra essere una grande lezione per noi. Oh

Madonna mia, io tremo da capo a piedi ! Uh che malanno sono mai

le scomuniche ! Dio ce ne liberi! Dio ce le tenga lonlane cento-

milti miglia I

Doh, va un po' la ! sempre a batlere questo chiodo ! Le scomu-

niche ! e chi non sa che le scomuniche sono una maledizione, per chi

abbia la sfortuna di provocarsele in capo ? Ma poi non e da credere

che si trasmeltano di padre hi figliuolo e di bisnonno in bisnipote ,

come il peccalo originale: dico bene Eusebio? Voi, frati, di queste

cose vi conoscete meglio di noi, poveri ignorantacci.

Eh, Traiano mio carissimo, che v'ho a dir io? soggiunse il fra-

tello, recandosi un tanlino sul grave; con le censure della Chiesa non

e da scherzare. Certo io non cliro che le scomuniche abbiano per ef-

fetto infallibile la rovina temporale di chi n' e colpito ,
o quella dei

suoi discendenti. Questo non si puo affermare, perche Iddio non fa

sempre giuslizia nel mondo di qua, e perche-con un buon pentimen-.

to si fa gran bucato e si saldano di molte parlile. Pure, tenendomi

cosi per le general! ,
vi dichiarero francamente che v'ha certe specie

di scomuniche, che per Io piu bruciano anche in questa vita, e sono

proprio quell'uva, che, mangiata dal padre, allega i denti ai figliuo-

li , e talora sino alia terza e alia quarta generazione. Quelle, verbi-

grazia, che s' incorrono per ingiurie scandalose fatte ai sacerdoti ,

ai Vescovi e molto piu alia persona sacra del Papa ; o per la rapi-

na o per 1' indebito acquislo dei beni della Chiesa
,
sono di questa

sorta
; e gli esempii sovrabbondano e, badate bene, esempii recen-

tissimi.

Vero, oh troppo vero! quelli che ci raccontava la buon'anima

di nostro padre, accaduli ai suoi tempi , io li ho ancor freschi nella

memoria. Capperi ! e come vorreste che Dio 1' avesse menata buona

quaggiu a un persecutore della Chiesa qual fu il primo Napoleone ,

che riempi le ciltadelle di preti ,
di Vescovi e di Cardinali

,
e mise
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le mani fin sopra quel sanlissimo Pio VII che era un agnello di

mansuetudine ? Lo slesso e a dirsi del compratori di beni ecclesia-

stic!. Ne ho vedulo ancor io da giovane andare in malora un buon

numero : e slelte lor bene ! Ma io non parlava di questa razza di

scomunicali, che io, grazie al cielo, non ho mai torto un capello

a nessuno ne prete ne laico, e non so di possedere un filo di paglia

che sia roba di Chiesa ;
e anzi, si, non fo per dire, ma in casa no-

stra alia Chiesa si da piultoslo che si tolga. Tulti noi siamo aggre-

gati alia societa della Propagazione della fede : le mie due ragazze

sono anche ascntte alia santa Infanzia pel battesimo del fanciulli

infedeli ; mia moglie fa parle di una Congregazione di carita per le

zitelle pericolanti : io, indegnamente, apparlengo a tre Confrater-

nite: poi siamo benefattori di diverse fraterie. Insomma, non per

vanagloria ,
ma per confessare quello che e

,
i suoi venlicinque o

trenla paoletti al mese in opere pie lanto e tanlo si spendono ; e

forse piu che meno. Onde vedete che noi alia fin fine non Iratliamo

da figliastri la santa madre Chiesa.

E chi ne ha mai dubitalo? ripiglio 1'altro; io sempre v'ho det-

to, che, appunto per questo, credo che godiale prosperita ne' vostri

negozii , perche non siele avaro con Dio. Or che hanno a fare que-

ste vostre giustificazioni col discorso delle scomuniche ?

C'e il suo nodo, padre Eusebio nostro, oh c'e, c'e! soggiunse

la donna con qualche ansieta ,
e non senza un' ombra di afletlazione

che pareva malizielta.

Taci la
, lingua catliva

,
uhm ! rispose il marito facendole oc-

chio brusco, e seguilo : io vi teneva questo ragionamento, Eusebio

mio
, perche a me piace di veder le cose chiare. Figuralevi che

questa pinzochera di mia moglie, da che soiio principiale le noviUi

politiche della nos Ira Italia, mi vien rompendo le orecchie tutto il

santo di
, con cento fantaslicherie sulle scomuniche che e una di-

sperazione : e io non so chi sia che gliene invasa il capo. A senlir

lei
, chiunque ama la patria ,

come s' iulende oggidi ,
e un rinnega-

to, e un Turco, e male per lui ! ha sopra il letto una bomba che

gli sfondera la casa fino al pian terreno. Bite, queste non sono cor-

bellerie belle e buone ?
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Nossignore ,
io non dico propriamente cosi ; replico Maddale-

na, rizzandosi con impeto e agitando in faccia al marito Y indice del-

la man deslra
;
ma invece sostengo che tutli i bricconi, i quali hanno

strappate al Papa le sue province, e tulli i loro manutengoli sono

nemici di Dio, scomunicati e maledetti da lui : e piu specialmente

sostengo, che quelle buone lane dei liberal! del Comitato piemonle-

se di Roma
,
sono sciaguratacci che rovinano se e le loro famiglie ,

perche seltarii , perche framassoni
, perche birbanti che

,
sotlo pre-

testo di amor d' Italia, fanno guerra a Gesu Cristo nella persona del

Santo Padre. E pero tutti i gonzi ,
che pagano una tassa mensile di

begli scudi a quesli ribaldi, slanno in gran pericolo d'incorrere nelle

censure della Chiesa, giacche tanto e ladro chi ruba, quanlo chi tie-

ne il sacco.

Oh ! basta
, basta

; grido 1'uomo
;
che se lu cominci a sonare

questa campana, non la finirai piu. Mutiamo registro, parliam d'al-

tro, e sia come vuol essere.

Per quella sera il registro fu mutato, e si parlo d'altro. Ma le

interrogazioni mosse da Traiano con lanta spontaneila al fratello

religioso, ma le scuse fuori di proposito falte a lui con tanla sem-

plicitci, ma quelle involture di parole, ma quelle sue dubbiezze

troppo moslravano ch' egli era in forse di se
,

e che la sloria delle

disgrazie di Pellegrino quesla volta gli si era confilta nel cuore come

un acuto strale.

LVI.

II domani si ebbero in Roma le prime notizie del saccheggio,

dell' incendio
,

dei latrodnii e delle empie profanazioni ,
commesse

dalle soldalesche del conte di Sonnaz nella basilica e nell'Abbazia di

Casamari
;
e da per lutto si faceva un gran dime. Chi rifiutava di

prestar loro fede
; chi, stringendosi nelle spalle, rimaneva mulolo ;

allri
(
ed erano i liberal! piu fervidi

)
schizzavano fuoco e fiamme,

gridando all' iperbole, alia calunnia ! e tessevano elogi fioritissimi

della umanitci, della civilta, della religione, della gentilezza cavalle-

resca delle milizie sarde
;
e ne inferivano, queste voci dover essere
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tutte maligne invenzioni degli odialori d' Italia : altri
(
ed erano i

liberal! un po' tcpidi )
facevano il bocchino ,

rilondavano gli occhi

e : I soldati regolari? gli eroi di Castelfidardo ? non e possibile !

sentenziavano con sicumera da diplomatic* ; gl
f

irregolari ? i rom-

picolli del Garibaldi ? ehm
,
non sarebbe improbabile ! Per farla

corta
, ognuno passava queste notizie nel suo crivello, e le chiosava

a seconda del proprio giudizio e delle affezioni a cui era piu o meno

inclinato.

Traiano era di quelli che stavano in bilance, e non sapevano

quale opinione fosse meglio di esprimere. Le cannonate, ripeteva

a tulli gli amici di un cerlo colore, di averle intese, e rimbombanti !

e anzi fingevasi dolentissimo di non esser potulo trovarsi presente

all'arrivo di que' prodi campion! della patria indipendenza. Ma poi

anch'egli riputava inverosimile, incredibile, impossibile che soldati

di quella bravura fossero trascorsi in enormila cosi vituperevoli, e

da barbari Ostrogoti. Al che si opponeva la moglie con esclamare :

Si eh? incredibili? impossibili? Traiano mio, chi e stato capace

di assassinare 1'esercito del Papa , come ban fatto coloro
,
combat-

tendo dieci conlr' uno
,

sotto Loreto
;

e di bombardare la citta di

Ancona ; e di maltrattare cosi bestialmente i nostri soldati prigio-

nieri di guerra ,
solo perche crano fedeli al Santo Padre ,

e di chiu-

dere in carcere il Cardinale di Fermo, e di fucilare in Perugia un

prele innocentissimo
; chi e stato capace di queste nefandita

,
oh e

capace di saccheggiare anche un convenlo di monaci
,

di abbru-

ciarlo e di contaminare la sacra Eucaristia ! Ci vuol altro che bra-

Tura ! Chi non porta rispelto al Papa ,
non lo porla nemmeno a

Crislo : e tutta la bravura del mondo, scompagnata dal timore di

Dio, che cos' e ella mai? e bravura da Ostrogoti.

E Traiano a mordersi le labbra
,
a maslicare

,
a scrollar la testa

e a soggiungere con una strizzatina d'occhio agli amici : Com-

palitela , poverelta ! sfoghi di donne senza cervello ! Chi piu n' ha ,

piun'usi.

Senonche alle prime succedettero le seconde nolizie, con raggua-

gli minuti e particolarissimi di tutto 1' operalo dai Sardi in quel-

la loro spietata invasione della Badia ; e il Giornale di Roma le
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stampo a leltere d'aguglia ,
e il Padre Abate di Casamari le auten-

tico con un suo pubblico rapporto, e altri teslimonii di veduta irre-

pugnabilmente le confermarono. Di maniera che da nessuno tali

scelleraggini e ladronerie non potendosi piu rivocare in dubbio,

tutta Roma parlavane ;
ed era uno scandolezzarsi

,
un querelar-

si
,
un mormorare ,

un salirizzare ,
uno spiattellare- improperii ter-

ribilissimi sul dosso de' liberali , che, non avendo modo di reggere

alia tempesta ,
correvano a nascondersi e si facevan prendere da

catarri e da infreddature ;
e intanto strologavano bugie di nuovo

conio, da spacciare su tulti i diarii delle sinagoghe d' Italia, per

discolpa de' valorosi che in Casamari aveano vendicato 1'ono-

re della nazione .

Ma questo sozzo giuoco liberalesco di stravolgere le parti , assol-

vendo i rei e versando 1'infamia sopra gl'innocenli, non fece buona

prova in Roma, neppure presso que' liberalolti piu sempliciani, che

soglion ber grosso e inghiollire i camelli per moscherini. Ond'e che

tra loro, in gran confidenza, ne sfiondavan di quelle che, secondo i

canoni della liberalita ortodossa ,
non istarebbero ne in cielo ne in

terra Poffar il mondo ! si dicevano 1' un 1' altro a un orecchio ;

mettere a sacco? incendiare? devastare un monumento cosi riputato

com' e quella Badia? e rapire persino i vasi sacri? Queste sono im-

prese da Vandali
,
enormezze da Saraceni

,
non atti da milizie che

gloriansi di portare in trionfo le insegne della civilta
,

il simbolo

della croce ! Ah che scorno ! che sfregio per la bandiera dell' Italia

rigenerata !

E ,
lode al vero

,
il noslro Traiano era di costoro che

,
resi certi

del fatto, lo detestavano altamente : ed egli , nel secreto suo, inde-

gnavasane ancora di vantaggio; per tema che, in quel trambuslo di

Casamari, qualche nuova disgrazia non fosse incolta o al Capilano o

alia orfana sua, della quale esso cominciava a riguardarsi quasi lu-

tore, almeno per modo di provvisione. II perche subito che si spar-

se 1'annunzio del combattimento di Bauco e della capilolazione dei

Sardi, i quali aveano effettivamente sbrattato il paese ;
Traiano fece

pratiche diligentissime per aver nuove di Pellegrino e della sua gio-

yane. Ma non essendo potuto venire a capo di nulla, gli bisogno in-
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viarc apposta un suo messo : e fu quegli che , condollosi fino al

casolare di Yilo , si abbocco con la massaia e riporto poscia al pa-

drone le due sole nolizie , che il Capitano era morlo
,
e la figliuola

sparita.

E come sparita? lo interrogo Traiano sbalordendo di dolorosa

meraviglia.
-

Quella Yillana m' ha deilo di non saperlo ;
ma crede che qual-

che soldalaccio 1' abbia rubata
, perche ,

diceva ella
,
Ira coloro v' e

proprio de' Satanassi incarnati.

va a farti benedire tu, e lei, e i gaglioffi luoi pari ! strillo 1'al-

tro uscendo stranamenle de' gangberi. I Piemontesi rubarla ! Ma non

sai tu, pezzo d'asino, che que'bravi sono 1'onor dell' Italia, cime di

cristiani ? e che e peccalo morlale contro la carila
,

il sospettare an-

che solo che essi vituperino la loro divisa con tali infamie?

Scusi tanlo, signor Traiano
;

io diceva cosi per ridirle quel

che mi ha dello la donna. Nel resto che imporla a me di coloro che,

se capitassero in Roma, ci farebbero sallare in aria anche la cupola

di san Pielro? Vadano pure al diavolo, che io mene impipo. Se ella

vedesse a che hanno ridollo il convenlo di Casamari, uff ! mello pe-

gno la testa che lei
, signor padrone mio, parlerebbe diversamente.

I crisliani non bruciano i monasleri e non saccheggian le chiese.

Coteste bricconerie le avra falle una maniea di mascalzoni
,

che si saranno mescolati alle truppe. guarda ! pensi lu che non sap-

piamo anche noi dislinguere la marmaglia dai galantuomini?

Tutle queste furon parole bellissime. Ma in sostanza egli le prof-

feri piu per una cerla boria che altro. Di fatto nel parlecipare poi

alia moglie e a Flaminia 1'esito di quesl'andata deH'uomo, e nel sen-

time i lamenli che ne menarono, non pole a meno di moslrarsi per-

suaso della possibilita di quel ralto. Auzi riconsiderando la cosa ad

animo piu riposalo se ne capacilo a tal segno, e insieme gliene ven-

ne al cuore una si forte passione, che imprecando a coloro che pri-

ma alzava alle stelle, piangeva a cald' occhi
,
non allrimenli che se

deplorasse una figliuola amalissima, rapilagli barbaramente da una

soldataglia sfrenala. con lui piangea Flaminia non dandogli piu

requie, acciocche per ogni via si fosse induslriato di ricuperare la
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miserella
;
e con lui e con Flaminia piangeva ancora la moglie , che

valevasi di questa opportunist come di un argano, per distaccare fi-

nalraente il marito dall' amicizia del liberal!
,
e dal selteggiare con

una razza di gente che, diceva ella, non ha pace per se, e non ne

lascia avere agli allri.

Ne era falica vana. Conciossiache nell' animo di lui
, per lulle le

ragioni summentovate, gia s' era venuto facendo un lale rivolgimen-

to di pensieri e d'affelti che, anche senza le batterie di Maddalena,

egli era in ollime disposizioni di romperla con quella mala combric-

cola
,
ch' egli esecrava nell' intimo suo

, perche conoscevane la tri-

slizia; ma della quale sempre si era simulalo ligio, per pochezza di

spirilo e per una ridicola vanita , che era forse il piu nolevol difel-

(o del suo naturale. Adunque tra per questo, e per 1' ira che conce-

pi del rapimenlo della faneiulla da lui slimato indubitabile
, prese

a porgersi tanto docile alle suppliche della donna ed ai savii consi-

gli di suo fratello ,
che un giorno ,

la destra sul cuore
, promise di

farla finita di buon davvero coi liberalaslri di qualunque pelo si fos-

sero: e nella foga del promettere trascorse cosi avanli, che afferro

il cordone pendente alia cintola del padre Eusebio, e con esso in

pugno: Volete di piu? sclamo imprimendovi un bacio
; questa

fune diventi un capeslro che mi slrozzi, se io d'ora innanzi non ver-

sero nella casseita dell'obolo di san Pielro i tre scudi, che ogni me-

se giltava in gola a quegli scannapaguolle del Comilalo I

Ah Dio lo faccia
,
e san Francesco benedello ! grido la donna

congiungendo le mani e levando al cielo gli occhi bagnati di lagrime.

Bravo Traiano mio! ripiglio il fralello abbracciandolo amoro-

samenle; il Signore vi conceda la santa perseveranza I

Oh vedrele, vedrele se sapro essere uomo di proposito!

II gaudio di Maddalena per la insperata sua vitloria
,
in quel pri-

mo istante, fu inenarrabile. Tultavia non parendole che fosse da fa-

re assegnamenlo troppo grande sulla eroicita di Traiano : Che ne

dite, padre Eusebio mio buono? chiese con bassa voce al cognato,

menlre quesli si accomiatava ed ella gli apriva 1' uscio; persevere-

ra egli ?

Speriamolo.
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Ma e tanlo solito a cantarne una e a fame un'altra, che io non

so finire di credergli.

Questa volta speriamo che terra sodo.

E gli bastera poi 1* ammo di far il muso duro a' gMottoni del

Comitato?

Senlite, Maddalena : il Comitalo e oggimai divemito la favola

di Boma, perche tutta Roma vede ch' esso da della testa ne' muric-

ciuoli, per la disperazione di non fare mai altro che fiaschi. Non vi

accorgete anche voi, che ora ci vuol piu coraggio a far Yiso dolce a

quella cricca di birbanti, che non a farglielo amaro?

LVII.

Tempo addietro, allora che ci occorse di fare una tal quale descri-

zioncella dei liberali di Roma
,
accennammo che

,
cadendone il de-

stro, avremmo offerlo ai lettori anche un quadrettino storico del suo

celebre Comitato Nazionale
,
le cui prodezze hanno avuta la sorte

invidiabile di muovere a sollazzevol riso tutta 1* Europa. Ora dun-

que che la palla, come suol dirsi, ci viene proprio al balzo, di buon

grado la coglieremo e abbozzeremo qui alia meglio ,
con tocchi ra-

pidi ma fedeli, questo quadruccio, per cui dipingere abbiamo ezian-

dio gia belli e pronti i colori della tavolozza d' un liberate matricolato.

Costui e, o almen s' intitola, romano e per soprappiu esule. II \ero

suo nome cela, forse per modestia, sotto quello di Filodemo. Di che

partilo egli sia, non lo dice spiegatamente, ma si fa conoscere quan-

to basta per di mezzo tra moderato e immoderato
;
schietto per6 ,

franco e ignaro di quelle ambagi di frase, di que' lenocinii di lin-

guaggio e di quelle ipocrisie di stile, che son le delizie de' pulimanti

della moderazione liberalesca. In un opuscolo, ch'egli ha dato a luce

in Torino V anno 1863 1, questo signor Filodemo compendia a me-

raviglia il racconto delle indite geste del Comitato romano
;
ma sto-

riando taglia gentilmente le calze a' suoi caporioni e ne rivede le

1 11 Comitato Romano e Roma, per FILODEMO esule romauo. Torino, tipo-

grafia Paltrinieri.
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bucce e leva loro le carni, con accumulare in brevi pagine un lal

lesoretto di cose, che noi ci recheremmo a coscienza di non giovar^

eerne in pro nostro.

Venendo a noi
,
e da sapere che , dopo il rovescio della Repub-

blica mazziniana del 1849, le selle occulte erano ridotte in Roma

poco meno che alia tisichezza, per 1' odio in che le aveva il popolo

da loro Iradito
, dissanguato e spolpato , per la severita con cui le

flagellava il Governo, e per le interne loro divisioni, a cagion delle

quali s' inimicavano 1'una 1'altra con astio rabbiosissimo. Ma nel

1853 la Framassoneria ilaliana, dominante gia da quattro anni in

Torino, avendo costituita la nuova Sociela Nazionale
,
che si pro-

poneva di unire 1' Italia allo scettro della Casa di Savoia, ed avendo

distese le sue fila nella maggior parte della penisola ; giunse a fare

abboccar 1' amo ancora ad un branco dei seltarii di Roma : e presili

nella sua rete, li ammanso, li discipline, e diedeli da reggere a una

eletta di graduali nell'Ordine, i quali dovessero poi ricevere gl'in-

dirizzamenli dai Minislri plenipolcnziarii sardi. accredilali presso la

Santa Sede. Queste furono le origini del Comitato romano, il quale

nato, a mo' di lombrico, tra il patlume della Repubblica del Mazzini,

bamboleggio e crebbe nascosamente sotto la tutela monarchica della

diplomazia piemontese ,
fino allo scoppiare della guerra nel 1859

,

quando ebbe principio la sua vita pubblica ,
che noi

, per amor di

chiarezza, dislingueremo in tre eta principali.

La prima di queste eta fu quella che chiameremo di oro, non tanto

pei frutti
, quanto per le speranze lietissime che ne rallegrarono la

florida giovinezza. La quale si manifesto in Roma improvvisissima-

mente, nei dintorni della piazza del Vaticano, il solenne giorno di

Pasqua del predetto anno
,
con ragli briosi al Generale conte di

Goyon e airAmbasciatore duca di Grammont, in segno di alta gioia

per la calala delle armi francesi in Italia contro gli esercili dell'Au-

stria. lo era fra i plaudenti ,
scrive 1'ingenuo Filodemo

,
e posso

percio gtudicare a dovere di quel primo fatto del nostro Comitato.

Diro adunque ,
a lode della verita

,
ch' esso mi parve insufficiente a

dimostrare lo spirito dei Romani. Quantunque da noi si gridasse a

squarciagola, il popolo rimase freddo a coatemplare . Ma non cosi
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avvenne pel festeggiamento della presa di Milano. La sera che se

ne divulgo la notizia nella cilia
, il Comitalo per poco s' immagino

d'esser signore del Campidoglio : giacche, con benigna venia della

polizia francese, aveodo ordinata una clamorosissima . processione

lungo la via del Corso ,
che voleva s' illuminasse spontaneamen-

te
,
vide una turba di curiosi accorrere da ogni angolo; vide le

finestre di molle case ornarsi di fiaccole all' inUmazione dei suoi

gridatori, e vide (lo dice Filodemo) la docile calca sciogliersi ad

un semplice assez ! dei gendarmi francesi , ai quali egli , per mezzo

de' suoi capisezione, avea comandato obbedienza .

Senonche queste e somiglianli baldorie furono di durata cortissi-

ma. I Romani, ammaestrati dalla esperienza, che la forza dei pochi

tristi proviene lulta dalla inerzia dei dieci cotanli piu buoni, fremet-

tero a colest' audacia di uua mano di congiuralori ,
i quali ,

lasciati

padroni del campo, avrebbono indolta nel mondo 1'opinione obbro-

briosissima che Roma ingratamenle osteggiasse il trono de' Papi ,

che era la sua gloria ,
e in quella vece ambisse matlamenle di sog-

getlarsi a una dinaslia per lei ignota e slraniera; trasformandosi, di

cilia reina dell' universo, in melropoli di non si sapeva qual Reguo

fabbricato da straniere armi , e unicamente fondalo sopra la grazia

di una straniera potenza. Ne 1'esempio delle Legazioni, ribellate al

Papa e vendute al Piemonte da una frolla di colesli rivollosi, fu di lie-

ve incilamenlo ai Romani, per islimolarli ascuolersi e a non consenti-

re giammai, che un pugno di scellerali meltesse loro i piedi sul collo.

Adunque alle prezzolale spavalderie del convenlicolo piemonlese,

i Romani cominciarono a conlrapporre dimoslrazioni splendide e ge-

nerosissime di leal suddilanza e d'amore inviolabile al Sanlo Padre.

Piu di mille scelli ciltadini, quasi tulli giovani di primo fiore, si

proflfersero al PonleOce per formare una Guardia che ebbe il nome

di Palalina : poscia ogni ordine di persone, da quello dei palrizii si-

no agl' infimi della plebe, presero a solloscrivere indirizzi affetluo-

sissimi a Sua Sanlila
,

ne' quali , con suffragio di voli unanimi ,
le

si professavan fedeli e apparecchiali a sostenere qualunque danno,

piulloslo che macchiarsi dell'onta di fellouia : quindi si fecero slra-

ordinarie supplicazioni per le slrade, alle quali inlerveniva quanto
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ha Roma di piu cospicuo e venerabile nel laicato e nel Clero : ap-

presso ebber luogo, fuor d'ogni consueludine, nei Venerdi di Marzo

adunanze affollalissirae nella Basilica Vaticana, ove scendea il Santo

Padre per 1' adorazione delle Reliquie ;
e a tal segno si accrebbe

queslo pio concorso, che 1' ultimo dei detli Venerdi si compularono

a piu di quarantamila i convenuti a pregare col Papa ;
e le car-

rozze, per lo piu signorili , ingombravano la immensa piazza , come

ne' pomposi giorni della Pasqua o del ponlificale di san Pielro :

finalmenle si cerco ogni conlingenza di anniversarii memorabili nei

fasli della Santa Sede o del Regno di Pio IX
, per celebrarli con

luminarie e feste sfolgoranlissime ;
e sopraccio le mostre di osse-

quio e di devozione al Pontefice Re diventarono cosi strepitose ed

universal!
,
che il Papa , al suo passaggio per le pubbliche vie

, ri-

scoteva popolari acclamazioni , incessanli applausi e signiflcazioni

di si \iva e cordiale adesione alia sua sacra e civile Sovranita
, che

i forestieri n' erano alloniti per lo slupore.

Qual fosse lo sgominamento del Comitato per questo moto cosi

generale, cosi prepolente, cosi irrefrenabile degli animi de' Roman!

verso il Pontefice, si puo argomentare dal silenzio che egli subito

fece, .dall'oscurita in cui torno ad avvolgersi , e dalle lellere furi-

bonde che mandava stampare ne' fogli de' giudei di Firenze e an-

che di Torino. Filodemo poi ci fa sapere candidamente, che questa,

com' egli la dice, rivincita dei Romani, avvili a tal punto i li-

berali medesimi che anch'essi, per la migliore, illuminavan le

case in occasione delle loro feste. E a qual altro piu accorlo par-

lito dovevano essi appigliarsi ,
in quello svanimento cosi inopinalo

di lutle le lor magnifiche speranze ? Ma lo stordimento non poteva

esser perpetuo. Irimproveri, leminacce, ifdzzi, le befie che da

tutle le logge massoniche dell' Italia grandinaron sovra il capo del

noslro Comitato , ebbero lanta possa , che egli si ridesto e riap-

parve sull' arena; non gi piu a dare spellacolo di se con baccanali

burleschi
, ma a sfidare baldanzosamente i suoi avversarii. Con la

quale bellicosa delerminazione egli fece trapasso alia sua seconda

eta, che chiameremo di ferro.
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Quesla si aperse con un falto, che i liberal! di Roma si ricorde-

ranno per un pezzo, e che Filodemo, il quale vi ebbe la sua parte

(non dice se solo di agente o anche di paziente) piange tultora a la-

grime inconsolabili. Cio fu la solenne balosta che i giannizzeri del

Comitato ebbero dai gendarmi pontificii nella piazza Colonna, ai di-

ciannove Marzo del 1860, giorno di san Giuseppe. La intrepida fa-

lange ebbe ardire di presentarsi a un drappello di que' soldati
, che

Iranquillamente vegghiavano al buon ordine della passeggiata del

Corso ;
e con fischi e con urli e con laide contumelie se li ebbe aizzali

contro per guisa, che i valenluomini, perduta la pazienza, sfoderaron

le sciabole e scagliatisi fieramente addosso a quella bordaglia, fra i

battimani del popolo ,
sbarattaronla come una lorma di lepri ;

non

senza ferirne molli
,
che pagarono ,

chi con una pialtonala in testa,

chi con un fendente al braccio ,
il fio della sconsigliata loro teme-

rita. E Filodemo, che si segnalo in questa impresa, confessa che la

fuga veramente fu universale . In pari tempo, seguita a nar-

rar egli, la polizia pontiflcia aveva intimate lo sfratto, nel termine

di ore ventiqualtro, ai signori Maslricola, Silvestrelli, Tittoni, Ferri,

Sanlangeli, Righetti, i quali, non v' ha piu ragione di tacere la ve-

rita, erano stati fino a quel giorno membri principali del Comitato .

E costoro, in ricompensa degli immortali meriti acquistalisi con la

patria , otlennero la maggior parle assai onorevoli incarichi nel

regno ilaliano .

Ne qui terminarono le disdette. II Governo raddoppio di vigilanza,

assottiglio le indagini, imprigiono molti degli avvilupati in queste

ignobili congiure, li processo e condannolli, secondo la reila, quali

al remo, quali all' esiglio : e 1'assassino Lucatelli, che avea tradito-

rescamente pugnalato un gendarme, fece decapitare ad esempio. II

popolo poi alia ferrea mano della giustizia pubblica, aggiungeva I

suoi dileggi e talora le sassaiuole e il randello : massimamente quan-

do chiappaya in flagranti i petardieri del Comitato, che con gli spari

tentavano disturbar le fesle delle luminarie in onore del Santo Pa-

dre. Conosco una Signora ,
scrive il buon Filodemo, che lancio

con tulta forza un lanternone, sul disgraziato che avea messo fuoco

ad un pelardo sotto le sue fmeslre . E noi polremmo far conoscergli
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qualche gio\inotto di garbo, che, con un noderoso bastone, spiano

le costole a parecchi altri di simili disgraziati .

Le cose liberalesche essendo in Roma declinate a si lamentevole

condizione ,
i sopraccio di Torino si consigliarono di rifar tut to da

capo ,
e di riordinare in nuova e miglior forma queslo loro pollaio ,

che oramai si discioglieva come il sale nell' acqua. Per tal eflelto si

conformarono al dettato che insegna ,
nei casi estremi doversi far

uso di mezzi estremi. Adunque il Comitalo si ricompose , dice

Filodemo, e fu retto a monarchia . E niuno.pensi che si avesse da

dar la scalata al cielo, per trovare il dittalore o monarca. Un uomo

notissimo pe' suoi lavori letterarii, tenacissimo della sua opinione e

sinceramente liberale, reslrinse in se i pieni poteri, ed i suoi colleghi

non poterono contraslargli un tal primato, per la grande differenza

di erudizione che fra lui ed essi correva. Cosi Filodemo. Ma que-

sto fu rimedio peggiore del male. Imperocche i democratic! mazzi-

niani, che abborriscono dalla monarchia, quando non e esercitata da

loro, piu che il diavolo dalla croce, negarono rotondamente di pre-

stare omaggio al dittalore, benche notissimo pe' suoi lavori lelte-

rarii
,
e di riconoscere la grande difierenza di erudizione che fra

lui ed essi correva : onde, voltategli le spalle, ruppero 1' ubbidien-

za, violarono la carita fraterna, fecer casa da se, rizzarono altare

conlro allare e dichiararon guerra giurata al diltatore , alia monar-

ehia e a lutti gli aderenli dell'uno e i patroni dell'allra. Quindi non 5

a meravigliare, se la navicella del Comitato monarchico, non ostan-

te la erudizione del piloto cosi sinceramente liberale che la

guidava, non pote reggere alia sformala burrasca
;
e naufraga e ca-

povolta si sfascio lulta in quel fango, dacui prende nome la terza ed

ultima sua eta.

E in vero ella e plena di fatti cosi bassamente vergognosi e di

fanciullerie tanto scimunite, che Filodemo si sente i rossori nel viso

a pure pensarvi : il perche contentasi di dire, che se dovesse com-

porsi una commedia di tali fatli, crede che questa dovrebbe inlito-

larsi : La congiura dei bimbi : e la penna gli si ricusa di fame la

narrazioue cosi ridicola
, quantunque essa potesse offrirgli il deslro

di colpire i suoi avversarii coll'arma potenlissima dello scherno .

Serie V, vol. XI, fasc, 348. 45 7 Setlembre 1864.
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D'onde si scorge ch' egli ha dell'amaro in bocca
,
e che alia fin del-

le fini non da poi tutto il lorto agli scismalici mazziniani. Or quali

sono adunque i falti cosi ridicoli
,
che han renduta pressoche

favolosa la ditlatura dell'uomo notissimo pe' suoi lavori lelterarii

nel Comitato Nazionale Romano? Ne indicheremo alquanli. Accen-

dere nella nolle sparpagliatamente , per le vie piu frequenlate della

cilia , candelelte a fuochi di Bengala ,
le cui luci

,
se si fosser po-

lute vedere unile, 'avrebbon rappresentati i Ire colori italiani. Me-

desimamenle accompagnare quesle pacifiche accensioni con botti

guerreschi di pelardi , che erano il geniale trastullo onde quel-

1* uomo ricreavasi da' suoi lavori lellerarii . Medesimamente

appiccicare ,
s' inlende sempre di nolle , nei canli delle vie o nei

portoni di certe case, cerli carlellini dipinli coi Ire colori solili
,
e

sopravi in istampatello cerli evviva, che non si sarebbon poluli

gridare in piazza , senza pericolo di assaggiar quanlo pesi la mano

di un gendarme. Medesimamente
,

nelle medesime ore nollurne ,

gillar in alto per le facciale delle chiese o sui balconi de' palazzi

eerie pallolloletle di creta, porlanli una cannuccia a cui era legata

ima banderuola a divisa dei Ire sacri colori : oppure, se fosse stata

la nolle tra un Sabato e una Domenica di Agoslo, quando la piazza

Navona e tulla inondata dalle fonlane, bullare nel mezzo del lago

mandate di bellissime tavolelte in legno, invernicale de' Ire colori :

le quali , galleggiando lievissimamente su quelle mobili onde
,

raf-

figurassero forse chi sa? la tenacila delle opinioni dell' uomo

notissimo che reggeva a monarchia il Comilato romano. Me-

desimamente (
e finiamo qui )

tra le medesime lenebre
,
mandare at-

torno due monelli , uno con tre secchielli e 1'altro con un arnese ,

.che Filodemo descrive con molta propriela, assomigliandolo a una

canna da serviziale a tre becchi : e i secchietli e 1'arnese, capo-

lavoro d' invenzione liberalesca
,
servivano a spingere in alto sui

muri di Roma i colori nazionali. II che delto, Filodemo, che sa di

latino, si copre la faccia ed esclama ben sapieulemente :

Tantae molis erat romanam condere gentem !

Oh certo! anche noi siamo del parer suo, che niun altro Co-

milato abbia mai fatto i veri interessi della polizia pontificia me-
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glio di questo. Ed esso ha ragione da vendere, ove scredita il

valore e mostra i danni di coteste fangose gofferie d' impiastri , di

banderuole, di cartellini, di assicelle natanti, eccetera eccetera.

Or noi
, per gratitudine delle tanle e pellegrine cose che o ci ma-

nifesta o ci confessa nel suo libreltuccio, gli scopriremo noi pure

una notizietta , che egli sembra ignorare ,
ma che noi gli diamo

per sicurissima
,
con la facolta di stamparla in una seconda edi-

zione di questo suo libriccino. Ed e cbe il nolissimo dittatore

del Comitato non faceva gl' interessi della polizia soltanto con

prescrivere lali scimunitaggini ,
ma li faceva assai meglio con

soffiare agli orecchi di essa polizia tutte le marachelle degli sci-

smatici mazziniani : di maniera che, quando il Governo ebbe sen-

tore dell'essere e del grado suo nella fazione dei sediziosi, la mag-

gior difficolta che incontrasse, p.er proceclere conlro di ki
,
fu nella

polizia stessa, la quale con autentici documenti provava qualmerite

il sullodato signore si fosse accontato con lei
,
come spia secreta dei

falti e detti del partito dei democralici di Roma.

Se quest' arte di cucire cosi bel bello il prossimo a refe doppio ,

sia in tullo e per tutto da uomo sinceramente liberate
, dicanlo

i maestri in liberalita. II caso e
,
che mentre il furbacchiolto gon-

golava in cuor suo , pe' due colombi che credea di aver pigliati a

una fava
,

reslo preso egli : e fu mandate a cinger 1' aureola di

martire nel Regno d' Italia, il quale giova sperare che 1' abbia rimu-

nerato, se non altro, con una croce di suo cavaliere. L' esiglio pero

di coslui fu sperpero e sterminio del Comitalo Nazionale Romano ,

che, con la perdita di una testa cotanto magna e solenne, rimase ir-

reparabilmenle decapitate. Vero e che nel dare gli ullimi tralli, si e

sforzato di farsi vivo
,
e anco di armeggiare contro gli emuli mazzv-

niani che ne deridevano 1' agonia :

Ma il poverin, che non se n' era accorto,

Andava corabattendo, ed era morto.
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luris ecclesiastici Graecorum Historia et monwnenta, iussu Pn IX

Pont. Max., curante I. B. PITRA S. R. E. Card. Tom. I. a pri-

mo p. C. n. ad VI saeculum Romae , typis Collegii Ur-

bani MDGCCLXIV. Un vol. in foglio di pag. LVI-686.

Gli studii che s' intraprendono contra la vera Chiesa di Gesu Cri-

sto, non e mai che capitino bene : ed i libri che si scrivono con una

osi storta intenzione, son come mostri o sconciature. E se tulla la

deformita e la stoltezza di cotali parti dell' ingegno non fosse propria

del cervello di chi scrive, gli autori di questi libri ne avrebbero pe-

na e vergogna, siccome 1' hanno i padri che mettono a luce figliuoli

laidi ed insensali. Chi ben considera trovera di cio, che diciamo,

due ragioni. La prima e, non avervi tra le perverse affezioni dell'a-

nimo una
,
la quale cosi sconvolga la mente , e cosi offuschi gli oc-

chi dell' inlelletto, come 1' odio ; specialmente quando e volto contro

della verita e della giustizia : delle quali cose la Chiesa cattolica e

maeslra. L' altra e nella promessa fatta a questa Chiesa medesima :

vale a dire , che ella sara sempre ,
come Cristo suo fondatore

,
una

pielra o rupe ;
dalla quale chiunque viene ad urtare contro essa ,

e

riurtato con tale una forza
,
che debba esserne spezzato ed infranto.
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Pel nostri lettori non e mestieri tessere qui il catologo degli anlichi

scriltori ,
che hanno dato al mondo questo tristo spettacolo di rovi-

na. Abbiamo sotto gli occhi 1'esempio di colui, che, pieiio 1'anima di

livore contra la Chiesa crisliana ,
si voile accingere a narrarci le

geste del capo di lei : ed a queslo intento percorse la Palestina, ovo

1' Uomo Dio era nato e morto per togliere il peccato del mondo.

A che riuscirono i suoi viaggi? Che cosa scrisse la sua penna? Lo

sappiamo gia tutti. Lodo Giuda
,

il traditore del benedetto da tut-

te le genti. Non si poteva questo empio scriltore ridurre in una

polvere piu vile. Eppure niuna cosa era omai piu agevole, quanto il

narrare un' istoria gia lutta predelta nell'anlico Testamento in mille

figure e con una raoltitudine innumerabile di profezie ; raccontata poi

nella pienezza de' tempi da scrittori, de'quali 1' ingenuita e senza pa-

ri e Tautenticita e divina
;
e fmalmente confermata dall' inno di fede

che da diciannove secoli canta al suo Cristo la Sposa redenta, sia nei

sanguinosi combattimenti che soslieneper amor suo, sia negli splen-

didi trionfi che riporta col suo braccio.

Per la ragione de' contrarii
, quest' opera di cui annunziamo il

primo tomo, questa lunga e malagevolissima istoria e collezione del

dritto ecclesiastico greco, essendo stata inspirata ed eseguita dall'a-

more verso la Chiesa di Cristo
; puo venire anticipatamente racco-

mandata e tenuta per buona con fermo giudizio. Avrebbe forse altri

creduto, che le difficolta ,
le quail le si opponevano , dovessero im-

pedire T ampiezza del comando, o vincere almeno la costanza della

esecuzione. Ma 1'amore spiana ogni difficolta, e rende facile qualun-

que impresa : e nessun amore ha lanta forza, quanta ne ha quel che

viene di sopra ,
e che e ordinato a trattare la causa di Dio. E tal e

1'amore che il capo invisibile della Chiesa accende cosi nel visibile,

capo come nelle membra di essa, per questi due effelti : perche doe"

il capo ami tutta la congregazione de' fedeli che gli sono soggetli ,
e

questi amino 1' amante capo qual principio che somministra la vita :

e perche lutto questo corpo unito dal \incolo di ecclesiaslica carila

sia sollecito ancora di quelli ,
che appartennero- una volta all' ovile ;

ma di poi per brama di licenza ne uscirono fuori, e battono le vie

che non menano a salute.
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Si, per questo spirito di celeste amove il sommo Paslore Pio DC,

sin da'primi anni del suo Ponleficato, volse lo sguardo all'Oriente, a

quelle Chiese un di si floride e vivaci, e al presente sterili ed avvi-

lite, come i tralci distaccati dalla vite, o le pietre dall' edifizio. A

que' greggi smarriti diresse la voce pastorale cercando di raccorli

insieme ; parlo parole di pace, siccome avevano gia, fatto i suoi an-

tecessori: comprovando, che la Chiesa vera di Gristo non produce lo

scisma, ma per lo contrario non lascia alcun mezzo, sia per impedi-

re che esso succeda , sia per porvi rimedio se e gia avvenuto per

1' orgoglio e per la vanita degli uomini.

A questo fine ancora il Sovrano Pontefice esorto i dotli e gli eru-

dili tra' latini a studiare gli antichi riti di quelle Chiese
,
a indagar-

ne i costumi, ad investigarne la disciplina , a cercarne le leggi: ac-

ciocche tutte queste cose essendo raccolte, possano essere esamina-

te e ripurgate dagli errori che 1' ignoranza o la fallacia vi ha spar-

si
;

e si faccia quasi toccar con mano agli Orientali che essi sono

sviati, e che la via, dalla quale sono usciti, e quella stessa, nella qua-

le il successore di Pietro li vuole ricondurre. A cotesto lavoro affer-

mo doversi por mano con raccogliere i monumenti della Chiesa gre-

ca ; cio che era convenientissimo, giacche questa tra le altre Chiese

d'Oriente rifulse phi splendida sia pel numero delle membra, sia per

la santita e per la erudizione dei Dottori.

L'amore stesso inverso la Chiesa gia da lunghi anni preparava il

modeslo Benedettino di Solesmes , e rendealo abilissimo strumento

ad eseguire la volonta di tanto Pontefice. Ed ora quest'uomo illustre

yiene esultando, siccome coloro che dopo i sudori della messe esul-

tano solto il carico degli ubertosi manipoli. Ma in quella che egli

esulta per aver dimostrato, che, sia pur travagliosa 1'impresa, il cen-

no del Padre de" fedeli e da' suoi figli tenuto per legge ,
alia quale

obbediscono con alacrita e perseveranza ;
esultano ancora gli altri

vedendo il gradimento del Padre ,
che cosi cospicui merili ha pre-

miato colla porpora. L' eminentissimo Cardinal Pitra ha paragonate

tra loro le scritlure gia fatte pubbliche, e ne ha lette molle che insino

ad ora erano ignorate : svolgendo percio pergamene anlichissime, e

percorrendo un grandissimo numero di volumi ,
con una costanza
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da disgradare quella, con cui la fame dell'oro fa ricercarc il sen della

terra nella California e nell'Australia. Traverso 1' Italia, la Francia,

1'Alemagna, la Russia e poco men che tulto il rimanente dell' Euro-

pa: e cosi colla giunta de' disagi de'elimi strani diventava piu duro

il travaglio della meditazione. Ma gia lo stesso cli. Autore da a spe-

rare, che parlera in un libro a parle de'suoi lunghi \iaggi; quando

avra fatlo di comun ragione tullo cio clie in essi e venulo in tanto

numero di anni raccogliendo.

Veda ora il leltore in quesla prima pubblicazione quanlo felice sia

slato il successo degli sludii del dottissimo Cardinale; e quanto util-

menle abbia egli duralo i travagli, de' quali abbiamo dato un cenno

solo. Questo primo volume, siccome si annunzia nel titolo, oltre alia

istoria del drillo ecclesiaslico de' Greci , comprende i monument! di

queslo drilto, i quali si riferiscono a tutto lo spazio di tempo, che

corre dal primo secolo dopo 1' avvenimento di Cristo insino al sesto.

I quali monument! \engono scompartiti in due classi. La prima

contiene quelli che si dicono di drillo apostolico : cio sono i canoni

de' SS. Aposloli ,
le loro coslituzioni intorno al mislico ministero

,

le loro senlenze, gli atli delConcilio anliocheno, i capiloli scelli dal-

le costituzioni apostoliche, i canoni penitenziali, e gli otto libri delle

coslituzioni. L' allra classe abbraccia i canoni de' Concilii celebrali

nel secolo quarlo e quinto ;
il niceno, 1'ancirano

,
il neocesariense

,

il gangrese, 1'antiocheno, il sardicese, il laodiceno
,

il costanlinopo-

litano, 1' efesino ed il calcedonese. Dopo quesli canoni seguitano le

epistole delte canoniche de' SS. Padri
,

delle quali soggiungiamo i

litoli. Due lellere di S. Dionisio Alessandrino, la prima a Basilide e la

seconda a Conone. I canoni di S. Pietro Alessandrino, tralti da due

sermoni intoruo alia Pentecoste ed alia Pasqua. La lettera canonica

di S. Gregorio di Neocesarea ,
e la sua esposizione di fede. Tre let-

iere di S. Atanasio
;
la prima e scritta al monaco Amo

,
1'altra e la

trenlanovesima tra 1' eortasliche ,
e 1' ultima e diretta a Rufmiano.

L'epislole di S. Basilio magno ad Amfiloehio, al presbitero Gregorio,

ai corepiscopi ed ai Yescovi. La lettera di S. Gregorio Nisseno a

Letoio. Le risposte canoniche di Timoteo Vescovo d' Alessandria.

L'editto inlorno alle Teofauie diTeofilo, allro Vescovo alessandrino :
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e dello scritlore medesimo il commonitorio ad Ammone, la dichiara-

zione sopra i Catari, e due risposte ai due Yescovi Agatone e Mena.

Le tre lettere di S. Cirillo Alessandrino a Donno, a Massimo ed a

Gennadio. Finalmente due elenchi de'libri inspirati, enlrambi scritli

in verso da S. Gregorio Nazianzeno.

In quanto pregio s' abbia a tenere la collezione di questi monu-

menti, appare di leggieri. Imperocche dapprima qualcheduna delle

enumerate scritture ora per la prima volta viene alia luce; come, per

cagion d' esempio, la lettera di S. Dionisio Alessandrino a Conone.

Tulli poi i monumenti sono riferili nella loro lingua originale, e tra-

dotli nella latina; riporlandone il ch. Autore tra le antiche traduzioni

le piu fedeli, o traducendoli egli stesso di nuovo. I tcsti sono diligen-

tissimamenie corretti per mezzo della lezione sia delle pergamene,

sia de' codici non gia di tale e tale biblioteca, ma di quasi tulte quel-

le, onde abbiamo nolizia. E finalmente raro e quel monumento che

non venga esposto ed illustrato da note, nelle quali chiunque e di-

sciplinato in cotali studii vedendo ogni dove la sana dottrina, 1' eru-

dizione vasta ed il fino giudizio ;
rende grazie a colui che ha saputo

Irafficar cosi bene i talenti, che il padre di famiglia gli ha dati; e

brama di contemplare 1' opera intera, della quale osserva gia una

parte condotta a tanta perfezione.

Giacche dunque questa raccolta e pel numero de' monumenti

ben compiuta, e perche gli stessi monumenti sono emendati con

cura, e commentali con una scienza non volgare; noi riputiamo che

questo volume
,
e gli allri che seguiteranno ,

non debbano essere

inutile ingombro ma cospicuo ornamenlo delle biblioleche; e, do

che e piu, verranno aperti molto frequentemente da tulti coloro che

coltivano la teologia e le altre parti delle scienze ecclesiasliche. Im-

perciocche cosi fatta conoscenza di canoni e di decreli, di disciplina

e di riti, di leggi e di coslumanze, altesa la materia su cui si ver-

sano tali cose, in quel che giova a coloro che son di fuori dissipando

le tenebre de' loro errori, apporta utilita grandissima a quelli che

nella unila confessano la verita, e la illustrano coi loro sludii. E di

vero niuno mai meltera in dubbio che chi e maggiormente ammae-

strato in questa sacra antichita, vie meglio puo dimoslrare
, per ca-
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gion d'esempio, che quel che crede oggi la nostra Chiesa, si credette

ne' primi tempi del Cristianesimo
;
che le speranze furon fisse sempre

a que' beni, ai quali si volgono al prescnte ;
che i Sacraraenti son ri-

masti gli slessi
;
che si e sempre immolato a Dio il medesimo sacri-

fizio; e finalmente che le leggi e lulto 1'ordinamento del vivere, ben-

che per le mutate circostanze abbia avuto accidenlali variazioni
,
ha

prima e poi costantemente mirato a praticare il giusto, doe le virtu

e i doveri, e ad onorare il giusto, vale a dire colui che prescrive i

doveri e somministra le virtu
, Gesu Cristo che tale e oggi quale

fu ieri.

Oltre alia collezione de'monumenti contiene questo volume, come

gia abbiamo detto di sopra, la stowa del dritto ecclesiastico de' Gre-

ci : la quale per molti capi e difficile a tessere, ma soprattutto per

la sottigliezza ed instabilila di quella gente. Ma non ci sembra che

altri possa uscire da quesli viluppi meglio del Cardinal Pitra: e pero

uon dubitiamo che il suo racconlo non debba procedere con quella

perfezione, con cui in questo volume e stato principiato. Ed il lettore

lo puo argomentare dalla partizione che egli ha falta de' tempi e delle

cose : partizione tanto piu commendevole, quanto essa e piu sempli-

ce e naturale, e nello stesso tempo atlissima ad illustrare il soggetto.

I tempi vanno divisi in cinque parti. La prima dal primo secolo del!a

Chiesa corre insino al sesto
;
la seconda da Giusliniano a Basilio ma-

cedone; la terza dal secolo nono al dodicesimo; la quarta perviene

fino alia caduta dell' Impero; e 1'ultima si stende insino ai giorni no-

stri. Scompartito in una maniera cosi perfetta tutto il campo, il let-

tore intende di leggieri che con poche linee, se tirate sieno dalla

mano esperla dell' eminentissimo Cardinale ,
si rappresenteranno le

condizioni varie e le sorti del dritto di quella Chiesa ;
il quale nella

prima epoca fu fiorente e vigoroso, e poi di mano in mano nelle epo-

che successive sterili e fu quasi svelto dalla radice per 1' ignavia e

per lo corteggiamento de' prelati, per le frodi e le asluzie de' giure-

consulti laici, per la tirannia degl'Imperatori, e finalmente pel giogo

imposto dagli Ottomanni.

Le cose sono divise secondo la lor natura medesima
,

la quale si

svolge in questo modo: che dapprima le leggi danno origine ai ca-
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noni : e dappoi, allorche quesli fanno una ccrta molliludine, si riuni-

scono in collezione: e da ultimo incomincia a correre il tempo clelle

interpretazioni e de' commenti de' canoni, quando addiviene che tra

per la delta molliplicita e per la differenza delle circostanze in cui

furono decretali, la loro senlenza si fa difficile ed oscura. La storia

pertanlo di questo dirilto, giusta 1'opinione dell'Autore, deve proce-

dere secondo 1' ordine de' varii tempi ,
ed esporre dislintamente in

ciascuna delle epoche pritna i canoni
, poi le loro collezioni

,
e indi

le interprefazioni o i commenli. E per quel che spetta al primo

tempo, puo ognuno vedere come tutto cio dal ch. Autore sia stalo

condollo ad effetto, sia nella sinopsi storica, che egli mette innanzi

alia collezione di lull' i monumenli di quesla epoca ;
sia nelle cose

che aggiunge , allorche viene a traltare di ciascuno de' monument!

in parlicolare.

Tre altri pregi, percorrendo cotesto volume, vi abbiamo scorli. II

primo e nello stile che adopera lo scritlore tanto nella storia del drit-

to, quanlo nelle annotazioni de' monumenti. Imperciocche esso ci e

sembrato rispondere sempre al soggetto, e vestirsi di quella elegan-

za, la quale nelle opere di questo genere rararnenle si rincontra. 11

secondo e negl' indici apposti nel libro, i quali sono grandemente

ulili ad ogni collivatore dello studio dei canoni
;
come quelli che

contengono la enumerazione delle pergamene, de' codici, delle edi-

zioni, e delle biblioleche, nelle quali ciascuno de' monumenti o in-

teramente si ritrova o solo in parte. Ma piu prezioso ornamento e

questo che menzioniamo nell' ultimo luogo: cioe 1' avere il ch. Au-

tore raccoltc, ed opportunamente inserile in questo volume, le piu

gravi sentenze de' Padri e dei Concilii intorno alia principality del

Romano Pontefice, ed alia premiuenza della sua catledra. Se i Greci

e lutli gli altri, che per lo scisma o per 1' eresia sono divisi da noi,

ben ponderassero il peso di cotali testimonianze, forse rivolgereb-

bero 1'atlenzione alia interiore chiamata dello Spirito Santo
;

e si

verrebbero a edificare sulla pietra ministeriale e visibile che e il

Vicario di Gesu Cristo : e per questo modo sarebbero come pielre

vive edificate sopra Gesu Cristo medesimo, che e la pietra prima ed

angolare. Allora in tutta la terra ogni labbro direbbe a Pio le pa-
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role che dalla Palestina S. Girolamo scriveva a Damaso: Voglio star

unito a Vostra Beatitudine , sapendo che sulla Vostra Cattedra la

Chiesa e stata edificata. E pero chi, essendo separate da Voi, pensa

di raccogliere, s' inganna; perche, in luogo di raccogliere, dissipa

e disperde.

Terminando ci facciamo lecito di manifestare il nostro desiderio,

che sia sollecitata la pubblicazione de' volumi seguenti ;
affinche la

grande aspettazione, che si ha di loro dopo la pubblicazione di que-

sto primo, venga soddisfatta il piu presto che e possibile.

Non fa duopo che tutta 1' opera si conduca a fine, acciocche sia

chiaro che il sovrano Pontefice meritamente abbia chiamato lo scrit

tore dalla Sarta sul Tevere e dalla badia di Solesmes nel consesso

augusto de' Cardinali ;
e che abbia mirato ad illuslrare e colla perso-

na la porpora, e colla porpora la persona. Tutto cio, per quanto

sia nascosto al Pitra dalla sua modestia, da niun altro si pone in for-

se. Ma egli e necessario per due ragioni. Per le utilita inlrinseche

che derivano dall' opera stessa, le quali allora si potranno percepire

interamente, quando F opera sara pervenuta alia sua integrita. Ed

anco perche la compiuta esecuzione dimostrera a quelli che stanno

di fuori, che nella Chiesa cattolica la YOCC del sommo Pastore suona

autore\ ole nelle orecchie de' figliuoli ,
ne' quali F ardore dell' obbe-

dire non e diminuito dalla grandezza degli ostacoli.

II.

Memorie di Antonio Canova scritte da ANTONIO D'ESTE e pubblicate

per cura di ALESSANDRO D'ESTE, con note e documents Firen-

ze, Felice Le Monnier 1864. Un vol. in 12. di pagg. XII-472.

Ecco un libro utile e , per le persone gravi , quasi interamente

huono ; cosa rara tra i pubblicati dal Le Monnier. Tanto ci e riuscita

diletlosala sualeltura, che dolce non che agevole ne sarebbe il tras-

correre in molte pagine di coramendazioni : pur tuttavia studieremo

a brevita. Ascoltiamo innanzi tulto alcune idee dell'editore
, signor

Alessandro d'Este, nella Prefazione: Spesso anche le vile dei gran-
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di furono modellate secondo un sistema preconcetlo , piulloslo che

secondo verita, ed anche nelle biografie loro, come nell'arte del se-

colo XVI, s'introdusse un certo manierismo molto lontano dallabella

naturalezza, condila da sapient! e parche osservazioni filosofiche. Al-

lora gli scriltori non si curavano phi di ritrarre lo spirito narrando

candidamente i fatti, ma Iravestirono questi, falsarono ed accomoda-

rono parole ,
attribuirono ai loro eroi intenzioni non mai sognate ; e

alia fine, in luogo di un ritratto fedele e spirante, s'ebbero ombre e

fantasie
, prodotti vani del cervello dello scrittore. Donde avvenne

ancora che tale sollo la penna dell'uno apparve un santo od un eroe,

e dalle mani d'un altro usci Tile impostore o frenetico o demente. II

piu comune poi dei mali fu la smania di volere ad ogni eroe dare

un' idea , una certa apoteosi , sicche circondato di raggi in tal modo

risplendenli, resto nascosto all'occhio dei meno esperti. Quesle idee

esagerate fanno si che le storie divengano inulili
,
e inducano a cre-

dere che i grandi uomini, sol perche grandi, sieno stati in tullo dif-

ferenti dagli altri, e che noi dobbiamo venerare laciti e devoti le lo-

ro immagini, piultosto che accingerci a seguirli nell'ardua via della

\irtu e delle grandi operazioni 1. Le memorie dislese da Antonio

d'Esle, artista di chiara fama tra gli scultori, e di stretta famigliarM

congiunto col Canova, non appartengono punto aquesto genere cosi

descritio, e che uoi veggiamo tultodi aumentarsi di novelle biogra-

fie lavorate di comando, e foggiate all'uopo di scagliarle nell' arena

de' partiti. Tutto all' opposto esse sono uno sfogo di dolore , un

consiglio , una parola di conforlo , una Candida rivelazione d' un af-

fetto che ha pochi che lo somiglino sulla terra. Cosi ne parve al-

V editore Alessandro d' Este
, degno figliuolo di Antonio , il grande

ed impareggiabile amico del Canova : e cosi pure ne sembra a noi.

Infatti quale fu lo scopo da lui inteso nel vergare queste memorie?

Importa che il diciamo colle sue parole istesse nell' Avvertimento

che vi premette : E da sapersi che quando il dotto Missirini si de-

termino di pubblicare la \ilaarlislica del Canova, ricorse a me, giac-

che non viveva persona che potesse meglio e con piu sicurezza rag-

1 Pag. IV.
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guagliarlo dei principii del veneto artista, e di alcuni particolari del-

la sua vita da me conosciuta per lo spazio di cinquant' anni. lo \i

condiscesi
,
anche per far cosa grata a Monsignor Sartori

, fratello

uterino del Canova
,
e scrissi tutto cio che poleva indicare ed avere

relazione, non tanto all' indole e al carattere del nrio amico, quanto

alle eccellenti qualila del suo cuore
; pago e contento che da quella

chiara penna tullo si pubblicasse, massime poi gli aneddoti familiari

di lui, i quali messi a suo luogo , sarebbero stall graditi ai lettori e

forse gli avrebbero ancora ammaestrali. . La mia speranza ando de-

lusa in gran parle, allorquando dal chiarissimo autore mi furono re-

stituiti i fogli da me scrilti, dicendomi : Di molte cose mi sono ser-

vito, acconciandole a mio modo, e di qualche aneddolo ancora, ma
non di tutli, trovandoli un poco popolari. A dire il vero

,
una tal

proposizione mi dispiacque ,
scosse il mio amor proprio ed offese

1' affetlo inestinguibile che portava al mio Canova
;

affetto che non

mi ha falto dar peso alia mia gloria ed al mio inleresse, come a lut-

ti e noto.

E tale fu il mio rammarico
,
che non seppi tacerlo

;
ma confi-

dandolo alle persone che slimava, avendo esse guslato ed apprezza-

to i miei racconti
,
ebbi da loro quesla risposta : Queste son cose ne-

cessarie da pubblicarsi come voi le narrate
; giacchc rispetlo alle

opere del vostro amico, hanno esse il loro linguaggio , e cio e suf-

ficiente; riguardo poi ayli onori e distinzioni , vi sara chi si dara

la pena dipubblicarli; ma questi aneddoli che istruiscono e diletta-

no, niun altro pub tramandarli alia memoria deiposteri, e senza

di voi forse andrebbero in dimenticanza.

Ecco adunque reso conto dei motivi che mi spinsero a scrivere 1 .

Informal! appieno dello scopo e delle condizioni del libro, entria-

movi ad assaporarlo. Esso escritto in lingua scorrevole, taloratras-

andala ;
non ha disegno artificioso ,

non dislribuzioni retloriche :

ma segue semplicemente i tempi e discorre i luoghi , appunlando i

fatti memorabili del Canova, e tra questi piii volontieri i nuovi

aneddoti ,
che sono la piu saporita cosa del mondo. Ci pare che il

1 Pag. XI.
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D' Este abbia sopra tulto inteso ad illustrare in Canova 1' artista e

proporlo come modello agli studios!
, sebbene non abbia punto tras-

curato il cittadino e il cristiano. Comincia dall' umile Possagno e

da Venezia ,
dove quel grande gitlo le prime faville del genio ,

se-

guendo una via non interamente retta
, quale cioe 1' indicava 1'arte

dicaduta del tempo. A Roma il giovinetto principiante vede la pu-

rila anlica in tutto il suo pieno splendore : fu per lui come una ri-

yelazione subitanea
,
che il tenne per piu giorni come fuori di se.

Rischiaralo ne' concetti, rassicurato nella maniera, risoluto nello sco-

po, si abbandona a questa strada, e genera la nuova scultura, non

gia copiando servilmente, ma esemplando con libero volo dallascuo-

la greca e romana. L' ultimo gruppo , il Dedalo ed Icaro , eseguito

innanzi di studiare i capilavori antichi, posto a fronte del Teseo, pri-

mo marmo da lui trattato in Roma, segna visibilmente il trapasso de-

gli slili e, per dire cosi, la compiuta conversione dell'arlista. Da quel

giorno, come che il Canova fosse di rara modestia, e agevolissimo ai

consigliatori , pure divenne irremovibile sul partito preso di sgom-

brare la scoltura dal manieralo allora in voga ,
non lasciandosi svol-

gere ne dagli avvisi dei benevoli , ne dai dispregi de'maligni.

La natura fu certamente prodiga nel dotare 1' ingegno del Canova ,

ma egli altresi fu impareggiabile neU'alimentare la fiamma infusa.

Era tutto ne'musei, ne'monumenti; pellegrinava spesso coll'amico

D' Este ai famosi cavalli del Quirinale , dinanzi a cui fantasticava

le lunghe ore
,
invasandosi di quelle linee si maestrevoli , che della

Datura accolgono tanta perfezione ideale. Gia uscilo
, per dir cosi ,

di pupillo e divenuto maestro
,
balza ogni giorno di lelto innanzi al

sole
,
e si rinchiude nello studio a disegnare dal vero sempre nuove

accademie : vorrebbe non divertirsi
,
non distrarsi

,
non prender ci-

bo , non riposare : e poi tale 1'ardore con cui si getta sul rnarmo ,

che scarpellalolo tutto il giorno ,
lo ricerca a lume di candela, lo so-

gna di notle , e in fine a forza di puntare sull'asta a petto vi si fiac-

calecostole, e gli amici veggendolo consumare e dislruggersi,

debbono con amorevole violenza slrappargli i ferri di mano. Se al-

cuna volta restavasi dalle subbie e dai trapani , era solo per tornare

all' osservazione degli antichi
,
de' quali medito a parte a parte ogni
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cosa, le luci e gli scuri, i drappi e i panneggi ,
le puliture e le gra-

duate morbidezze del nudo, e iusino ai ferri onde gli artefid pote-

vano essersi giovati in ciascun uopo del lavorio.

E perche nulla gli mancasse del greco artista il buon Canova pren-

deva a verbo la leggenda d' Apelle nascoso dietro la tavola
,
e 1' imi-

tava risolutamenle, ora travestendo 'se , ora travestendo le opere

sue, il piu spesso con tenere aperio lo studio, e dirizzate le orecchie

ai cicalecci de' visilanli. Le laudi profuse gli riuscivan sospette, e

per forma tale
,
che fu vedulo una volta impensierirsene sino al pun-

to di correre trepidando al suo amico Hamilton, per mendicare qual-

che censura amorevole
,

e otlenutala abbandonarsi con tripudio a

emendare lo scorso. Ne solo accettavale dai dolti, ma da chi die si

fosse
, anco dall' iridotto e dal popolano : e do sino all' ultimo della

sua carriera. A proposito di che non possiamo temperarci dal riferire

do che il ch. cav. Benzoni ci raccontava non ha guari. nel suo Stu-

dio ,
ed egli 1' ebbe dalla bocca del D' Esle medesimo, autore delle

nostre Memorie, che tultavia non ne fece quivi menzione. II Canova

era pressoche vecchio e ricouosciuto universalmenle pel primo scul-

tore del suo secolo. Or avvennegli di dare ordine al D' Este, che

per amicizia gli serviva da soprastante allo studio, di collocare in

non so qual parte un bellissimo gruppo gia terminalo. Furono a do

chiamali alquanti facchini. Un di costoro, com' ebbe fornita 1' opera

sua, posesi a guatare le statue con quel piglio saccenle, che il popo-

lano di Roma volentieri prende nel giudicare di lavori di belle ar-

ti: e poi, alzando una spalla, Be', disse, il sior marchese (il Cano-

va ebbe queslo tilolo, negli ullimianni) ne sapra piu di noi; ma

per me questa statua ha il gozzo. Gli allievi dello studio, a udire si-

mile beslemmia , gli dettero sulla voce , gli dissero villania
,
e ne

nacque un diverbio animalo e strepiloso. In quella eccoli il Canova.

Coss i ghe? disse egli nel suo dialetto veneziano. Nulla, nulla, pro-

fessore
, risposero- quelli : ma insistendo esso per saperne il nelto ,

fmalmente uno oso parlare francamenle ,
e coufesso che quel maz-

zamarrone aveva preteso di scoprire un non so che di gozzo al collo

della stalua. II Canova squadro un' occhiata di fuoco sul marmo e

lissatolo pochi istanti : Bravo! hai ragionel esclamo
;
te' quest'oriuo-
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lo, e tuo; e tu fai piu servizio a me clie io non a te. E in cio dire si

levava 1'oriuolo da petto con lulta la catena* e gettavalo al collo del

fortunato facchino : e senza porre tempo in mezzo dava di piglio ai

ferri per ritoccare il lavoro, lasciando tulti sbalorditi del fatto.

Quest' immense sforzo di studio, di osservazioni,d'indagini, d'e-

sercizio in pochi anni colloc6 il Canova tra i piu valenti dell' arle

sua, e cio che e piu maraviglioso , tra i piu riputali. AH'eta di ven-

ticinque anni gli fu allogato il deposito di Clemente XIV, e chi lo

presceglieva a tale impresa era 1' illustre Volpato. Ben si puo dire

che da questo immortale monumento comincia 1'era della ristora-

zione scultoria. Non manco chi osasse mormorare qualche critica ,

ma la sua voce fu coperla dagli applausi universal! degl' inlen-

denti l
. Le Memorie del D' Este ricordano quindi gli onori che il

1 Non dispiacera ai dilettanti di belle arti
,
che recluamo qui un do-

cumento affatto inedito, risguardante questa grande opera si importante

negli annali artistici. Noi lo dobbiamo alia cortesia del cav. Benzoni che

lo scoperse, e ne depose 1'originale nell'archivio deH'Accaderaia di S. Luca.

Lo scoprimento altresi non. e senza curiosita. I suoi giovani di studio ave-

vansi fatto portare della ricotta :

,
e questa trovossi involta in una carta, cui

essi gettarono per terra. Sopragginnse il professore e vista la carta la ri-

colse, e subito gli occhi gli caddero sul nome di Canova. Esaminatala allora

con piii attenzione trovo essereToriginale, che noi qui trascriviamo, per-

che non vada dimentico
,
e come argomento altresi della moderazione e

disinteresse del grande Scultore.

Nota delle spese fatte per il Deposito di Clemente XIV, incomintiato

in Aprlle 1783, compilo in Aprile 1787.

Per modelli di legno in piccolo, indicanti 1'architettura della chiesa

e del deposito intagliati e dipinti ,
essendosi anche cambiato pen-

siere parecchie volte intorno al sito da collocarsl. Piii per. un

modello in grande com'e 1' opera stessa, fatto nella forma piu

zotica, per poter modellaryi sopra le statue di creta e formarle'

per vederne 1'effetto che avevano a fare sul luogo. Fu speso per

opera di falegname e legname, ferramenti, opera di muratore,

di dipintori e di formatori ,
i quali formarono quattro e non tre

figure, come esistono attualmente nel mausoleo, perche lo scul-
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Canova riscuote in Roma, a Venezia, a Possagno, a Napoli, in tutta

Italia. I Governi di Venezia ,
di Pietroburgo, di Vienna, di Parigi

lo invitano a prendere stanza in quelle metropoli , ma 1'artista non

solo non accetta le lucrose proposte oltramontane , ma ogni volla

che mette il piede fuori della sua Roma , pare clie il terreno gli

arda solto i piedi ,
e sospira e si strugge di ritornare tra i marmi

antichi e al suo studio diletto. Pochi artisli levarono
,
\ivendo

, si

tore voile cambiarne una, quantunque non fosse dispiaciuta. Fu

speso, dico, dallo scultore, niente calcolato il suo lavoro . Sc. 670

Costo del marmi di Carrara 1,150

Costo della luinachella 220

Trasporto da Ripa dei marmi tutti e per dare in piedi quelli delle

statue 95

Muovere e rimuovere parecchie volte le statue nello studio. . . 35

Lavoro di scarpellino , . . 1,000

Lavoro di muratore, e per non avere ancora avuto il conto esatto,

dico circa 400

Melallaro 57

Stuccatore, per non avere avuto 51 conto esatto, dico circa. . . * 40

Ferraro, per ferri posti al deposito * 100

Per levar le colonne, e per situar queste nell'atrio della chiesa. 16

Per la meta del valore del carro fatto apposta per il sicuro e facile

trasporto delle statue fin dentro la chiesa, sotto il deposito. . 108

Per bovi ed uomini pel trasporto 22

Per pitture ed imbiancature intorno al deposito 6

Per consume di ferri e acconciatura giornaliera dei medesimi
,
e piii

attrezzi diversi . 285

Mercede di quattro giovani tenuli, ed alle volte cinque 2,635

Per mancie occorse, delle quali non si ha nota 100

Mercede di modelli, ed altre spese per fare studii relativi a que-

st'opera, delle quali non si ha nota 500

Somma Se' 7,439

La mercede dello scultore Antonio Canova, che per quattro anni

contiimi si e applicato indefessamente in quest'opera . . . . Sc. 4,561

Totale Se. 12,000
IJ.

'

Bicevuta di Giovanni Volpato, 19 Aprile 1787.

Serie 7, vol. XI, fate. 348. 46 7 Settembre 1864.



722 RIVISTA

alto grido nelle corli di Europa ,
come Antonio Canova ,

e nessuno

certamente meno lo ricerco
; inteso come egli era unicamente ai

progress! dell'arte e alia perfezione de' suoi lavori
,

cui amo COQ

passione sviscerata. Perche non gli mancasse anche quel poco di

bizzarro, che, secondo noi italiani, da 1' ultimo finimenlo all' ideale

di un piltore o di uno scultore, il buon Canova pati da giovane

anch' egli qualche sfumatura di umori
,
e delle innocenti fantasie di

lui il D' Esle fa tesoro con ogni diligenza. II suo innamorarsi , per

dime una, e snamorarsi della damigella Volpato, dara forse un bel-

lissimo soggelto ai Goldoni avvenire : ma noi, per abbreviare, pas-

siam oltre.

Anche il carattere morale del Canova viene in queste memorie

benissimo-lratteggiato, e non gia per via di discorsi, ma si coi vivi

colori dei -fatli. Egli fu uomo integro e schiello all' antica, palriota

caldo, ma assennato, crTsliano'operoso; fermo e senza vilta. Duern

ghe delle Memorie ne diranno piu che un panegirico: Proseguiva

il mio amico (il CqnovaJ ne' suoi lavori, ed affliggevasi nel vedere

da lungL alcuni nembi che turbare potevano la pace d' Italia : il che

gli die motivo di modellare le due Danzatrici, che essendo di lor

nalura allegre, contrapponevansi alia malinconia. Essendo occupalo

in questo, una mattina seppe che il Sommo Pontefice era stato strap-

pato dalla sua sede e^condptto altrove. Quale fosse 1' amarezza del

Canova all' udir si infausta nolizia, non saprei descrivere. Si vide

privo dell' onore di essere ricevuto da un Sovrano che venerava, e

che per ogm'rispelto altamenle slimava: a quest' afflizione siaggiun-

se 1'altra del pianli e delle querele dei buoni abitanti diRoma: onde

egli non faceva che sospirare, domandando a tulli nolizia dell' ado-

rato suo prQtettore ; e. Soyrapq. .Accresceva queste anguslie il vedere

la Luigia (in casa di cui albergava e n era amato come ftgliuolo)

malat'a; ma soprallulto lo spirito suo era travagliato per T affezione

che portava a quell' ottimo Principe, ed il suo carattere eccessiva-

menle serisibile facevalo soffrire assai
;
onde nel tronco di una delle

dae Danzalrici che stava modellando, scrisse con lo slecco: Model-

laid nei giorni piu Irisli della mia vila, Giuyno 1809 1. Questi

i 1 Pag. 153.
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son bene tratti vigorosi per iscolpire al vivo il vero Canova. Ma me-

glio ancora si parra dal seguente, che con piacere proponiamo a lali

che vantano coraggio civile e non hanno allro coraggio che la de->

slrezza di salutare ogni giorno il sol nascente : e sappiano che il fat-
'

to accadde allorche la rivoluzione era padrona di Roma e minaccia->

va di eslremi disastri chi fosse tardo a professarsi ribelle alle legit-

time polesla: Passarono appena poche sellimane del cambiamento

del Governo, che fu eretto I'lstiluto nazionale. Appena stabilita quel-

1'adunanza scientifica, il Canova ne fa elelto membro. Egli di buon

grado accetto lale onore, in vista di poler esser ulile a Roma e agli

artisti. Per 1'apertura dell'Istiluto, fu fissata una sera, in cui venne-

ro convocati i membri che lo componevano nelle sale del palazzo

Vaticano; il Canova vi si reco, e postosi a sedere, gli fu proposto

di prestare il giuramento, il quale era cosi concepito : Giuro odio ai

Sovrani ecc. Egli che inlese questo principio, si alzo dalla sedia,

pronunciando nel patrio dialetto : Mi non odio nissun. E cosi dicen-

do, ando via. Alto rornore si suscito nell' adunanza, e si proponeva

da quei membri di qual pena dovesse caricarsi il Canova ad altrui

esempio. Appena 1' artisla fu uscito dalla sala vaticana, recossi al

palazzo, in allora dell' Accademia di Francia al Corso, a trovare il

Commissario Mourgue, e narratogli 1'accaduto gli dimando il passa-

porto l.

Cosi, come questi fatli, potessimo per inlero riferire gli abbocca-

menti del grande Italiano con Napoleone I, dal D'Este ricordali con

si nobile semplicila. No, no: il Canova non era di quei patriotli gon-

fianuvoli, che insolentiscono a parole contro i Principi paesani, e

leccan la frusta dei Principi foreslieri, e allora toccan la meta de'lo-

ro voti eroici, quando ghermiscono uno scampolo del bilancio, e un

ciondolo per coonestarlo. Quei grande e crisliano cilladino amava di

dignitoso amore la palria sua, ne amava le vere grandezze e sopra

tutle Roma, la Roma dei Papi, e facevane professione franca ed aper-

ta dinanzi al piu fiero nemico di Roma papale, a colui, che osochia-

mare suo figlio Re di Roma; e non s'accorse che quei nome sacrile-

go, come fuoco enlralo nelle viscere dello svenluraio fanciullo, lo do

1 Pag. 193,
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veva consumare nel fiore della Yita. II Canova si dislruggeva di

cordoglio infinito pel rap'mamento vandalico delle noslre tele, del

nostri codici ,
dei nosiri nummi

,
dei nostri marmi. Non si puo leg-

gere senza ammirazione 1' ardore
,
onde si accinge alia malagevole

impresa di ricuperarli, i palpili e la Irepidazione onde li ricerca a

Parigi, le intercession! che Yi mette tramezzo, la gioia con cui per-

viene a riscuoterne la maggior parte , e gl' incassa
,
e li fa partire

sollecitamenle scorlati dall' armi collegate. Con tutti questi meriti

coll' Italia e specialmente con Roma, a mala pena si puo risolvere ad

acceltare un titolo
pnorifico,

e una non grande pensione ,
di cui pure

dispone tosto per alto pubblico a favore delle arti e degli artisti. E
vero che i suoi lavori gli procacciaYano lesori da tutta Europa e fin

daH'America, ma al tempo istesso egli allargava continuamenle la

inano profondendo nei musei di Roma, nelle sale del Valicano, nei

poveri artigiani e nei mendichi d'ogni maniera. Ed e notabilissimo

che il caldo amore di patria non gli pose mai la benda cosi da far-

gli dispettare le altre nazioni. Francesi, Tedeschi, Inglesi, Spagnuo-

li, tutti trovavano in lui un consigliere negli studii, un padre e prov-

veditore nelle necessita. Chi giugne al fine di queste memorie, si

senle dolcemente confortato il cuore, e dice : Benedetto colui che

cosi seppe esercitare 1'arte, e fortunato chi incontro tale amico come

il D'Este, che ai posteri il raccontasse.

Conluttocift prima di levar le mani di questa Rassegna, conviene

che scarichiamo il nostro animo facendo contro alcuni detli del D'Este

una qualche eccezione. Non parliamo di alquante acerbe frecciale ,

con soverchia liberta lanciate
,
a danno di persone onorande e meri-

tevoli certo di Yenir risparmiate da questo genere di offesa persona-

le. Quello che notiamo, come piu seYeramenle biasimevole, e un

colale principio di realismo, come il chiamano oggidi, che qui e cola

traspare, nonsappiam bene se per colpa dell'autore Antonio, o del-

1'editore Alessandro D'Este. Chi che esso sia riconosciamo di buon

grado ch' egli non precipita sino all' assurdo smaccato di altri nosiri

contemporanei, che per proprio obbietto delle arti imitative assegna-

no i prodotli e gli alti tutti della natura, cosi che nulla Yi sia d' ino-

nesto per 1'artefice, che la natura secondo realta abbia ricopiato. Ci6

non ostanle a noi pare certo di senlire il sito di quelle immonde teo-
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riche in queste parole : Gruppo di grandezza nalurale, rappresen-

tante Adone seduto e Venere che lo inghirlanda di rose, con un aino-

rino in disparte. . . Questo modello non fu poi eseguito in marmo, non

essendo contenlo 1' autore della composizione ,
non perche le figure

fossero nude, come si disse, poiche il vero linguaggio dello slaluario

e il nudo, ed e quella parle dove 1' arte puo trionfare, e sconcezza

non puo stare nell' ignudo se quello si sublimi alle forme dell' idea,

e con modeslia e verecondia si componga. L'onesta dell' arte sta in

questo ; che 1' autore non deve mai far trasparire nel suo lavoro, che

lo abbia guidato nessun pensiero meno che corretto. Ouando 1'arti-

sta si mostra essere stalo unicamente inteso a superare le difficolla

dell'arte sua, e a ritrarre le forme nella loro verginale purita (di Ve-

nere che inghirlanda Adone, ignudienlrambi!}, come una delle phi

meravigliose opere della divina onuipotenza, puo riposar sicuro di

non destar scorretti appetiti negli animi
(
Credaci chi ha piu fede di

not /). La bellezza veramente sublime purga i sensi non li corrom-

pe: innalza ranimo, e nol deturpa l. Quesli li repaliamo error!

in morale, e in arte altresi. Chi polra capire come la Psiche e il Cu-

pido scolpiti dal Canova quasi senza velo nessuno
,
e in atto piutto-

sto lubrico che lusinghiero, sieno innocenti e casti 2 ? Qual uomo sara

si dolce di sale, da immaginarsi che senza pericolo dell'onesta, si pos-

sa esporre allo sguardo pudico una Venere piena di volulluosa tene-

rezza e di disordine e di negligenza ecc. ecc. massime poi presso

un Adone in tale allitudine che onestamente descrivere non si puo 3?

IVoi temiam forte, che piu d'un leltore trovi noi troppo indiscreli di

pure indicare per accenno siffatte licenze. Or che sara il deseriverle

per singolo come fa il D' Este, e 1' approvarle? Che sara degli scul-

tori, che colle forme plastiche le rappresentano agli occhi degli in-

cauti ? Dio solo sa quante innocenze maculate gridano vendetta al

tribunale di Colui, che non giudica secondo i placiti delle scuole di

Atene procace, si secondo la legge dell'austero Calvario.

Sappiam bene che dagli odierni sludii d' Italia e dai Iramontani

si levera un grido d' indegnazione contro chi osa discredere all' illi-

batezza dello scalpello di Antonio Canova. Piu ancora sappiamo che

1 Pag. 305. 2 Pag. 313. 3 Ivi.
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la scuola realista, la quale tanti allievi conta oggidi nella piltura,

nella scultura
,

nella poesia , nel romanticismo
,
va tutla a romore

contra chi e ardito di possedere ancora un poco di buon senso cri-

sliano. Ma noi tanlo siam lungi dal paventare le loro ire
,
eke ap-^

punto perche sappiamo essere molli i traviali , e pressoche univer-

sale il pregiudizio , percio alziamo la voce e protestiamo. Quattro

parole immaginose, epigrammaliche, echeggiate ne' giornali del pa-

ganesimo battezzato , non faranno mai che 1'uomo non sia piii quel-

1'essere passionate, le cui fibre sensitive vibrano per necessita in

presenza dell'obbietlo che naluralmente le scuole ed alletta. Che

Antonio Canova, genio trascendenlale
,
nel modellare il nudo, altro

Don vagheggiasse che il trionfo supremo dell'arte; sia conbene,

Doi ci sforziamo di crederlo: ma che tutli e singoli gli speltalori

tie' pericolosi suoi gruppi debbano o possano fore altreltanlo, nc

noi, ne altri, neppur chi lo giura, il crede. II platonismo milico, il

sublime dell' idea
,

1' esletica purificatrice , piovenli dalle forme con

bell' arte spogliale, le sono bolle di sapone, paroloni a venlo
;

i fat-

torini di bottega a udirle inarcano le ciglia , gli uomini di retto sen-

lire , danno una spallucciata , e dicono : baiate ! Quindi come che

sulla Senna ed anche pur troppo sull'Arno e sul Po, si faccia in

quesli giorni un grande scialo di carne ritralta in tela e scolpila in

marmo, noi non cesseremo dal biasimarlo : e per quanto i realisti

spergiurino di fiatarvi 1'ambrosia dell' Olimpo ,
noi ci oslineremo

a non sentirvi altro che 1'aria afata dei luoghi immondi. Oh, che

le scene di harem, non sono piu scene di harem, perche invece d'un

emiro del Cairo vi svacca un Giove crelese? Senza che i nostri scul-

tori
,

dalle allezze omeriche sanno troppo bene discendere ad altri

ideali piu accostevoli
, piu borghesi, piu caserecci. Ma rimetliamoci

in islrada.

Che se lo sfoggio del nudo disdice alle case e alle piazze de' cri-

stiani, anzi pur degli uomini razionali, molto piu ripugnera alle

chiese. Quindi non possiamo in conto alcuno menar buone le rimo-

stranze del D' Este conlro i velami recentemente posti ad alcuoi

simulacri nelle chiese di Roma. Ecco una sua nota, almeno troppo

audace : Rammento che essendomi incontrato col conte . . . , mi

fermo dicendomi: M. D'Este, diles-moi qui a ete celui qitt avec
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une main sacrilege a ose couvrir a Saint-Pierre le Genie superbe

de Canova? Alia quale doraanda risposi : Un mediocre sculpteur qui

a, ete secouru par le meme Canova dans I'annee J82J, en le tirant

de Ictat de misere afin qu'il puisse s'avancer dans le chemin des

etudes. Ed egli replico: Celui-cinon settlement est une grande bete,

mais encore un ingrat 1. Noi troviamo qui poca diplomazi# (beri-

che diplomatico fosse chi disse queste parole ) , poca graramalica e

meno senso comune : e per converse, nella seguente osservazione

troviamo rnolta insolenza: A dire il vero non si comprende come

siansi falle talune indebile osservazioni su quegli angeli o genii midi,

i quali in ultima analisi . . .
;
ma relalivamente alia coperlura di quesli

si trovarono artisli vili e mercenarii, i quali per timore o per interesse

non ricusarono questo genere di profanazione, come non mancarono

pontefici uguali a Pio IV! E se coprironsi gV ignudi del Buonarroti,

cio non lolse a lui il merito di grande artista
,
come nulla toglie al

Canova la copertura o panneggio posto all'angelo del monumenlo Rez-

zonico, ed ai due genii di quello Stuard 2. Se il D' Este non com-

prende, sua colpa. Ma compresero benissimo fin dal tempo del Buo-

narroti coloro che biasimarono gli ignudi della Sistina, e tanto dis-

sero, che inflne, prevalendo il rispetto dell'onesta all' idolatria del-

1'arte, fu falto cio che disapprova il D' Esle 3. ]\e solo il compresero

gli scrupolosi, ma fino a Salvator Rosa, di cui e celebre quella terzina:

Michelangelo raio, non parlo in gioco,

Questo che dipingete e un graa giudizio,

Ma del giudizio voi ne avete poco.

E vero che nihil velare graecum est, ma e verissimo altresi, che

aliquid velare christianum est. L'ideale d' un baltezzato non puo es-

sere lo slesso che T ideale d' un etnico
,
d' un solidario

,
di un mao-

nietlano. A Gnido
,
ad Efeso, a Corinto la suprema perfezione idea-

ta dell'arte era la materia signoreggiatrice dello spirito ;
a Roma, a

S. Pietro 1' ideale dev' essere la materia dallo spirito signoreggiata :

il tempio e sacro a Dio crocifisso , e V allare sorge sulla tomba dei

martirizzati. Ecco i principii che debbono formare, dirigere, nobili-

1 Pag. 309, nota. 2 Pag. 340, nota. 3 YASARI, Vita del Buonarroti*
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tare 1* arte cristiana, ecco i principii che alcuna volta il Canpva di

fatto dimentieo, e che il suo biografo disconosce, con troppo piu gra-

ve disordine, in teoria. Noi con piena conoscenza di causa, possiamo

assicurare che i richiami conlro il genio del Canova furono infiniti e

di Italiani e di forestieri. Quando tulli taciuto avessero, richiamavasi

la sanlita del luogo e il pudore crisliano. I monumenti de' nostri

templi non a curiosita mirar debbono, neppiire a diletto semplice-

mente. E'conviene che il fanciullo semplicelto e la vergine pudibon-

da possano nel lempio entrare
,
e spaziare liberamente col guardo ,

e in ogni parte incontrare esali d' innocenza, profumo di castimonia,

inceiitivi di preghiera. E se prima non fu posto riparo a quel disor-

dine, prova e quesla della benignila e della tolleranza ecclesiastica,

la quale non venne al rimedio, finche il male non fu appurato e ri-

conosciuto per incontrastabile. Ma quando gli scandali gravi e mol-

tiplicati e pubblici ebbero dimostro non potersi allrimenti prevenire

tali indegnita che con opportuni velami, cecita e codardia sarebbe

stato, anzi sacrilegio il non provvedervi. II perche i piagnistei sopra

le profanazioni dell'arte, e le accuse ftingratitudine e di beslialila

(grande bete) giltale in faccia a chi ordino e curd quell'opera santa,

ne sembrano ricadere meglio che sopra niun altro, sopra chi si

leggermente le avventa, se pure la leggerezza stessa in qualche

parte non lo scusasse.

Cotali tenerezze potranno per avventura impietosire i fattorini,

che appena poste le mani alle subbie, gia sicredono Michelangeli in

miniatura, noi no. Che dunque? sacrificheremo le anime immortali,

riscaltate col Sangue divino
, improntale della immagine sopranna-

lurale della Triade augusta, per un pezzo di pietra scarpellato, fos-

se pure daFidia o dal Canova? Non rinunziamo al catechismo, neal

lume della ragione.

Tronchiamo questa Rivista, perche non sarebbe agevole di termi-

narla , essendo una volta entrati in tali questioni. In una parola si

puo riepilogare il delto sin qui. Le Memorie del Canova
,
scrilte dal

D'Esle, sono un libro buono per gli uomini maturi, malgrado le mac-

chie che vi abbiamo appuntate ; ma, per ragione di queste, noi cre-

diamo opportune per la gioventii.
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1. Relazioae sopra II taglio dell' Istmo di Suez 2. II Petrolio,

e precauzioni colle quali si deve adoperare.

1. Nel di 6 d'Agosto si e riunita in Parigi, come ha in uso ogni anno,
la Compagnia del taglio dell' istmo di Suez. II presidente sig. De Lesseps
tra' plausi de' socii lesse il suo discorso

,
diviso in tre parti : nella prima

delle quali espose lo stato prospero delle finanze; e neH'ultiraa parlo della

fine gia data ai litigi, ch'erano insorti tra il yicere d'Egitto e la Compa-

gnia : del che ne' fascicoli precedenti abbiamo informati i nostri lettori.

Qui diamo solamente un cenno della seconda parte del suo rapporto ,

la quale spetta ai lavori. La mira del sig. De Lesseps essendo volta a

togliere alia Compagnia 1' ingombro delle direzioni particolari e minute,

e di lasciarle il solo incarico della sorveglianza e del goyerno generate ;

egli ha oggimai disposte le cose in tal maniera
,
che perverra, dopo non

guari tempo, a ferire in cotesto segno , per mezzo degli appalti. I princi-

pal! tra quest! appalti ,
che ordiniamo secondo le differenze delle opere,

sono quattro.

Canale marittimo tra il lago Timsah ed il mar rosso. Fin dal mese di

Marzo trattavasi di commettere ad appaltatori quella parte di lavoro che

concerne il canale marittimo tra il lago Timsah ed il mar rosso : una li-

nea cioe di 85 chilometri
, compresa la lunghezza dei laghi Amari. E fu

commessa nel seguente Aprile, mediante un contratto, che ne assicura la

esecuzione nello spazio di quattro anni. Or poiche e gia proyyeduto che

nello stesso tempo sieno condotte a termine le altre parti dell'intero ca-

nale, yerra dal fatto confermata la yerita de' detti del sig. De Lesseps:
cioe che il 1867 sara segnalato per 1'apertura del canale marittimo alia

grande navigazione. II contratto e stato conchiuso co'signori Borel e La-

Talley, ingegneri espertissimi ed intraprenditori di opere pubbliche a Pa-

rigi : i quali in questo tempo con grande assiduita fanno i preparativi ne-

cessarii al buon riuscimento della loro impresa.

II terreno che debbono scayare e 24 milioni e 500,000 metri cubi : ed

il prezzo e 56 milioni di franchi : e quindi il prezzo medio di ciasun me-
tro cubo e circa 2 franchi e 28 centesimi.
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Gettate delporto Said. Co'signori Dussaud fratelli fu stipulate nell'Ot-

tobre del 1863 il contralto del raolo del porto Said, da costruirsi colle

gettate di massi arlifiziali, cemenlati colla calce idraulica del Thiel. Edi-

iicate immediatamente le abitazioni degli operai ,
ed i raagazzini e le

mansarde de'materiali e degli ordegni, e messo a ordine tutto il resto

die e mestieri alia confezione e al trasporto dei massi
;

si diede princi-

pio, nel mese di Giugno, alle previe operazioni. Le quali essendo omai

quasi pervenute al termine, non e a dubitare, che il lavoro de'massi noa

sia pienamente attuato nel yicino raese di Ottobre.

In questo raentre
,
acciocche i navigli avessero, il piu presto che era

possibile, una stazione sicura, la Compagnia ha preso a suo carico gittare

subito una scogliera in tutta la linea che si distende dall' feoletta a terra

ferma. E nella priina meta dell'anno che corre ha fatti sommergere 15,000

metri cubi di macigni: ed altri 20,000 sono presti ,
i quali in questa se-

conda mela si verranno affondando di mano in mano. Benche questa di-

ga stia ancora quasi un metro sotto la superticie dell' acqua ;
nondirae-

no nello scorso Giugno protesse diciassette navi da un forte yento che sof-

fiava da tramontana.

I metri cubi dei massi, che i signori Dussaud debbono fabbricare, sono

230,000. Ognuno si e pattoyito per 40 franclii: onde tutto il costo e 10

milioni di franchi.

Badni e canali del porto Said. Col sig. Aiton fu contrattata nel mese

di Gennaio 1' escavazione del canale e dei bacini del porto Said. Non o-

stante la prontezza, colla quale s' e egli recato nell' Egitto ,
e 1' abilita

ond' e dotato
;

si puo dire che ha dato appena la prima mossa al suo la->

yoro. La cagion principale dell' indugio e nelle draie e cavafanghi, nelle

chiatte e nelle zattere
,

nelle grue ed in tutti gli altri strumenti ed inge-

gni, chela Compagnia, in forza del patto, gli deve cedere. Imperocchfc di

cotali ordigni alcuni son vecchi ed ban bisogno di restauro; altri nuovi,

de'quali era stata ordinata la compra poco prima di questo contralto, ma
giungeranno sul cadere dell'anno.

I signori Dussaud, per un contralto stipulato col sig. Aiton, riceveran-

no da lui i 250,000 metri cubi di arena, che e loro necessaria nella fat-

tura de' massi
,
e che al sig. Aiton Terra somministrata dallo scavo del

bacino. Un tal patto apporta utilila a ciascuno de' contraenti
,
e conferi-

sce al buon procedimento di tutla 1' impresa.
Lo scavo eseguito, sia per opera della Compagnia, sia per quella del si-

gnor Aiton, dal principio dell'anno sino al cominciamento di Luglio, e di

254,214 melri cubi : de' quali circa 30,000 appartengono al bacino, e gli

altri al canale marittimo. I primi sono stati la piu parte adoperati ne' ter-

rapieni de' cantieri e delle varie ofticine degli operai e degli appaltatori.

Con questo scayo del gran bacino si e aperta una comunicazione diret-

ta tra le bocche del porto ed il canale marittimo : il che ha facilitate notabil-

mente tutte le operazioni ,
ed ha fatto cangiar 1' aspetto di questo porto.
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Chi dal lago Tinasah disoende a Said, navigando pel canale, che per
chilometri e largo 60 metri, ed 80 piu in qua verso il porto; va ara-

mirandosi di questa navigazione si lunga e falta si agevole in corto tem-

po. Ma quando avvicinandosi al porto vede il furao delle macchine, e poi
i vascelli ancorati all' isola, ed una moltitudine di zattere, di scialuppe e

di barchette che si vanno aggirando in quel seno frequentatissimo, e ode

il rumore de' martelli e come un ronzio del popolo di operai ;
la meravi-

glia e in colmo, perche quella industriosa citta pare sorta per incantesimo

sopra una spiaggia poco prima deserta.

Lo scavo da eseguirsi dal sig. Aiton e di 21 milione e 700,000 metri

cubi ad 1 franco e 33 eentesimi il metro cubo
;
e pero tutta la spesa e

30 milioni di franchi. Ma se si tien conto de'materiali e degli strumenti ,

che sono rilasciati dalla Compagnia ,
il prezzo cresce alia ragione di

1 franco e 60 eentesimi per metro cubo.

Lavori nel rialto di El-Gwsr. II sig. Couvreux ha in appalto 1'allarga-

mento e 1' abbassamento della via, aperta lungo il grande rialto di El-

Guisr, il quale in alcune parti s' innalza sino a 20 metri sopra il livello

del mare. Molti mesi e convenuto spendere nel raccogliere gli operai, ed

in apparecchiare i magazzini e gli strumenti : egli e pertanto quasi al

principio del suo lavoro ; poiche, sul fmire di Giugno, soli 44,383 metri

cubi avea tolti. Ma altri 17,590 metri cubi sono stati scavati in questo

tempo medesimo dagli operai proprii della Campagnia, affin d' impedire
che la terra franasse e andasse giu nel canale.

Deve il sig. Couvreux scavare 90 milioni di metri cubi di terreno, sia

colla escavazione a secco ,
sia col mezzo delle draie ordinarie. II prezzo

e 14 milioni di franchi, costando ciascun metro cubo 2 franchi e 60 cea-

tesirni.

Unendo insieme i prezzi di questi quattro appalti ,
risulta la somma di

110 milioni di franchi.

Lavori eseguiti dagli operai egiziani. Ne'tre primi mesi di quest'anno
il numero degli operai, inviati dal Governo egiziano, fu tra 12 e 13 mila.

Di poi e venuto sempre diminuendo insino al Maggio : nel qual tempo la

Compagnia fece noto a quel Governo, ch'egli poteva omai richiamare tut-

ti i suoi. I lavori eseguiti sono i seguenti.

Nella parte del canale marittimo che si stende dal porto Said a Tim-

sah tra i chilometri 35 e 54 ban trasportata la terra estratta dall' acqua
tra i due argini di Africa e di Asia. Lo sgombramento e stato di 661,000
metri cubi.

II canale, che congiunge il canale marittimo col canale di acqua dolce

ad Israailia, e stato prolungato da una parte insino alia chiusa d' aval, e

dall'altra in forma di ramo laterale sino alia chiusa A'amont. 11 qual ra-

mo al presente supplisce al tratto del canale di acqua dolce , che manca
fra una chiusa e 1'altra: e servira piii tardi, acciocche le navi di trasporto,
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che vanno da Ismailia a porto Said, evitino il passo di queste due chiu-

se. Lo scavo di questo doppio prolungamento e 38,587 metri cubi.

Per cagion del contralto, stipulate co'signori Borel e Lavalley, la Com-

pagnia avea obbligo d' aprire due altri canali tra il canale d' acqua dolce

ed il marittirao : de' quali uno doveva terrainare al rialto o soglia del

Serapeum, e 1' altro a quella di Chalouf-el-Tarraba. I lavoratori egiziani

hanno scaYato, per eseguire il primo, 91,152 metri cubi, e 12,045 per
fare il secondo.

Ma il piu gran numero di questi operai e stato adoperato a scavare il

letto di quella porzione del canale marittirao, che deve traversare il rialto

di Chalouf-el-Tarraba. II letto e aperto, ha tutta la larghezza, ed e lungo

4,691 metro
;
essendo la banchina 3 metri al di sopra del liyello delMe-

diterraneo. Questa escavazione e 1,361,000 metri cubi.

Unendo insierae questi varii lavori degli Egiziani, dal Gennaio al Mag-

gio sono stati scavati 2,163,784 metri cubi.

Dopo aver parlato di questi lavori
, che sono i principal! , spettanti al

canale marittimo ed al porto Said; il sig. De Lesseps ha fatto all'Assem-

blea la relazione delle altre opere eseguite nello stesso anno
;
della quale

soggiungiamo un breve epilogo.

Canale di acqua dolce. II maggior tronco del canale di acqua dolce,

il quale va da Gassassina ad Ismailia, essendo compiuto ;
resta solo di

stabilire quanto e mestieri alia sua conservazione. In generale poi sia

pe' lavori fatti dalla Compagnia ,
sia per quelli che il Yicere d' Egitto ha

da eseguire per la convenzione dei 18 Marzo del 1863, non e a temere,

che venga mai impedita la navigazione in alcuna parte di questo canale,

per lo difetto dell'acqua.

Acquedotto da Ismailia a Porto Said. I lavori dell' acquedotto da

Ismailia a Porto Said ebbero fine il di 9 di Aprile : ed alia dimane si co-

mincio ad attingere 1' acqua nella citta dalle fontanelle a chiave. II capo

dell'acquedoUo e sulla punta piu elevata del rialto d'El-Guisr: e li pres-

so si e fabbricata la prima cisterna
,
che contiene 500 metri cubi

,
o

500,000 litri di acqua. Un'altra e a Porto Said di 700 metri cubi. Tanto

basterebbe alia popolazione d'oggi per due settimane, ove il eondotto si

dovesse ristorare. Quando il numero degli abitanti diventasse maggiore,
si costruirebbe una terza cisterna. Altre fontane sono poste lungo il ca-

nale marittimo, e singolarmente a Kantara sulla strada di Siria : ove la

Compagnia e ogni di benedetta dalle folte carovane, che viaggiano tra la

Palestina e 1' Egitto. Per cotesta abbondanza di acqua anco il passaggio

degli armenti per que' deserti e diventato piu frequente. Nel solo mese

di Giugno venendo di Siria passarono per Kantara 1,022 cavalli, 466

muli, 813 buoi, 329 montoni, 5,102 capre e 4,661 camello. In questo
sito di Kantara sono al presente alcune fabbriche della Compagnia : ma

pare che un giorno vi si edifichera una citta considerevole.
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Telcgrafo. La rete telegrafica e al tutto compiula , e contribuisce pift

di quel che si aspettava, al buono e spedito progresso de' lavori. Lascia-

ti indietro gli esempii delle relazioni tra' different! opificii dell'istmo,

e di quelle dell' istrao stesso col Cairo e con Alessandria
;

il sig. De Les-

seps ha narrato questo solo : che
, grazie al telegrafo ,

il direttore gene-
rale de' lavori si pole troyare in Parigi nel momento, in cui

, per negozii

grayissimi e rileyantissimi per la Compagnia ,
il trovarvisi era somma-

mente necessario. II dispaccio inviato da Parigi gli fu dato a Porto Said:

e noye di dopo la spedizione del dispaccio, egli era a Parigi.

Agricoltura, Sanita, Religione. L' agricoltura non si doyeva neglige-

re
; principalmente perche necessaria alia guarentigia delle sponde dei

canali. Essa in alcuni luoghi e prospera: ed altrove
,
come per cagion

d'esempio, tra 1' Ouady e Toussoum il terreno e dissodato e spianato. La

Compagnia ha molto utilmente assoldate a quest' efletto le famiglie de-

gl'indigeni erranti.

Argoraento della salubrita dell'istmo e la sanita degli operai. II sig. De

Lesseps ha fatto imprimere, affinche sia distribuito ai socii, I'annuale rap-

porto del signor dottore Aubert-Roche , primo medico della Compagnia:
CYC si dimostra ad evidenza, che la sanita e quivi in migliore stato, che

nelle stesse contrade d' Europa piu pregiate per bonta di cielo. Ne ,

siccome altri temeya
,
le cose ban mutato aspetto , quando si comincio a

surrogare gli operai europei in luogo degli egiziani. Imperocche due

mila tra italiani e greci e maltesi gia occupano il posto degli africani : ne

punto e deteriorata o la condizione della salute o 1'alacrita del lavoro.

Anzi ancora la mortalita in quest'ultimo anno e diminuita: nell'anno pre-
cedente fu di 1,40 per 100, in questo e di 1,36. In Francia la mortalila

dell'armata in guarnigione e di 1,94 per 100.

II sig. De Lesseps ha fatto osservare che non era da commettersi agli

appaltatori la cura di quel che appartiene alia Religione, e che la Compa-
gnia non lascia intorno a cio nulla desiderare. Ha indi riferito, che dopo
essersi gia innalzata una moschea ad Ismalia, che e nel centro deH'istmo,
adesso yi si sta costruendo una chiesa cattolica.

Livellazione e carta dell'istmo. In questo anno si e fatta la liyellazione

di tutto il territorio dell' istmo ,
con quella facilila ed accuratezza

,
onde

per innanzi non si poteva. Dalla quale liyellazione si e conchiuso
, che

la differenza de' liyelli de' due mari e piccolissima ; poiche non oltre-

passa 16 centimetri. E yien cosi confermato quel che asseri nel 1847 il

. signor ingegnere Rourdaloue, che fece in quell' anno la stessa livellazione.

Anche una noyella carta dell'istmo si e col metodo trigonometrico de-

lineata dal sig. Larousse
, ingegnere idrografo della marina imperiale e

capo della diyisione de' layori della Compagnia a Suez.

Si questa carta, come un rapporto della liyellazione sono state presen-
tati all' Accademia delle Scienze dalsig. Elia de Beaumont, presidente
onorario della Compagnia.
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2. II petrolic o sia olio di sasso valse ne' tempi andati ad apportare in

guerra que' nocumenti, che dappoi con piii speditezza e con maggior ya-

stita si cominciarono a produrre dalla polvere : giacche il petrolic appunto
era il precipuo elemento del fuoco greco. Ma dal 1860 in qua, scoperte-

sene alle falde dell' Alleghany nell' America settentrionale copiosissime

sorgenti, questo bitume compensa con larghi beneficii i danni antichi.

Esso, per cagion d' esempio, e adoperato nella composizione delle ver-

nici, e per isciogliere alcune resine ,
e specialmente la gomma elastica.

Yiene sostituito al carbon fossile per la produzione del vapore. E se s' in-

tridono di esso panni o fogli di carta, e poi si frammettono tra' panni di

lana, questi soiio guarentiti dalle tignuole. Finalmente ancora la terapeu-

tica somministra quest' olio sia internamente come yermifugo ,
sia este-

riormente spalmandolo or sulle ferite a guisa di impiastro ,
ed or su

quelle parti che sono afflitte da reumi inyeterati.

Ma il raaggiore ed il piu comune vantaggio e 1' illuminazione. In Ame-
rica e nell' Inghilterra gli olii vegetali o non s' impiegano piu, o sol per
sontuosita e per lusso; ed in vece vi si brucia il petrolic. La Francia

gia tiene dietro all' Inghilterra : e 1' Italia seguitera facilmente la Fran-

cia ; perche quest' olio americano , computate ancora le spese del tras-

porto, si puo tra noi barattare a piu vil prezzo ,
che gli altri olii i quali

rischiarano le nostre notti.

Ma tra tutti i beni di quaggiu ad ogni forza vogliono cacciarsi i mali :

e quelli infra gli altri, che facilmente possono incogliere percotal nuovo

genere d' illuminazione, sono due. II primo si e 1'offesa e 1'affievolimen-

te degli occhi, per lo molto splendore e per la grande bianchezza della

luce. Al che si pone rimedio col moderare la lunghezza del lucignolo, e

col far use di ventole opache o trasparenti, ma sempre colorate alia fac-

cia interna. II giallo cupo e 1' arancione fanno che la luce del petrolic si

avvicini a quella dell' olio di oliva
,
ed alia luce riflessa del sole. Chi e

accostumato a portare le lenti azzurre potra tingere la ventola in azzurro,

e chi le yerdi in verde. E poi mestieri che la ventola discenda almeno

quattro centimetri piu sotto della fiaccola.

L'altro inconveniente di molto piu grave puo avvenire per la facilita,

colla quale il petrolic s'inGamma. Sul cominciare del 1863 una sorgente,

ne' luoghi che sopra abbiamo detti
, piglio fuoco : ed il liquido che av-

yampava ayendo investite ed accese le altre sorgenti ,
si formarono la-

ghi di fuoco, e piu leghe di terreno andarono in preda alle fiamme. Pe-

rirono cosi uomini ed animali
,
e boschi interi e yillaggi si ridussero in,

cenere. Importa dunque conoscere quali sieno le precauzioni da pren-
dere contra i danni , che dall' uso di quest'olio possono yenire : e a tal

fine riferiamo 1' istruzione del Consiglio di salubrita a Parigi ,
la quale

gia e stata pubblicata in quella citta, il di 15 di Luglio, per ordine del

Prefelto di Polizia. Essa dice cosi: L'olio di petrolic convenientemente

depurate e quasi senza colore : un litre non deve pesar meno di 800
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gramme: ne esso si accende immediatamente pel contatto di un corpo

infiammato. II che si accerta nel modo seguente : si yersi in una tazza

un poco di petrolic, e si tocchi la superficie del liquido colla fiamma di

un tiammifero. Se il petrolic e sceverato dagli olii leggieri ,
che sono

sommamente accensibili
,
non solo non s'infiamma, ma se vi si getta

dentro il fiammifero acceso, in poco d'ora lo spegne. Qualunque olio de-

stinato alia illuminazione
,

il quale non resiste a lal prova, dev' essere

rigettato, come quello che potrebbe graudemente danneggiare. L'olio di

petrolio quantunque non contenga piu le essenze leggiere delte nafte, le

quali gli comunicano la facolta di accendersi al contattto di una tiamma;

e sempre una delle materie piu combustibili che si conoscano : e quando
e imbevuto dalle stoffe di lino, di cotone o di lana, questa sua attitudine

a pigliar fuoco si fa maggiore. Pero non e da ripqrsi ne' magazzini ,
ne

da spacciarsi, senza cautela e circospezione.
a Esso dev'esser cuslodito o trasportato in yasi metallici. Ed i luoghi di

deposito debbono essere illuminati o con lampade collocate di fuori
, oy-

vero colle lanterne di sicurezza.

Una Jampada a petrolio conyiene che non abbia alcuna fenditura o

screpolatura, la quale si stenda insino al recinto , oye arde il lucignolo.

Ed e da badare che essa contenga sempre piu olio di quel che deye bru-

ciare una sola fiata : acciocche mai non accada, che resti yuota meutre e

accesa. Pero si fa meglio a usare quelle di materia diafana, come di ve-

tro o di porcellana ; potendosi attendere cosi alia quantita d'olio che yi e

contenuta. Le pareti di queste lampade debbono essere spesse ;
ed i pic-

coli tubi che si applicano al di sopra e necessario, che sieno stabilmente

attaccati con un mastice
,
che gli olii minerali non possano alterare. I

piedi sieno pesanti ed a base larga: cosi per la maggiore stabilita meno
yi e pericolo che 1'olio si yersi.

Prima di accendere la lampada si deve tutta riempire d'olio, e poi
chiudere con diligenza. Allorche 1'olio sta sul {mire, conyiene estinguerla

e lasciarla raffreddare
, prima che si apra per infondervi il nuoyo olio.

Ove si yoglia mettere 1'olio nella lampada di gia spenta, ma non del tutto

raffreddata, tenga ben lontano il lume, di cui si serve, colui che fa que-

st'operazione. Se il yetro si fende, smorzisi immediatamente la lampada;

per impedire il riscaldamento delle guarniture metalliche. Un tal riscal-

damento, quando e di una certa intensita, fayaporare 1'olio della lampada;
il yapore puo accendersi

,
e fare scoppiare e mandare in pezzi tutta la

lampada: dal che yiene in conseguenza il versamento di un liquido sem-

pre infiammabile, e spesse yolte ancora gia infiammato* L' arena, la ter-

ra, le ceneri, il gres si debbono impiegare anzi che 1' acqua , per ispe-

gnere gli olii minerali che bruciano.

Se accadano scottature, prima che giunga il medico, e cosa utilissima

porre sulle parti offese piumacciuoli imbeyuti d'acqua fresca e rinnoyarli

di tanto in tanto.
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STATI PONTIFICII. Dispute teologiche, ed esercitazioni scolastiche

sostenute in Roma.

II Diacono Dario Mattel, di Pennabili, diocesi di Montefeltro, alunno

del Seminario Pio, che, or fa un anno, sostenne con lode una Conclusione

in sacra Teologia ed in sacra Scrittura, nel giorno di Mercoledi, 20 di Lu-

glio, avendo terminato lo studio delle sacre discipline ,
si espose a soste-

nere un Atto Pubblico che abbracciasse 1' universita delle medesime. Fu-

rono centosettantotto le tesi clie tolse a difendere
, cavate dalla sacra

Scrillura, dai Luoghi Teologici, dalla Teologia Dogmatica e Sacramen-

taria, e dalla Istoria Ecclesiastica. Egli, con molta copia di dottrina, con

prontezza d'ingegno, e con facilita di eloquio, soddisfece alle molte argo-

mentazioni, tanto nelle ore antimeridiane nell'aula massima del Liceo del

pontificio Seminario romano
, quanto nelle pomeridiane nella chiesa di

santo Apolinare.

II P. D. Giuseppe Maria Miniero, studente di Teologia nel Collegio dei

Barnabiti presso S. Carlo ai Calinari, sostenne una Conclusione in delta

facolta, nelle ore pomeridiane di Giovedi 28 del trascorso mese diLuglio.

Le tesi, che si tolsero a difendere, erano ottantanove, scelte fra le piu ar-

due e sublimi materie del dogma cattolico relatiyamente alia Divinita ed

ai Sacramenti
,
e riguardanti specialmente gli errori che nel nostro seco-

to sono riprodotti. Alcune delle tesi difendevano le prerogative della bea-

tissima Yergine. L' esperimenlo scientiQco sorti egregio efietto, e il gio-

vane studente ne riporto molta lode.
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Nell'aula massiraa del Collegio romano, Venerdi 12 Agosto, il P. Giu-

seppe Maria Ippoliti ,
scolastico della Compagnia di Gesu, si espose a so-

stenere sessanta tesi teologiche, cavate dai trattati sulla Chiesa, sul ro-

mano Pontefice e sui Concilii. II giovane Teologo difese le dottrine catto-

liche con assai valore, facendo mostra di copiosa erudizione biblica e pa-

tristica, esposta con facile eloquio ,
die a quando a quando infocavasi

del vivo affeto da cui 1' animo suo e compreso per le verita sostenute ;
e

colse assai lode da tal esperimento scientifico.

Addi 22 Agosto 1'alunno del Collegio germanico-ungarico ,
sacerdote

Antonio Dupont, diede un Atto Pubblico sulla universa Teologia, dispu-
tando per le ore antimeridiane nell'aula massima del Collegio romano,
e per le pomeridiane nella chiesa di S. Ignazio. Le tesi toccarono il nume-

ro di dugentosettantasei , spigolate fra le piu ardue e sublimi dottrine del

dogma. Ed i valorosi
,
che contro di lui si levarono ad impugnarle, scel-

sero le piu difficili
,
si che egli ebbe modo da fare provata la grande pe-

rizia che nella sacra Scrittura, nei Padri e nella scolastica Teologia ha

di gia conseguita. A giudizio di tutti merito somma lode; e quelli che

portarono suffragio del suo valore formavano uditorio numerosissimo,

composto dai piu egregi conoscitori ed amatori delle scienze sacre.

Un saggio di Matematiche elementari si diede nel Mercoledi 24 Agosto
dai Convittori del Collegio Nazareno

,
diretto dai Padri delle scuole Pie.

I giovani, che si esposero aU'esperimento, furono i sigg. Augusto Lais,

Enrico Basseggio ,
Achille Bartolini, Giuseppe e Giovanni Milella

,
Teo-

dosio Venarubea e Pietro Serafini. Cinquecento sedici proposizioni , cava-

te dall' Algebra, dalla Geometriapiana e solida, dalla Trigonometria ret-

tilinea e sferica ,
e dalla Geometria analitica

,
offerirono materia abba-

stanza ampia all' Illmo e Rfiio Monsignor Filippi ,
Vescovo di Aquila ,

ed

ai chiarissimi Tortolini, Azzarelli, Astolti, professori della Universita
,
ed

al P. Secchi
, professore al Collegio Romano ,

di provare 1' ingegno ed il

valore dei giovani studenti. I quali ne uscirono con molta lode, tributa-

ta loro concordemente e dagli esaminatori e dai numeroso e scelto con-

sesso, che assiste allo scientifico esperimento.

Al Collegio romano dei Padri della Compagnia di Gesu ebbe luogo ,

nelle ore pomeridiane di Martedi 30 Agosto, un' altra pubblica disputa

in S. Teologia. Chi la sostenne fu il signor Giambattista Sheurer, alun-

no del Collegio germanico-ungarico ;
e le tesi, sulle quali verso

, riguar-

davano i trattati delta Tradizione divina e della S.'Scrittura. II giovane
studente porse chiari ed indubitati argomenti di valore scientifico, mo-

strando principalmente singolar forza d' ingegno, e copia e sodezza di

dottrine, nel rispondere alle difficolta che furongli proposte.

Serie Y, vol. XI, fasc. 348. 47 10 Sellembre 1864,
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STATI SARDI 1. Protestazione de' Vescovi delle Due Sicilie conlro gli schemi

di legge per la coscrizione dei chierici e pel matrimonio civile 2. Circo-

lare del Pisanelli contro i duellanti 3. La liberta di coscienza ed i Ci-

miteri ;
concordia de' Giuclei e Framassoni italiani coi Solidaircs del Bel-

gio 4. Ricevimento dell'Ambasciadore del Messico.

1. La prorogazione delle Camere fece si, che il Senate non potesse

occuparsi di dare 1' ultima mano all'empio schema di legge, proposto
dal ministro Generale Delia Rovere

, per assoggettare tutti i chierici

indistmtamente all'obbligo del servizio militare; ma dal voto che ac-

cennammo essersi proferito dalla Commissione del Senato, dalla qua-
lita di molli fra i Senatori nominati dopo le annessioni, e dalla per-
tinacia con cui il Ministero insiste per 1' effettuazione di quanto pu6

opprimere od incatenare almeno la Chiesa
,
ben si ha tuttora motivo

da temere, che al primo riaprirsi della Sessione, non fosse per altro

che per gittare un boccone al Cerbero settario, quel tirannesco divi-

samento non debba essere trasformato in legge. Percio i cattolici d'o-

gni parte d' Italia non lasciarono d' impiegare il solo mezzo che loro-

rimanesse per iscongiurare legalmente quella tempesta, per via di pe-

tizioni; ed i Yescovi si volsero direttainente al Re con alti richiami

e con ossequiose ma forti protestazioni , appellando alia giustizia ed

alia religione di Yittorio Emmanuele II.

Riferimmo a suo tempo, in questo stesso volume, pag. 495, come i

Vescovi dell' alta Italia si fossero adoperati , quali presso il Ministro

della Guerra, e quali presso il Re, per impedire tanta ingiuslizia. IS
7

e

potea fallire che 1'Episcopato delle Due Sicilie si accordasse con quelli

in propugnare la causa di santa Chiesa
,
con quel coraggio e quella

scienza, di cui diede ognora si belle prove. Difatto venne puhblicalo,

nelYUnita Cattolica del 20 Agosto, un dotto ed eloquente indirizzo at

Re, tutto spirante zelo pastorale e firmato da 21 ArcivescoYO, da 57

Yescovi, da 2 Abbati e da 10 Yicarii Capitolari delle Due Sicilie, i quali

ad una voce gli parlarono in questi sensi :

Sire. Questa volta il grido di dolore che 1'ltalia cattolica, per mezzo

de'suoi VescoYi, innalza al Real Trono, e quello della saggia donna

Tecuite: Salvami, o Re: Serva me, Rex (II. Reg. XIV). Dove si vuo[e

menarci? II progetto fli legge che assoggetta i chierici alia leva militare,

ed il cosi delto matrimonio civile, fuso nel progetto del novello Codice

italiano, menano ad un rinnegamento corapleto della Religione cattolica,

dello Statuto, dello stesso Iddio benedetto. Ad un Re saggio ed illumi-

nato basta avere accennato il pericolo, perche ne comprenda la estensio-

ne e la gravezza : ad un discendente della piu antica cristiana dinastia ,

che ha dato tanti Santi alia Chiesa
, qual e 1'augusta Casa di Savoia, ba-

sta averlo compreso, perche accorra al pronto rimedio. Pure se, per ri-
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guardo alia forma costituzionale che ci regge, e convenuto che gli autori

ed i fautori dei progetti di legge espongano i motivi che alia proposta
1'inducano

,
e nostro dovere di rimostrare al R. Trono i precipui motivi

e le ragioni del nostro assunto
; perciocche 1'errore, cui non si resiste, si

approva; e la Yerita, che non si difende, si opprime .

La dimostrazione SYolta nell'/ndmsso non potrebbe essere ne piii lim-

pida, ne piii calzante. La Chiesa fu da Gesu Cristo istituita in forma di

perfetta societa; percio fornita dei mezzi indispensabili alia sua sussisten-

za, cioe per la successions e durata dei membri di essa, a cui fu proYYe-
dulo nel Sacramento del Matrimonio ,

ed il retto ordinamento e gOYerno
di Principi e Magistral]', a cui e inteso il Sacramento dell'Ordine. Tolti i

sacri Ordini od impediti, togliesi la Magistratura ;
tolto il Sacramento del

matrimonio, si potranno continuare gli ufficii di natura nella generazione
de' figliuoli, ma sara tolto 1'effetto Yoluto da Cristo, che i coniugi cristia-

Bi, istituendo i loro figliuoli nella fede e religione, aumentassero e conser-

Tassero la Chiesa stessa. Ne vale il dire che i Chierici possano mandare

surroganti alia milizia
; perche ne tutti son ricchi da tanto, ne Dio man-

da la yocazione ai soli ricchi
;
e neppure giova che rimangano in liberta

di dedicarsi alia Chiesa i riformati, ossia reietti dalla milizia, perche ina-

bili per vizio di corpo; imperoccheneanche a questi soli puo essere limita-

ta la Yocazione diyina, e sono esclusi dagli ufficii del santuario i deformi,
i ciechi e i zoppi, ecc. E cosi di mano in mano si dimostrano conlrarii allo

Statute stesso, contrarii all'insegnamento cattolico, soYvertitori del buon

costume, direttamente opposti alia religione ed alia pieta Yerso Dio, quei
due nefandi schemi di legge.

E egli da sperare che il Re voglia obbligare i suoi Ministri a desistere?

Dio lo faccia.

Qui non YOgliamo tacere d' una perfidia de' moderati contro i YCSCOYI

delle Due Sicilie
; e, a chiarirla bene, bisogna pigliare la cosa un po dal-

1'alto. NegliAtft Ufficiali della Camera dei Deputati, n. 607, pag. 2351,

leggesi che il deputato Siccoli
,
nella tornata del 9 Maggio, cosi incalza7

Ya il sig. Peruzzi e la sua consorteria : lo domando se non sia Yero che

vi sieno dei giornali soYYenzionati a 50, 100, 150, 200, 300 franchi al

mese 1 Se non sia Yero che il corrispondente di un giornale straniero sia

pagato 500 franchi al mese,
1

per ispedire tutti i giorni a Parigi un elogio

del Ministero 1 Se non e Yero che un giornale abbia una soYYenzione an-

nua di 40,000 franchi 1 Se non sia Yero che una gazzetta ^juotidiana ne

abbia un' altra di 50,000 ! Domando infine se non sia Yero che un gior-
nale che non nomino

,
ma che si distingue pel suo troppo zelo nell' in-

censare i Ministri, non abbia una sovvenzione annua di 60,000 franchi ?

II Peruzzi si guardo bene dal rispondere chiaro e netlo
, perche negare

non polea, e concedere non Yolea; ma fu costrelto di dichiarare, che per
certo -si spendea grosso affine di procacciare all' Italia, anche presso gli

stranieri, quel poderoso presidio che e una opinione pubblica faYoreYole.
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Fra questi giornali prezzolati dal Ministero di Torino T' e quello del

Debats di Parigi. Or veggasi come lo stipendiato corrispondente scrives-

se allo slipendiato giornale, solto il 23 d'Agosto, circa 1' indirizzo de'Ve-

scovi delle Due Sicilie: Questa lettera, pubblicata questa mattina (21 A-

gosto) dall' Unita Cattolica, porta le firme d'una quarantina di prelati.

Questa e bugia ! Non da una quarantina, ma da novanta prelati fu solto-

scritta, ed il Corrispondente ayea i nomi sotto gli occhi. Essa e detta-

ta in termini rispettosi e moderati. Riyolgendosi direttamente al Soyra-

no, invocando la pieta tradizionale di Casa Savoia
,

i Vescovi napolitani

e siciliani riconoscono implicitamente la legittiraita del suo Governo. Es-

si yanno anche piu in la
; argomentano sull' articolo 1. dello Statuto....

Fanno cosi un pfimo passo sulla buona via, timidamenle, e yero, e sen-

za avvedersene
;
ma in sostanza e bene prenderne alto ! Chi non yede

qui la perfidia del ministeriale Corrispondente ? Perche i Vescoyi ricor-

rono al Capo del Governo di fatto ,
cui soggiace il reame delle Due Si-

cilie, si pretende che ne riconoscano la legittimita. A questa stregua, chi

ricorresse, nelle province infestate dal brigantaggio, ad un capo di ban-

dJti, per impietosirlo ed implorare la restiluzioue in liberla d'un cattura-

to, riconoscerebbe la legittimita del sequestro fatto, ed il diritto de'ban-

diti a taglieggiare la genie. E questo sia detto per modo di esempio, non

di comparazione. No 1 I Vescoyi non riconobbero altro che il fatto del-

1'essere ora la cosa pubblica del Regno, in yirtu delle baionette e de'can-

noni ,
in mano al Governo di Torino

,
di cui e capo Yittorio Emmanuele.

Ecco tutto.

2. Quando il Generale Goyone torno a Palermo
,
come accennammo a

suo tempo, yi fu accolto con pubbliche dimostrazioni di maleyolenza;
onde conseguirono molti duelli. Qualcuno ne mosse parola nella Camera

dei Deputati ,
ed un Ministro non esito a rispondere che dovunque vol-

gesse gli occhi, nella Camera stessa, non yedea che duellanti. E disse

yero ;
ma ayrebbe detto piii yero ancora

,
se avesse compreso ed in-

dicato il banco de' Ministri medesimi
; poiche persino il Presidente del

donsiglio, Marco Minghetti, non si peri to di yiolare formalmente le leg-

gi con un duello, incruento si pel tacito accordo o per la imperizia degli

ayyersarii, ma scandaloso per la pubblicita che gli diedero i giornali. Or

parve al Pisanelli di doyer mostrare che egli e custode e yindice geloso
di tutte le leggi, e che, se la massima parte delle sue cure e assorbita dal-

la persecuzione conlro la Chiesa, pure trova ancora qualche momento da

pensare alia repressione d'altri delitti. Percio, sotto il 23 Luglio, scrisse

ai Procurator! generali del Re la Circolare seguente :

Da qualche tempo la stampa periodica , quasi quotidianamente ,
da

notizie di duelli ayyenuti ora in questa ,
ora in quella parte del regno ,

indicandone i particolari, le conseguenze, e pertino i nomi dei duellanti,

quasiche portasse il pregio di renderli noli. Volgendo poi lo sguardo ai

resoconti dell' amministrazione della giustizia penale, non pare che J'au-
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torita giudiziaria attenda alia persecuzione di questo reato con quella

prontezza, alacrita e indipendenza, concui precede conlro gli allri reati,

massime se alcuno di essi si ripeta di frequente. Ne di UQ tale comporta-

mento si sa vedere la ragione : imperocche il duello, indipendentemente

dalle ferite e dagli omicidii, di cui e sovente cagione , apportando grave
lutto nelle famiglie, e per se raedesimo 1' alto piu ripugnante alia civilta

dei nostri tempi ;
e la piii flagrante usurpazione della pubblica autorita.

Gli e vero che yi ha tuttavia di coloro che lo reputano un palladio

della digaita individuale, che credono di non potersi altrimenti far salvo

1' onore da una ingiuria ricevuta, se non arrischiando la vita in im espe-

rimento, che il piu spesso e funesto a colui che lo provoca; ma se al pre-

giudizio si cede e non si resiste, esso pigliera maggior credito, e lo spi-

rito di violenza e d' insubordinazione crescera rapidamente.
Alle quali osservazioni si aggiunge che il Governo meno tollerante

del duello deve essere il Governo costituzionale
; dappoiche esso e il re-

gime della legge applicala imparzialmente a tutti ed in tutti i casi. Per

siffatte considerazioni lo scrivente invita gli ufficiali del pubblico mini-

stero a voler d' ora innanzi procedere contro i fatti di duello con quella

sollecitudine e fermezza, ch' e richiesta dal loro ufficio, accio sia data la

conveniente riparazione alia legge ed alia societa.

Yorranno i signori Procuratori generali segnar ricevuta della pre-

sente al soltoscritto e fare la distribuzione degli esemplari annessi ai si-

gnori Procuratori del Re. // Ministro G. PISANELLI.

Nel giorno stesso in cui pubblicavasi questo atto di zelo del Pisanelli,

avvenivano in Torino un paio di duelli, con ferite piu o meno gravi, e

con piena impunita dei duellanti
,
benche i giornali ne dessero al loro

solito una particolareggiata descrizione. II Diritto del 28 Agosto, sa-

pendo benissimo qual conto si avesse a fare della Circolare del Pisanelli,

annunzio che presso a Stupinigi, sulle porte della Capitale, erasi combat-

tuto alia spada fra due gentiluomini Sicilian!, a tre distinte riprese, con

gran valore e destrezza d' ambe le parti, finche ad uno de' duellanti tocco

una ferita assai grave sotto 1'ascella, avendo 1'avversario ricevuto an-

ch' egli un colpo piu leggero. I rivoluzionarii si conoscono tra loro, e

san molto bene quali ordini si bandiscono solo per gettare polvere negli

occhi ai gonzi, e quali per farli davvero eseguire. Se si trattasse di preti,

la Questura avrebbe sguinzagliato tutti i suoi birri per carcerare i colpe-

yoli
;

si tratta di settarii, e possono tirar di lungo senza impacci.

3. 1 nostri lettori non hanno per certo dimenticato le solenni e formali

dichiarazioni della Framassoneria italiana
,
circa lo scopo supremo ed il

vero intendimento della presente rivoluzione. II Diritto, come abbiam ri-

ferito nel Vol. VII, a pag. 626, e nel Vol. IX, a pag. 748, non credette

di dover imitare la ipocrisia de' moderati, ma con cinica lealla bandi ai

quattro venti, che niuno oggimai dee voler mantenere 1'edifizio della Chie-

sa cattolica, perche la nostra rivoluzione tende a distruggerlo,edeu di-
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struggcrlo,-e non pud non distruggerlo senza perire; e che tutto il resto,

cioe unita nazionale, indipendenza, liberta, non sono che mezzi per

conseguire quel fine, che a lei sommamente sta a cuore
,
della totale di-

struzione del medio evo
,
nell' ultima sua forma, cioe del Caltolicismo.

E percio proponeva poi che si imitasse la Francia del 1793, abrogando

ogni culto cattolico e proscrivendone tutti i Ministri. Sono sue proprie

parole.

Posto che tale sia il fine, niuno dee fare le meraviglie per le enormez-

ze che contro la Chiesa, il Clero, la religione in se slessa, si commettono

da' settarii d' alta e di bassa sfera in Italia. S' intende perche vogliano

ridurre il matrimonio a concubinato legale, perche abolire gli Ordini re-

ligiosi, perche cangiare i chierici in soldati, perche popolare di case di

tollcranza le cilia e le borgate, perche favorire i protestanti, chiuderele

chiese ed i Seminarii, diminuire i Vescovadi e le parocchie, e rendere

impossible o sterile 1' insegnamento cattolico.

Abrogare ogni culto cattolico e proscriverne tutti i Ministri, questo e

to scopo dell' alta Framassoneria, i cui rappresentanti piu insigni sono i

Solidaires del Belgio. Intorno a questi campioni della selta anticristiana

venne pubblicata una serie di documenti autentici ed ufficiali nella pre-

gevolissima Collection de Precis historiques, che stampasi in Bruxelles,

nei numeri 8, 9 e 10 del 15 Aprile, 1. e 15 Maggio, da pag. 190 a

pag. 245. L'inlima loro alleanza co' Framassoni italiani spicca con tutta

evidenza agliocchi di chi riflette, che il Verhaegen, pochi giovni prima di

raorire in Bruxelles da perfetto ateo, tra le braccia dei Solidaires, respin-

gendo con diabolica ostinazione ogni soccorso religioso, era stato in To-

rino a conchiudere, dopo lunghe conferenze, la lega fraterna coi piu fa-

migerati settarii italiani
;

e che in nissun luogo si meno tanto tripudio,

quanto in Torino, per la Yittoria riportata contro i cattolici dalla Framas-

soneria belga. Ma apparisce eziandio la loro concordia dallo zelo, con cui

si promovono nell' uno e nell' altro luogo gli stessi disegni , presentati

persino con le stesse parole.

Eccone un esempi'o, tra i molti che si potrebbero allegare. Gia da pezza
i Framassoni belgi pretendono

^ che il cimitero debba essere comune a

tutti i cittadini, senza distinzione di culti, una vera citta dei morti, senza

ghetto. L'Opinione di Torino, compilata da Giudei e diario ufficioso del

Ministero, usci fuora, il 21 d'Agosto, con la stessa domanda, copiando

persino le parole stesse adoperate dall' Inde'pendance Beige, epretese che

la religiosita impone che la citta dei morti abbia a godere ,
senza di-

stinzione, quella pace, quella concordia e quell' uguaglianza che la na-

tura insegna e che alia citta dei viventi e le piu volte negata. Pognamo

\ Vcggasi nei mentovati Precis historiquet ,
a pag. -190 , la pctizione percio prcscnfaia

lal!a Socielu dei Solidaires ai membri delle Camere legislative del Belgio. In cssa vogliono
ciniileri comuni ed indivisilili

,
senza distinzioni pei defunti di qualsiyoglia sislema filoso,

fico o religioso.
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che questo voto manifestato qui tra noi dall' Opinione sia esaudito legal-

mente in Italia, come la violenza de' liberali lo compie, profanando a forza

i cimiteri cattolici ,
in Belgio ;

di che piu volte ci tenne parola di cola il

nostro corrispondente. Satisfatto quel desiderio de'Framassoni, il cimite-

ro comune sara benedetto si o no ? Se benedetto, si fara violenza a' Giudei

sotterrandoli in terra, secondo loro
,
ammorbata dalle superstizioni cri-

stiane; se non benedetto, si usera violenza a' cattolici, a'quali lo Statuto

guarentisce il libero esercizio della loro religione, poiche li privera d'es-

sere.sepolti in terra sacra. Ma che importa a costoro della liberta? Ci5

che preme si e di svellere dai cuori i sensi di religione; e percio, come

vagheggiano il momento in cui si potra far a meno del prete per lo Stato

civile della nascita e del raatrimonio, cosi vogliono escludere Chiesa e

prete fin dal sepolcro.

4. La mattina della Domenica 28 d' Agosto, in sul mezzogiorno, il Re

Yittorio Emmanuele II ricevette in udienza particolare Don Giorgio Ba-

randiaran, il qviale ebbe 1' onore di riraettere a S. M. la lettera, con cui

il nuovo imperatore del Messico, S. M. Massimiliano I d'Austria, le an-

nunziava il suo avveniraento al trono
; quindi le letlere con le quali que-

sto Sovrano lo accreditava in qualita di suo Inviato straordinario e Mi-

nistro plenipotenziario presso del Re d' Italia. II Memorial diplomatique

(e qui di passata e bene notare che questo periodico si va melamorfo-

sando in amico cordiale del nuovo regno d' Italia, e panegirista delle

beatitudini per esso venute alia penisola )
fa rilevare, a pag. 858, come

cosa di gran momento, che, attese le relazioni di parentado fra Massimi-

liano I e Vittorio Emmanuele II, la lettera dal primo indirizzata al se-

condo porta questa intestazione : Mio signor Fratcllo e Cugino. I diarii

piemontesi poi notano che 1'accoglienza del Re al nuovo Ambasciadore,
fu non solo molto cortese, ma piu lunga del consueto in tali circostanze.

I democratic! si mostrano molto soddisfatti di vedere cosi riconosciuto

il nuovo regno persino da un Arciduca austriaco, come beffardamente se

ne ringalluzza il Diritto; ed i moderati ne sanno grado a Napoleone III.

II.

COSE STRAN1EBE.

ALEMAGNA E DANIXIARCA V Document! diplomatic'!, comunicali al Bigsraad

danese, circa il contegoo della Francia e dell'Inghilterra 2. Viaggio
del Principe di Galles a Copenhagen 3. Conferenze di Vienna per la

pace ; diflicolla per lo spartimenlo del Debito pubblico fra la Danimarca

ed i Ducati.

1. Quando il Morning-Post pubblico i famosi dispacci ,
da noi mento-

yati in questo volume, a pag. 368-71, di mezzo al cicaleccio dei gior-

nali ufficiosi, intorno airauteuticita di quelle scrit'ture, quel che spiccava
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piii vivamente si era lo studio dei diarii inglesi per aizzare la Francia

con lo spauracchio d'una nuova triplice alleanza
; e, d' altra parte, il de-

siderio piii che la speranza della Francia
,
di rassicurare i partigiani del

diritto nuovo e delle nazionalita, con la prospettiva di una piu intiraa e

galdissima alleanza fra Londra e Parigi. 1 rivoluzionarii d'ogni paese,

ma specialmente d' Italia
, inneggiavano al nuovo connubio, e valicina-

vano il trionfo de' popoli contro 1'oppressione dei despoti congiuratisi a

loro danno
;
e vedeano 1' Italia

,
alleata con que' due colossi

,
volare alia

conquista del formidabile quadrilatero, redimere Venezia, e satire al

Campidoglio per porsi in capo 1'ambita corona. Ma a poco a poco quella

galloria si venne cangiando in freddezza e scoramento, di mano in mano

che per una parte si moltiplicarono gli argomenti da credere, se non gia.

stipulata una triplice alleanza nordica, almeno rappattumati fra loro quei

Sovrani e tornati ad amichevoli relazioni i loro Gabinetti
;
e per 1'altra

si venne in chiaro che la famosa entente cordiale tra la Francia e 1' In-

ghilterra, se non era diminuita
,
certo non era cresciuta punto pel risul-

tato delle pratiche condotte a Londra nella quistione dano-germanica.

A. dare il colpo di grazia in collo alle speranze dei rivoluzionarii circa

1'accordo delle Potenze occide ntali
,
ecco sopraggiungere la pubblicazio-

ne di altri document! diplomatici, autentici e genuini; da' quali si ricava

con tutta evidenza ,
che la Francia

, per quanto bramasse di soccorrere la

Danimarca, non voile dare un passo innanzi, perche diffidava dell'In-

ghilterra, e teraea di essere una seconda volta abbandonata sola nel con-

flitto, come gia le accadde nel Messico
;

e per altra parte 1' Inghilterra

non volea impegnarsi in alleanza con la Francia
,
forse per timore che que-

sta, se le sorti della guerra volgessero propizie, non rivendicasse poi i

suoi confmi naturali ,
ossia le ambite province renane. Dunque diffi-

denza reciproca ,
e tale che escludeva la possibilita d' un' intima ed ef-

cace alleanza.

Codesti documenti sono dispacci degli Arabasciadori danesi a Londra

ed a Parigi. II Gabinetto di Copenhagen , presieduto dal Conte Bluhme,
volendo giustificare la sua politica, e diraostrare a' malcontenti , che per
la salvezza della patria non rimaneva altro spediente, salvo 1' intendersela

direttamente coi Governi di Berlino e di Vienna, comunico que' dispacci,

in istrettissima confidenza, ad un Comitato segreto del Rigsraad. Or egli

sembra
,
che uno dei membri del Comitato segreto, senza consultare i

Minislri, li facesse di suo capo stampare nello stesso giornale ufficiale di

Copenhagen. E difatto il Berlingske Tidende del 22 Agosto dichiaro uffi-

cialmente, che esso non avea ricevuto da verun membro del Minislero

ne 1'incarico ne la permissione di pubblicare que' documenti. Fatto sta

che il Morning-Post ed il Globe di Londra li ristamparono immediata-

mente, e tutti i diarii politici del Continente li trascrissero, come il Debats

del 24 Agosto.
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L'importanza di questi document! e tanta
, per mettere in luce il con-

tegno reciproco de'Gabinetti di Londra e di Parigi, e la parte da essi so-

stenuta verso la Danimarca e le grandi Potenze d' Alemagna ,
che ci

sembra di doverli qui riferire distesaraente
; perche da essi , meglio che

dalle indiscrezioni calcolate de'diarii ufficiosi o dalle corrispondenze gior-

nalistiche, si puo congetturare che cosa siayi di fondato nelle dicerie circa

la duplice e la triplice alleanza.

I.* Eslratto dal dispaccio spedito dall'Ambasciatore danese a Londra,
sotto il 6 Luglio 1864.

.... Sono assicurato che piu o meno direttaraente yennero fatte

proposte recenti dal Gabinetto di Parigi , per dar luogo ad un intimo

accordo, in yista appunto di un' alleanza da contrarre col Gabinetto

di Londra
, attesa 1' assai probabile coalizione delle tre Corti del

Nord. Dicesi che il Gabinetto di Parigi desideri un accordo su tutte

le eventualita possibili di una gran guerra ,
e che formali impegni re-

ciproci abbiano da conlrarsi dalle due parti su questo affare. Questi

passi non yennero fayoreyolmente accolli dal Gabinetto inglese, il

quale, sebbene desideroso di una buona intelligenza con quello di Pa-

rigi , non desidera legarsi le mani
,
ne impegnarsi forraalmente per

un possibile lontano ayvenire. Le proposte del Gabinetto imperiale
non eccedettero per ayventura i limiti di un tentativo, per iscandagliare

il Gabinetto di SanGiacomo, quanto alle sue intenzioni. E tuttavia buoa

segno che siansi fatti sforzi per maggiore riavyicinamento fra i due Ga-

binetti. Firmato TORBEN BILLE .

II. Dispaccio dell'Ambasciatore danese a Parigi, 7 Luglio 1864.

Signer Ministro. Per quanto il compito fosse doloroso, riguardai ieri

come mio dovere il trasmettere a V. E., senza dilazione, una comunica-

zione telegrafica, contenente i principali punti di un lungo abboccamento

ch' io ebbi pocanzi col Minislro degli affari esterni dell' Imperatore. Seb-

bene non mi comunicasse alcuna cosa nuoya, il signor Drouyn de Lhuys
si espresse in fatto con me in termini si decisi

,
che sembra impossibile

10 sperare che il fosco orizzonte innanzi a noi abbia a rischiararsi. Noi

soffriamo per la situazione generale d' Europa nel tempo presente, quale

ce la mostro la rinnovata intimitd delle tre Corti settentrionali. Sembra

fuori di dubbio che la Sant'Alleanza , che la Francia riesci arompere
con la guerra di Crimea, sia ora piu o meno un fatto compiuto, in faccia

al quale I' Imperatore ,
abbandonato dall'Inghilterra ,

o almeno non po-

tendo far assegnamento sull'appoggio di essa, ha determinato mantenere

vn contegno piu riserbato che mai.

Soltanto a questi motivi si pu6 attribuire, non diro la riserbatezza ,

ma la debolezza del Governo imperiale, che tollera la perdita di tutto lo

Scbleswig, e soffre la spogliazione della Danimarca, per modo che tutto

11 Nord rimane quind'innanzi disarmato, e incapace di opporre in ayyenire

una seria resistenza alle probabili invasion! della Germania.
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- lo esposi queste considerazioni al signor Drotiyn de Lhuys ieri, mo-
strando come in circostanze normali esse dovrebbero certamente eserci-

tare un segnalato influsso sull'azionc della politica fraacese. Ma le mie

parole furono dette invano, e fui costretto a riconoscere che qui sembra-

no essere dccisi fermamente a tener conlo essenzialmente delle condizioni

(K Europa e del pericoli ,
reali o no, di una coalizione. II linguaggio di

ieri del signor Drouyn de Lhuys non mi lascia
,

il ripeto, alcun dubbio.

Esprimendo il suo rincresciraento che il Gabinetto di Copenhagen non

avesse raai seguito gli avvisi della Francia
,
e specialmente i consigli

portigli recentemente per mio mezzo dall' Imperatore, il Ministro disse :

essere sua opinione che lo Schleswig e per noi perduto nella sua to-

talita. Rispondendo alia raia doraanda , aggiunse che la Francia non si

opporrebbe all' incorporazione dello Schleswig nella Confederazione ger-

raanica. Noi faremo certo rimostranze a questo proposito, disse il signor

Drouyn de Lhuys a me
;
ma non potete far capitale su noi per questo

rispetto. Noi non vi ci opporremo in modo efh'cace, specialmente se si con-

ferma la notizia che le popolazioni dello Schleswig desiderino rimanere

indivise.

Da quanto il signor Drouyn de Lhuys mi disse, sembra che la di-

scordia (in sostanza forse di poco rilievo) tra 1'Austria e la Prussia si ri-

ferisca a diversi punti. Contro il desiderio della Prussia, 1' Austria vor-

rebbe far parteci pare la Confederazione germanica all'azione comune

contro la Danimarca
;

il Principe di Augustenburgo dicesi essere il pre-

tendente favorite dal Gabinetto di Vienna, mentre il Granduca di Olden-

bourg e il candidate raesso innanzi dal signor di Bismarck. Finalmente il

Gabinetto di Berlino e desideroso di portare la guerra nella Fionia, e far

entrare la flolta austro-prussiana nelBaltico in vista di assal ire Copenha-

gen, mentre il Gabinetto di Vienna si oppone a dare questa nuova esten-

sione al conflitto. Ho 1'onore ecc. MOLTKE HIVITFELDT .

Ill/ Eslratto dal dispaccio dell'Ambasciadore danese a Parigi, spedilo

soot/12Luglio 1864.

Signor Ministro. V. E. avra ricevuto regolarmente la mia comunica-

zione telegrafica dell' 8, nella quale avevo 1' onore di notiticarle
,
essere

troppo tardi per proporre un arbitrato all' Imperatore ,
ed anco solo per

chiedergli di fare i primi passi nell' intento di ottenere una sospen-

sione d'armi. lo aggiungeva che il sig. Drouyn de Lhuys ci consigliava

anzi di far la pace il piu presto possibile ,
ed opinava che noi dovessimo

preferire una domanda diretta della sospensione delle ostilita, domanda

che egli promelteva in tal caso sostenere a Vienna e a Berlino.

Naturalmente
,

sol dopo avuto un abboccamento col Ministro de-

gli affari esterni, io spedii questa comunicazione per telegrafo all' E. V.

II sig. Drouyn de Lhuys, cui io chiesi contidenzialmente quale, a suo cre-

dere, fosse per essere 1'accoglienza che 1' Imperatore avrebbe fatlo ad un

passo di tal carattere, mi rispose : essere egli sicuro che i'lmperatore non
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sarebbe stato disposto ad avviare alcuna pratica presso le Potenze germa-
niche per 1'oggetto sopra mentovato ;

dall'una parte, per non esporsi ad

un rifmto in nessua caso piacevole ;
dall' altra, per evitare 1' apparenza di

voler assumere qualsiasi malleveria nell' accordo
,
che polesse aver luo-

go fra la Germania e la Danimarca. Inoltre
, aggiunse il sig. Drouyn

de Lhuys, sono sicuro che, nel preseote stato delle cose, e del proprio

vostro interesse il rivolgersi direttamente alia Germania. II prohmgar
la vostra resistenza sarebbe una vera follia, e nella presente crisi biso-

goa lasciare da parte ogni idea di amor proprio. .Rivolgetevi il piu pre-

sto possibile alia Germania; ed io m' impegno d' oggi in poi ad appog-

giare qualunque domanda per vostra parte di un armistizio o di una so-

spensione d'armi
,
tanto a Vienna quanto a Berlino. i-u-

Durante i pochi giorni passati, da che io ebbi 1'onore di trasmettere

all' E. V. la mia rispettosa relazione, numero 34
(
del 7 corr.), la condi-

zione politica non e mutata per alcun riguardo. Qui, come in Inghilterra,

i dispacci, pubblicati dal Morning Post, produssero una grande commo-

zione, e nessuno omai dubita intorno all' autenticita dei documenti, o al-

meno intorno all' esistenza delle tendenze da essi rivelate. La stampa le

discusse, e le discute ancora, in termini da cui traspira uno scontento, a

cui indarno si vorrebbe dare il carattere del disprezzo. Questo mal umo-

re e manifesto
,
e si palesa ,

non solo negli articoli dei giornali ,
ma per-

fino
,

e potrei dire ancora piu chiaramente
,
nel linguaggio del Ministro

degli affari esterni. II Ministro si sforza, con un ardore tanto grande, che

non pud essere naturals affatto , di persuadere i suoi uditori
,
che la tri-

plice alleanza (che, secondo lui, non ha le stesse tendenze, ne Io stesso

carattere del primo patto) non e di tal natura da causare la piu lieve in-

quietudine alia Francia. In questo senso il Ministro degli afiari esterni

parlo a me ieri 1'altro
, dopo un lungo abboccamento col conte Goltz, ri-

tornato da Fontainebleau il giorno innanzi. Giusta quanto il Ministro mi

disse
, questo Ambasciatore non parlo, durante tutta la loro conversazio-

ne, che duro piu di un' ora, d' altro argomento che quello dei document!

del Morning Post.

Qualunque sia il linguaggio adoperato dal Ministro degli affari esterni

e dai giornali semi-ofliciali, non ho esitanza ad affermar'e, che la intimitd

rinnovata fra le tre Corti del Nord esercita un influsso sul contegno del

Governo dell' Imperatore. Esso mostra infatti una assai notevole condi-

scendenza verso la Germania. Senza fermarsi sul falto dell'avere 1' Impe-
ratore dato al signer de Beust, durante il recente passaggio di questo

diplomatico a Parigi, la piu o raeno categorica assicurazione, che S. M.

non farebbe opposizione alia Germania nel prendere possesso dell' intero

Schleswig (concessioue equivalente all'abbandono del principio di nazio-

nalita in favore del diritto di conquista) ,
la dichiarazione, ultimamente

fatta a me dal signer Drouyn de Lhuys ,
relativamente all' eventuate in-
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corporazione dello Schleswig nella Confederazione, indica assai chiara-

mente, che 1'Imperatorc ha deciso di non diparlirsi dalla sua presente

riservatezza, qualunque cosa possa avvenire. Questa decisione mi sembra

tanto positiva, che io credo Don si prescinderehbe da essa, neppure net

caso che fosse quistione del desiderio di tutta la Danimarca di far parte
della Confederazione germanica. Lord Cowley partecipa questa opinione,
se bene il sig. Drouyn de Lhuys dicesse, tempo fa, a lui, non meno che

a me, che la Francia si opporrebbe ad una soluzione della questione in tal

senso, colle armi e con tutta la sua potenza.... L. MOLTKE HIVITFELDT.

IV. Dispaccio dell' Ambasciadore danese a Parigi ,
sotto il 14 Luglio

1864,

Signor Ministro. L'accordo, di cui oggimai nissuno dubita, stabilito

recentemente fra le Corti di Pietroburgo, di Vienna e di Berlino, deve

necessariamente esercitare un' influenza sensibile sopra le relazioni tra i

Gabinetti di Parigi e Londra. Sembra infatti che il rinnovamento di una

triplice alleanza debba produrre un accordo piii intimo tra le due Poten-

ze occidentali, le quali sanno benissimo, che, congiungendo le loro forze,

sono irresistibili, quando separate, non possono, sotto un certo risguardo,

far punto nulla. Tale accordo piu intimo e dunque inevitable, ed aggiun-

gerei che al presente diverse circostanze danno indizio d' una tendenza

in tale direzione.

Vero e che finora non si entro in trattative di lega a questo modo
;

ma ricevo da fonte sicura, che le relazioni tra le due Potenze sono im-

prontate d'una cordialita che era sparita da piii mesi, e che amendue i

Governi si danno mutue prove di confidenza, feconde di felici speranze

per I'avvenire. Insornmav'edall'una e dall'altra parte, a vista d'ognuno,
una cotale civetteria (coquettcrie) ,

se posso cosi spiegarmi, che mostra

un certo desiderio d'una piii intima unione.

Sventuratamente pero queste nuove congiunture non sembrano do-

ver esercitare, almen per ora, una influenza realmente salutare sopra le

cose nostre
;
ed un colloquio, avuto due giorni fa con Lord Cowley, mi

lascio neH'animo, mi duoleil dirlo, una penosissima impressione. Lasim-

patia personale di questo Ambasciadore fu finora dalla nostra parte; ma

egli mi parlo tuttavia sulla nostra questione, come se il Gabinetto di Lon-

dra fosse al tutto indifferente alia soluzione che essa dovrebbe avere. Io

dichiaro che fui sorpreso ed afflitto della freddezza e indifferenza manife-

sta delle parole di Lord Cowley, che, ne sono persuaso, non era se non

Feco delle opinioni del suo Governo. Io feci conoscere questa mia im-

pressione al sig. Drouyn de Lhuys, che rispose: la mia idea essere esatta

all' intutto. L' attitudine che 1' loghilterra assume ora rispetto a voi ,

disse il Ministro, e tristamente curiosa. Essa vi accusa di ostinatezza ed

ingratitudine.

Ho 1'onore ecc.
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V. Dispaccio delF Ambasciadore danese a Londra, 15 Luglio 1864.

Signer Ministro. II conte Russell m'informo che il Gabinetto lo ha au-

torizzato ad appoggiare i passi fatti a Berlino dal Governo del Re per una

sospensione delle ostilita.

Molta importanza manifestamente si attribuisce qui alia voce, che il

Governo del Re potrebbe essere indotto a negoziare con la Germania a

patto dell' ingresso dell' intera monarchia danese nella Confederazione

germanica. Quantunqtie io non avvalorassi questo rumore, nondimeno

credetti utile dire che, essendo il possesso delloSchleswig, comeiterata-

mente dichiarammo, assolutamente necessario alia Danimarca, se questa
ha da riraanere uno stato indipendente ,

non sarebbe raaraviglia che s'a-

vesse a prendere una qualche risoluzione disperata, nella triste condizione

di abbandono in cui siarao al presente. Io non credo che I'lnghilterra sia

lavorevole ad una tale soluzione delle nostre differenze con la Germania ;

ma non penso pure che essa vi si opporrebbe risolutamente.

Mi vien detto da uno de' miei colleghi, che il Governo ha deciso as-

solutamente per ora di astenersi da ogni ingerenza negli affari degli al-

tri paesi ;
e non intraprendera quindi nulla nella nostra questione. Ne,

per quanto mi dice questa persona, vie qualche reale avvicinamento fra

questo Gabinelto e quello di Parigi, continuaudo entrambi a nutrire

qualche diffidenza. Mi si assicura che il Gabinetto inglese non si sente

del tutto convinlo, che la Francia non abbia qualche segreta intelligenza

con la Prussia relativamente ai nostri affari, mentre il Gabinetto di Pari-

gi continua a temere che, in caso di una gran crisi europea, non forse

ringhilterra si ponga dalla parte dei nemici della Francia. Questa mutua

diffidenza paralizza per mala sorte, e per lungo tempo ancora continuera

a paralizzare ogni azione comune dei due Gabinetti. Si deve aggiunge-
re che, al chiudersi di una tempestosa sessione parlamentare , gli uomi-

ni di Stato inglesi sono esausti, e poco disposti a contrarre nuovi vincoli

politici. Ho 1'onore, ecc. Firmato, TORBEN BILLE.

Ognuno puo immaginarsi quale impressione facesse a Parigi ed a Lon-

dra il veder cosi messe in piazza le confidenze ufficiali ed ufficiose, e le

prove della mutua loro diffidenza
,
onde le Potenze alemanne poteano

trarre conforto a tirare innanzi speditamente i fatti loro, senza paura d'in-

cagli. II Gabinetto di
"

Copenhagen si scuso di tal pubblicazione , acca-

gionandone 1' indiscrezione d' uno sconosciuto membro del Rigsraad. I

piu irapicciati furono gli Ambasciadori danesi a Londra ed a Parigi ,
che

ben intendevano, quanto dovessero riuscire sgraditi i loro giudizii intorno

al contegno de' Gabinetti, presso i quali erano accreditati.

II Memorial diplomatique del 28 Agosto trovo subito la maniera di

rappatlumare tutti. Gli Ambasciatori danesi
, per suo avviso, accecati

dall'amor di patria, non cessarono mai di mantenere il loro Governo

nella illusione, che tosto o tardi le Potenze occidentali verrebbero al soc-

corso della Danimarca. Or questo non essendosi avverato, il signor Tor-
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ben Bille ed il conte Moltke , per velare 1' abbaglio preso ,
ed attenuare

la loro risponsabilita, si riputarono in necessita di credere, d'imaginare,
di ammettere un cangiamento politico ,

che non esisteva punto fuor del

loro cervello. Quinci !e contraddizioni onde formicolano i loro dispacci.

E qui ,
senza incomodarsi a dichiarare come mai i cervelli degli Amba-

sciadori, separati fra loro, uno a Londra e 1'altro a Parigi, si troyassero

cosi pienamente affascinati dalla medesima illusione, s'ingegna di proya-
re che il conte Moltke si contraddisse

;
e ne reca in prova un' asserzione

del Torben Bille diversa da quella del Moltke
, appunto come se questi

due personaggi fossero uno solo.

Spacciatosi con questo garbo dei dispacci danesi
,

il Memorial prende
a dimostrare, che il Goyerno francese non si piglio verun fastidio dei col-

loquii di Karlsbad e di Kissingen, e cbe anzi provo gran piacere dell'ac-

cordo fra le grandi Potenze alemanne
; poi conchiuse in questa forma

Per troncare una buona yolta per tutte, sia le apprensioni d' una santa

Alleanza
,

sia le ciance sopra yelleita di conquiste ,
basta una parola ;

e

questa si e che
,
secondo le indiscrete rivelazioni che gia corrono per le

sale ufficiali, il re di Prussia ben potrebbe, prima di tornare alia sua Ca-

pitale , avere a Baden-Baden un colloquio coll'Imperatore de' Francesi.

Se, come tutto c'induce a credere, questo felice avvenimento si compie,
esso fmira di mettere in chiaro qual giudizio debba recarsi delle insinua-

zioni e del contegno del Morning Post. In ogni caso, col dar fede a que-
sto presunto avyenimento

,
il mondo politico attesta quanto sia yana ai

suoi occhi la fanlasima della santa Alleanza. Quanto debb'essere felice

chi sa cosi agevolmente farsi un letto di rose, e coricarvisi a dormire sa-

poritamente, a doppio origliere !

4
2. Quando combatteasi la guerra ne' Ducati

,
il gioyane Principe di

Galles, erede della Corona della Gran Brettagna , che ama di passionato

amore la sua ayyenente sposa, tigliuola del re Cristiano IX, smaniaya di

far muoyere le armi inglesi alia difesa del suo suocero. I giornali di cola

riferirono le pratiche percio da lui fatte presso uomini politici, ed i dissi-

dii yenuti in Corle
;
ma non la pote spuntare. Posate le armi d' ambe le

parti ,
il Principe di Galles yolle portare a Cristiano IX almeno il con-

forto della sua simpatia. II gioyane Principe cosi yolle ,
dice il citato

Memorial (pag. 354) ;
e non potendogli yietare questa innocente mani-

festazione
,

il Gabinelto di San Giacomo penso di farlo scortare da una

squadra, per mostrare all'Europa ed al mondo tulto, che, se 1'Inghilterra

non diede aiuto ai Danesi, almeno ayrebbe potuto darlo. Intanto, al mo-

inento di compiere questa bellicosa spedizione, di cui s'inquietayano piu,

gl'Inglesi che i Tedeschi, i consigli della prudenza preyalsero, e 1'erede

presuntivo della Corona s' imbarchera tutto solo con la Principessa di

Galles suWOsborne, per portare al regale suo suocero, non soccorsi, come

disse un uomo di Stato, eminente non meno per 1' ingegno che pel brio ,

ma si un fazzoletto da asciugarsi le lagrime. Tulta questa canzona-
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tura ironica proviene da cio, che il Principe di Galles, consigliato a far il

viaggio traversando 1' Alemagna ,
vi si ritiuto sdegnosamenle, giurando

che non mai i suoi piedi vorrebbero toccare quel suolo nemico.

3. Nulla trapelo finora iatorao ai risultati delle conferenze, apertesi il

25 Agosto in Vienna, tra i Plenipotenziarii della Daniraarca e delle gran-
di Potenze alemanne, per la stipulazione del trattato definitive di pace.
Solo venne in chiaro che il sig. Quaade, benche raunito di araplissime

facolta per conchiudere circa i prelirainarii della pace, allego la raancanza

di istruzioni precise per definirne i particolari, e percio avea chiesto che

si indugiasse fino al 20 Agosto , quanto bastava per riceverle da Copen-

hagen. E cosi fu fatto : ed appimto di questi giorni il sig. Bille-Brahe ,

giunse a Vienna, portatore delle chieste istruzioni. Dicesi tultavia che si

trovi grande incaglio, non tanto per la deterrainazione dei confini territo-

rial!, quanto per 1'assetto finanziario dei Ducati, per lo spartimento del

Debito pubblico che era coraune a questi ed al Regno di Danimarca, ed

eziandio per le navi da guerra, le artiglicrie, le armi, il tesoro della Co-

rona ed i possedimentidemaniali.Imperocche i patroni de' Ducati preten-

dono, per quanto si dice, che, come questi contribuivano co' loro balzel-

li a provvedere tali oggetti, cosi ora, staccandosi dal Regno, debbano

riavere la parte rispondente del prodotto, cioe circa i due qurnti d' o-

gni cosa.

Ma piu di tutto torna molto arduo il conciliare le parti nelle loro pre-
tensioni quanto al Debito pubblico. Secondo rultima slatistica, compila-
ta nel 1860, la Danimarca propriamente delta coutava 1,600,500 abitan-

ti
;
lo Schleswig 409,907 ,

e 1'IIolstein 536,133. II Debito pubblico del-

la monarchia intiera saliva, nell'anno fmanziario 1862-63, a Talleri

39,734,337. La parte diquesto debito che scadrebbe ai Ducati, sarebbe

pertanto di 37 %, ossia di Talleri 35,421,704. Tuttavolta e chiaro che

se i Ducati, accollandosi una cosi forte proporzione di quel debito, do-

vessero ancora sopperire essi soli alle spese della guerra, sarebbero vit-

tima d'una grave ingiustizia, che li travaglierebbe crudelmente per mol-

ti e molti anni. Dunque, se le passivita vanno divise tra la Danimarca ed

i Ducati, in proporzione del numero degli abitanti, anche le attivita si

devono spartire. Or ecco in che consiste 1' atlivo della monarchia tutta.

II fondo d' Oeresund e di Talleri 31,199,293; i crediti esigibili toccano

a Talleri 4,187,077; i fondi di riserva sono di Talleri 4,445,705;
le istituzioni comuni valgono Talleri 16,150,385; in lulto , Talleri

55, 982, 460. Di che ai Ducali spetterebbe la somma di Talleri 19,098,871,
Ma v'e di piu. Durante rultima guerra, che precedette iTrattati di Lon-

dra del 1852, i Commissarii alemanni dichiararono al Governo danese

che tutto \\-materiale di guerra, cioe artiglieria, munizioni, armi, navi,

e il resto, onde valeasi 1'esercito dello Schleswig-Holstein, era proprieta
dei Ducati. II Governo di Copenhagen non fece di cio verun capttale, e

si approprio ogni cosa. Orasi rivendica pei Ducati la restituzione, tanto
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piii che i Ducali soli pagarono i debiti contratti per provTedere quegli

oggetti.

Inoltre resta a decidere da chi e come si debbano pagare le spese della

recente guerra, per le quali, dice il Memorial diplomatique (pag. 542} di

sapere che la Prussia esige 16 milioni, e 1' Austria 10 milioni di Talleri.

Ond' e chiaro che, a coraporre tante e si gravi questioni, tanto piu gravi
in quanto spettano i piu vitali interessi dello Stato e de'popoli, le discus-

sioni deono procedere assai lentamente
;
e percio passera forse buona

pezza ancora, prima che la pace sia bandita.

IMPERO D' AUSTRIA. 1. Anniversario della nascita dell'imperatore Francesco

Giuseppe 2. Arrive e dimora del re Guglielmo I di Prussia a Schoen-

brun; rassegna di milizie
; articolo della Gazzetta ufficiale di Vienna 3.

Scoprimento d'una congiura per somraovere il Tirolo italiano; carcera-

ziorii di cospiratori e sequestro d'armi.

1. II Municipio di Vienna decreto, 1'anno scorso, che la festa istituita

in commemorazione dell'aver 1'Iraperatore ottriata la Costituzione del 26

Febbraio, si trasferisse, a cagione dell' intemperie della stagione inver-

uale, al giorno 18 d'Agosto, anniversario della nascita di S. M. Francesco

Giuseppe. Quest' anno in tal giorno Vienna fu tulta in gala e tripudio.

Sulla vasta spianata della Schnieltz si celebro con gran pompa la santa

Messa, a cui assistettero tulte le truppe della guarnigione, disposte in

amplissirao quadrato, al centro del quale sorgeva 1' altare ;
e le salve di

artiglieria annunziarono il raomento dell' elevazione dell' Ostia santa, e

degli altri principali riti del Sacrifizio. Finito il quale, le truppe sfilaro-

no innanzi all'Arciduca Carlo Ferdinando. Quindi nella cattedrale di

santo Stefano si canto un solenne Tedeum, a cui intervennero tutti i Mi-

nistri ed i grandi dignitarii dell' Impero. Poi, in mezzo alle acclamazioni

del popolo, fu levata su, e collocata in cima alia torre di santo Stefano

una colossale aquila di bronzo dorato; con che si diede compimento ai

ristauri impresi dopo il 1859, nel quale anno codesta altissima torre, per
le ingiurie del tempo assai sdrucita, minaccio di crollare.

Nel pomeriggio piu di 300,000 cittadini s'erano accolti a festa popola-
re sul Prater, non senza speranza che 1' Imperatore yolesse onorarla di

sua presenza, come il Borgomastro ed il Consiglio municipale ne aveano

espresso a S. M. yivo desiderio. Ma 1' Imperatore non yolle derogare air

1'uso costante di passare tal giornata nell' intimita della famiglia e delle

gioie domestiche. Bensi, con tratto di speciale benignita, avendo riceyu-

to dal Principe Lichtenstein, primo Gran Maestro della Corte,una lettera

di scusa, perche, impedito da un attacco di gotta, non potea di persona

presentargli le sue felicitazioni, 1' Imperatore quella mattina si condusse

egli stesso a yisitare il Principe ammalato, col quale s' intrattenne in af-

fabilissimo colloquio.
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2. Due giorni dope, il 20 Agosto, in sulla sera, giunse a Vienna, alia

stazione della ferrovia di Penzing ,
la quale era stata ornata con gran

magnificenza, il re GuglSelmo I di Prussia, che pero avea pregato di

essere ricevuto con la massima semplicita. Laonde ando ad accoglierlo il

solo Imperatore col suo Stato Maggiore. I due Sovrani si abbracciarono

piii volte, in vista di tutti, con grande cordialita, in mezzo alle acclama-

zioni del popolo; quindi, saliti nella carrozza imperiale, si condussero al

Castello di Schoenbrun, dove tutta la Corte si trovo adunata nella gran-
de sala, per fare oaore al possente alleato ed ospite. Senza entrare nei

particolari dei festini e della gala, con cui si celebro questo fausto avve-

nimento, accenneremo solo che, alii 23, il Re di Prussia passo a rassegna,

sulla spianata della Schmeltz in Vienna, un 20,000 uomini delle truppe
del presidio. L' Imperatore ed il Re, in divisa di Generali austriaci, saliti

acavallo, con isplendido corteggio d'Arciduchi e di Generali austriaci

e prussiani, passarono innanzi alle linee di milizia d' ogni arme; dopo di

che 1' Imperatore, prendendo il comando delle truppe, e messosi a capo
di esse, le fece sfilare innanzi al Re, che ne ammiro sommamente la pre-

cisione delle mosse ed il contegno marziale.

La mattina del 26 il re Guglielmo, accompagnato dall' imperatore
Francesco Giuseppe, si ricondusse alia stazione di Penzing ; d'onde, tol-

to commiato dall' augusto suo ospite nei modi i piu cordiali, parti alia

volta di Ischl, dove fu a visitare la Regina vedova di Prussia
;
e quindi

prosegui il viaggio verso di Hohenschwangau presso Monaco a far visita

al Re di Baviera, e vi giunse la mattina del 27
;
e dopo breve fermata,

continuo verso Baden-Baden.

La vigilia dell'arrivo di Guglielmo I a Schoenbrun, la Gazzetta ufft-

ciale di Vienna, ricordate in prima le recenti imprese degli eserciti al-

leati d' Austria e Prussia, annunzio che gli augusti loro Capi si porge-
rebbero la mano fraterna, proclamando 1'amicizia intima di Absburgo ed

Hohenzollern. Poi, insinuando al popolo Viennese di unirsi colla Casa

regnante in festeggiare 1' ospite augusto, cosi segui a dire: La visita

di S. M. il Re di Prussia all'eccelso suo alleato, nostro imperiale Signo-

re, acquista la piu alta importanza, quando si considerino i gloriosi av-

Tenimenti che 1'unione dell'Austria e della Prussia ci diede anche a'nostri

giorni ;
come pure se si rifletta al generale convincimento, ognora piu ra-

dicato in tulti, che su questa unione fondasi una delle piu essenziali gua-

rentigie di pace europea, di sicurezza ed indipendenza germanica, e con

do una guarentigia di prosperita, di svolgimento e di quiete pei proprii

paesi, come per tutta quanta la famiglia degli Stati europei.... Noi nutria-

mo viva fiducia che questo sano convincimento patriotico si andra sempre

piu rafforzando, e che si faranno sempre piu intimi e tenaci quei vincoli

d'amicizia, che riuniscono in cordiale e fraterno accordo 1' Austria e la

Prussia tra di loro, e la intera Germania colle due grandi Potenze.

Serie V, vol. II, fasc. 348. 8 10 Settembre 1884.



734 CRONACA

II re Guglielmo era stato accompagnato a Vienna dal suo ministro,

sig. Bisraark; il quale ebbe lunghe conferenze col Conte Rechberg, e,

dopo partito il Re alia volta di Baden-Baden, si riraase nella Capitale au-

striaca per piu. altri giorni , sempre inleso a gravi negozii col Rechberg
stesso e col Barone Werther, ambasciadore prussiano, il quale era anche

stato onorato di una lunga visita del suo proprio Sovrano. Ond' e natu-

rale che i diarii d' ogni fatta riboccassero di congetture e di rivelazioni

intorno ad arcani accordi presi tra i due Sovrani ed i due loro Ministri.

Si parlo d' un disegno di riforma della Confederazione germanica , pro-

posto dal Bisraark e discusso col Rechberg ;
si pretese di sapere le con-

vegne stipulate per mantenere nello Schleswig lo statu quo, e nell' Hoi-

stein un Governo provvisorio, a cui partecipi un Commissario federale,

finche la Dieta di Francfort abbia risolta la quistione della successione ;

si buccino di guarentigie reciproche, pattovite fra le due Potenze,per le

quali la Prussia rendeasi mallevadrice pel Yeneto, e 1'Austria facea con-

cession! alia Prussia quanto ai Ducat.i ed alia riforma federale; si annun-

zio pure che si tratto del modo di assestare i dissidii per lo Zollverein ed

il trattato di commercio franco-prussiano ;
ne si tralascio di assicurare

che le due grandi Potenze se 1' erano perfettamente intesa fra loro sul

contegno da osservare si verso le Potenze secondarie come verso la de-

mocrazia tedesca.

Noi, non avendo avuto il privilegio di origliare all'uscio dei Gabinetti

di Schoenbrun e di Vienna, confessiamo che queste dicerie ci paiono per
lo meno avventate, bencbe i diarii ufficiosi di Vienna diano ad intendere

che, solto molti riguardi, i colloquii de'So vrani e le Conferenze de'Ministri

furono feconde di risultati assai felici. Ma quali sieno questi , finora noa

si sa con certezza; laonde non torna a conto il venire astrologando sopra
]' avvenire , quando per fermo non tarderanno i fatti a chiarire il vero

stato delle cose. Questo solo pare lin qui fondato in molta probabilita;

ed e che i due Sovrani siansi posti d' accordo in non promovere per ora

in verun senso la scabrosa quistione della riforma federale, ma si d'aspet-

tare tempo piu opportuno, ed allora disaminare aH'amichevole il modo di

componimento che meglio si confaccia agl'interessi d'ambe le parti e del-

la Germania, e poi in buona armonia tra loro sostenere i disegni fatti nel-

la Dieta. Inoltre e indubitato che si convenne delle precipue condizioni

di pace colla Danimarca, e del modo di sollecitare 1'assetto dei Ducati.

II Memorial Diplomatique del 28 Agosto, come se temesse che la vi-

sita del Re all' Imperatore potesse dar noia grande al Governo francese,

si sfiato in dimostrare, che quella era nulla piu che un tratto di cortesia

o di buona creanza, che per niun modo, ed in nissun caso, dovrebbe in-

fluire sulla politica esterna dei due popoli, regolata, determinata dai ri-

spettivi loro interessi
;

e che questi interessi si manifestano, senza equi-

voco positive, in una opposizione ardente ed unanime di tutta 1'Alemagna

contro qualsiasi disegno di Santa Alleanza. Sel creda chi vuole.
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3. Tra le dance messe in giro per questo incontro dei due grandi Po-

tentati tedeschi, non manco quella d'una risoluzione da essi fermata, di

esigere dal Governo di Torino 1'osservanza del Trattato di Zurigo , dopo
essersi assicurati che la Francia, entro questi limiti, non si rimoverebbe

dalla sua politica presente di non intervento, ossia non si opporrebbe con

la forza a codesta riyendicazione di diritti
,
da lei stessa riconosciuti e

convalidati solennemente. Se in verita 1' Austria e la Prussia avessero

pattovito qualche cosa sopra tale argoraento, si puo giurare, con certezza

di non dare in fallo
, che 1' avrebbero tenuto sepolto in profondo segreto

fino al momento di eseguirlo. Pertanto anche questa si pu6 finora rele-

gare tra le congetture indiscrete de' giornalisti. Ma e certo altresi che se

tale accordo si fosse preso, all'Austria non mancherebbero ragioni e mo-

tiyi da allegare per romperla col Governo di Torino. Imperocche le me-

ne, condotteda personaggi ufficiali di'questo Goyerno, da Senator!, De-

putati ed uomini di Stato che furono Ministri, per eccitare il fuoco della

ribellione nel Veneto e nel Tirolo, codeste mene, diciamo, sono tanto pa-
lesi e provocanti ,

die porgono facile appiglio a chiunque desideri di ac-

cattar briga. Baslerebbe percio allegare gli atti pubblici, i bandi, le col-

lette di denaro, gli emissarii segreti ma scorati,- del Comitato veneto re-

sidente in Torino
;

e per'giunta la recente cospirazione, organizzata nel

regno italiano ed introdotta'nel Tirolo, col suo corredo di armi
,

di mu-

nizioni
,

di bombe fulminanti
,
di camicie rosse e il resto degli ammini-

coli riyoluzionarii.

L'anno scorso, quando comincio a spirar da Parigi vento poco propi-

zio a nuove imprese garibaldesche, il Goyerno italiano fece ricercare

con gran porapa di sollecitudine e scoprire casse d' arrai e di munizioni

che spedivansi da Milano a Brescia, per poi introdurle di frodo nel Tiro-

lo. Teste furono sottoposti a giudizio, e riraandati assolti, gl' impresarii

della facenda. Ma pare che non percio si smettessero le pratiche del par-
tito d'azione, il quale in?pubblico e serapre contrastato dal Goyerno, e

di soppiatto ne riceve aiuto e conforto. Fatto sta che una yasta congiu-
ra era ayyiata per un riyolgiraento politico nel Tirolo e nel Venelo ,

da

effettuarsi sulla fine dell'Agosto.

Dicesi che un tale Ferrarini, ufficiale deH'amministrazione de'Telegrafi,

imputato di complicita con falsarii di biglietti di banco, arrestato e sot-

toposto ad interrogatorio h'scale, si lasciasse sfuggire qualche rivelazione

intorno alia congiura politica, nominando qualcheduno dei cospiratori, e

confessando che loro scopo era d'introdurre nel Tirolo e nel Veneto armi,

bombe all' Orsini, camicie rosse e yolontarii per un solleyamento combi-

nato con altre bande di corpi franchi, organizzate in Toscana e Lombar-

dia. Si aggiunsero le confession! d'un facchino, che fu colto dalla Polizia

mentre trasportava un carico di camicie rosse, di cui una gli cadde per
'Via. Queste cose ci narro 1' Opinione di Torino del 31 Agosto, riferendo

ancora che una corrispondenza dal Veneto ad un diario milanese annun-
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ciava che, nelle molteplici perquisizioni fatte nel Tirolo, 1' autorita au-

striaca non ha inai posto il piede in fallo. Ed in]vero, a colpo sicuro,

ando diritto a!le case di raolti cospiratori nelle precipue citta e borgate
del Tirolo e nella stessa Verona

,
e dove trovo corrispondenze, dove pi-

stole a rivolta , dove munizioni
,
dove camicie rosse

,
dove fucili

,
dove

baionette, dove bandi sediziosi a slampa; onde, tra pel corpo di delitto

scoperto, tra per le rivelazioni fatte dai primi catturati, pote procedere
a numerosi arresti

;
e gli iraputati furono tratti sotto buona guardia alle

carceri d'Innspruk, di Verona e di Venezia.

La giudaica Opinione (n. 241), che e uno degli araldi ufficiali del Co-

mitato rivoluzionario veneto, avute queste notizie, comincio a versare le

lagrirae del coccodrillo sulle vittime sciagurate dei maneggi del partilo
ff azione. Naturalmente, perche la mina fu sventata, essa fece come Pi-

lato, se ne lavo le mani;*anzi credette di doversi rivoltar rabbiosaraente

contro gli autori di que' preparativi, esclamando: E tutto cio per la

smania di voler affrettare un'opera, a compier la quale non e di troppo il

concorso unanime della nazione
;
tulto cio per la pretensione del sig. Maz-

zini di. voler promuovere uri insurrezione dove ne mancano del tutto gli

ekmenti, e dove puo sacriticare delle vittime, ma non ridonar un solo

individuo alia liberta! Preziose confession} ! L' Opinione non biasima

per se 1'opera di portar la ribellione nel Tirolo, ma solo perche fatta fuor

di tempo ; che, se fosse fatta con buon garbo ed opportunamente, trove-

rebbe giustissimo il sollevare, con 1'opera di fuorusciti ebriganti, un pae-
se dove mancano del tutto gli dementi d' una sollevazione ! Insomma

spiace ai moderati, che il Mazzini si mescoli di tali faccende ; ma 1'iniquo

disegno piace molto, ed e riputato degno del concorso unanime della na-

zione ! Purche ottengasi il fine, ai mezzi, onesti o disonesti, non si bada.

Ma il Mazzini e un guastamestiere. L'esperienza del passato dovea in-

segnare a tutti, che dei disegni del sig. Mazzini e impossibile non siano

informate tutte le Polizie d'Europa. Spedisce fucili nel Veneto? UT Au-

stria ne e avvertita. Vi manda delle camicie rosse ? E 1' Austria sa dove

si depositano. V'invia dei proclami? E 1'Austria li sequestra!

Dopo il Mazzini la piu gran colpevole, agli occhi fa\\' Opinione, el'Au-

stria
;
la quale, orribile a dirsi ! non vuol capacitarsi di cedere alle buone

il Veneto, il Tirolo, la Dalmazia, per far piacere al nuovo regno d'ltalia;

ma si ostina a tenere sotto il suo dominio province e Stati, in cui e im-

possibile 1'insurrezione, se non vi si porta di fuori, per la buona ragione

che dentro ne mancano al tutto gli elementi 1 Puo egli trovarsi cosa piu
nefanda sotto il sole? E puo immaginarsi cosa piii crudele, che il carce-

rare e sottoporre a giudizio que'poveri innocenti, che null'altro ban fatto,

se non approvigionarsi di bombe fulminanti, di pistole a rivolta, di fuci-

li, di baionette, per ispacciare comecchessia i soldati austriaci ed abbat-

tere cola il Governo imperiale, quando fossero aiutati dalle bande che vi

avrebbe spedito il Governo italiano? Ohime, grida 1' Opinione: il par-
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tito liberate e ora nel Veneto e nel Tirolo, abbattuto, oppresso, disperse.

Giorni difficili ricominciano per lui. Intanto che noi avevamo piii che

mai d' uopo della sua attivita e solerzia, e facevamo assegnamento sulla

sua estesa influenza (come do, se ivi mancavano al tutto gli dementi di

un insurrezionet) conlrarii eventi paralizzano la sua azione 1 Ed il peg-

gio si e che da questi pazzi tentativi, orditi per fare del Yeneto la base

di una insurrezione universale
,
non altro poteasi aspettare che rovesci,

e per giuota di mettere it, Governo italiano in una falsa posizione !

L'Austria, i Borboni e tulti i reazionarii d'Europa potrebbero domandare

o desiderare di meglio, che di vedere il Governo italiano in una falsa

posizione, per trarne partito? Dunque, a delta di questo diario ufh'cio-

so, il Governo italiano sta in falsa posizione ? E se all' Austria piacesse

di chiederne ragione, come se la caverebbe?

BELGIO (Nostra corrispondenza) 1. Crisi ministeriale; scioglimento della

Camera del Deputati 2. Nuove elezioni; vittoria dei liberali.

1. La crisi ministeriale, che duro dal 14 Gennaio al 23 Maggio, ebbe

un riuscimento si inaspetlato, che parea impossibile.il Ministero che af-

ferro il potere, in -virtu delle rivolture del 1857, e che vi si mantenne

collo sciogliere le Camere, dopo aver veduto, nelle elezioni successive e

regolari, dileguarsi la pluralita de'suoi partigiani, ottenne, nel 1864, una

seconda volta la facolta di adoperare quello spediente estremo di proce-

dere ad elezioni general! . Pertanto sciogliere la Camera per salire al po-

tere, scioglierla ancora per non volerne discendere, violenze per mante-

nervisi: questa e 1'istoria del nostro Ministero liberale.

Voi mi permetterete di toccare alcuni particolari di questa trista corn-

media. Come vi ho scrittto altra volta, dopole elezioni avvenute inGiu-

gno dell'anno scorso, il Ministero non contava piii che sei voti di plura-

lita de'suoi aderenli nella Camera, ed avea perduto 1'assistenza d'uomini

ragguardevoli. Quando si venne alia verificazione dei poteri, spinto dal-

la collera, fece annullare le elezioni di Bruges, ordino una inquisizione

per quella di Bastogne, ed avea fatto procedere ad inquisizione giudizia-

le per quella di Dinant. Quest'ultima non ebbe effetto; la seconda, dopo

piu mesi di espettazione, non avea prodotto verun risultato
;
e gli eletto-

ri di Bruges, infastiditi di quella tranelleria, in vece di un solo cattolico

ne mandarono tre alia Camera. La vittoria del Ministero si era dunque
volta a suoi danni, non avendo egli piu che due soli suffragi di pluralita;

e cosi dovette capire che il suo onore richiedeva ch' esso rassegnasse i

portafogli.

Questo accadeva in Gennaio. I signori De Brouckere e Pirmez, libe-

rali moderati, furono 1' un dopo 1' altro chiamati al palazzo reale; essi

avrebbero potuto fare assegnamento sul concorso dei Deputati della de-

stra per tutti i provvedimenti intesi in verita al buon governo; ma sa-
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pendo che la sinistra, dominata dal sig. Frere, si sarebbe yolta contro

loro quando avessero osato sottentrare aWinamovibile Ministero liberale,

non accettarono 1'offerta del Re.

I signori De Champs e de Theux furono alia loro volta chiamati dal

Re. La Destra, non avendo allora la pluralita del suffragi nella Camera,
non poteva costituzionalmente prendere in mano le redini del Governo,
se non a patto di sciogliere le Camere: il che sarebbe stato legittimo,

ma yiolento, e le rincresceva di ricorrervi prima d'aver saggiato ogni al-

tfo mezzo di soluzione. Pertanto i capi della Destra pregarono il Re di

tentare una combinazione intermedia, salvo il ricorrere a quella estrema

se altro non rimanesse.

Varii tentativi si fecero
;
ma non approdarono a nulla. Chiamati una se-

conda volta, enon riputando ancora impossibile un Minislero, a dir cosi,

di tregua, i capi della Destra tennero saldo sul loro rifiuto e sulle loro ri-

serve. In questo era forse un eccesso di scrupoli e di moderazione. II Re,

yedendo di non venire a capo di nulla, invito, il 30 Gennaio, i Ministri

liberali a ritirare la loro dimissione. Questi, alia loro volta, pregarono il

Re di fare nuovi sforzi, e continuarono imperturbabilmente a dichiararsi

dimissionarii, e si dalla tribuna della Camera, si dai loro giornali, pro-

Tocavano i cattolici ad accettare il Governo.

Questa condizione di cose era veramente scabrosa, perche intendeva a

far indietreggiare la Destra, ovvero esporla ad essere in vista di reazio-

naria, e cosi far cadere i cattolici sotto il peso dell' impopolarita ,
il che

avrebbeli forse tratti ad una caduta irreparabile. Per mandare a vuoto

questi maneggi , la Destra compilo un programma quanto agli affari ed

all'economia, ed al momento che le parve opportune si dichiaro pronta
ad accettare il Ministero. I nomi dei futuri Ministri erano quelli dei si-

gnori De Champs, de Naeyer, d'Auelhan, Dumon, Royer deBehz. Dicesi

che al Re tornasse molto gradita questa scelta di personaggi, che in ve-

ro erano insigni; ma non accolse con lo stesso favore il programma delle

riforrae, le quali in sostanza erano le seguenti: 1." Nomina degli Scabini

fatta dai Consigli comunali; nomina del Borgomastro fatta dal Re, ma tra

gli Scabini, salve le eccezioni. 2." Diminuzione moderata del censo elet-

torale pei Consigli provinciali e comunali. 3. Ampliazione della compe-
tenza dei Consigli provinciali e comunali, all'intento di discentrare e spe-
dire piu prontamente gli affari. 4." Modificazione della legge sopra la mi-

lizia
,
in modo da alleggerirne il peso al!e famiglie ed allo Stato. 3. Ap-

plicazione del soprappiu delle entrate al miglioramento del sistema delle

fmanze, ed alia diminuzione dei balzelli onde sono gravati gli operai.

6." Ampliazione delle riforme doganali, e moditicazione delle tariffe del-

le vie ferrate. 7." Esame benevolo della quistione per le fortificazioni di

Anversa. 8. Facolta di sciogliere le Camere. 9. Facolla di rimovere i

pubblici ufliciali che fossero ostili al nuovo Ministero.



CONIEMPORANEA 759

Questo programma in parte era inteso a troncare le quistioni fra cleri-

cali e liberal!, togliendo la materia della lolta e proclamando riforrae de-

mqcratiche. II dissenso tra gli autori di queslo programma ed ilRe si di-

chiaro sopra 1'articplo
2. Rotte pertanto dal Re le praliche con la De-

stra, gli antichi Ministri ritirarono la loro dimissione e si rappresenlarono,
il 31 Maggio, alle Camere.

Allora ebbe luogo una discussione splendida, raa sterile
,
di tre intere

settiraane
,
circa la crisi ministeriale. La Sinistra pretendeva che la De-

stra avea fatto di tutto per non accettare i
pprtafogli ,

atTermando che

due volte avea rifmtato, e che alia perfine vi si era sottratta col presen-
tare ua programma che non si potea accettare per verun conto. La De-

stra rispondeva con piu ragione che i Ministri
,
col loro contegno ostile,

aveano rendula impossible ogni combinazione, e che, dopo aver provo-
cata la Destra, avevano fatlo in modo che ne fosse

reiettp
il programma,

sotto pretesto di radicalismo e d'inopportunita, ma in verita perche ne te-

meano 1' effettuazione, onde la Destra sarebbe divenuta molto popolare.
Allora i liberal!, contaltica sempre ulile, henche gia stravecchia,accusa-
rono i cattolici di non aver messo fuora il vero loro programma ,

e li ac-

cusarono di siuistri intendimenti.

II vero loro programma essere quello del Congressp tenuto a Malines

1'anno scorso ,
diceano i liberali ; loro scopo essere di tornare il mondo

al medio eyo ,
soffocando la liberta; Preti, Vescovi , Deputati ,

lutti

essere trascinati da una perniciosa influenza, e partecipare a quell' o-

pera di ristaurazione della Teocrazia. Ecco il rancido argpmento svol-

tp,
in una decina di discorsi tronfii ed iperbolici, da' Ministri e da' mi-

nisterial!. I cattolici si brigarono forse
troppo di scolparsi di quelle impu-

lazioni, mentre, costiluendo essi 1' opposizione ,
a loro avrebbe spettato

non di pigliarsi le parti di chi si difende
,
ma si di attaccare gagliarda-

mente. Tutlayolta , valga la verita
,
essi non furono forse mai piu elo-

quenli, ed il s:g. Frere confesso che essi non si erano mostrati mai tanto

forti nella Camera. Essi dimostrarono di non aver mai intaccata la Co-

slituzione, e che
,
se dovesse lo Stato correre qualche pericolo quandp

essi ne tenessero il Governo ,
i liberali aveano avuto

tprlo
a proyocarli

per si lungo tempo ad accettarlo; cjie, se in certi giudizii teorelici sopra
alcune questioni i cattolici non erano al lutto d'accprdo tra loro, essi^e-
rano lulti unanirai nel Belgio per chiedere il mantenimento intiero e Te-
secuzione fedele del patto fondamentale del 1830.

La quistione di fiducia fu messa sul tappeto alia fine di questa discus-

sione, ed il Ministero riporlo un solo voto di pluralita, contando, ben in-

teso, i suffragi de' Ministri stessi. Quest'unico yoto loro bastava per po-
ter proporre e sostenere la disamina dei bilanci. La Destra avrebbe po-
tuto rifmlarsi a discuterli in tali circostanze

;
ma

, spingendo la modera-

zione fino agli estremi confini, essa prefer! di non mostrarsi sistematica-

mente ostile, come per contrario la Sinistra avea promesso di fare nel

casp che quella avesse assunto il Governo. Cinque bilanci furouo appro^
vati, senza che il Ministero facesse conoscere quando egli proponevasi
di sciogliere la Camera , come era necessario, lasciando pensare ch'egli

riserbavasi Corse a farlo in epoca inopporluna. Stavasi pacificaraente di-

saminando il bilancio dei Lavori pubblici, il meno politico di tutti, quando
ad un tratto accadde un fatto grave ed inaspettato.
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Uno del Capi della Sinistra, \\ sig. Orts, propose uno schema di legge
per accrescere il numerp del Deputati. Introdotto soppiattamente, que-
sto disegno fu preso a disamina nelle Sezioni ,

e rimandatp alia Sezione

centrale, compqsta esclusivamente de' merabri liberali, spicciando ogni
cosa in meno di 24 ore. Allo stesso modo sarebbe stato poi discusso ed

approvatp
in furia ed in frelta nella Camera, in meno d'una tornata, ay-

Yalendosi dell' assenza d' un buon numero di conservatori. Ora cotal di-

segno era contrario alia legge organica del 1856 ed allo spirito della

Coslituzione
;

la quale yieta
che si ecceda la proporzione d'un Deputato

per ogni 40,000 abitanti
;
ed il signqr Orts avea preso per base del suo

compute la cifra degli specchi annuali della popolazione, in cui sono com-

presi i foreslieri, invece di fondarsi, come vuolsi dalla legge del 1856,
sul censo decennale. Solo nel 1866, dopo rinnovato il censo, e non nel

1864, sarebbesi potuto adunque proporrre cotale aumento del numero di

rappresentanti nazionali. Aggiungasi, che con accorti maneggi il Depu-
tato liberale avea trovato modo di favorire i circondarii liberali

,
e que-

stq era il vero scopo di tutto quel raggiro. I partiti si equilibravano ;
lo

scioglimento della Camera, come si capiva d'ambe le parti, ayrebbe pro-
dotto nulla piii che lo statu quo, se non anche una pluralita conservatri-

ce. Percio bisognava con ogni mezzo studiarsi di rinforzare la Sinistra;
ed a questo era inteso lo

spedierjte recato in mezzo del sig. Orts.

I cattolici ayrebbero potuto discutere questo disegno e ritmtarlo; ma,
accertati anticipatamente, attesa la disciplina rigorosa a cui sono retti

que' della Sinistra, che questa legge iniqua, malgrado d'ogni sforzo, sa-

rebbe approyata, presero la risoluzione estrema di ritirarsi tutti insieme

dal Parlamento, senza dar yoto sopra il bilancio, per costringere in tal

modo il Ministero a sciogliere la Camera ,
od almeno per protestarsi in

tal forma
, con la loro assenza

,
contro qualunque sanzione si desse a tal

legge. Non yoleano, dicean essi
,
essere ne corbellati ne sacrificati

,
e si

ritiravano piuttostpche sottostare a questo nuovo colpp di partito. La

Sinistra, a tutto rigore, avrebbe potuto legalmente deliberare, se tutti

i suoi membri fossero conyenuti alia Camera; ed aveano ben fermo,

qualora cio si ayverasse, di trarre innanzi e yotare, senza darsi briga
dell' assenza de' cattolici. Ma un Ministrq

era in viaggio, ed alcuni De-

putati eran malaticci. II Ministro fu richiamato per ayviso telegrafico, i

malati si
fecerq portare a braccia alia Camera ,

e cosi per hen sei volte

la Sinistra si riuni, senza potersi mai trovare in numero sufficiente. Alia

perfine un Deputato liberale se ne mori, e cosi la Sinistra, ridptta per-
cio a non contar piu che 58 membri ,

fu impossibilitata a conlinuare le

sue sedute legalmente; imperocche, essendo la Camera composta di 116
membri

,
la

Costituzipne esige che niuna risoluzione sia valida, se non e

fermata dalla pluralita di essi, cipe
da almeno 59 voti. La Sessione per-

tanto fu chiusa il 13 Luglio, ed alii 17 fu pronunziato lo scioglimento della

Camera dei Deputati, essendo convocati i Collegi elettorali pel di 11 Ago-
sto a nuove elezioni.

2. Agevolmente si puo comprendere quale aspi'a polemica doyesse
eccitarsi da una condizione di cose siffatta. I liberali appellavano diser-

tori que' della Destra
, e questi loro rimandavano in

yiso
la taccia di

despoti. I giornali si sferrarono a yiplenze
di invettive inaudite; i catto-

lici erano rappresentati come nemici dello Stato, della civilla e del pro-
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gresso, e tutti intesi a procacciare servitudine e schiayitu, ed a ristaura-

re 1' Inquisizione. Si oltraggiavano gli Ordini religiosi in ignobili scrit-

turacce
;

si diffondevano tra le plebi caricature abbominevoli e spi-
ranti empieta; si faceano nefande parodie de' misteri della Religione,
e bestemmiavasi orrendamente Dio medesimo, a cui si attribuiva

ogni male.

Al manifesto de' liberali aveano i cattolici conlrapposto il loro pro-

prio ;
ma le elezioni

,
invece d' essere fatte in considerazione di questo,

cpmpilalp dal sig. De Champs, si compierono sptto 1'impressione di ec-

citamenti appassionati ,
e di violenze incredibili ,

da digradarne qualsi-

yoglia tirannide. E indubitato che gli elettori ,
lasciati liberi a dar loro

suffragi secondo coscienza
,
avrebbero condannato il Ministero

;
ma

,

abbacinati da menzogne senza numero, sforzati da ogni sorta di mi-

nacce, non
poterpno palesare i veri loro sentimenti. A Charleroy, per

esempio, affine di combattere il signor De Champs , questo personag-
gio, Ministro di Slato, fu dipinlo al pubblico come un nemico del Re,
e si persuase agli elettori che trattavasi di scegliere tra il Capo della Di-
Dastia ed il Depulato cattolico; e si riusci a gabbar non pochi.
A Gand fu organizzata, per la vigilia delle elezioni

,
una grande dimo-

strazione liberate
,
che percorse le yie gridando a squarciagola : abbasso

i clericalil con lo scopo evidente di atterrire gli elettori della parte av-

versa; ed altrove, si guadagnarono i
yoti

dei sempliciani col regalarli di

ghiottonerie a mensa imbandita per piu giorni prima delle elezioni. Da
per tutto gli ufficiali del Governo circonvennero gli eleltori; e

vpi sapete
se, in uno-Stato ccntralizzato come il nostro, gli ufficiali pubblici son nu-
merosi ! Aggiungasi per ultimo ch^e sopra 95,000 eleltori yi sono 29,000
osti e bettolieri, cui sta molto a cuore di essere in buon accordo con la

Polizia per isfuggire alle multe ed alle yessazioni legali ;
e , dopo questo,

dite yoi se non e portentoso che, secondo un calcolo del Journal de Bru-

xelles, degli 82,000 elettori che parteciparono allo scrutinio, se ne tro-

yasserp piii di 40,000 che diedero il loro suffragio pe' cattolici
;

si che i

liberali non riportarono in tutto che una pluralita di 342 yoti. Ma, in

grazia del yizioso nostro sistema elettorale, questa debole pluralita basto

per dare ai liberali la prevalenza di 12 rappresentanti nella Camera. Essi

guadagnarono due yoci a Gand, tre a Bruges, una a Charleroy, una a

Soignies, una a Namur. I cattolici per contro ne guadagnarono una a Wa-
remme

,
una ad Alost, una a Tpngres. Fatto il diffalco, restanp cinque di

piu in favore dei liberali da aggiungere alia precedente loro schiera di 39 :

onde quelli riescono 64 contro 32 cattolici.

La piu grave perdita patita da' cattolici fu quella dell'eminente oratore

sig. De Champs; ma, per riuscire a scavalcarlo, il Goyerno ayea posto in

opera tutti i mezzi, di cui un Goyerno liberale sappia usare. A Bruxelles i

cattolici sostennero yigorpsamente la lotta per una lista di loro candi-

dati
,

i primi due de' quali erano due Generali di gran merito
;
cioe

,
il

sig. Capiaumont , quel medesimo che organizzo il corpo militare a cui,
durante la rivoluzione del Belgio, fu dato il suo nome, e cbe, in carica di

Goyernatpre militare, nel 1857, salvo la citta di Gand dai disordini tra-

mati da' liberali; ed il sig. Greindl ,
che fu gia Ministro della Guerra

;

ed oltennero piu di 3,000 yoti. A Tournai un
altrp Generale, aiutante di

campo del Re, il sig. de Lannoy, accetto la candidatura di parte cattoli-
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ca; e ricolse, in ricompensa del suocqraggio, la pena d' essere desti-

tuito; ed un diario ministeriale
,
annunziando questo fattp,

ebbe 1'impu-
denza di stampare cosi : II Re, con quest' atto di giustizia, raostro una
volta di piu ch' egli non yuole aver nuila che fare con la combriccola cle-

ricale. Ecco pertauto, secondo questo giornale, quel medesimo Re che,
nel 1856, dichiarava in una lettera celebre, cora'egli non volesse aderire a
Teruu provvediniento, che tendesse a far prevalere un partito sull' altro,

ecco quel medesimo Re, a delta di cpstpro , divenuto Re esclusivamente

del partito liberate ! Costoro ,
che si piccano d' essere soli in osservare

ed amare la Costituzione, la violano sfacciatamente, faceudo risalire fino

al Re non responsabile la malleveria de' fatti de'
supi Ministri.

Non e a stupire che il sig. de Lannoy fosse destUuito per aver osato

accettare la candidatura in un circondario, dove concorreva, come can-

didato de' liberal!, un Ministro, il cui orgoglio ferito bisognava di ven-

detta; si sa che in politica non si tien conto di riguardi di generosita,
ma solo del trionfo della passione. In questo stesso circondario accad-

de, prima delle elezioni, qualche fattarello che giova qui accennare. Ivi

i popoli sono generalmente buoni e religiosi. Uno dei Deputati liberali

piu ragguardevoli , venuto a fare la sua visita elettorale, credette ne-

cessario di assistere divotamente alia Messa ^, e dichiarare, in una radu-

nanza, con grande rincalzo di argomenti dimostrativi, che i liberali non

eranp punto nemici della Religione. Un altro suo degno collega, che non

respira se non pdio
contro gli Ordini religiosi, parlo con grande unzione

delle sante Figlie della Garita, che incontransi accanto i letti de' malati,
e si protesto di essere avverso unicamente alle Congregazioni contem-

plative ed oziose. Tant' e vero che i liberali s'adattano qualunque ma-
schera in sul viso per ottenere il loro intento

; empii cogli empii ,
la fan-

no da bizzocchi coi cattolici. E da sperare che i popoli apriranno una
buona volta gli occhi sulle mene e sui disegni di cotesta genia, prima che

essa ci abbia tratto all' abisso del razionalismp e della rivoluzione.

Nel giorno delle elezioni avvennero disordini molto gravi a Bruxelles,
a Gand, a Namur ed in piu altri luoghi. Se, malgrado della loro vitto-

ria, i liberali non vollero frenare 1'pdio e la collera, qual vendetta sa-

rebbonsi pigliata, se fossero stati vinti?Percio a Gand i cattolici si asten-

nero dal
partecipare

al secondo scrutinio pel ballottaggio ,
affine di sot-

trarsi ai furori degli avversarii; i quali smaniavano perche i loro candi-

dati non avevano ottenuto, sopra 6,488 voti, che una pluralita di soli due
o tre suffragi. losomma la vittoria fu per la fazione della furberia, del-

rintrigp e della violenza, che prevalsero contro la giustizia, la verita e

la religione.

4 Ci sovviene che le stesse commcdic furono fattc in I'icmonte dai nostri framassoni ita-

liani, per farsi elcggere Deputati nel 4858. E fra gli altri si sa del JJrofferio, che egli,
ito a

Carajjlio, dove poi fu eletto, a brifjar 1'clezione, diede molta ediGcazione ai liuoni Caragliesi,

levandosi di tavola a mezza notte in un pubblico banchelto, e diceudo che ormai era suonata

la prima ora del Venerdi, quando la sauta madrc C'niesa viutara di raangiar carne. E notisi

che il Broffcrio passa per uno dei meno ipocriti tra i framassoni. (Xuta dei Compilatori) .
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