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PROPRIETA LETTERARIA secondo le Convenzioni del varli Stati,



UN NUOVO CONFORTO
ALLA STAMPA CATTOLICA

JLe parole di queslo titolo esprimono il motivo principale, per cui

ci siamo indotti a rendere di pubblica ragione un Breve, onde la So-

vrana benignita di nostro Signore Papa Pio IX si e degnala dare

confermazione e stabilita all' opera della Civilla Cattolica. Un lal

alto di autorita aposlolica e certamente per noi un singolarissimo be-

nefizio ed uno stimolo pungentissimo a raddoppiare di fatiche e di

zelo, secondo le deboli nostre forze, in servizio del Vicario di Gesu

Cristo e della Chiesa. Ma sopratlutto esso e un conforto ed un inco-

raggiamento a tutti coloro che
,
come noi , e meglio di noi

,
in lulta

1' Italia ed in ogni parte del mondo attendono per mezzo di scritli

periodic*! o non periodic! a difendere la Santa Sede e la Chiesa di

Dio colla loro penna.

II sommo Paslore dell'ovile cristiano, illuminate da lume superno,

La sempre mai scorti dalla vetta del Vaticano i pericoli che minac-

ciavano il suo gregge ,
e i mezzi che secondo la varieta dei tempi

erano piu acconci a ribaltere gli assalli. Nell' ela noslra la stampa

si periodica e si non periodica e 1'arme forse piu micidiale che il co-

mune nemico abbia posla in mano dei suoi adepli per combattere

ogni cosa buona. Laonde opporsi a lei con ogni maniera di scrilli e

rintuzzarne i conali ,
e una delle opere piu salulari che oggidi pos-
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sano farsi. Piu ancora eke non gli affetti, hanno uopo presentemente

d'essere raddrizzate le idee. La missione vuol farsi in ispecial guisa

anche agl' intelletti. Di ragione adunque il sommo Pontefice Pio IX,

fin dai priori inizii del suo glorioso Pontificate, nella sua celebre Allo-

cuzione concistoriale tenula in Gaeta il 20 Aprile del 1849
,
lodo ed

incoraggio gli scrittori cattolici
,
ed esorto i Vescovi tutti a favorire

in ogni miglior modo la buona stampa. E precedendo tutti coll'esem-

pio, non cesso quasi ogni giorno del suo lungo Pontificato dall' ecci-

tare ,
encomiare , dirigere ,

difendere questa buona stampa ;
si che

non vi ha ormai giornale ne scriltore cattolico in Europa, che non

debba ringraziamenli speciali al sommo Pontefice. E Iddio benedis-

se 1' opera del suo Vicario, vedendosi in Italia e fuori fiorire la stam-

pa cattolica, numerosa, agguerrita, zelante, Concorde ed acconcissi-

ma cosi a tenere in qualche rispetto la stampa malvagia.

In mezzo a tanti valorosi commilitoni , anche noi
,

colla Civilta

Cattolica, procurammo in questi anni di combattere la buona guerra;

e coll'aiuto di Dio
,
e incoraggiati dalle benedizioni del suo Vicario,

continueremo a combalterla. Anche i noslri numerosi associati e let-

tori, che finora colanto conlribuirono alia diffusione del noslro Perio-

dico , dovranno allietarsi non poco nel veder benedetta Y umile no-

slra fatica dalla bocca augusta del supremo e universal Maestro di

tutti i veri credenti in Cristo. La Civilta Cattolica e opera loro ugual-

mente che nostra; e percio non dubiliamo altresi che essi non deb-

bano da questi conforti del sommo Pontefice prendere come noi nuo-

va lena per contribute
,
secondo il loro zelo, allo scopo a cui lende

la buona stampa ,
se mai in altri tempi , necessarissima in questi

giorni di si universale delirio.

Sedici anni or sono col primo quaderno di Aprile , per desiderio

del Santo Padre Pio IX, cominciava la Civilta Cattolica. Col primo

quaderno di Aprile di quest' anno
, per singolare bonta dello stesso

Santo Padre
,
e della quale sara eterna in noi la riconoscenza , essa

riceve confermazione e stabilila con un Breve che e del seguente

tenore.



PIVS PP. IX.

AD PERPETVAM REI MEMORIAM

Gravissimum supremi Nostri Apostolic! ministerii munus

omnino postulat, ut intentissimo studio ea semper peragenda

curemus, quae ad Catholicae Ecclesiae causam, animarum-

que salutem Nobis ab ipso Christo Domino divinitus commis-

sam tuendam quovis modo conducere posse cognoscimus.

Incredibili certe animi Nostri moerore, ubi ad hanc Petri

Cathedram millis Nostris mentis, sed arcano divinae provi-

dentiae consilio fuimus evecti, vidimus et lamentati sumus

maxima et nunquam satis lugenda damna et mala, quae

asperrimis hisce temporibus catholicae religioni, ac vel ipsi

civili societati inferuntur ab omnis iustitiae ac veritatis oso-

PIO PAPA IX.

A PERPETUA MEMORIA DELIA COSA

II gravissinnto incarico del supremo Nostro ministero Apostolico onni-

namente richiede che, con intensissimo studio, sempre procacciamo di

compiere quanto conosciamo poter giovare alia causa della Chiesa catto-

lica ed alia salute delle anime, a Noi commessa diyinamente dallo stesso

Signore Gesu Cristo. E per ferrao
, appena che per nessun Nostro meri-

to, ma per arcano consiglio della dmna provyidenza, fummo innalzati a

questa Cattedra di S. Pietro, con incredibile dolore dell' animo Nostro

yedemmo e lamentammo i grandissimi e non mai abbastanza deplorandi
danni e mali che, in quest! infelicissimi tempi, alia cattolica religione ed

alia stessa societa civile si recano dai nemici di ogni giustizia e yerita
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ribus per pestiferos libros, libellos, et praesertim epheme-

rides perniciosissimis quibusque erroribus, pravisque do-

ctrinis plenissimas, ac acerrimo et plane diabolico contra di-

\1nam nostram religionem odio conscriptas, ac longe late-

que in vulgus editas, ac disseminatas. Itaque inter alia baud

omisimus viros pietate, ingenio, sanaque doctrina praeditos

etiam atque etiam excitare, ut sub proprii polissimum Anti-

stitis ductu suis scriptis augustam nostram religionem defen-

derent, eiusque oppugnatores refularent, ac tot monstrosa il-

lorum opinionum portenta detegerent, refellerent, profliga-

rent, et incautorum praesertim hominum, ac imperitae iuven-

tulis cereae in vitium flecti mentes animosque veritatis lumine

illustrarent (Alloc. die 20 April. 1849.) Ac non mediocri

certe afficimur laetitia, cum complures ubique surrexerint vi-

ri
, qui Nostris hisce exhortationibus ac votis perlibenter ob-

sequentes, et egregio erga Catholicam Ecclesiam, et hanc San-

ctam Sedem studio animati, idon&is scriptis teterrimam tot

serpentium errorum colluviem, ac funestam pravarum ephe-

per mezzo di pestiferi libri, libretti e specialmente giornali, pienissimi di

ogni fatta error! e di pessime dottrine
, scritti con odio acerrimo e del

tutto diabolico contro la divina nostra Religione, e sparsi e disseminati

largamente per tutto in mano del volgo. Pertanto, fra altre cose, non tra-

lasciammo di sempre piu eccitare le persone fornite di pieta, d' ingegno e

di sana dottrina perche, sotto la condotta principalmente del proprio Pa-

store, difendessero coi loro scritti 1'augusta nostra Religione e confutas-

sero gli oppugnatori di leie quei tanti mostri di loro opinioni scoprisse-

ro, combattessero, debellassero
;
e qol lume della verita illustrassero le

menti e gli animi specialmente degl' incauti e della imperita giovenlu, si

facile ad essere Tolta al vizio. (Allocuz. del giorno 20 Aprile 1849.
)
E

cerlamente non siamo mediocremente consolati yedendo che dapertutto
sorsero molti, i quali volonterosissimi secondando questeNostre esortazio-

ni e desiderii, e animati da egregio affetto yerso la cattolica Chiesa e que-
sta Santa Sede, non cessano, con lode del loro nome, di allontanare con

idonee scritture 1'orrenda colluvie di tanti errori serpeggianti e di difen-
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meridum pestem propulsare, et veritatem iustitiamque tulari

cum sui nominis laude non desinunt. Ut aulem certi sem-

per existerent homines, qui Nobis, et huic Petri Cathedrae

ex animo addict!, ac sanctissimae nostrae religionis amore,

ac sanae, solidaeque doclrinae, et erudilionis laude spectati

valeant bonum cerlare certamen, suisque scriplis rem catho-

licam, salutaremque doctrinam continenter tueri, et ab ad-

versariorum fallaciis, iniuriis, et erroribus vindicare
; optavi-

mus, ut Religiosi inclytae Societatis lesu viri Scriptorum Col-

legium ,
ex ipsius Societatis Sodalibus conflatum

,
conslitue-

rent, qui opportunis, et aptis scriptis tot falsas ex tenebris

emersas doctrinas naviter scienterque confutarent
,
et catholi-

cam religionem, eiusque doctrinam, ac iura totis viribus in-

desinenter propugnarent. Qui Religiosi Viri, Nostris desideriis

omni observanlia et studio quam libentissime obsecundan-

tes, iam inde ab anno 1850 Ephemeridem, cui titulus La

Civilta Cattolica conscribendam, typisque vulgandam susce-

perunt. Alque illustria maiorum suorum vestigia sectantes, et

uullis curis nullisque laboribus unquam parcentes, per eam-

dere la verita e la giustizia. Ma, accioccbe sempre ci fossero determinate

persone, le quali di cuore affezionate a Noi e a questa Cattedra di Pietro

e illustri per amore alia santissima nostra Religione e per lode di sana e

solida dottrina ed erudizione, potessero combattere la buona battaglia, e

coi loro scritti sempre difendere la causa cattolica e la salutare dottrina, e

yendicarla dalle fallacie, ingiurie ed errori degli avversarii; desiderammo

che i Religiosi dell' inclita Compagnia di Gesu costituissero un Collegio
di Scrittori, formato di Membri della stessa Compagnia, i quali con oppor-
tuni ed acconci scritti attentamente e saviamente confutassero tante false

dottrine, uscite fuori dalle tenebre
,
e con tutte le forze e continuamente

difendessero la cattolica Religione e la sua dottrina e i suoi diritti. I quali

Religiosi, con ogni osservanza e cura secondando volonterosissimi i No-
stri desiderii, gia fm dall' anno 1850 presero a scrivere e pubblicare il

Periodico, intitolato la Civilta Cattolica. E seguendo le orme illustri dei

loro maggiori e non mai perdonando ne a cure ne a fatiche, per mezzo
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Jem Ephemeridem diligenter, sapienterque elaboratam, nihil

antiquius habuere, quam doctis, eruditisque suis lucubratio-

nibus divinam augustae nostrae religionis yeritatem, ac su-

premam huius Apostolicae Sedis dignitatem ,
auctoritatem ,

potestatem, rationes viriliter tueri, defendere, ac veram do-

crinam edocere, propagare, et multiplices huius praecipue

infelicissimae nostrae aetatis errores, aberrationes, et ve-

nenata scripta cum christianae, turn civili reipublicae tanto-

pere perniciosa detegere, oppugnare, ac nefarios illorum

conatus retundere, qui catholicam Ecclesiam
,
si fieri unquam

posset, et civilem ipsam societatem funditus evertere com-

moliuntur. Ex quo evenit ut commemoratae Ephemeridis

Scriptores Noslram benevolentiam, existimationemque, et Ye-

nerabilium Fratrum Sacrorum Antistitum, et clarissimorum

Virorum laudes sibi quotidie magis merito comparaverint,

eorumque ephemeris a bonis omnibus, ac bene sentientibus

viris summo in pretio fuerit habita, et habeatur. Et quoniam
ex huiusmodi Ephemeride, sexdeclm abhinc annos vigente,

non levia in rem christianam, et litterariam rempublicam bo-

dello stesso Periodico, diligenteraente e sapientemente scritto, nulla eb-

bero piu a cuore che, colle loro dotte ed erudite scritture, validaraente

difendere e sostenere la divina verita dell' augusta nostra Religione, la

supreraa dignita, autorita, podesta e ragioni di questa Sede Apostolica,

insegnare la vera dottrina e propagarla, e scoprire e combattere i molti-

plici error! ed aberrazioni specialmente di quest! nostri infelicissimi tem-

pi, e i yelenosi scritti si perniciosi alia cristiana non meno che alia civile

repubblica; e opporsi ai nefarii sforzi di coloro che la cattolica Chiesa,
se fosse possibile ,

e la stessa civile societa cercano di sconvolgere dal-

le fondamenta. Donde venne che gli Scrittori del detto Periodico ogni

giorno sempre piu si siano meritamente guadagnata la Nostra benevo-

lenza e stima e le lodi dei venerabili Fratelli Vescovi e dei piu chiari

personaggi, e il loro Periodico sia stato tenuto e si tenga in sommo pre-

gio da tutti i buoni e da coloro che pensano bene. E poiche da questa

Periodico, che dura gia da sedici anni, non piccoli beni, aiutandolo Iddio,
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na, Deo bene iuvante, cum ingenti animi Noslri gaudio re-

dundarunt; iccirco Nostris in votis omnino est, ut tarn prae-

clarum opus ad maiorem Dei gloriam, animarumque salu-

tem curandam, atque ad rectam studiorum rationem magis

in dies iuvandam stabile perpetuo consistat, et efflorescat.

Itaque hisce Litteris idem Collegium Societatis lesu Scrip-

torum Ephemeridis vulgo La Civilta Cattolica in peculiar!

ipsis domo habendum Auctoritate Nostra Apostolica, per-

petuum in modum erigimus, et constituimus iuxta leges, et

privilegia, quibus alia eiusdem Societatis lesu Collegia utun-

tur, ac fruuntur, ita tamen, ut Collegium idem a Praepo-

sito Generali ipsius Societalis in omnibus pendere plane

debeat. Huius autem Collegii institutum esse volumus, ut

qui ab ipso Praeposito Generali electi fuerint ad eamdem

Ephemeridem ,
vel alia scripta conficienda

, prout Nobis 7

aut Romanis Pontificibus Successoribus Nostris opportu-

nius videbitur, debeant omnem eorum operam, industriam,

ac studium sedulo impendere in lucubrandis, edendisque

pervennero con grande allegrezza del Nostro animo nella cristiana e let-

teraria repubblica ; percio e Nostro espresso desiderio che si preclara

opera rimanga perpetuamente stabile, e fiorisca a maggiore gloria di Dio

e salute delle anime e a profitto sempre piu grande della retta ragione

degli studii.

Pertanto con queste Nostre Lettere
,

colla Nostra Autorita Apostolica,

erigiamo e constituiamo perpetuamente esso Collegio della Compagnia
di Gesu di Scrittori del Periodico, intitolato la Civilta Cattolica ,

secon-

do le leggi e i privilegi di cui usano e godono gli altri Collegi della me-
desima Compagnia di Gesu, in guisa pero che il detto Collegio debba in

tutte le cose pienamente dipendere dal Preposito Generale della stessa

Compagnia. Yogliamo poi che 1' istituto di questo Collegio sia che colo-

ro, i quali dallo stesso Preposito Generale saranno stati eletti a scrivere

questo Periodico o altre opere, secondo che a Noi e ai Romani Pontefici

Nostri Successor! sembrera piu opportuno, debbano ogni loro opera, in-

dustria e studio accuratamente collocare nel comporre e pubblicare scritti



12 BREVE DI N. S. PP. PIO IX.

scriptis pro catholicae religionis, et huius Sanctae Sedis

tlefensione. Quocirca volumus, ut iidem Scriptores pergant

habitare in aedibus, quas ipsis in Hospitio hie in Urbe

haereticis convertendis iam destinavimus, iis tamen serva-

tis conditionibus , quas praescripsimus , atque id donee op-

portunior domus coinparari queat. Concedimus autem, ut

iidem pro sui muneris ratione possint librarias officinas ha-

bere, librosque typis in lucem edere, et vendere, ac longe

lateque in omnes regiones spargere, ac disseminare. Reddi-

tus vero, qui in praesentia sunt, quique in posterum esse

poterunt, ad opus idem sustentandum, ac magis in dies am-

plificandum adhiberi debent, ut tot tantisque inimicorum ho-

minum aggressionibus ampliora semper, ac validiora obii-

ciantur praesidia. Quod si unquam quocumque casu con-

tigerit, ut eidem Scriplorum Collegio ab hac alma Urbe No-

stra sit recedendum, volumus, ut ipsi in alia qualibet op-

portuniore civitate a Praeposito Societatis lesu Generali cum

Nostro, et Romanorum Pontificum Successorum Nostrorum

consensu staluenda, possint consistere, ibique suum munus

per la difesa della cattolica Religions e di questa Santa Sede. Pertanto

yogliamo che questi Scrittori continuino ad abitare nella casa, che abbia-

mo loro destinata nell'Ospizio detto del Convertendi qui in Roma, serbate

pero quelle condizioni che abbiamo prescritte ;
e cio (inche si possa prov-

yedere casa piu opportuna. Concediamo poi che i medesimi, secondo il

bisogno del loro uffizio, possano avere tipografia e pubblicare libri e yen-

derli e ampiamente spargerli e disseminarli in tutte le regioni. Le ren-

dite poi che ora vi sono e quelle che potranno esserci in avvenire deb-

bono adoperarsi a sostentare la stessa opera e sempre piu araplificarla,

affinche a tanti e si gravi assalti dei nemici si oppongano serapre piu am-

pii e piu validi presidii. Che se mai, per qualsivoglia caso, accadesse che

lo stesso Collegio di Scrittori dovesse allontanarsi da quest' alma Nostra

Citta , vogliamo che essi possano stabilirsi in altra qualsivoglia piu op-

portuna citta da determinarsi dal Preposito Generale della Compagnia di

Gesu col consenso Nostro e dei Romani Pontefici Nostri Successori, ed
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obire, quoad amotis impediments in pristinam Sedem ab

eodem Praeposito Generali revocentur. Si autem nullus forte

opportunus locus operi prosequendo reperiatur, Yolumus,

t turn fundi, turn redditus in eamdem operam reserventur,

mature instaurandam, ubi primum licuerit. Atque has omnes

facultates non solum praesentibus commemorati Collegii So-

ciis, veruin etiam aliis, qui a Praeposito Generali ad idem

munus obeundum hoc futurisque temporibus deligentur, pes-

petuum in modum concedimus, reservata Nobis, ac Succes-

soribus Noslris dumtaxat facultate aliquid circa idem Socie-

latis lesu Scriptorurn Collegium immutandi, et aliis omnibus

suiusque dignitatis, auctoritatis , et gradus penitus interdi-

cts. Haec omnia statuimus, volumus, concedimus, praeci-

pimus, atque mandamus, decernentes has Nostras Litteras,

et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quilibet

interesse habentes, vel habere praetendentes vocati, et auditi

non fuerint, ac praemissis non consenserint, nullo unquam

in essa compiere il loro uffizio, finche, allontanati gli impediment!, siano

dallo stesso Preposito Generale richiamati alia pristina Sede. Che se per
avventura non si trovasse nessun luogo opportuno a proseguire Y ope-

ra, vogliamo che si i fondi e si le rendite si conservino per 1'opera stes-

sa da ristaurarsi prontamente come prima si potra.

E tutte queste facolta concediamo perpetuamente non solo ai present!
membri del commemorate Collegio, ma anche agli altri che dal Preposi-
to Generale saranno in questi e nei futuri tempi scelti a tale uffizio, ri-

servando soltanto a Noi e ai Nostri Successori la facolta di mutare alcu-

na cosa intorno al detto Collegio di Scrittori della Compagnia di Gesu, e

totalmente interdicendola agli altri tutti di qualsivoglia dignita ,
autorita

<e grado.

Tutte queste cose stabiliamo, vogliamo , concediamo, comandiamo ed

ingiungiamo ,
ordinando che queste Nostre Lettere e quanto in esse si

contiene, ne anche per la ragione, che quali che si siano, aventi inte-

resse, o pretendenti ayerlo, non siano stati chiamati e uditi, e alle cose

predette non abbiano consentito, in nessun tempo mai possano esserc
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tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis, sen

intentionis Nostrae vitio, vel alio quolibet etiam substantiali

defectu notari, impugnari, aut alias infringi, suspend!, re-

stringi, limitari, vel in controversiam vocari, seu adversus

eas restitutionis in integrum, aperitionis oris aut aliud quod-

cumque iuris vel facti, aut iustiliae remedium impelrari pos-

se, sed semper validas, et efficaces existere, et fore, suos-

que plenarios, et integros effectus sorliri, et obtinere, et ab

omnibus, ad quos spectat, et quomodolibet spectabit in fu-

turum inviolabiliter observari, ac supradicto Collegio Socie-

tatis lesu Scriptorum Ephemeridis vulgo La Civilta Cattoli-

ca nee non Personis, quarum favorem praesentes hae Lit-

terae concernunt, perpetuis futuris temporibus suffragari de-

bere, neque ad probationem, seu verificationem quorum-

cumque in iisdem praesentibus narratorum unquam teneri,

nee ad id in iudicio vel extra cogi, seu compelli posse, et si

secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel igno-

ranter contigerit attentari, irritum et inane esse, ac fore

Yolumus, et declaramus. Non obstantibus, quoties opus ftie-

notate e impugnate per vizio di surrezione, o di orrezione, o di nullita,

o di intenzione Nostra ,
o di altro qualsivoglia difetto anche sostanzia-

le, o in altro modo violarsi, sospendersi, restringersi ,
limitarsi o chia-

marsi in controversia ,
o contro esse invocarsi il rimedio di restituzione

in intero, di apertura di bocca o altro qualunque di diritto, di fatto o di

giustizia; ma sempre debbano essere e durare yalide ed efficaci ed otte-

nere i loro plenarii ed interi effetti, ed osservarsi inviolabilmente da tutti,

a quali spetta e in qualsivoglia modo spettera in futuro
,
e debbano suf-

fragare nei perpetui tempi avvenire al sopraddetto Collegio della Com-

pagnia di Gesu di Scrittori del Periodico intitolato la Civilta Cattolica
,

e alle persone il cui favore concernono queste presenti Lettere
;
ne siano

mai tenuti a fornire prova o verificazione di qualsivoglia cosa in esse

narrata
,
ne possano a cio costringersi o sforzarsi in giudizio o fuori

;
e

se accadra che sopra le dette cose altrimenti si attenti da chicchessia di

qualsivoglia autorita scientemente o ignorandolo, vogliamo e dichiariamo

che e e sara irrito e nullo. Non ostante
,

in quanto e d' uopo ,
la regola
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rit, de lure quaesito non tollendo, aliisque Cancellariae No-

strae Apostolicae Regulis, itemque Societalis lesu etiain con-

ilrmatione Apostolica, vel quavis alia firmitate roboratis, sta-

tutis, et consuetudinibus, privileges quoque, indultis, et con-

cessionibus, quamvis expressa, speciflca, et individua inen-

tione, ac derogatione dignis, quibus omnibus, et singulis,

eorum totis tenoribus, ac formis praesentibus pro insertis

habentes ad praemissorum dumtaxat effectum latissinie, ple-

nissime, ac specialiter, et expresse derogamus, ceterisque

contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo Pisca-

toris die XII. Februarii anno MDCGCLXYI. Pontificals No-

stri Anno Yicesimo.

PIVS PP. IX.

Locus Sigilli

del non togliere il diritto acquistato e le altre della Nostra Cancelleria

Apostolica ,
e gli statuti e le consuetudini della Corapagnia di Gesu an-

che corroborati di confermazione Apostolica o di qualunque altra confer-

mazione
,
e i privilegi ancora

, gl' indulti e le concession!
,
benche degni

di espressa, specifica e individua menzione e derogazione, alle quali cose

tutte e singole ed altre tutte contrarie quali che siano, avendo per inseriti

alle presenti lettere i loro interi tenori e le formole, ad efletto soltanto

delle cose premesse, larghissimaraente , pienissimamente e specialmente
ed espressamente deroghiamo.

Dato in Roma presso S. Pietro, sotto 1'anello del Pescatore, il giorno
XII di Febbraio dell'anno 1866, del Pontificate Nostro 1'Anno Yentesimo.

PIO PAPA IX.

Luogo del sigillo.
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II Consorzio nazionale e ora, come a dire
, il rasoio a cui 1' Italia

liberate si e appigliata per non affogare nei debili , nella bancarotta

e nella guerra intestina, che da ogni parte la minacciano e invado-

no. Qual fosse teste lo stato miserabile dell'Italia e del suo Governo,

tanto piu facilmente possono ricordarlo i nostri leltori, quanto che in

ogni parte e ancora, menlre scriviamo, il medesimo. Un Ministero

screditato, disunito, senza autorita ne dentro ne fuori
;
una came-

ra senza coesione
,
senza maggioranza , senza fiducia nel Governo

presenle e senza modo di comporne un altro ; una cassa senza da-

nari, una diplomazia senza bussola, una Italia infine in cui Tun 1'al-

tro caninamente si rode di quei che un muro ed una fossa serra,

colla Toscana che fa il muso ai forasiieri piovutivi dentro , col Pie-

monte che mostra i pugni alia Toscana che gli furo la Capitale, con

Napoli, con Sicilia, con Romagua, tutti attoniti e stupili di dovere

pagare piu largo il vivere piu strello, coi mazziniani che ingrossa-

no, coi moderati che tentennano, colla prospettiva di un avvenire

fosco, senza mezzi ne maleriali ne morali da rischiararlo. Questa

Irista condizione di cose si dee esclusivamenle attribuire all' essen-

zialmente mal governo dei liberali, i quali fmche ebbero un Cavour

die, come pecore , li guid6 , seppero ingrassare , se non il paese ,

almeno se e il padrone; ma quando si trovarono senza un maestro

di casa, abbandonati ai proprii lumi o a quelli di potenti ed accorti

alleati, non accorgendosi che la casa non era ancor finita e che, snl
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piu bello, potea ruinare, credendo anzi di essere ormai padroni dei

due mondi, grazie a tanti riconoscimenti, non dei loro diritli, ma dei

loro falli
,

si diedero al buon lempone ,
a parteggiare per questo e

per quello, a spendere e spandere, a dar il gambelto ora ad un Mi-

nistro ora ad un altro
,

a manipolare crisi ministeriali cosi per sol-

lazzo e per vivere alia greca, a far insomma tutte le pazzie che suol

fare un pezzente, arrivato senza molti slenli all'agialezza. Quand'ec-

co, in sul piu bello del divertirsi, quesli pazzarelli dei liberali si ac-

corsero che ogni bel gioco dura poco, e si trovarono aver perduto

ogni loro avere e credilo, e pressoche in sul lastrico, senza danari e

senza modo piu di trovarne ne con prestiti, ne con imposte, ne con

annessioni di borse altrui ormai lutle incamerate e divorate, tranne

cio che non fu ancor rubato in quella dei frali e della Chiesa, che si

tarda a incamerare appunlo perche si teme di dover dare in pensio-

ni piu di quello che vi si troveri in capitale.

Per riinediare all' imbroglio, il Ministero se la pigliava colla Ca-

mera, la Camera col Ministero, il giornalismo con tutli e due, il

pubblico con lutti Ire, dandosi Tun 1'allro pel capo del tradilor della

patria, del dissipatore dell'erario, di eroe della lingua, di chiacche-

rone, di inerte, di buono a nulla. Gia si disperava della salute della

patria ; gia i piu frementi tra i settarii cominciavano a pensar al mo-

do di rientrare in grazia con chi potesse rientrare all'eredila di lante

scempiaggini; gia si bisbigliava di colpi di Stato, di sospensione

della liberta, di guerra civile
; quand'ecco nelcapo vuoto di un gior-

nalista, celebre solo per le sue beslemmie cotidiane contro ogni co-

sa buona, sorse 1'idea del Consorzio nazionale, ente morale, o, me-

glio, da moralizzare, il quale sara incaricato
,
non si sa ancora in

qual modo, di aiutare il Governo a pagar i suoi debili. Quella parola

Consorzio nazionale volo in un baleno dall'un capo all'altro d'ltalia;

tulti ripeterono Consorzio nazionale : in quel Consorzio nazionale si

tuffo , per ora
, coma in onda di Lete

, ogni aflanno e ogni fastidio
,

persuadendosi tulti che col Consorzio nazionale si e trovata la Bet-

tonica erba di molte virtu , como dice il dizionario filologico della

Crusca; e la quale non serve piu a nulla come dice il dizionario

scienlifico della botanica.

Serie VI, vol. ?/, fasc. 385. 2 23 Marzo 1866.
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la sulle prime parve una bella idea, e generosa quella di pagare

spontaneamente e volontariamente i debili dello Stato. Ne la cosa

parea difficile. Siamo, si diceva, tanti milioni d'ltaliani : se ognu-

no da tanlo, il conto e fatto, e i debiti sono pagali. Delto falto
; si

inizia la sottoscrizione ,
si formano i comitati

,
si fonda un giornale

apposta, si predica la sicurezza deU'esito. Coininciano subitoafioc-

care le offerte al Consorzio nazionale
; pochi danno, molli prometto-

no. Alcuni di testa piu fredda cominciano pero a calcolare, fare sta-

tisliche e supputare medie. Se si raccogliesse, diceano questi cal-

colatori, se si raccogliesse anche un milione al giorno, quanto tempo

ci vorrebbe per pagare i debiti dello Stato? Alcuni anni per lo meno.

E egli probabile che 1'entusiasmo del primo giorno duri si a lungo?

Un'altro diceva: Poniamo che duri I'entusiasmo ;
ma ha ella 1' Ita-

lia tanti danari quanti occorrono all'uopo, se anche si spogliasse fmo

alia camicia? Un terzo osservava: Se anche 1' Italia avesse tanti

danari e li donasse tutti, a qual pro H darebbe? A null' allro che a

far nuovi debiti, dando, o in un modo o in un altro, mezzi di spen-

dere ad un governo ,
il quale piu ha e piu butta

;
si che saremmo

sempre da capo ed anzi peggio di prima.

Tutti questi bei discorsi non li faceano i codini, ma i liberal!; tra

i quali un Deputato disse in pubblico Parlamerilo che lanto e tanto si

potrebbe provvedere a questa mancanza di danari se la botte delle

fmanze dello Stato non avesse che due fori soltanto
, quello che ri-

ceve e quello che da : ma la botte e sdogata affatto, e versa da tutti

i lati
,
ed e percio in peggiore stato che quella delle Danaidi. Onde

ne venne come un raffreddamento generale dell' entusiasmo primiti-

ve dei volontarii o
, vogliam dire

, irregolai i pagatori ,
e convenne

pensare a spingere innanzi 1' esercilo regolare e assoldalo dell' am-

rainistrazione.

Ed ecco cominciare le sottoscrizioni di tulti gli impiegati gover-

nativi
,
e quel che e peggio , dei Municipii. Si sa come si fanno tali

cose. II Minislro scrive una circolare a tulti i capi di divisione del

suo Ministero : i capi di divisione diramano la circolare del Ministro

ai superior! subalterni con accompagnamento obbligato di una loro

lettera particolare. I subalterni convocano nel loro gabinetto lutti



IL CONSORZIO NAZIONALE 19

gli impiegati del loro ufficio; i quali arrivano al convegno col pal-

lore in yiso , col batticuore in petto e coll' aspettazione dolorosa di

qualche cattiva notizia. Infatti il superiore legge con tuono patriot-

tico la lettera del Ministro
,

e quella del capo di divisione ,
e con-

chiude, che, per amore della patria e per ossequio ai Superiori, egli

offre tanto , e non dubila cho i suoi impiegati non \ogliano fare la

trista figura di vedersi poi notali e catalogati sui giornali come i soli

impiegali d' Italia che desiderano il ritorno del passato, perchd non

vogliono concorrere, con una somma qualsiasi, al rassodamenlo del

presente e all' avvicinamento dell' avvenire. Questa reltorica per-

suade ognuno a porre, gemendo, la mano alia borsa. I giornali poi

notano 1' offerta e lodano il patriottismo delle guardie doganali del

tal paesetto , e della brigata dei carabinieri reali del tal altro; con

somma edificazione del pubblico e non minori risa sotto i baffi dei

pratici del mestiere.

Ma con tutto il loro palriotlismo, le guardie doganali, i carabinie-

ri reali e gli allri impiegali governativi di tutlo il regno non pos-

sono essere smunti che di pochi soldi, considerata T impossibility in

cui sono di mantenere
,

ollre alle proprie famiglie ,
anche le cento

bocche dell' Italia affamala. Come fare dunque a ingrossare le cifre?

Come fare? La cosa e facile. Basla volgersi al patriottismo dei Mu-

nicipii.

I Municipii , grazie ai nuovi ordini delle cose , sono ora composti

in gran parte di gente che ha poco del proprio da dare, ed e percio

tanto meglio disposta a votar donativi alle spalle altrui. Ed ecco i

Municipii d' Italia prendere 1' un dopo 1' altro a votare i milioni e le

migliaia pel Consorzio nazionale. Chi paghera i milioni e le migliaia?

II Municipio? Dio liberi ! II Municipio vota. Ma chi paga e il popolo

re, che non ha volato e non ha donato , ma dee pagare. E come

paghera il popolo ? Paghera per forza con centesimi addizionali
,

e

con nuove imposle. II Consorzio otterra cosi piii imprecazioni che

centesimi
;
ma il patrioltismo dell' Italia correra su tutti i giornali ,

e si dira : Ecco un popolo degno della liberla !

Vi furono e vero dei Municipii assennali che, facendo orecchie da

mercante ai dolci canti delle Sirene del Consorzio
,
volarono belle
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parole assai, ma neanche un soldo : tra i quali nominiamo, a cagio-

ne d'onore, quello di Ancona che non voile per ora nulla decidere,

e quello di Torino che volo per acclamazione il suo tutto
,
ma solo ,

appoggio morale. Se non che per due che slrinsero i cordoni della

borsa
,

si contano a decine quelli che li allargarono : e ancora non

e ben certo se questi Municipii restii non saranno piu morbidi in

altra occasione.

Che dee nascere da questi bei trovati di far danaro volonlario ?

Quello che gia e cominciato : cioe un raffreddamenlo generale del-

1'entusiasmo dei primi giorni, edun peggioramento delle condizioni

che si voleano migliorare. Giacche e chiaro che
, quando i privati

ciltadini vedono che il loro Municipio s' incarica di votar egli il dono

nazionale, non volendo pagar due volte, non daranno piu nulla spon-

taneamente. Inoltre quando si verra all' ergo del pagare le nuove

imposle, come si fara? Se prima non si pagavano le imposte antiche

perche troppe, come si pagheranno le aggiunte per dono spontaneo?

Se prima gl' Italian! deploravano il loro stato di pagatori perpetui ,

e si lagnavano percio del Governo e dei Municipii, come non saran-

no poi piu disposti che per 1' innanzi a maledire a chi li spoglio or

per forza ed ora per amore ? Se al presente i giornali sono pieni di

notizie poco consolanti per gli esallori fiscali , che a molli paesi

neanche si osano appressare per timore deir entusiasmo nazionale

contro le tasse
, che cosa vorra essere quando si traltera d' esigere

per forza questa nuova4assa voloritaria?

Perche il Municipio di Napoli voli
, per esernpio ,

un milione e

quello di Siena dugentomila franchi, che cosa si richiede? Null* al-

tra che un voto. Ma chi fara inlendere poi ragione ai Sanesi quando
diranno: Noi che in proporzione di Napoli siarno come uno a venti

,

come va che dobbiamo
, per grazia del noslro dabben Municipio ,

pagare come venli a uno? E cosl andale dicendo degli altri Munici-

pii , che votano a occhi chiusi
,

e pel piacere di far bella figura il

giorno dopo sui telegrammi dell' agenzia Stefani
,

e sulle colonne

dei giornali del Consorzio. Ma li aspettiamo alia riscossione.

La quale riscossione sara taiito piu dura ad esigere quanto che si

fara a sangue freddo
, come si dice

,
e in tempo che sara abbassato
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d' assai lulto questo termometro patriottico. Inoltre sapendosi da tutti

che la riscossione delle piccole tasse in piccoli paesi costa assai piu

in ispese di percezione, che non quella delle grandi e general! in lut-

to il regno ,
vede ognuno qual consorzio di benedizioni ricevera al

tempo della raccolta il Consorzio nazionale.

Per altro capo anco'ra il Consorzio nazionale sar& fonte pel Gover-

no di piu impicci ch' egli non crede. E noto infalti che queslo tro-

vato fmanziario nacque appunto dallo zelo di pochi caldi patriotti

che, con un enlusiasmo fatto a mano , vanno brigandosi di rimediar

in qualche guisa alia disperazione generate degli Italiani, smunli dalle

tasse e assediati dai debiti. II piu degli Italiani, udendo ora tante mi-

rabili cose di queslo Consorzio nazionale, vanno ripigliando fiato, e

dicono : Ben venga il Consorzio ! Ecco colui che paghera i nostri

debiti , diminuira le tasse present! e ci assicura dal pericolo delle

nuove . Ma che cosa dovranno dire questi dabbenuomini quando

vedranno tra breve che non solo le lasse non diminuiranno
,
ma se

ne iraporranno anzi delle nuove? Non e egli chiaro che non saranno

per nulla disposti a pagarle volentieri? Non e egli anzi evidente che

si crederanno traditi
,

delusi
, assassinati ? Come ? diranno ; voi

avete raccolti tanli clanari dal Consorzio, e ora ne volete ancora degli

altri? Ci avevate falto sperare economic
, risorgimento , prosperita

finanziaria, ed ora ci venile aggravando di nuove imposle? Vede

ognuno che, dopo queslo Consorzio, la ripugnanza a pagare le lasse

antiche e molto piu a sobbarcarsi alle nuove, dovra crescere a mille

doppii in Italia. D' altra parte e cosa ammessa da tutli i savii che

con questo Consorzio non si riuscira certamente a togliere la neces-

sila di nuove imposte che gia si stanno anzi maturando in Firenze

nel Parlamento. Dal che e chiara la conseguenza del mal umore

universale che, con questo bel trovato del Consorzio nazionale, si pre-

para in tutta 1' Italia contro il Governo, contro il Parlamenlo, conlro

le tasse, e contro lo stesso Consorzio
;

il quale chi sa che, per la nota

ingiustizia degli uomini, non fmisca poi ancora coll' essere, dall' er-

rore comune popolare, accusato di Iruffa?

Almeno poi, con tutlo queslo mal umore che cosi si sparge e si

accresce nel pubblico ,
si ottenesse che le finanze dello Stato rice-
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vessero un aiuto di qualche momento. Ma e opinione comune del

savii che si fara un buco nell' acqua. Un giornale si prese il faslidio

di sommare quanto finora si e raccolto ,
in questo primo fervore del

donare. II totale non arriva, mentre scriviamo, a otto milioni, con-

tando tutte le offerte dei Municipii che sono
,
anzi che dono

,
un' im-

posta forzata : e calcolando ancora tutte le offerte non pagate ,
com-

presa quella del mezzo milione di quell' emigrate yeneto, che i gior-

uali assicurano non esistere in altro mondo che in quello degli enti

possibili. Or vi e mille da porre contro uno che non si giunger a

raddoppiar questa somma in sei mesi. E do non solo per le ragioni

addotle, ma per un' altra ancora che qui soggiungiamo.

Non si pu6 negare che i piu degl' Italiani non slano buoni catto-

lici. Questi pagano le imposte forzate; ne possono far altrimenti.

Ma dubitiamo assai che essi possano lasciarsi indurre ad aiutare

volontariamente e spontaneamente un Governo che e
,
ora appunto

piu che mai, in guerra aperta contro la Chiesa. Non vogliam deci-

dere se questo donare sarebbe un cooperare colpevole a quei furti

alia Chiesa e al Papa, che sono colpiti di censura, tanto in chi ruba

come in chi tiene il sacco. Ma per fermo non si puo negare che vi

debba essere una invincibile ripugnanza in ogni buon cattolico a for-

nire volontariamente mezzi di azione ad un Governo che, per la tri-

sta esperienza di tanti anni, sappiamo essere capace di servirsene a

checchessia ed anche al peggio che un buon cattolico possa temere.

Or questo timore dei buoni in sul principle della sottoscrizione

non era si evidenlemente ragionevole; tal che fra i soscrittori non

mancarono pochi si , ma in fine non mancarono alcuni che al certo

sono otlimi. E ci fu anche qualche giornale, che va tra i catlolici, il

quale qualific6 la soscrizione per degna del favore di ogni uomo

onesto.

Se i liberali fossero meno pazzi di quello che sono, avrebbero do-

vuto intendere che ogni loro interesse voleva che conservassero a

questa soscrizione un' apparenza onesta, tanto da polere condurre o

sedurre la gente dabbene. E siccome la gente dabbene e anche la

meno attaccata ai beni di questo mondo e la piu disposta alle opere

di misericordia
,

all' udire questa campana che suona ora a soccorso
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per tulta Italia
,
chiedendo la limosina per amor della patria, molti

di essi si sarebbero impietositi.

Ma il mal destino di quanto ora e nazionale
,

voile che la scioc-

chezza liberalesca si togliesse subilo dal volto la maschera ,
dichia-

rando coi falti che la soscrizione veste caraltere politico e prenden-

dosela direltamente perfino contro le province ancora esistenti sotlo

il dominio temporale del Papa , accetlando per allealo al Consorzio

quell' empio non meno che balordo comilalo romano, ricco di danari

come di eloquenza ,
il quale si prepara coi danari che spera racco-

gliere percio in Roma, a dimostrare che se Roma non e ancora di

fatto enlro il Regno crealo dal plebiscite, essa vi e gia colle piu ar-

deuti aspirazioni . II Consorzio nazionale puo fare fin d' ora quie-

tanze e ricevuta al Comitato romano delle sue ardenti aspirazioni;

che quanto alia ricevuta dei denari avra tempo di aspettare con tulto

il suo comodo. Intanto pero i catlolici italiani prendario alto e rice-

vuta anch'essi di queste ardenti aspirazioni, e se hanno danari da

donare
, seguano a donarli alle opere pie e al danaro di S. Pietro.

Nel che, come in tutte le altre question*!, siam lieti d'essere d' ac-

cordo, e spesso ancor preceduti dall' egregia Unita Cattolica di To-

rino ,
che ogni giorno piu si rende degna dell' affetto e della slima

di tulti i buoni per 1' acutezza e sicurezza del suo sguardo e per la

immobile fermezza, non ostante molte difficolta non prive talvolta di

amarezza, nei sani principii e nelle vere dottrine.

Si puo conchiudere dal fin qui detlo che il Consorzio nazionale, a

cui si appiglia ora, come ad ultima tavola di salvezza, il naufragante

credito delle finanze italiane, e un ente inutile, dannoso e immorale.

Inutile, perche mai non si otterra con esso di che rimediare, anche in

piccola parte, all' enorme deficit del bilancio : dannoso, perche quel

poco che si otlerra aumentera di molto le imposte e il malcontento

generate : immorale
, perche tendendo a rafforzare e consolidare il

credito del Governo rivoluzionario di Firenze
, tende insieme a coo-

perare direllamente allo scopo ultimo e solo della rivoluzione italia-

na, che e la ruina di Roma e del Papato temporale e di ogni esisten-

za sociale della Chiesa catlolica.



I CATTOLICI LIBERALI

IN ITALIA

I.

Previa dichiarazione .

Noi altra volta dimostrammo che, la Dio merce, non si trova in

Italia quella scissura, che pur Iroppo si lamenta altrove tra cattolici,

di liberali e non liberali. Nella patria nostra, dicevamo, non ci ha

che o prettamente cattolici o prettamcnte liberali; quell' ibrido siste-

ma, che non e ne carne ne pesce, tra noi, per divina misericordia,

non trova luogo. Presenlemente persistiamo ancora nello stesso pen-

siero, di credere, a rigore di termini, immune 1' Italia da quel fo-

mento di discordia tra i sinceri figliuoli della Chiesa. Tuttavia, se

la mente nostra non erra, un sentore e, come a dire, un piccolo

seme, ci sembra che cominci a spargersene qui e cola in opuscoli ed

in giornali, da persone degne per altro di ogni slima, colle profes-

sion! aperte di amore ai nuovi ordinamenti di libertSt , colle esorta-

zioni patetiche alia conciliazione
,

colle decise proleste di voler dal-

1' una parte difendere i sacri diritli della Chiesa, e dall' altra il mio-

vo principio di vita introdotto modernamenle ne'popoli.

Noi abbiamo in altissimo pregio colesti uomini, altese le loro qua-

lita di mente e di cuore, e portiamo loro tenero affelto, come a com-

militoni nella medesima guerra in difesa della madre comune. Non-

dimeno non dissimuliamo che arrischiala ci sembra la loro impresa

e nociva alia causa medesima, che intendono propugnare. II perche
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riputiamo non solo onesto ma doveroso indirizzare ad essi una fra-

terna parola, che valga a ritrarli in buon puoto dal passo, a cui for-

se con piu animo che ponderazione si affidarono. Certo se vi e tempo,

in cui il rimedio ad un male puo sperarsi efficace , esso e quando

quel male e ancor sugl'inizii. Dove si abbarbichi, difficilmente potra

poscia curarsi.

Principiis obsta; sero medicina paratur

Cum mala per longas invaluere moras.

Dira forse alcuno che questo nostro e un timor panico, una falsa

apprensione; niun dissenso apparir tra catlolici italiani in materia

di liberalismo. Tanto meglio, rispondiamo ;
ci gode 1'animo d'esserci

ingannali sopra tale subbietto e di aver preso 1'ombra per corpo vero.

Tuttavolta non crediamo gittate al venlo le nostre parole; perche do

che non e, potrebbe essere: ed e sempre ulile ovviare ad un perico-

lo, dubbioso se vuolsi, ma non del tutto improbabile. La sola cosa

che sembra prescriversi da una tale incertezza, si e una specie di ri-

spettoso riserbo a non citare ne persone ne scritti
; potendo ognuno

giustamente querelarsi di non essere slato debitamente interpretato.

Noi volentieri ci sobbarchiamo all' osservanza di una tale delica-

tezza
,
tenendoci sulle generali e combattendo un sislema , se cosi

piace , tuttavia ipotetico. Premessa una tale avvertenza , veniamo al

proposito.

II.

Formola inammissibile del sistema.

Per rendere concrete in qualche modo 1' oggetto della nostra di-

scussione, diciamo che il sistema dei cattolici liberali tra noi potreb-

be ridursi a questa formola: Cattolici col Papa, liberali coli' Italia,

Non gia che queste sieno le loro parole, ma questo ne e, per quanlo

a noi pare, il concetto. Or noi risolutamente diciamo che siffatta for-

mola non puo in alcun modo accettarsi
, perche composta di termini

contraddittorii e vicendevolmente cozzanti.

E vaglia il vero, di qual liberalismo s'intende qui favellare? Forse

di quello che, rispondendo airastralla elimologia della parola, suona



26 I CATTOLICI LIBERALI IN ITALIA

aspirazione e studio di legitlima liberta? Ma in tal caso mal si di-

rebbe un principio di vita posto ora nei popoli ; giacche esso come

lale fu in loro messo ab antico, fin dal primo apparire del Cristia-

nesimo. La Chiesa col domma dell'adozione di tutti a figliuoli di Dio,

spezzo il giogo che solloponeva Tuna parte del genere umano al do-

minio deH'altra; e ristorando 1'idea della dignita dell'animo e de'suoi

immortal! destini
,

ristabili 1' importanza della personalita indivi-

duale a fronte della societal civile. Al principio pagano: I'uomo e per

lo Stato, sostitui il principio cristiano : lo Stato e per I' uomo. Af-

francato 1' uomo dalla colpa, era naturale che egli gradatamente ma

immancabilmente venisse affrancato allresi dalle conseguenze della

colpa, e quindi dal servaggio che opprimevalo nell'ordine, sia pri-

vato sia pubblico. La liberta dunque, intesa in questo suo vero senso,

e pianla antichissima, germinata in noi colla fede; non germe, ino-

culato dal progresso moderno. Cio posto, a noi sembrache 1'amatore

della liberla nel predetto senso, non avrebbe in niuna guisa mestieri

di epilogare il suo programma con bicipite proposizione, ma gli ba-

sterebbe racchiuderlo in questa frase semplicissima : Cattolici col

Papa ;
o al piu : Cattolici e liberali col Papa.

II senso dunque, in che dalla formola, di cui parliamo, si prende

la voce liberalismo, par che non sia 1' anzidelto , ma sia piuttoslo il

senso concrete e moderno, quello cioe sotto cui un tal vocabolo si e

appropriato al sistema politico, che si spaccia come un prezioso tro-

vato dell' eta nostra, e che presentemente vien caldeggiato in Ita-

lia. Or di cotesto liberalismo niuno, il quale voglia essere sincero

callolico, puo farsi seguitatore. La ragione e semplicissima; giacche

un tale liberalismo non e la liberta che Cristo ha recato sulla terra,

e che dall'ordine inlerno dell'anima si stende all' esterno dei social!

rapporti; ma e la liberta che trae origine dalla ribellione di Satana e

dalla prevaricazione di Adamo, e che da S. Pietro fu definita: vela

di malizia : Non quasi liberi, sed quasi velamen habentes malitiae

libertatem 1.

Essa e velo di malizia , perche sollo il manlello di un nome Ju-

singhiero ricopre e nasconde ogni piu turpe traviamenlo. Vuole 1'a-

1 S. PETRI c. 2, v. 16.
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postasia da Dio ,
ckiamandola liberta di coscienza ;

la separazion

dalla Chiesa, chiamandola emancipazion dello Slato
;
la sfrenalezza

dell' errore, chiamandola liberta del pensiero ; la rivolta contro ogni

legittima potest&, chiamandola affrancamento dei popoli. Di un tale

liberalismo ecco come parla il protestante Slahl
, dopo averne con

profondo studio esaminata 1' origine ,
le tendenze

,
le teoriche

, gli

effetti nel civile consorzio: Cio che vien delto liberalismo, nel

senso tecnico e storico della parola . . . allro non e che questo si-

sterna della rivoluzione: o che venga attuatonellasuapienaenergia,

o temperato e per cosi dire indebolilo dalle condizioni natural! della

vita, o dall'esterna resistenza o per difetto di attivita propria. II libe-

ralismo o la rivoluzione in questo senso e 1' effetto di quegli stessi

principii, ne' quali si fonda il Diritto naturale (quello" cioe di cui

avea inuanzi parlato, cominciato da' Proteslanti e proseguilo da'Ra-

zionalisti). Questo e il loro sviluppo logico sino alle ultime conse-

guenze, quello e la loro attuazione sino agli estremi risultati ; nel-

l' uno si mostra il loro lato pratico , nell' allro il teoretico. II Diritto

nalurale cerca di spiegare e legittimare a priori lo Stato
;
al contra-

rio la rivoluzione cerca di fondarlo e costiluirlo a priori. Cioe a dire.,

il primo tenta disfare lo Stato nel pensiero e poi rifarlo deducendolo

semplicemenle dalla ragione ;
1' altra lenta disfarlo in realla e fon-

darne uno nuovo con la sola e pura ragione ;
ma secondo amendue

lo Stato raziohale e ricondotto al concetto unico della liberta e della

volonta dell' uomo. II Diritto naturale e percio tanto generoso nelle

sue concession!, allorche ha contro di se la realta; si contenta di

qualunque condizione e cerca di giustificarla , mediante la supposi-

zione di un tacito consenso, per soddisfare il suo inleresse teoretico;

la rivoluzione all'opposto vuole abbattere la potenza della realla
, an-

aichila qualunque istituzione, che non consegue da'suoi concelti ra-

zionali puri. Quello va fmgendo per ogni costituzione che gli uomini

i' hanno voluta
,
afiinche possa pensarli siccome liberi

; questa non

comporta coslituzione alcuna che essi non abbiano voluta, acciocche

siano liberi realmenle. Lo scriltore del liberalismo
,
nel senso emi-

nente della parola ,
e Rousseau 1. II Liberalismo dunque e un si-

1 Storia della filosopa del Diritto ecc. lib. 3, sez. V, c. 1.
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sterna di distruzione insieme e di falsa costruzione. Di distruzione

per tutto ci6 che la sapienza de' secoli e la provvidenza di Dio ha

creato nella societa umana ;
di falsa coslruzione pei nuovi element! che

intende surrogarvi colle sole forze e coi soli principii della natura,

eliminandone ogni influenza soprannaturale. II suo scopo consiste nel

sostituire all' opera di Dio 1' opera dell' uomo. Esso e per conse-

guenza 1' istituzione del puro naturalismo politico ,
e il ritorno alia

societa pagana; e pero e d'indole sommamente anticristiana. Quindi

non e meraviglia se tra le proposizioni, riprovate dal Sillabo, si tro-

vi quella , che vorrebbe conciliazione e componimenlo tra il Vicario

di Cristo e il liberalismo: Romanus Pontifex potest ac debet cum

progressu , cum liberalismo et cum recenti civilitate sese conciliare

et componere 1.

Qui dunque e da ripetere quella sentenza di Cristo : Nemo potest

duobus dominis servire. Aut enim unum odio habebit et alterum di-

liget; ant unum suslinebit,.et alterum contemnet 2. Papalo e libera-

lismo son due padroni contrarii
; perche son due padroni contrarii

Cristo e Satanasso. E impossible servire ad entrambi; ma e assolu-

tamente necessario
, per darsi all' uno

, separarsi dall' altro. Come

dunque puo sussistere la formola : Cattolici col Papa e liberal! col-

1' Italia? Essa pecca d' intrinseca contraddizione tra i due termini
,

che la compongono.

III.

Impossibility di temperamento.

Dirassi: certamenle quella formola non puo sussistere, dove il li-

beralismo si prenda in tutta la sua crudezza e nella sua indole anti-

cristiana. Ma non e tale il nostro pensiero : noi intendiamo cristia-

neggiarlo e cosi renderlo amicabile col Papa.

Cristianeggiare il liberalismo ! Questo si che ci sembra un volo

di fantasia piu che pindarico. Voi dunque volete dire che intendete

di fargli abdicare se stesso , e ridurlo a non essere piu liberalismo.

1 Acta SS. D. N. Pil PP. /A", ex quttus excerptus est Syllabus etc. Ro-

mae 1865.

2 MATTH. VI, 24.



I CATTOLICI LIBERALI IN ITALIA 29

In lal caso la quistione si ridurrebbe a quistion di vocaboli; e sa-

rebbe sempre cosa pericolosa abbracciarne uno, che ha gia ricevuto

un senso cosi maligno. Tuttavia per non incorrere in qualche spia-

cevole equivoco , spieghiamoci un poco piu chiaramente. In qual

modo intendete rendere crisliano ed amicabile col Papa il liberalis-

mo ? Certamente inducendolo a confessare pienamente il Sillabo e

condannare tutti gli errori, cola proscritti. Voi dunque intendete in-

durlo a condannare il principle , annunziato teste dal Ministero di

Firenze, che appartenga alia potesla civile defmire i limiti, entro cui

debba svolgersi ed esercitarsi la libera azione della Chiesa 1. Inten-

dete indurlo a condannare il matrimonio civile 2
,

i fatti compiuti 3,

il non intervento 4
,

la liberla de' culti 5
,

la libertSt del pensiero e

della stampa 6, la separazione dello Stato dalla Chiesa 7. Di piubi-

sogna indurlo a confessare che non e lecilo ai popoli ribellare ai le-

gittimi Principi ;
che la Chiesa ha potesta coatliva eziandio per mezzo

di pene corporal! ;. che ha dirilto di vegliare sopra 1'istruzione eTe-

ducazione dei giovani ; che & iniqua usurpazione del Governo civile

il placet, T appello per abuso, 1' ingerenza nei luoghi pii ,
nei Se-

minarii
,
ed andate cosi discorrendo per tutte le ottanta proposizio-

1 Ecclesia non est vera perfectaque societas plane libera , nee pallet suis

propriis et constantibus iuribus sibi a divino suo fundatore collatis, sed civi-

Us potestalis est definire , quae slnt Ecclesiae iura ac limites, intra quos ea-

dem iura exercere queat. Syllabus, Prop. XIX.

2 Vi contractus mere clmlis potest inter christianos constare veri nominis

matrimonium ; falsumque est aut contraclum matrimonii inter christianos

semper esse sacramenlum aut nullum esse contraclum si sacramentum exclu-

datur. Ivi, Prop. LXXIII.

3 Jus in materiali facto consistit. Prop. LIX.

4 Proclamandum est et observandum principinm, quod vocant de non-in-

terventu. Prop. LXII.

5 Aetate hacnostra non amplius expedit religionem catholicam haberi

tanquam unicum Status religionem caeteris quibuscunque cultibus exclusis.

Prop. LXXYII.

6 Falsum est civilem cuiuscumque cultus libertatem} itemque plenam pote-

statem omnibus attributam quaslibet opiniones cogitationesque palam publi-

ceque manifestandi conducere ad populorum mofes animosque facilius COT-

rumpendos ac indi/ferentismi pestem propagandam. Prop. LXXIX.

7 Ecclesia a Stalu, Statusque ab Ecclesia seiungendus est. Prop. LV.
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ni, onde il Sillabo si compone 1. Ma se tale professione si esige dal

liberalismo, che altro resla di esso? Imperocche bisogna qui evitare

un abbaglio, in cui molti sogliono incorrere , confondendo il fondo

colla forma , il principio animatore colla costruttura del materiale

organismo. II liberalismo non consiste nell'avere uno Statute fonda-

mentale, ed ordinameuti di Governo rappresentativo. Se si traltasse

di cio unicamentet non ci sarebbe veruna difficolta a poter essere

caltolico insieme e liberale, tanto solo che lo Statuto fosse scrilto in

conformita dei principii evangelici, e la rappresentanza nazionale fos-

se gelosa ad osservarlo. La ragione si e, perche la Chiesa e indiffe-

rente verso qualsiasi forma di politico reggimento , purche esso sia

legitlimo nell'origine e giusto nell'operare. E cosi abbiam veduto la

Chiesa acconciarsi ottimamenle perfino colle repubbliche piu popo-

lari, non meno che colle monarchie piu assolute, dove popoli e prin-

cipi erano animati da spirito e sentimenti callolici.

E forse e questo T inganno delle persone, di cui parliamo, il cre-

dere che esser liberali sia lo stesso che amare forme libere di Go-

verno, ed esser fedeli alia costituzione legittimamente inlrodotta. Ma

il liberalismo si cura tanto poco della qualitSt delle forme , che esso

volentieri accetterebbe la dittalura, purche ne fosse inveslito un Maz-

zini o un Garibaldi ;
ed e si poco geloso dello Staluto , che non du-

Mta d' infrangerlo apertamenle, dove si trovi dissenziente dalle mas-

sime che egli professa. forse
-

e stato un rattento allaliberta de'cul-

ti, allo spogliamecto della Chiesa, alia soppressione degliOrdini re-

ligiosi ,
il trovarsi nello Slaluto italiano dichiarata inviolabile la pro-

priela, libero 1'associarsi per fine onesto, e la religione cattolica apo-

stolica romana essere Tunica religione dello Stato?

II liberalismo non consisle nel meccanismo governativo. Questo

non ne e, che la pura scorza. Esso consiste propriamente ne'princi-

pii, sovversivi d' ogni ordine, ed in piena opposizione col Yangelo. II

suo fondamento e 1' indipendenza della ragione, e 1' autonomia della

volonta umana, non soggetta ad altra legge che a quella, la quale

tragga origine da lei medesima. Per una di quelle contraddizioni ,

impossibili a cansarsi nelTerrore, 1'anzidetta indipendenza e auto-

1 Vedi le proposizioni XXIV, XXY1II, XLI, XLV, LXIII eccetera.
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nomia vengono poscia distrutte per 1' assorbimerito della prima nel-

la cosi delta pubblica opinione, e della seconda nell'onnipotenza del-

lo Stato. Ma cio lungi dal menomare 1'antagonismo, di cui parlia-

mo , 1'accresce; giacche la Chiesa, come e nemica della licenza , co-

si e nemica della servilila.

Sapete che cosa accade in coloro, i quali si assumono 1' assurdo

compito di conciliare il cattolicismo col liberalismo ? In cambio di

converlire i liberali ,
riescono da ultimo a pervertire se stessi. Per

tacere d'altri illuslri esempii ,
anche in uomini di Chiesa; lo sliamo

vedendo nel ministro La Marmora
;

il quale benche sorto da fami-

glia religiosissima , e stato per lo innanzi irreprensibile ;
tuttam

entrato nell' aringo liberalesco si e travolto per guisa, che non si

perilo ultimamente d' insultare in pubblico Parlamento Vescovi e

Papa, e dar loro lezione intorno a cio che richiede il bene della re-

ligione. Un soldato che si eleva a maestro di quelli ,
che lo Spirito

Santo ha costituito reggitori della Chiesa , e pretende di saper me-

glio cio che conviene agl' interessi caitolici di quel che ne sappia il

Yicario di Cristo, non vi sembra piu che un traviamento dalla Fede,

un traviamento dair uso della sana ragione ? Nondimeno a tale egli

e divenuto per la lusinga di accozzare insieme liberalismo e cattoli-

cismo. E cosi potremmo noi nominar molti altri, i quali colla mede-

ma illusione da pii e galantuomini che prima erano , sono misera-

mente caduti nel fango degli empii e dei bricconi.

IV.

Ragione speciale pel liberalismo d' Italia.

Ma fmgiamo che, per una felice metamorfosi, il liberalismo in Ita-

lia svesta la sua malignante nalura ; diventi ortodosso nelle credenze

e confessi tutte le verita
,
dianzi commemorate. Baslerebbe cio per

amicarlo col Papa? Rispondiamo negativamente ; perche il libera-

lismo italiano ha una ragione d' inimicizia tutlo sua propria, ed e la

rapina fatla dei-dominii della Chiesa, per conseguire runita.statua-

le della Penisola. L' insipienza razionalistica ,
che non bada nonche

a diritti, neppure a tradizioni, a reali vantaggi, ad indole di popoli,

a ordinainenti di provvidenza divina, e crede di poter tutto demolire
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e rifabbricare a norma cle' suoi slolti intendimenti ; si e incocciata a

voler formare dell' Italia un solo regno per averla possente : quasiche

la vocazione di lei fosse oggidi il dominio della forza e non dell' idea,

e la felicita sociale dovesse misurarsi dal piu bruto de' suoi element! .

j\e lo scopo di comune difesa puo recarsi a giusliflcazione di quel

capriccio; giacche la potenza non aggressiva, ma difensiva sarebbe

bastevolmenle assicurata colla federazione dei diversi Stati , massi-

me per 1' immanenza fra loro della sovranita ponlificia , ispiralnce

di rispetto e riverenza in lutlo 1' Orbe cattolico. Ma il liberalismo ,

che per odio alia religione , quella sovranita vuole anzi atlerrata ;

per queslo appunto caldeggia vie maggiormenle la formazione di un

sol regno d' Italia e, per soprassello, con Roma per Capitale.

Or, dove tult' altro mancasse, cio solo costituisce un' opposizione

profondissima e radicale tra il liberalismo ed il Papato. Noi diman-

diamo ai sognatori della concordia : ammellete voi o non ammetlete

col Pontefice e coll'Episcopato, che la sovranita temporale della Santa

Sede e indispensabile , nelle presenti condizioni del mondo ,
al libe-

ro esercizio dell'autorita apostolica? Questa verilci, si evidenle per se

medesima
,

e oggimai confessata perfino dal Governo imperiale di

Francia, come e manifesto dall' ultimo discorso della Corona e dalle

correlative risposte del Senalo e del Corpo legislative. Ma lasciando

queste da banda , per ogni sincero fedele dee bas tare 1' autorevole

giudizio , proferito dalla Cbiesa per 1* organo de' suoi Pastori con a

capo il Vicario di Cristo. Torniamo pertanto a dimandare : ammet-

tete voi la necessita sopraddelta ? Se non T ammeltete , come potele

dirvi : Callolici col Papa? Se poi I' ammeltete
,
come potele dirvi li-

berali coll' Italia ? Potete sceverare il liberalismo d' Italia dalla sua

idea unitaria? Direte forse di si; giacche voi volele esser liberal!

coll' Italia, ma in guisa che almeno si rispetti Roma. Non basta; voi

dovete inoltre volere che a Roma si reslituisca il mal tollo ; e cio

per due ragioni. Prima
, perche queslo appunto e conlenulo in

quell' insegaamento del Ponleflce
,

il quale si mantiene incrollabile

nell' esigenza de' suoi diritti
; ed e conteuulo altresi nell' insegna-

menlo de' Vescovi , i quali altamenle encomiarono il Papa per la-

le coslanza, e istantemente il pregarono a lenersi saldo nella mede-

sima. In secondo luogo, la restituzione alia Santa Sede delle pro-
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vince a lei usurpate e condizione assolulamente richiesla al mante-

nimeMo della sua sovranita temporale. Cio fu poslo in piena luce

dall' Eminentissimo Cardinal e Anlonelli in quella sua magnifica Cir-

colare, dove, Ira le altre cose, dice : Una grande Capitale, cioe

Roma, privala delle migliori e piu ricche province, vi presenta Y i-

dea di una lesta senza corpo, o con un corpo pigmeo, i cui organ!

di vita non possono servire che a una nutrizione assai imperfelta e

ad tin' affannosa respirazione 1. Lo stato misero, a cui e ridolla

Roma dalla rivoluzione , puo durare per qualche tempo , come ogni

cosa nello stato violento, ma non puo essere perpeluo. Se Roma dee

restare
,
come senza dubbio dee reslare

,
al Pontefice

,
convien che

essa ritorni alia sua condizione normale e riacquisti i perduti posses-

si. Cio dee assolutamente pensare e volere chiunque ama servarsi

caltolico e cattolico col Papa.

Or e conciliabile un t'al pensiero e una tal volonl& col liberalismo

ilaliano ? Sara conciliabile con un liberalismo italiano ipoletico ,

astratto
, professalo forse dagli abitanli della Luna

;
ma non col li-

beralismo italiano effetlivo
,
concrelo , operante , insedialo al polere

quaggiu. Delle due 1' una : Desiderate voi che perduri il regno ilalico

uno e indivisibile? Dunque non potete esser cattolici col Papa; giac-

che la durata di questo regno e inconciliabile colla sovranita tempora-

le della Santa Sede. Desiderate voi per contrario, che quest' informe

e mostruoso accozzamento d'iniquila, come giustamente fu definite dal

sig. Nocedal nelle Camere spagnuole, si sfasci? Dunque non potete

essere liberali coll' Italia
;
almeno di quel liberalismo, che s'inleude

da lulti, quando si proferisce un tal nome. Che se, cio non oslante,

volele ostinarvi a ritenere il nome di liberali, inlendendo di ripudia-

re 1'unila slatuale d' Italia; in tal caso, si per esser leali e si per ri-

muovere ogni equivoco sul conlo voslro, dovreste dichiarare spie-

gatamente queslo vostro intendimento, nel programma che professa-

te. Altrimenli ogni onesto cattolico si porra in guardia di voi
; e voi

avreste mal garbo a lagnarvene.

1 Circolare del Card. AMONELLI, 18 Nov. 1865.

Serie Y/, vol. V/, fasc. 385. 3 26 Marzo 1866.
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V.

Una replica.

Direte: Noi veramente abborriamo 1'unita statuale d'ltalia, si per-

che la crediamo nociva agl'interessi della penisola, e molto piu per-

che la crediamo inconciliabile col principalo civile de' Pontefici. Ma

poiche quest' unita e un fatto, e un fatto che non verra meuo; pen-

siamo che debba farsi della necessita virtu ,
come suol dirsi, e ac-

cettarlo ed amicarcelo, per avviarlo al bene, o almeno impedire, per

quanto e possibile, che faccia maggiori mali.

Rispondiamo: Un tal discorso e giustissimo per quei cattolici, i

quali si trovano sotto istituzioni sociali, che quantunque non molto

conformi al retto ordine e al bene della religione, nondimeno furono

legittimamente introdotte o almeno non sono intrinsecamente catlive.

In tale stato di cose e lecito, e talvolta anche doveroso, accettare il

fatto e cavarne ii miglior partito possibile. Ma puo dirsi lo stesso del

regno d'ltalia, costiluito coll' infrazione de'dirilti piusacri e soslan-

zialmente opposto all* indipendenza indispensabile del Capo della

Chiesa? L' impedire nuovi mali e certamente un bene; ma un tal bene

non puo farsi, quando per farlo convien consentire a quel primo male

e concorrere a rassodarlo : Non sunt facienda mala, ut eveniant bona.

Ma per toccare il fondamento stesso, a cui vi appoggiate, chi ha

detto a voi che il regno italico e un fatto , che durera ? La conside-

razione, ripiglierete, dello stato generale di Europa, di cui il regno

italiano non e che una piccola parte , e voi vi mostrate poco pralici

del mondo col dubitarne. Che noi siamo poco pratici del mondo ,
e

assai probabile , attesa la qualita del nostro vivere
;
e pero noi so-

gliamo schivare le quislioni meramente poliliche , c ci atteniamo ai

soli principii e alle loro necessarie conseguenze ,
le quali in qualun-

que condizione del mondo devono restare immutabili. Ma certamente

pratico del mondo e il sig. Thiers ; ed egli nondimeno giudica dub-

biosa la consistenza presente e la durazione futura del beato regno.

On a voulu fonder I' unite italienne. Y reussira-t-ont 11 est permis

d'en douter 1. Noi andiamo piu in 1, e diciamo che non solamenle

1 Corpo Legislalivo di Francla, tornata del 26 Febbraio 1866,
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puo aversi probabile , ma che puo anzi tenersi per certa la sua ca-

duta. Cio affermiamo non guardando agli evenli mutabili, che da un

momento all' altro possono convertirsi in contrarii
,
ma guardando

alia virlu insuperabile del principii. Se la Chiesa e eterna
;

se alia

Cbiesa, per poter compiere liberamente la sua missione nel mondo,

e indispensabile 1'indipendenza, e pero la sovranita politica del suo

Capo supremo ; se la presente unila d' Italia , come si e dimostrato,

e inconciliabile con questa sovranita ; uopo e dire che , se non sono

prossimi i tempi dell' Anticristo
,

1'anzidetta unita dovra spezzarsL

La conseguenza e inevilabile
;
e contro le conseguenze inevitabili

Indarno cozzano i fatli. E questa e slata la somma stoltizia dei libc-

rali italiani
, avere stabilito nella Penisola ,

un tale ordinamento che

ha conlro di se la virtu di un principio indistrutlibiie. Essi si sono

affidali all'efficacia dei fatti compiuti, sperandb che, coll'andare del

tempo, si converlissero in dirilto. Ma non han considerato che non

puo convertirsi in dirilto giammai , cio che ha contro di se un di-

rilto imperituro e supremo ; quale appunto e il dirilto della Chiesa

air indipendenza del suo supremo Pastore. Finche dunque a cote-

sta indipendenza e necessaria la sovranita temporale (ed essa 1'e

necessaria finche dura lo stato attuale del mondo) ; tutto cio che a

tal sovranita temporale si oppone , non puo mai acquislar forza di

dirilto
,
e pero deve alia fine perire ;

non potendo avere perpetuita

di durata cio, che e in lotta con un si polente avversario nell' ordine

morale e giuridico.

Yero e che guardando presentemente allo stato del secolo, non

si scorge chi debba prestare il braccio al trionfo della giustizia.

Anzi tra i piu potenti si scorge per contrario chi e impegnato a far

prevalere 1'opposto. Ma qual argomento volete cavar voi dalla corta

nostra veduta ? Cni avrebbe detto al popolo ebreo che tra i pastorel-

li, che pascolavano Y armento, era gia apparecchiato il Davidde,

che doveva succedere al riprovato Saulle? E quando Diocleziano cre-

deva di avere abbattuta per sempre la religione di Crislo, poteva

egli sognare che nel suo medesimo esercito, tra i suoi tribuni si tro-

vasse gia quel Costanlino, che avrebbe iudi a poco inalberata la Croce

sul Campidoglio? Iddio ludil in orbe terrarum- e la Chiesa, militan-

te quaggiu, se e destinata a combattere ed a patire, e destinata al-
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tresi a trionfare. Essa avvezza ai disagi e alle ferite, e avvezza an-

cora alle palme; e sa che le prime non sono che via e prezzo delle

seconde.

Conseguenza di questo discorso si e che il regno italico, qual e

costituilo col ladroneccio sacrilego degli Stati della Chiesa
,
non puo

legiUimarsi giammai. Laonde il concorrere , come che sia
,
ad asso-

darlo, e opera moralmente rea e vietata. E questa congetturiamo noi

essere stala la cagione, per cui la maggioranza degl'Ilaliani si asten-

ne dal suffragio nell'ultima elezione dei Deputati al Parlamento. Non

e che essi non vedessero il bene, che sarebbe stato, di avere in quel-

1' assemblea, se non una pluralita di onesti e cattolici
(

il che stante

le mene governalive e la violenza rivoluzionaria era follia impromet-

tersi), almeno unaminorita rispettabile che imbrigliasse la foga dei

tristi, o al certo protestasse solennemente in difesa del vero e del

giusto. Ne erano si dappoco, che credessero uno sforzo di corag-

gio eroico il recarsi a gitlare una scheda nell' urna elettorale. Ma

essi videro che il bene anzidetto non poteva conseguirsi altrimenti
,

che col male di crescere i punlelli ad un sistema intrinsecamente

malvagio ; giacche e nell'opinione di Europa si saria formalo il con-

cetto di comune soddisfacimento nel vedere Y intero popolo affluire

alle elezioni, e la consistenza della macchina governativa si saria di

molto rinvigorita pei consigli temperanti e savii dei buoni e per la

stessa loro presenza. Infalti i diarii libertini nulla piu istanlemente

inculcavano, che il concorso degli elettori. Per contrario qual effelto

non ha dovuto produrre nella estimazione del mondo il mirare che

appena un sesto degl'iscritti concorse al voto? Una rappresenlanza

cosi eletta potra riputarsi altro, che pura espressione d' una consor-

teria, e pero destituita di valore anche agli occhi dei difensori della

sovranita nazionale? Un Governo poi, abbandonato air avventatezza

rivoluzionaria, mal repressa dalla ambiguila dei moderati, qual soli-

dita di base e regolarila di movimenlo puo assicurare? Noi non defi-

niamo se questa ragione sia lalmente assoluta, che non possa in niun

caso venir collisa, almeno subbieltivamente, dall' altra d' impedire
che frattanto prendano piede maggiori mali. Ma certamente essa non

43 tale, che possa disprezzarsi o credersi solubile con un soffio.
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VI.

Conclusione.

Ma dunque dobbiamo intanto marcir nell' inerzia, e vagheggiare

come beatitudine la ristorazion del passato? Ouanlo alia prima par-

te di tale obbiezione rispondera 1' arlicolo, che segue in questo me-

desimo quaderno; nel quale si vedra, sull'esempio del Conservatore

di Bologna, come i callolici possono essere operosi, senza tener

bordone o dar di spalla al liberalismo. Ouanto poi alia seconda par-

te, ci guardi il cielo dall'agognare una ristorazione, che ci restiluisca

gli abusi, le sovercbierie poliziesche, gl' impacci alia giusta liberla

ciitadina, 1'oppressione della Chiesa, onde alcuni de' precedenti Go-

verni si chiamaron sul capo lo sdegno di Dio e la riprovazione degli

uomini. No; questo e ben lungi dai noslri voli. Quello che noi desi-

deriamo e propugniamo si e una ristorazione catlolica, in cui tutli i

dirilti siano rispettati ,
cessi 1' usurpazione e la licenza

,
1' Italia sia

messa sulle sue vere basi di ripartizione opportuna ai suoi interessi,

senza offesa della giustizia, e sia felice e potente per lega fratellevole

dei diversi suoi Stali, sotto 1' ombra del Vicario di Cristo, restituito

nella interezza del suo sovrano potere. Sopratlutto vagheggiamo che

i Governi, persuasi una volta che la influenza del cielo e dei prindpii

evangelici, mentre scorge alia felicila dell' altra vita, produce ezian-

dio quella della presente ;
smetlano i sospetti verso la Chiesa di Dio,

e rompano i lacci onde ne impediscono 1' operare. Ma al consegui-

mento di un tanto scopo ,
nulla crediamo piu nocevole che la divi-

sione nel campo caltolico ;
e pero preghiamo chicchessia a badar

bene di non lasciarsi trascinare dalle sue private illusioni a scon-

certar 1' armonia che si mirabilmente regna lullavia tra noi. Autore

di discordia e chi sopraggiunge a turbare si fatla armonia
, non chi

persiste a difendere i principii, che fin qui la mantennero. Temamo

gli occhi rivolti al sommo duce, al Vicario di Gesu Cristo, datoci da

Dio per guida e lucerna, e non ci scostiamo un capello da' suoi indi-

rizzi. Cosi , e non altrimenti
,

tutli i zelanli cattolici
,
di qualunque

condizione essi siano
, potranno incedere come ben ordinata schiera

di combaltenti, in se secura, e paventosa ai nemici.
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PER LA DIFESA

BELLA LIBERIA BELLA CHIESA IN ITALIA

Niuno e fra i cattolici Italian! che non sia intimamente contrista-

to de'pessimi termini, ai quali nella nostra Italia e condotta la Chie-

sa, ne tema i mali maggiori che le sono ogni di minacciati come

imminent!. Nondimeno una grande accusa e mossa contro di loro,

ed e mossa da persone che hanno comune la causa
;
che cioe essi

medesimi
,
se non sono propria e adequata cagione delle sciagure

che lamentano, ne hauno pero qualche parte indiretta della colpa.

Perocche, dicono : i nemici della Chiesa, settarii di ogni ragione, i

quali sono i veri autori de'gravissimi mali che la travagliano, hanno

falto e fanno il loro mestiero perseguitando quella religione, di cui

da si gran tempo stan meditando 1' esterminio. Ma i cattolici , essi

domandano , hanno fatto il loro dovere
,

il quale sarebbe staio di

difendere la religione , con tutti i mezzi onesti e legitlimi che era-

no in loro balia ? E rispondono che no
; perche dicono che , invece

di opporre una legale ed efficace resistenza alle vessazioni
,
a cui

son falti segno in quanlo cattolici , incurvano sciaguratamente il

dosso a prender le busse, contenti d' inefficaci protestazioni e ioutili

piagnistei.

La quale accusa noi non crediamo che riguardi per nulla 1' Epi-

scopato ed il Clero, i quali come rappresentano piu espressamente la
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Chiesa, cosi sono presi piu direttamente di mira nella persecuzione

contro di essa. E in vero, che altro poteano fare inermi sacerdoti

contro il satanico furore de'nuovi scribi e farisei, se non quello che

avea fatto il divino Maestro contro gli antichi, cioe soffrire con in-

vincibil pazienza, e protestare con fortezza inalterata? Nel che sono

riuseili cosi ammirandi, che noi riputiamo ben degno compenso

de' danni patili, un si luculento testimonio di sacerdotali virtu. E

pero tacciarli di col pa per do slesso che hanno sofferlo e che soffrono,

oltreche intollerabile ingiustizia, sarebbe estrema crudella, aggiu-

gnendosi alle offese de' tristi, il biasimo, in qualche senso anche piu

doloroso, de'buoni.

Per contrario i laici, e intendiamo i buoni, i devoli alia Chiesa, i

fedeli ai doveri della loro religione, avvegnache sentano ancor essi

I travagli della Chiesa, se ne angusliino, se ne rammarichino, non

sono pero ,
d' ordinario

, personalmente perseguilati e travagliati.

Crediamo dunque che a quesli piu propriamenle sia indirizzala la

domanda
,
se abbiano la coscienza di avere fatto tutto cio che era in

loro potere , per arrestare o sminuire almeno la si gran piena di

mali; o veramente, se per cessare ogni proprio pericolo, si sieno con-

tenuti in un modesto piagnucolare ,
che non incomodasse nessuno,

Conciossiache, quanto e vero che i liberali mettono ogni lor opera

a far comparire 1'Episcopato ed il Clero diviso d'idee e di desiderii

dal rimanente degl' Ilaliani, altrettanto e indubitato che la gran

maggioranza degl' Italiani nelle idee e ne' desiderii e tutta conforme

all' Episcopate ed al Clero. E pero come la Setta che governa 1* Ita-

lia non fa oggimai un mistero de' suoi perversi intendimenli contro

V ordine ecclesiastico, ed a faccia scoperta ne manomelte i piu sacri

diriUi, non lenendo nessun conto de' suoi richiami; cosi dall' altra

parte ostenta pubblicamente, e si arrabbalta per darlo ad intendere,

che quanto essa fa conlro la Chiesa, tutto lo fa per ubbidire ai vofi

della nazione, che la vuole oppressa e invilita. Ma se la gente dab-

hene, che, come abbiamo detto ed e notorio, costituisce il piu e il

meglio della nazione, si togliesse il carico di far costare il contra-

rio, prendendo a tutelare, con manifesta conformita di voleri, e con

tutli i mezzi di azione onesti e legittimi, gl' interessi della Chiesa ;
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qual dubbio v'ha che sarebbe tollo il piu specioso pretesto alia pre-

senle persecuzione, e per conseguenza che la ipocrisia liberalesca,

smascherata cosi, si \
7edrebbe costretla di rimettere molto della sua

burbanza e ferocia ?

E dunque il caso d'interrogare, se la soppraddelta gente dabbe-

ne, la quale avrebbe potuto, cosi convenendo in una stessa espres-

sione di volonta
,
far prevalere notoriamente la sua opinione in pro

della Chiesa, e non 1' ha fatlo, debba di cio esser chiamata in colpa,

quasi che avesse tradilo, avvegnache negativamente, gl' interessi

di quella.

Ma di grazia a chi si deve cotesta notoriela che la gran maggio-

ranza degl' Italiani e caltolica e decisamente cattolica, se non ap-

punto alle opere, con cui essi si sono manifestati, vincendo tutli quel

potenlissimo nemico della virtu cristiana, che e il rispetto umano, e

mollissimi di loro sagrificando interessi presenti e maggiori sperauze

del fuluro? II che e slato una vera e grande vittoria del Caltolicismo

conlro la Rivoluzione; villoria tanto piu segnalata, in quanto si versa

sopra il principio, in cui si fonda la Rivoluzione, che e quello del

suffragio della maggioranza. E oltre a questo, non e merito se-

gnalatissimo de'medesimi, il dilalamento che si fa ogni di maggiore

della slampa cattolica, la proclamazione, si solennemente attestata

da milioni di uomini, del Diritto della Sovranila temporale de'Papi,

la teslimonianza he rendono alia niedesima le offerte, le quali du-

rano da sei anni e sempre piu prosperanli, del Danaro di S. Pietro?

Le quali opere, e tante altre, che potremmo numerare, sono senza

dubbio dimostrazioni efficaci della difesa, che ora per direlto ed ora

per indiretlo, ma sempre calorosamente hanno tolta i Cattolici, della

Chiesa c de' diritti di lei. Sicche non ci pare ne vero ne giusto in-

colparli generalmenle d' indolenza e infmgardaggine.

Solo si puo dire, che quelle opere, benche lodevoli al sommo, non

hanno pero ne avrebbero potuto conseguire il fine desiderato, di

guarentire col fallo i dirilti della Chiesa. E cio perche esse erano

pruove, di gran virtu si veramente, ma spicciolate pero e quasi in-

dividuali. Laddove, a conseguire quello scopo, facea bisogno di unita,

e insieme di universalita di azione, da non potersi altrimenti pro-

ciacciare che per un accordo comune di lulli i buoni.
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Che dovremo dir noi? Che non fossero da sperare somrai van-

taggi da si compalta unificazione de' cattolici? Sono troppo mani-

fest! per doverli ravvisare. Che fosse impossibile quella Concorde

cooperazione ,
atteso gli ostacoli che vi avrebbe messo il Governo?

Ma noi discorriamo secondo la ipolesi, solamente acceltabile, di mez-

zi legal! : e contro a questi non puo nulla il Governo. Accuseremo noi

dunque di disamore alia Chiesa, e poco meno che di complicity

cogli assassin! di lei, lull! o quasi tutti i piu onesti uomini dell'Italia,

i qnali dall' altro canto si sono adoprati con tanto coraggio e disin-

teresse per la sua causa? Ma e cosi gran cosa procurare quell' ac-

cordo con tali condizioni di unita, di universalita e di efficacia, qua-

li sono indispensabili per ottenere adequatamente lo scopo, che come

Don polrebbe farsene un dovere a niuno in particolare, cosi non puo

farsi un carico alle persone individue che non 1* abbian tentato.

Ma do quanto al passato : al presente pero e compiuta la Dio

merce, la parle prif difficile di cotesto accordo; stante che un'eletta

di laici, conosciulissima all'Italia per altezza di senno, per sinceris-

simo amore alia Chiesa, e per opere di zelo in difesa de' suoi di-

ritli, si e costituita centre di un'associazione cattolica, di cui ha pro-

mulgate le leggi, ed alia quale invita quanti sono Italiani, desidero-

si di mantenere inviolate le ragioni di quella ,
che e lo scopo che

propone. Se questa associazione veramente e mezzo acconcio ad ot-

tenere un fine si degno ,
e dall' altra parte 1' opera ,

che sono chia-

mati a porvi i singoli cattolici
,
e opera per se facile e piana, e cosa

evidente che cbi luttavia se ne ritraesse, ei porgerebbe tutto il fon-

damento all' accusa, almeno di colpevole indifferenza alia presente

persecuzione. Esaminiamo il disegno deir Associazione per yedere

se veramenle e il si grande e facile mezzo che dicevamo, e per con-

seguenza se i caltolici italiani debbono assecondare quell'invito, con-

correndo unanimamente a fame parte.

La proposta dell'Associazione cattolica ci viene da Bologna, e la

mandano que' medesimi, i quali da piu anni stanno difendendo la

causa della Chiesa con piu di un giornale, specialmente col Conser-

vatore, e con altri generi di scritture, tutte informate di soda dottrina

e di pieta cristiana. Sicche per questo lato possouo essere tulti sicu-
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rissimi, come della intenzione degli autori della proposta, die non

puo essere allro che relta ,
cosi della loro idoneita

,
la quale e atte-

stala dal senno e dalla prudenza cattolica, di cui vanno singolarmen-

te fregiali i loro scrilli. Ma basta considerarla ne' suoi element!

principal!, come sono esposli dal Programma, riportalo dal Conser-

vatore del mese di Decembre, perche ognuno se ne debba innarao-

rare e promettersene ogni bene.

II fine adequate, che 1'Associazione si propone, e quello di propu-

gnare e di difendere la liberla della Chiesa e tutti i diritti di lei,

si generali si particolari, con ogni mezzo lecito e legale che possa

farsi valere. I quali mezzi leciti e legal! , perche abbiano veramente

a far pruova, e necessario che risulti chiara e universale la pubblica

opinione caltolica ,
e che coloro i quali formano una tale opinione

operino conformemente ad essa con notoria unita di azione. Ecco

dunque il bisogno che tutti quelli che si sentono sinceramente cat-

tolici, dieno il nome all'Associazione, la quale cosi potra farsi ve-

racemenle manifesta trice del sentimenlo universale de' cattolici ita-

liani, ed operare entro i termini di ci6 che elecilo e legale in nome\
e per autorita di tulti loro. Lo strumenlo principale di cotesta pub-

blica e universale opinione e quello stesso, che e tanto servito e

serve tanto ai liberal!, vogliamo dire la stampa; e 1' Associazione se

ne servira largamente si per se stessa, e si col sussidio de' giornali

cattolici, i quali fanno professione di sostenere i medesimi principii e

le medesime idee. I mezzi poi di piu immediata operazione possono

essere divisati in queste tre principali categorie: di petizioni, a so-

stegno de' dirilti della Chiesa, da presentare opportunamente ai Po-

teri dello Stato
;

di ricorsi ai medesimi per ottenere il risarcimento

alle palile violazioni; fmalmeute di difese giudiziali a norma dello

Statulo e delle leggi.

Questo e il concetto dell'Associazione cattolica : quanto alia orga-

nizzazione, eccone i principali elementi. Vi e una Direzione centrale,

risedente in Bologna, che regola lutla 1' Associazione per mezzo di

sei membri, eletli dal Consiglio generate. Intorno a quesla Direzione

generale si aggruppano le Sezioni o Direzioni locali
, stabilite nelle

diverse citla, e che sono moderate da sei o almeno da quattro socii,
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che sono scelti dall'assemblea generate della stessa Sezione. Sono poi

determinate le leggi si del Consiglio e delle assemblee general!, che

si devono tenere per lo meno una volta 1'anno, come delle adunanze

direttive delle singole Sezioni, le quali debbono convenire ogni quin-

dici giorni. Possono far parte dell'Associazione, in qualitA di socii,

tulti i cattolici italiani, ed anche stranieri, domiciliati in Italia, spe-

cialmente laici; e la loro ammissione si fa dalla Direzione locale sul-

la proposfa di qualche socio. Ciascun associato, oltre a quelle attri-

buzioni che possono essergli affidate dalla Sociela , per le quali dee

dicbiarare la sua qualita di membro della medesima, dovra cooperare

del suo meglio allo scopo comune ,
benche non a nome o come per

mandato di quella.

Ed ecco in succinlo la idea e la conformazione della proposta So-

cieta. Vediamo ora ii gran bene che puo essa sperare in ordine al

suo fine, e quanto poca e agevole cosa si richiede dagl' Italiani per

cooperarvi.

II concetto stesso di associazione e concetto di potenza. II con-

corso di molte volonfa nelle cose morali fa cio che il concorso e la

'direzione di molte forze nelle macchine fisiche. Ciascheduna di que-

ste
,
considerata da se

, apparisce sommamente sproporzionata al-

1'effetto che s* intende : ma congegnate insieme, in quel tutto ben pro-

porzionato, riescono ad opere che altrimenli si riputerebbero impos-

sibili. Lo stesso addiviene con quelle, diciamo cosi, macchine morali,

che sono le associazioni. E ce ne offrono la pruova que' medesimi

che ora ci martellano, e contro i quali dobbiamo far opera di difen-

derci. Perche i settarii sono divenuti a quella potenza che al pre-

sente posseggono , e che e tanto terribile a tutte le potesta della

terra? Certo non per altra ragione, se non perche seppero unirsi.

Osservale di fatto se il fine che essi si proponevano dovea sembrare,

piu che di difficile, d' impossibile riuscita. Si tratlava in primo luo-

go di sovvertire nelle menti degli uomini i fondamenti piu incon-

cussi, e piu generalmente ammessi dalla convivenza sociale, con far

nascere un nuovo dritto delle genti. Ed ecco da ogni paese una

inondazione di libri, ne' quali piu o meno aperlamente s'impugna-

rono i principii piu ovvii di autorita, di liberla, di giustizia, di di-
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ritlo
,
e di ogni altra dottrina morale e civile : sicche in poco tempo

la umana ragione dove in certa guisa maravigliarsi di aver rinne-

gala se stessa. Direte che cotesla sovversione si radicale del pensie-

ro umano nella realla non e mai sussistita : perocche que' medesi-

mi, i quali si calorosamenle difendono i nuovi principii, dovunque

non intervenga 1'interesse della passione a doverli tutelare, ne re-

cedono col fatto, e intendono praticamenle 1' autorita, la liberty la

giustizia ed ogni diritlo, secondo le antiche definizioni : or quanto piu

tutli coloro, che non hanno si grande interesse a falsarli? Direte

bene: ma con cio venite ad avvalorare il nostro argomento. Con-

ciossiache, se non ostante lutto queslo, sono giunti pero a far accet-

lare nelle moderne sociela
,
universalmen le come veri, principii da

tulti praticamente riputati falsi
,

chi non vede che ad ottenerlo era

bisogno di una polenza quasi prodigiosa ? E colesta potenza prodi-

giosa altro non e stata che 1' unione, per virtu della quale hanno po-

tuto bandire per lutto il mondo con mille penne le stesse dottrine ,

e tanto spacciarle come ammesse da tulti
,
che infme dovesser pas-

sare come tali.

Ma questa impresa, in gran parte teorelica, era un nonnulla rim-

petto a quell' altra piu pratica, che si prefiggevano come scopo della

prima, ed era di recarsi essi nelle mani il governo della societa. Per

non sparpagliarci senza bisogno, restringiamoci nella nostra Ilalia
,

la quale ora e quasi tulla unificata sotto il reggimento della Setla ,

in quanto quesla ha 1' arbilrio della suprema autorita e di tutte le

forze della nazione. Chi pochi anni addietro avrebbe poluto imma-

ginare come possibile una si subitauea trasformazione di cose, fer-

mandosi a indagar solamente nelle cause apparent! ? E pure abbiam

vedulo in pochi mesi cadere, come a un colpo di magica verga, fio-

rentissimi Stati , esser disfatli senza guerra eserciti valorosissimi
,

fuggire in esilio polenlissimi Principi, i popoli frementi essere inca-

tenati a un'abborrita dominazione; e inlanto spacciarsi per tutlo che

correvano frenelici di entusiasmo ad abbracciare que' ceppi, a ba-

ciarli ,
a stringerseli a' piedi. Ma qual potenza ha potuto Irionfare di

ostacoli, che sembravano invincibili, e soggiogare, quasi senza re-

sislenza, le forze fisiche e morali di una intera nazione? Non e uopo
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che il ripetiaino: e stata 1'unione setlaria, merce la quale la rivolu-

zione italiana ha potulo fare si largo assegnamento sui presidii di

ogni sorla anche stranieri.

E nondimeno 1'unione setlaria, seben si considera,e per se unio-

ne debole e manca. Perocche gl' intelletli non si possono altrimenti

congiungere che co' legami del vero, ne altriraenli le volonta che coi

vincoli del bene. Sara per conseguenza innaturale quell' unione di arii-

nii, che non sia effetluata da questi due come amalgami lor proprii; e

percio non potra avere con se ne la mole necessaria di im gran corpo

morale, per esser possente, ne la necessaria coesione delle parti per

perdurare. La Selta non ha con se ne il vero ne il bene : chi ne du-

bita? Non ha dunque i naturali elementi dell' unione, ne per conse-

guenle i proprii mezzi, con che venirsi diiatando, ed essere tuttavia

consistente. Che ha fatto pero? Ha dovulo cercare i suoi component!

tra gli spiriti piu corrotti, o facili ad esserlo, i quali si conducesse-

o agevolmenle ad abbracciare il falso per vero ne' primi principii

razionali, ed il male per bene ne' primi principii morali. II perche

la Selta in quanlo tale, quella cioe che agisce colla cognizione del fi-

ne ,
e necessariamente assai ristretta ,

e percio ha eslremo bisogno

del segreto, a fine di poter muovere i suoi membri secondarii, che

formano la gran moHHudirie degl' illusi. Ecco dunque il primo com-

penso per procurare 1'unita e 1' estensione del corpo: il mistero. Ma
non ostante il mistero, e pur facile che trasparisca qualche lampo

degli esecrabili arcani
;
e ad ogni modo la illusione non regge a lun-

go, massimamente se, come spesso addiviene, non e sorrelta dalla

passione, e molto piu se dee costare qualche gran sacrifizio. Quindi

il secondo compenso al principio della coesione, che manca : ed e la

sanzione del pugnale. E cosi cotesti propagatori di lumi si condan-

nano da s5 medesimi, parte per malizia, parte per ignoranza, a vi-

vere perpetuamente nell'errore, e i si fieri predicatori di liberta sono

menati col coltello alia gola ad imbrancarsi, come schiavi abbiettis-

simi, per camminare verso una meta che essi slessi non conoscono.

Ma se tanto ha potuto una unione effimera ne' suoi elementi, fal-

sata nella sua universalita, innaturale e violenta nella sua coesione,

che cosa non dee potere, considerata per se, un' associazione catto-
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lica? Per questa concorrono naturalmente e come da se tutte le con-

dizioni, alte a procreare la massima unione, la massima universalila,

la massima coesione. Imperocche il Cattolicismo e gia esso stesso un

gran corpo, fornilo soprannaturalmente dal suo divino Fondalore di

prodigiosa unila, per la fede ne' medesimi veri.che lega gl'intelletti,

e per la partecipazione della stessa superna carita, che unisce le vo-

lonta. Pertanto un'associazione cattolica non ha bisogno di spargere

altre dottrine, d'innestare nuove idee, di proporre beni diversi. Le

medesime verita professate da tutti, gli stessi beni, che stanno a

cuore a ciascuno, sono per se vincoli sufficientissimi per congiunge-

re i pensieri e gli affetti in uno stesso interesse, se mai accada di

dover procurare qualche vautaggio segnalato in servigio della re-

ligione, o di rimuovere qualche grave pericolo , da cui questa sia

minacciala. Nel quale caso poco altro sara bisogno che proporre so-

lamenle quel vantaggio, e indicare quel pericolo, a fine che quant!

sono cattolici, degni del loro nome, aspirino ad accordarsi insieme

ed associarsi in uno slesso intendimento : e lo faranno del miglior

grado del mondo, se coloro che si mettono a capo dell' opera hanno

abbastanza senno per costituire acconciamenle la forma dell' asso-

ciazione, e sufficiente destrezza per dirigerla al fine.

Per tornare ora alia proposla di Bologna, chi puo dubitare che e

veramente sommo, veramente cattolico 1'interesse che muove a pro-

pugnare? Si tratta di difendere la liberta della Chiesa, per la quale

si fabbrica ogni di una nuova catena
;
di vendicarla dalle calunnie,

colle quali e giltata nel fango; di dissolvere i sofismi, con che sono

negati i suoi diritti
;
di far risultare il vero voto del popolo italiano,

che e si malamente calunniato, quasi egli volesse la schiavilu, 1'ob-

brobrio, la desolazione della sua madre. Si tratta di propuguare co-

testa liberta della Chiesa, i diritti di lei, le sue prerogative non so-

lamente nell'ordine delle idee, ma, per quanto e possibile, nella ra-

gione stessa de' falti. Si tralta, per dir tutto in breve, di renderle

tanli mezzi, ingiustamente sottrattile, di compiere la sua divina mis-

sione a salute degli uomini
;
ed anzi di assicurarle con tutti i modi

possibili questa divina missione, che e attentata nel suo essere stes-

so. Perciocche in questo si differenzia la persecuzione ,
che ora
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sostiene la Chiesa nell' Italia, dalle allre che ha palite o patisce lut-

tavia nel rimanente del mondo, che questa, senza risparmiare le al-

tre membra, principalmente mira al suo capo, per ferirla nellaparte

piu vitale: ladclove le altre, quanlo si vogliono furiose, non possono

arrecare che delrimenti parziali e facili ad essere compensati. Don-

de conseguita che il fine, che quest' Associazione si prefigge, non

solamente e di alto inleresse, ma e d'interessecapitalissimo per lut-

la la cattolicita, minacciata nel principio slesso onde ha forma, e

nella fonte da cui le scaturisce la vita. E pero la stessa eccellenza

del fine, che e tanto sproporzionato ad ogni sforzo piu generoso di

qualsivoglia pdvalo, e la stessa eccedenza del pericolo, capace di

disfrancare ogni petto piu forte, addiventano per contrario ragion!

valevolissime per far convenire tulti i buoni cattolici italiani iu un

medesimo pensiero e in una medesima volonta, di volere assicurato

quel fine, e allontanato quel pericolo.

Ma voi ,
dira laluno ,

voi vi aggirate per le astrattezze
;
e noi in-

tanto non vediamo che possa sperare praticamente di bene cotesta

vostra Associazione, sia pur numerosa quanto vi piace immaginar-

la. Essa di fatti
,
come voi dile e come dev'essere, non puo far uso

salvoche di mezzi pubblici e legali. Ma non considerate, che la

potesta ,
conlro alia quale si hanno da usare questi mezzi

,
essa

appunto li dovrebbe far valere ? II Governo vogliamo dire, che 5

principale autore di questa orrenda persecuzione contro la Chiesa.

Ma se il Governo, per venire a capo del suo pessimo fine, non bada

a calpestare ogni giustizia e legalila; or come volele che si faccia

a un tratto vindice della giustizia e della legalita conculcate da lui

stesso?

Per rispondere adequatamente alia difficolta
,
noi dovremmo esa-

minare in particolare tutte le agevolezze che si polra procacciare TAs-

sociazione, e venirle paragonando co'singoli casi, in che potra esser

bisogno della sua opera. Ma questodalla regione delle astrettezzeci

menerebbe in quella delle ipotesi, ciascheduna delle quali si puo com-

battere, e tutte sono impossibili a numerare. Noi invece ci terremo

ad una ragione universale, che e proporzionata a tutti i casi, e che

foiida la potenza di tulti i mezzi particolari. Questa e 1' espressione
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universale ,
risoluta , corapatta della opinione del vero popolo italia-

BO , che sarebbe I'effetto proprio e adequate di un'associazione vera-

mente catlolica. Perocche, come avverlivamo poco fa, non vi e me-

stieri di altro che di organizzare semplicemente il corpo dell'Asso-

ciazione
, perche dagli stessi element!, da cui essa risulta , scaluri-

sca la opinione cattolica che era ne' singoli membri : e questa dalla

estensione del corpo, che sarebbe formato del piu e del meglio de'cal-

tolici italiani, riceverebbe 1'essere di universale, dalla sua unila quel-

la di esser compatta , e dalla estensione e unila insieme V efficacia

della forza. II perche ad ogni bisogno si potrebbe levare veramente

come di un uorno solo il grido del vero popolo dell' Italia
, per farsi

ascollare da chi meno il vorrebbe, e prorompere la difesa degl'in-

teressi cattolici a nome e coll' autorita della vera nazione.

E vi parrebbe tuttavia che cotesta voce universale e colesta co-

mune azione dovessero riuscire meno efficaci
, per cio che disgiunte

da ogni violenza, e invece sempre contenute ne'limiti della oneslae

della legiltimita? Noi anzi di niuna cosa prenderernmo paura, salvo

se vi avesse pericolo, anche rimoto ,
di violenza e d' illegalila. In

questo caso 1'Associazione per necessita sarebbe schiacciata. E come

potrebbe questa, in opere di violenza, gareggiare con un Governo, il

quale ha nelle mam tutle le forze dello Slalo , ed e risoluto ad ogni

pretesto di adoperarla a danno de'catlolici? Ma anche senza 1' opera

del Governo
,
1'Associazione si distruggerebbe da se

; giacche con

questo essa perderebbe il suo spirito ,
che e spirito di giuslizia e di

santita; e cessato lo spirito si dissolverebbero le membra.

Omesso adunque cotesto pericolo , il quale per divina merce non

neppure possibile ,
non vi pare, domandiamo un' ultra volta , che

debba essere molto efficace, quanto a tutelare gl' interessi della

Chiesa anche presso un Governo oslile
,
la voce e la cooperazione di

un popolo intero ? Perciocche niuuo pu6 dubitare che grandissima

polenza ha per se la pubblica e universale opinione ;
e ad ogni mo-

do , presso la civilla che si dice moderna
,
essa e riconosciuta mo-

deratrice del mondo ,
e da essa si fa dipendere come da prima ra-

gione e fondamenlo qualsivoglia diritto. Non vedete voi dunque che

con cio solo
, che noi possiamo far costare in modo manifesto ,

in
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modo pubblico, in modo legale, la vera opinione del popolo ,
il suo

vero interesse ,
la sua efficace volonta a riguardo della Chiesa , noi

logliarno di im colpo tulto il fondamento alle vessazioni
,
che le son

failo in nome del popolo ,
e per contrario noi metliamo nella morale

necessita il Governo di mantenerle, se non tutti, molti almeno e cer-

to i piu essenziali de' suoi dritti?

Ottimamenle voi ripigliate : se avessimo pero a fare con un Go-

verno leale
,
che non adattasse i principii ad uno scopo gia fissato ;

ma posti i principii fosse indifferenle alle conseguenze, E che fa a

un Governo, il quale ha per fine principale la oppressione, se non an-

zi il distruggimento della Chiesa, che fa, ripetiamo, che la opinione

comune degl'Italiani e il lor comune desiderio gli si dichiari in con-

trario ? Non sa egli forse , con lulte le protestazioni di voler seguire

in queslo fatto, siccome in tanti allri, il suffragio della nazione, che

la maggioranza della nazione riprova e condanna cosi quest' opra

d' iniquila ,
come tant' altre ? E che percio? esso seguita impertur-

bato la sua via
,
e seguileralla per conseguenza ,

finche non abbia

a temere altra opposizione, che quella delle manifestazioni e dei ri-

chiami legali.

Ma sapete che conchiude coteslo discorso ? Conchiude solo che la

persecuzione non cessera di botto, per questo che si manifesto 1'opi-

nione cattolica : per conseguenza, che lo scopo dell'Associazione cat-

tolica non dev' essere solamente quello di una semplice dichiarazio-

ne
; ottcnula la quale sia otlenuto tutlo. Per contrario 1'Associazione

callolica ha da formare come un gran corpo sussistente ,
che rap-

presenti in ogni luogo la parle cattolica della nazione, favelli in suo

nome , operi in suo nome
, combatta in suo nome. Si, combalta ; e

combalta colla ragione contro la prepotenza ,
col diritto conlro la

violenza , colla forza morale contro la forza bruta. Operi e combat-

ta, senza istancarsi per travagli, senza svigorirsi per pochezza

di successi
,

senza disfrancarsi per diffalte. II che se si faccia e si

faccia costanlemente
,

dall' una parte dilatandosi sempre piu la mole

del gran corpo dell'Associazione
,
e dall' altra ,

com'e naturale, cre-

scendo le sue forze, qual dubbio V ha che, a lungo andare, non po-

tra fallire la \1ttoria ?

Serie Y7, toZ. Y7, fasc. 385. 4 26 Marzo 1866.
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Ci dite che 1' opinione cattolica e sempre sussistita
,
che e stata

sempre ravvisata, ne per questo i governanti hanno creduto doverla

curare ,
e molto meno temere. Gel sapevamo : non e pero men vero

che, ad eccezione dell' Episcopalo e del Clero, i cattolici laici sono

stati non poco rimessi nel manifestare direltamente le loro idee. Di

che , come avvertimmo
,
non sono da incolpare. La gente onesta e

pacifica, massimamente delle campagne (e sono i phi) , gia si sa, e

usa a vivere ritirata, e non potrebbe neppur sospeltare che la sua

Yoce potesse valere a qualche cosa. Gli altri poi, e in proporzione

sono slali pochissimi, i quali hanno avuta 1' occasione di dichiarare

1 proprii senlimenti; lo hanno falto, si; mainqualita di particolari,

o certo non mai come un gran tutto nazionale, che volesse imporre i

suoi voleri. Ma fmgiamo che 1'Associazione si formi con quelle vaste

proporzioni che offre per se ii cattolicismo, informato da una mente

sola, che sono le verita professate da tutt' i cattolici, infiammata di

un solo desiderio
,
che e di voler lulelare la liberta e i diritti della

Chiesa
;

e tutto cio pubblicamente , perche sono sanle le sue dot-

trine , sanlo e legitlimo il suo fine, e la sua polenza sta appunlo nel-

la pubblicita : se, diciamo, si riuscisse a questo, chi non vede che

le condizioni varierebbero a gran pezza?

Conciossiache, sebbene sia vero, che ii Governo in quanto tale non

media niuna fiducia de'cattolici, e che esso e 1'autore di tutti i ma-

li della Chiesa, non puo pero dubitarsi che considerati individual-

mente, se non tutti, molti almeno che lo compongono ,
hanno pregi

e qualita personal! da sperarne qualche bene. E cio ne'seggi piu al-

ti. Ma discendete nelle amministrazioni particolari ,
insino alle ul ti-

me cariche de' municipii , quindi aggiratevi pe' diversi ordini della

magistratura, e voi a ogni tratto v' incontrerete in un gran numero

di persone , contro alle quali non troverete a dir altro, se non che

esse per circostanze che, se non tutta, scusano in parte la colpa, danno

la mano al Governo in opere illecite. Quesli uomini i quali hanno cosi

gran parle nella pubblica cosa, e non sono ne pel male ne pel bene,

ma o per 1' uno o per 1'altro, secondo che impongono le circostanze ;

questi uomini, diciamo, qual conforlo non avrebbero, per favorire de-

cisamente la causa del bene, da un Consorzio di tal falla? A molti
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si sgombrerebbe la illusione , per la quale si credono di obbedire

alia volontct della nazione
,
mentre servono obbrobriosamente ai ca-

pricci di una fazione. Moltissiini altri
,

ai quali e unica norma del-

1'operare 1'andazzo comune
,
in luogo di riceverla dai perversi ,

la

torrebbero piu volentieri da'buoni, che vedessero piu numerosi, piu

compatli , piu risoluti. Finalmente, quello che alia gente stipendiata

e generalmenle piu forte motivo ,
il timore di compromettersi , di

perder 1' impiego ,
cesserebbe in gran parte si per 1'esempio del co-

raggio altrui
,
come pel favore che acquisterebbe sempre maggiore

nel pubblico la causa della religione.

E do considerate le persone individue
,
delle quali e composta la

gran macchina governativa. Ma il Governo stesso , riguardato in

se , doe nel suo concetto e nel suo fine
,
non dovrebbe piegarsi an-

cor esso dinanzi a questa Potenza
,
che ogni giorno diventerebbe piu

ampia e piu consistenle ? Perdocche insino a tanto che non si fac-

cia espressa professione di dispotismo brutale
,
ma vi e uno Statute

da osservare, vi sono leggi che tutelano diritti ,
vi ha tribunal! che

debbano far valere quelle leggi : cotesle salutari guarentige de' pri-

vati acquistano, per 1' unanime cooperazione de' cittadini ,
cosi gran

peso di forza morale ,
che la forza bruta e obbligata di cedere.

E qui non ci possiamo dispensare daU'esaminare uno spediente ,

che e proposto da alcuni giornali cattolici all'Assodazione
, sicco-

me il piu necessario a fade ottenere efficacernente il suo fine. Lo

spediente e
,
che 1'Associazione dovrebbe fare suo scopo principalis-

simo il concorso de' Cattolici alle elezioni de' Depulati al Parlamen-

to italiano. Cerlo
,
dicono essi, se il Parlamento diventasse nella sua

maggioranza cattolico
,
che avrebbe a temere da lui

,
o piuttosto che

non avrebbe a sperare la Chiesa? Laddove se rimarra cio che e sta-

to sinora
,
un' adunanza di nemici della Chiesa ,

sara opera perduta

ogni sforzo in contrario. Ecco dunque ,
conchiudono essi

,
il vero

compito, che e dalla natura stessa delle cose assegnato all'Associa-

zione : procurare Deputali catlolici ; e pel medesimo fine
, aggiunge

uno in particolare , adoperarsi del suo meglio per ottenere la ricon-

ciliazione dell' Italia col Papato. II quale argomento e, per loro giu-

dizio, di cotanta forza e di si aperla evidenza, che benche 1'Associa-
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zione di Bologna si sia dichiarata estranea del tutlo ad ogni politico

intendimento
;
e quanto all'elezioni in pariicolare risulli troppo chia-

ra
,
da piu articoli del Conservators, la opinione avversa de' fon-

datori deirAssociazione , essi nondimeno veggono implicitamente in

quest'Associazione 1' impulso alle elezioni ,
e qualcuno ancora nel

concetto di questa il concetto della riconciliazione dell'Italia col

Papato.

Noi altro non possiamo in questa proposta che lodare 1' ottimo

fine degli egregi, benche pochissimi cattolici che la fanno. Ma con

lor buona pace, T unica cosa, la quale renderebbe impossible 1' As-

sociazione cattolica, almeno di quella universalita e consistenza che

sono necessarie al suo fine, sarebbe appunlo volerla fare strumento

di una chimerica riconciliazione della Italia del Governo col Papato

della Chiesa
, o anche solo un mezzo di eccitamento per mandare

Deputati cattolici al Parlamento. Questa e una conseguenza che pro-

viene per logica necessila dalle cose
,
da noi ampiamente discorse

nell' articolo precedente. Abbiamo in esso dimostrato, che la conci-

liazione della cosi delta Italia col Papato non e possibile altrimeriti ,

ehe a pallo di sagrificare alia rivoluzione i piu \itali interessi della

Chiesa. Potrebbe dunque cotesta conciliazione essere il \incolo del-

1' Associazione cattolica
,
destinata a tutelare gl' interessi della Chie-

sa
, o non sarebbe piuttosto potentissimo molivo ai fedeli di tener-

sene lontani? Abbiamo inoltre veduto, che da niuna cosa ripugnano

tanto i catlolici italiani, quanto dalle elezioni; siccome quelli che.,

quali che ne siano le ragioni, che non e di questo luogo esaminare,

generalmente sono persuasi di non dovere ne potere accedere alle

urne eleltorali. Che altro sarebbe dunque fare scopo deirAssociazio-

ne caltolica, o anche solo noverare fra i suoi mezzi, il concorso alle

elezioni, che mettere presso la maggior parle di loro in grandissimo

sospelto quest' Associazione ,
e ad ammonirli di tenersene separati?

Per6 con mollo accorgimento gli Autori della proposla deirAsso-

ciazione cattolica hanno prolestato di voler escluso ogni risguardo

polilico , trasportando quest' Opera fuori della sfera degli umani in-

lendimenli
, ne' quali puo essere divisione di animi ,

e sollevandola

alia sfera degl' inleressi religiosi ,
intorno ai quali non puo essere
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tra cattolici diversila di pensieri o di affetti. Ball' altro canlo se ve-

ramente si giungesse a formare un' Associazione caltolica, la quale

avesse le condizioni richieste di universalila e di consistenza mora-

le ,
non potrebbe dubitarsi

, gia lo abbiam diraosirato ,
che essa sa-

rebbe per diventare un presidio valevolissimo della Chiesa
,
avve-

gnache sprovvedula di que' mezzi politici , che le sono negali dalle

condizioni delle cose.

E noi dicevamo che la parte piu difficile di quest' Associazione e

compiuta. Di fatli, mentre scrivevamo queste parole, ci giungeva,

col numero 62 del Patriola, la Circolare della Direzione centrale di

Bologna alle Direzioni locali, la quale annunzia, cbe V Associazione

caltolica e defmilivamenle costiluita, per essersi gia verificata la

condizione dell'articolo 3 dello Statute, secondo il quale fosse da in-

tendere costituila rAssociazione, appena formate died Direzioni lo-

cali provvisorie. Ora (cosi la Gircolare) non solo dieci, ma dodici

Direzioni locali provvisorie sono gia stabilite nelle principali citta

d' Italia, e non poche altre verranno fra breve a costituirsi. In due

rnesi si e poluto ottenere questo felice risullamento, superiore, senza

dubbio, ad ogni noslra aspettazione, e da ogni parte d'ltalia si sono

avute le piu fratellevoli adesioni : a tal che omai puo dirsi, che la

nostra Associazione fin da' suoi inizii si e resa veramente italiana ,

siccome era nell'iotenzione de'suoi fondatori, e siccome porta la me-

desima natura e il suo scopo medesinao. Viene quindi a chiarire

novamente lo scopo esclusivamente religioso dell' Associazione, a

determinare il giro della sua azione, finalmenle ad incalcare ai so-

cii fervore di zelo e operosila indefessa per riuscire a buon fine.

Dopo di che conchiude colle seguenli nobilissime parole che ne

-sono 1' epilogo. & Ora che Y Associazione e gia definilivamente co-

stiluita, cominciamo a metier mano all' opera nostra : non ci diverta

ne ci distragga nessun'altra preoccupazione , nessun altro inlendi-

mento , nessun' altra considerazione per quanto possa apparire no-

bile , legittima , imporlante. Guardiamo all' essenziale che ora pe-

ricola, guardiamo alia Chiesa che e guerreggiala, guardiamo ai

principii che sono pervertili, guardiamo alia sociela che minaccia

ruiua, appunto perche da nessuno si e bandita, o non del tulto e ac-

cettata 1'azione benefica e salutare della Chiesa e del Papato.
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Non rimane dunque da far altro
,
se non una cosa

, senza dubbin

facile a ciascuno, ma che nondirneno e tulto. Questa e che quanti

sono cattolici nell' Italia
,
bene affetti alia causa della Chiesa

, senza

esitanza accedano alia proposla Associazione, dando il loro nome nel-

le Sezioni locali, e promelteudo 1'opera loro per coadiuvarla. E a chi

dovrebbe fare difficolta una si poca cosa che si domanda ? Concios-

siache i Associazione non prescrive ai particolari grandi sagrifizii a

cui assoggetlarsi* ne imprese slraordinarie da compiere. Cio cbe es-

sa desidera, cio di che prega a mani giunte i cattolici italiani, e che

tulti convengano in cotesto Consorzio , la cui forza maggiore e il nu-

mero e 1'unione. Per cio che riguarda 1' opera da prestare, essi si

consiglieranno , ciascheduno colla propria possibilita e collo zelo che

F animi. Chi ha doti d' ingegno ,
1' aiutera colle scrilture. Chi se-

gnalaio per prudenza, le giovera colla direzione o co'consigli. Chi e

pratico degli affari, 1'agevolera coll'azione. Ora e possibile che i Cat-

tolici italiani
,

i quali in tante altre congiunture hanno date pruove

luminosissime di amore alia Chiesa , e sopportati per lei anche gra-

yissimi delrimenti
,
non vogliano in questa si propizia occasione far

tanto meno
,
e con certa fiducia d' incalcolabili vantaggi ? Siamo si-

curissimi, che il loro zelo non \rerra meno alle speranze, che ha fat-

to concepire a tutli i buoni, e massimamente ai benemeriti fondatorl

dell' Opera. E certo se questa si manterra nel suo essere
, qual e

stata slabilila nella idea, e ai lieli principii seguiter a corrispondere

con proporzione il progredimento ;
noi ci auguriamo ,

che la propo-
sta de' generosi catlolici bolognesi sia il grano di senapa, che vorra

diventare arbore gigante.
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LIU.

// Taurobolio.

lulianus inter multa quae per lllyricum

agitabat, exta rimabatur adsidue, a-

vesque suspiciens, praescire festinabat

accidentium finem. AMM.MARC. XXII, 1.

E questo fu il prlmo de' suoi delitti, se-

condo che narrano coloro, che degli

arcani di lui si fanno gloria (deh, qua-

li ignominie mi e forza di rivelarel):

in un sangue impuro astergere il la-

vacro (il battesimo], alia nostra inizia-

zione opponendo la sua, vero ciacco

convolto nel brago, come dice il pro-

verbio : e profanare le mani, quasi a

purgarle dal contatto dell' Ostia in-

cruenta (laComunionesiriceveva sul-

la wawo), onde diventiamo parlecipi di

Cristo e de'suoi patimenti e della sua

divinita. S. GREG. NAZ. Or. IV, contro

Giul. I, . 52. (Opp. ed. Migne,tom.I,

pag. 576.)

Inlanto che Giuliano vegliava Ira i misteri nefandi del mitreo,Ti-

granate passava una mala nottata, voltolandosi sulle piume, che

<cardi e spine gli parevano. Una breve letterina di Tecla era giunta,

come per miracolo, a Irovarlo fin cola a Vienna, tra gli appresta-

snenti della guerra : e in quella, la pietosa fanciulla, non altro le
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mandava, oltre le solite affettuose rimostranze, se non suppliche

ardentissime, che non trascurasse le praliche del calecumenato, e

ultimasse, innanzi tutto, questo supremo di lutti gli affari mondani.

Tigranale non ne avea certo deposto il pensiero; ma il tumullo delle

pubbliche rivolture, 1'armamento, le infinite brighe della nuova ca-

rica, in quelle si Irepide circoslanze, gliene toglievano affalto il tem-

po, se non la speranza. Pero i candidi e teneri conforti di quella an-

gioletta, che mai non le appariva all'ardente immaginazione, se non

cinta d' un' aureola di virtu celesliale, il punsero di crudo rammari-

co, e di angoscia, e di giusto rimorso. Ben sapeva egli che il supre-

mo vincolo dell' amore di Tecla era la speranza di vederlo figliuolo

di Dio : ne mai gli avrebbe consentita la mano di sposa ,
che prima

nol sapesse fratello in Cristo. Per giunta non avea modo di riscrive-

re, e purgarsi a lei dell' indugio, e parteciparle il disegno di battez-

zarsi a Cam : perciocche il mare e la terra venivano militarmente

vigilati, e i corrieri piu non s'atlentavano a valicare in Oriente.

Mentre in tali affanni si struggeva, ed ecco 1' ordine di Augusto,

che di gran mattino il chiama a se, e gli fa sapere, abbisognargli

1' opera sua piu che mai assidua : e gli commette un monte di scrit-

ture gelosissime, da spacciare in Italia ed in Illiria. In quest' ultima

dovea rompere il primo empito della guerra contro Costanzo, la

quale Giuliano aveva risoluto in quella nolle. Ciascun di recava nuo-

vi impacci: breve, gia era pressoche all'entrata in campagna, e non

aveva peranche potuto furare un giorno da dare a se stesso. Egli

enlrava un mattino all' alrio, colla mente avviluppata in una matas-

sa di faccende, e vede qui e la ristrelti i maggiorenli del palazzo,

in affocati parlari e misteriosi. Oribasio e Valentiniano gli furono

incontro; e Oribasio : Sai le novila?

- Che vo' stale a berlingare, mentre io mi logoro sulle cartacce.

A scrivere lettere di condoglianza, neh vero? per la morte di

Eusebia Augusta.

Morta Eusebia ! gran che ! sclamo Tigranate, e' c' e la moria

delle Auguste !

Ma Costanzo non affoga ne'mocci : ha gia trovato lo scambio :

e siamo alia luna di mele.
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- Carino questo Augusto ! dal morlorio a nozze ! quando si dice

disciollura di animo lemperato! E dove si fanno le feste, poiche sa-

pele tulto ?

- In Antiochia, iu Antiochia presso Tuscio di casa tua: e tu non

ne sai buccicala. Peccato, non Irovarli in paese : t' arebbe invitato

al banchelto nuziale.

Si : alia mannaia, coi birri e col boia.

II tribuno Valentiniano soltentro qui ad Oribasio. Allro che

banchetti : siamo a guerra rolta, le leltere recitale iersera in consi-

storio sentono di spada e di cavalleria. Va, va da Augusto noslro :

ti prometto cue per quesli tre di non ti mancheranno pergamene da

scarabocchiare.

Giuliano infatti, al primo affacciarsi di Tigranate, gli ando sopra;

ed abbracciandolo strettamente a suo modo: Tutto a vele gonfie!

gli disse : Costanzo va incontro alia morte e noi alia vittoria. Senti

qua: son dispacci giunti iersera al tardi. Eusebia, poveretta! se n'e

ita. Mi displace : era il meglio arnese che fosse in corte di zio, e la

sapeva lunga una spanna piu di lui. Del resto, anch'essa oramai mi

diventava inutile, se non anzi d' impaccio. La terra le sia lieve. Co-

stanzo poi, che e sbrigativo, si e trovata per cola una Faustina, e

conchiuse il pateracchio. Salute agli sposi! II grosso dell'affare non

e qui : il piu ,
il meglio ,

il tutto e la guerra di Persia, che fa i falti

nostri a maraviglia. Sapore, com* io prevedeva, si fa vivo davvero :

gli avvisi sono che ha passato il Tigri, o sta sul passarlo, e beccarsi

d'un tralto la Mesopotamia fmo all'Eufrate, e forse fa all'amore col-

le province di qua. Per Giove ! che tiro maestro per noi. Se saro

solo imperatore, gli daro il suo resto, leccone ingordo ! ma ora, ora

ei mi rende un servigio da Dio. Gostanzo ha dovuto gittare a tra-

verso feste, sinodi, vescovi, formole di fede, teologia, e 1' altre sue

zannate, e marciar grosso in Persia. Che tutli i demonii piu pessi-

mi lo accompagnino ! Ed ora deve stare a tu per lu con Sapore, che

non e ragazzo da tenere a bada collo scudiscio. Intanto che mio zio

si leva quel pruno dall' occhio, e valica Eufrate e Tigri, e trionfa

per 1'Asia, io gli fo una cilecca, e varco 1'Alpi...

E quando ?
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Gli ordini son dati per la mossa : domani o doman 1' altro si

faranno le formalita della dichiarazione di guerra : e poi gittato e i\

dado: le Alpi sono il mio Rubicone. E cio detlo, senza dar luogo

alle gioie di Tigranate, gli ordino che via via gli minutasse un fa-

scio di diplomi da spacciare quel giorno stesso ad un gran mimero

di uffiziali di guerra e di pace, e altre piu scritture.

La guerra, mossa cosi fellonescamente a Costanzo, non incontro

per vero dire 1'approvazione dell'universale, e molto meno degli uo-

mini assegnali ed equi. Con tulto cio (destino perpetuo dei principi

malvagi) non v'era chi compatisse 1'empio Augusto d' oriente. I sol-

dati crisliani esasperali dagli ordini odiosi di lui
, credevano, come

avviene del volgo, di prestar servigio al paese ed alia Chiesa, mill-

tando per Giuliano ,
il quale con solenni prove di giustizia reggeva

la cosa pubblica e rispeitava la religione. Questi poi a meglio assi-

curarsi dell'esercito, veniva incorporando alle legioni quanti gli da-

vano alle mani idolatri , e specialmente le vecchie bande cbe gia

lennero per Magnenzio ribelle; e vivevano sparse per Gallia e Ger-

mania, campando di ruba e di malefizio. Tra costoro mandava cor-

rer voce, cbe gli Dei 1'avevan consigliato a prender la porpora, e

promettevangli indubitata e pronta viltoria. Di cbe non e a dire se

tra le legioni sfavillasse 1' ardore di mettersi in campagna. Nelle

villate poi e ne'municipii lasciava cbe si spargessero libelli di mano

sconosciuta, ne' quali si ripeteva cbe T Augusto d'oriente per diver-

tire Giuliano aveva solJecitato i barbari d'ollre Reno , a travagliare

la Gallia ,
e non cbe promettere impunita , loro aveva inviato sussi-

dio di moneta. Le lettere imperiali essere venute a mano di Giuliano

slesso, cbe per decoro della repubblica aveale dissimulate. Le quali

cose beute largamente da' popoli , vere o no che si fossero, attizza-

vano un odio cordialissimo contro Costanzo
; e per6 la gente d'arme r

e i riccbi citladini si accostavano vie piu focosamente a Giuliano 7

come a salvatore delle Gallic, e profferivangli largamente provvi-

gioni, viveri, danaro.

In Italia, dove il nome di Costanzo sonava quanto tiranno, al pri-

mo grido dell'esercilo calato dalle Alpi e marciante in Illiria, la con-

tenuta indegnazione pubblica scoppio violenta contro 1' oppressore
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<lella Chiesa, e il nome del pio e giusto Giuliano (che tale riputavasi)

4ravers6 le province siccome folgore ,
e v' accese per tutto la face

della rivolta. Tauro, prefelto d'ltalia, gia si valoroso a perseguitare

i Yescovi catlolici, non vide miglior pariito , che di tragiltarsi pre-

cipitosamente nell' Illirico
, prima che vi giugnesse 1'esercito nemi-

co, e cola consigliare con Fiorenzo , prefetto esso pure ,
su' provve-

<limenti di guerra. Enlrambi godeano quest' anno 1'onore del conso-

iato; di che Giuliano fece scrivere per befla negli atti correnti:

Sotto Tauro e Fiorenzo consoli fuggitivi. L' Italia rimase a di-

vozione dell'Augusto di Gallia, senza piu.

Intanto questi era giunto a grand! marciate sull'Istro
;
faceva pri-

gione il generate delle forze nemiche, colto alia sprovvedula, ed en-

trava trionfanle nella capilale Sirmio : dopo breve sosta si slancio

sopra Naisso, citta grande e dominatrice della Dacia, d'onde sicuro

gli era il passo a Costantinopoli. Non v'era tramezzo intoppo ne rat-

tento di eserciti a quest' ultima impresa , che avrebbegli fermata in

<;apo la corona dell' occidenle : ma Giuliano slimo migliore avviso

dordinare e consolidare le province conquistate. Riceveva ogni gior-

no ambascerie gloriose delle citla
, rispondeva con arringhe , con

iodi, con premii, con leggi benigne , con privilegi ambiziosi. II se-

aiato di Roma non fu lento a giurargli omaggio : e Augusto per in-

^raziarsi alia plebe romana, vi spedi prefetlo un Massimo, suo divoto,

<eon ordine di aprire 1 tesori dell' abbondanza. E il bello si fu che

questo dabben Massimo ,
non era altrimenti a Naisso per praliche

con Giuliano , ma appunto vi passava per occasione del suo ritorno

dalla corte di Costanzo, dov'era stato in nome del Senato a protestare

di fedelta a queU'Augusto. I traditori furono sempre tradili.

I provvedimenti della pace e della guerra non occupavano tutta-

w talmenle Giuliano, ch'egli trasandasse gl'interessi dei Numi : che

anzi questi egli poneva in cima ad ogni altra ristorazione. Pero le

dtta dove piu covava di memorie idolatriche, come Alene ed Eleusi,

ilportarono i suoi piu segnalati favori. Tigranate che in ufficio di

ssegretario era costretto a stenderne le scritture , capiva benissimo

che ad Atene si usasse qualche singolar cortesia (Giuliano vi aveva

frequentali gli studii) : ma le grazie ad Eleusi non sapea smaltirle.
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- Che c'entra Eleusi? non e altro che una delle solite fisime di Au-

gusto : i misteri eleusini
,
madonna Cerere ,

il tempio , il fico sacro

sono sottosopra gli unici merit! di questa bicocca. Povero Giuliano !

finira col perdere 1'estimazione dei cristiani. -

Un di che di tali falti s'intratteneva con Valentiniano, e deplorava

la polilica mal accorla del padrone : Eh ,
che il cuore mi dice

peggio ,
sclamo 1' amico ;

e io temo forte che quest! non sieno altro

che i primi lampi della tempesta. Se ora che non e ben fermo in

sella, insulta si ardito il cristianesimo, che sara quando Costantino-

poli gli abbia aperle le porle ? E gia. ,
non puo tardare. Costanzo

(par che giuochi a vinciperdi!) viaggia oltre 1'Eufrate, guerreggera

tra poco Ctesifonte e Babilonia
,
se la paura non gli mette senno. E

noi, se il nostro Augusto nulla nulla si mette a cavaliere ,
avremo i

bei tempi di Giove ottimo massimo, di Giunone regina, e delubri .

pontefici, flamini, auguri, aruspici, eccelera eccetera.

Nol fara, rispose Tigranate : ha naso abbastanza: non destera

il vespaio in mal pun to. E poi, se anche volesse cavarsi questo ruz-

zo, sara sempre a porte chiuse. Credi a me : lo conosco.

Che? disse Valenliniano con un po'di stizza : il fara all'occhio

del sole, e mi maraviglio di te , se non Thai capita. La lettera agli

Ateniesi e idolatria pretta e sputata.

Che lettera di' tu, agli Ateniesi?

Una letlera, gnorsi ,
una lellera tutla di pugno del nostro pa-

drone battezzalo
, composta parte di suo

, parte de' suoi fedeloni

della notle.

Non puo essere: io non la vidi, io.

E io la vidi, io, e lessila sullo scrilloio di Oribasio, che vi si

smammolava di consolazione
,

e credo cerlo che a giorni si pubbli-

chera, coll' editto di riaprire i templi e gli scannatoi tutti dei Numi

deH'Olimpo e del Tartaro e delle mogli loro. Va va, tu se' il segreta-

rio delle leltere profane, le leltere sacre le fa da se.

E fosse sempre ! me ne terrei onorato. Guarda, Giuliano io

1'adoro, ma una leltera barona non 1'arebbe di mio pugno. Usque ad

aras! mi chiamo Tigranate. Via, parlami di cotesta famosa leltera

ateniese : che c'e di nuovo ?
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Non e una lettera, e un libello contro Costanzo, e insieme una

apologia del proprio operalo sin qui. II zio v'e dipinto coi piu neri

colon (e gia non era d'uopo caricarli), Costanzo e un tiranno, un

parricida, un moslro; e lui, il nipote, una palombina, una viltima

fuggita al coltello, mansueto, benigno, generoso, un eroe, un dio :

per giunta egli e il cucco dei santi Iddii: quest! beati messeri, a

delta sua, il portano in palma di mano, il tengono per le dande:

Giove e il Sole lo consigliano a tu per tu, gli Dei gli fecero ressa di

accettare il cesarato in servigio della religione, gli Dei gli diedero

di spalla a vincere i Germani e chiappare i re barbari, infine tutli

in baluffolo gl'imposero la porpora augusta a suo marcio dispetto, e

altre cose di questo taglio. Minerva poi ,
la casta diva degli Atenie-

si, gli e sempre tra'piedi, e con lei stormi d'Angeli del Sole e della

Luna: per poco non gli dicono : Giove salva
, quando sternula. Poh,

sguaiato! Che una vecchia, di queste landre dei lempli, novellasse

di tali pappolale alia veglia, va pur la: ma un Augusto,un Augusto

che ieri era alia chiesa tra i sacramenti cristiani... non so che mi

dico... 1

Tigranate ascoltava, rodendosi un' unghia, tra miscredente e sto-

macato. E come fa solo, comincio a riandare le cose udile: Va-

lentiniano certo non mente : 1' ha vedula, 1' ha letta : e io segretario

delle letlere greche, no. Si vede che il padrone per eerie scritlure

ha segretarii piu fedeli : buon pro. Forse e rispetlo alia mia coscien-

za. Per tutti i di seguenti a questo colloquio con Valentiniano ,

egli stetle d' un mal talento che mai il maggiore : e per svaporare

tanto quanto Tumor nero che il logorava, soleva pregare il valoroso

Iribuno, a tornare a veglia con lui nel quartiere di palazzo, dov'egli

stava di albergo. Perciocche per quanlo avesse dimestichezza con

Oribasio e cogli altri di corte, sentiva tuttavia il cuor suo riposarsi

1 Veggala chi vuole questa lettera agli Ateniesi nelle opere di Giuliano:

lunghissima filatessa di vigliaccherie ,
di empieta ,

di delirii
,
che debbono

infamare Giuliano finche bastin le stelle; ancorche gli scrittori, o settarii o

dabbeni, si sieno congiurati da piu anrii di ristorare quel mostro al panteon
de'semidei. L'uso di salulare chi stranuta con un' invocazione, e anti-

chissima
;

i Greci solevan dire : Giove salva !
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piu schiettoin Valentiniano ,
che virtuoso era, e virtuoso (Tuna co-

tal virtu sdegnosa e franca, confacenlesi alia sua. Tulto il ragionare

versavasi ne' fatti correnti, e Valentiniano, sebbene fedele soldato
,

la tirava giu ad Augusto senza barbazzale. La leltera agli Ate-

niesi, sbottava una sera appena entrato a Tigranate, comincia a por-

tare i suoi frutti.

Che c'e di grosso?

Tumulli in Grecia, aizzati i pagani contro i cristiani, malumori,

recriminazioni
,
e via via. Oh c' era egli bisogno di gittare questo

tizzone di discordia in mezzo ai popoli ,
mentre forse dimani ci toc-

chera di combattere? Giuliano Augusto non e piu il Giuliano Cesare.

Peccato ! me ne displace all'anima : questo inciampone dato fin

dalle mosse fa male anche me.

E pure, io non so come, il favore de'popoli non scema da nes-

suna parte. Qui c'e qualche molla secreta che lavora per Giuliano.

Tu Thai sulla punta della lingua : sputala : ch'io gia 1'indovino.

Io credo, a dirla con te, che il diavolo 1'aiuta. Oh di'un poco,

che vuol essere questo falto, che tutto gli riesce a bene? che egli si

ride di lutti i pericoli ,
e i pericoli svaniscono ? Quando Costanzo

era ad Anliochia e noi in Gallia, poteva schiacciarci con un volger

d' occhio, ed ecco a toglierci d'impaccio Sapore Io prende alia coda,

e Io sforza a volgersi cola. I prefelti d' Italia e d' Illiria potevano con-

trastargli il terreno a palmo a palmo : potevan piantarsi sotto le Alpi

Retiche, al passo di Succa, all' Istro : e nulla affalto, scappano, spu-

lezzano, come se fossimo 1'esercito di Serse. Lltalia e nostra dall'Alpi

a Lilibeo, spazzata non colla spada, ma coi libelli, cogli urlacci, coi

tradimenti, mi vergogno a dirlo
,

coi tradimenti dei soldali... cioe

dei capi, e dei prefetli carnaccia vendula! e per mancia Giuliano si

becca tutte le provvigioni accumulate da Costanzo. L' Illiria Io riceve

in trionfo, la Pannonia, la Dalmazia, la Dacia parevano aspettarlo,

solo per dirgli Viva il nostro Augusto Giuliano...

Miracoli della fama di Giuliano
, e della tirannia di Costanzo.

Miracoli deli'oro, e dei seltarii, dabbene mio Tigranale: ma
sia di quello che vuol

,
con tutto do Costanzo non e morlo

,
ha le-

gioni, ha general!, ha denari : se egli si sbriga di Sapore, noi sia-
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mo uno contro died. E chi sa die a quest'ora non sia gia in marcia

contro di noi. Al pretorio si bucinava die questo sforzo di far gen-

te, munizioni, viveri, non e piu un preparare la guerra , ma un or-

dinare la battaglia.

- Via via, veggo che il sai : gli avvisi ultimi sono pur troppo

tali. Dicono die Sapore si e ritirato dietro dal Tigri, e io credo che

ad entrare in Mesopotamia non aspetta allro che di vederci azzuffali

in guerra civile : quello che e certo si e, che 1' esercito di Costanzo

ritorna a gran giornate, e...

- E Giuliano piu tranquillo che mai, piu sicuro che mai, piu

animoso che mai.

- Audentes fortuna iuvat! esclamo Tigranale.
- Fortuna un cavolo. Lui dice che gli Dei gli promettono vitto-

ria, e lo fa dire tra i soldati, e giura che la morle di Costanzo e li

li. Qui c'e del buio? Vuoi che te lo dica? A caso vergine, non m'im-

paccerei per ora di riprender soldo : e niun mi cavera di mente (e

qui Valentiniano abbasso la voce) che non sia gia comprato qualcu-

no a dargli un zinzino di... di brodetto...

-
Oibo, oibo! interruppe Tigranate: sospetti ingiuriosi! impos-

sibile!

- E ben, sara un sospelto.

- Si si, sospetto, e nuiraltro. Di'che ha il tarlo dei santi Numi,
che cotesto e una pazzia, una frenesia, quello che vuoi, te lo passo:

ma veleno? mai maissimo.

- Stiam a vedere. Del resto quando uno e stato cristiano, battez-

zato, consacrato, e si rifa pagano, tulto si puo temere di lui... ah se

lo sapevo prima di ringaggiarmi!

Coraggio, coraggio. Almeno Giuliano non perseguitera nes-

suno : dara la pace a tutti e anco alia Chiesa. Nel resto (ti parlo da

catecumeno, e secondo m' insegnarono i preti a Roma) non tocca a

noi a giudicare il principe : la Gallia e 1' Occidente lo riconoscono :

questo e il diritto romano. Finche non ci comanda a noi delle bir-

bonate, se la vegga egii con Dio, se gli e infedele nelle sue proprie

promesse : chi sa che un giorno non sia per lornare in se stesso?

Masta...Che e questo bisbiglio a quesfora? E fattisi ad origliare
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udirono le voci divenir piu animate, -e giusto giusto presso la porla

che dava sopra la galleria interna. Erano due lumal di palazzo, die

facevan la ronda a governare i lampioni, e cola s'erano arrestati, mai

piu non immaginando che ad ora si tarda, fossevi anima viva ad

ascoltarli, e forse non posero menle al quarliere del segretario. Co-

me cristiani e vecchi del servizio nella casa augusta, la masticavano

amara conlro le novita del recente Imperatore, e con reciproche con-

fidenze si disfogavano. Guarda, diceva uno, se me 1'avesser detto,

non 1'avrei creduto: ma 1' ho veduto io, con queste due lanterne...

Possibile!

Tanto possibile ,
che a momenti

,
se lo aspetti alle fmestre del

giardino, lo vedrai passare al lume della luna.

Ed e sangue del divo Cosianlino! Chi gliel avesse delto, quan-

do dopo battezzalo non voleva piu che gli portassimo la porpora: me

ne ricordo come fosse ieri : ii cubiculario voleva almeno stenderla

sulla coltre del letlo, e lui nossignore : Voglio solo la stola bianca

dei neofiti
,
e vo' morir con questa , diceva : T ho inteso con questi

orecchi, 1' ho inteso. E ora il bel nipote ci fa di questi arrosli! noa

posso capacitarmi...

Se li dico, che io, io ebbi ordine di tener spenti i fanali del

porlicato di la; e po' non vedesti i preparativi quest' oggi?

Io no.

E ben sappi, che la bestia e la
, accappiata sotto un frascato

il pontefice greco, arrivato oggi, e lui che fara la cerimonia: i man-

giapani dal pallio (egli volea dire i filosofl) oggi ne facevano gran

parlamenti tra loro, e se qualcuno passava di li, sst.

- Sara per qualche corligiano, Augusto gliel avra permesso: ma
che lui come lui, 1'abbia da sporcificarsi a questo modo, nol crede-

rd agli occhi. Diacine! un battezzato, allevato dai preti; fu persin

cherico e canto le epistole...

(Non ne capisco uno straccio, disse Tigranate sotto voce al-

1' amico : ma sentiamo il fine.)

Scommeltiamo? un fiasco del buon greco?
E un fiasco ne vada.
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A queste parole Tigranale spalanco la porta ,
e grido : Chi vi-

va ? _ i due tapiui sorpresi e tementi non forse alcuno avesse inteso

i loro discorsi, appena osarono rispondere:
-- I lumai di guardia.

Entrate, e non temete. E quelli enlrati, Tigranale seguito:

- Che e cotesto viluppo del giardino, del frascalo, del pontefice

greco? parlatemi chiarq.

-
Signore, rispose uno de' due, ne va la grazia d' Augusto e il

nostro pane, a parlar troppo.

-
Parlate, vi dico; gia so lulto. Questo tribune e amico mio: gli

e come se parlasle in una tomba.

I meschini de' lampadarii . fatlisi ancora pregare e minacciare,

confessarono, che essendo essi cristiani, loro sapea male, che il pa-

drone offrisse un sacrifizio agli Dei, una cosa, dicevan essi, orrenda,

esecrabile, insomma un taurobolio. Tigranate non ne voile altro, e

lasciolli andare, ripromeltendo loro ogni piu secreta credenza. E
voltosi a Yalentiniano: Abbiamo il bandolo, disse, della malassa:

Voglio veder tulto: e lu?

- Dio me ne scampi? e un sacrilegio stomacoso, da far recere...

- Ben be', o aspeltami qui, o a bel rivederci.

Meglio faresti a restartene: che ci guadagnerai?
-

gua' mi cavo im'ruzzo.

- Fa lu. Valentiniano andossene, sconfortato e dolenle, e ru-

gumando :
- -

Tigranate mi diventa troppo disinvolto. Che gusto a

ficcarsi in queste diavolerie? Non era cosi quando torno da Roma.

Oueslo turbine di brighe gli ha dissipato la delicatezza di catecume-

no. Chi sa che Giuliano non gli abbia Iravolto un po' la testa^Lo

scusa, lo compatisce, gli passa tulto in grazia della giuslizia e della

generosity. Dio faccia che non debba mangiarne il pan penlilo, e

senza frulto !

Tigranale intanto s' era gittato indosso una lacerna, e messosi pel

giardino , dava le viste di aggirarsi pei viali
,
a godervi il fresco al

lume della luna. Poche volte avea falto
,
ed ecco Augusto con nu-

meroso seguilo di filosofi, di pontefici, di sacrificoli sbucare chelon

chetone da una porticella morta , e lutti in silenzio , come se temes-

sero di svegliare 1'attenzione degli abitatori di palazzo. Spiacque a

Serie 77, vol. Y/; fasc. 385. 5 28 Marzo 1866.
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Giuliano 1' incontro di Tigranale ,
ma dissimulando a suo consuelo :

Che fai qui, amico? dissegli con naturalissimo sorriso.

Bevo una sorsata d' aria pura : a te do il giorno, io mi leugo

la nolle.

- Non mi basla il giorno, riprese vie piu corteseggiando Giu-

liano, voglio anche la nolle. Vuo' lu essere de' nostri? Io ho questa

nolle un sacrifizio alia Madre Idea.

-A Cibeie?

E uno slesso.

Tigranale si provo di comporre un sorriso d'indifferenza, e si

mise in frolta coi cortigiani. Nienledimeno un micolino di soprac-

coscenza gli sgrelolava in cuore: Assistere ad un sacrifizio, e dei

piu scellerali ! non sara Iroppa licenza per un calecumeno? Se Io sa-

pesse Tecla! se Io sapesse Damaso! Uhm, anche Damaso mi disse

die gli uffieiali cristiani possono accompagnare i principi infedeli

ai templi profani ,
ne si repula loro a peccato : basta non prender

parte alle cerimonie gentilesche. Di coleslo non c' & pericolo.
-

II ternpio , poiche non aveane di murati in fabbrica
,
era slafo tu-

mulluariamenle messo in piedi per opera dei machinist! del circo ;

e sebbene di semplice legname, imitava benissimo una rotonda, con

piedola abside sfondata nell'inlercolunnio di fronle ali'entrata. Nel-

F abside sorgeva il simulacro della Diva, adorno di bende e di fre-

sche ghirlande. Tigranale si meraviglio di non iscorgervi 1'ara del

sacrificio, ma in suo luogo uaa fossa ampia e profonda, a cui di-

scendevano alquanli scaglioni. Sopra coprivala un lavolato relto in

su quattro colonne, e corso sull'orlo da unlislello allo pochi pollici;

c in mezzo una lastra-di pietra. Vi si saliva dai lati per un piano in-

clinalo. La lurba dei minislri si schiero inlorno inlorno: Tigranale

si lenne il piu da lungi die pole.

Inlimato il silenzio e compiuli lenlamerite i primi riti della diabo-

lica liturgia, il Duce mislico (cosi chiamavano il sacerdole presiden-

te) accenno ai villimarii di condurre il loro del sacrifizio, e il fece

salire sul palco. L'animale porlava il capo infrascalo di bendoni e

di frappe, coma vestite d'orpello e inlrecciate di fiori, e tullo il cor-

po piastrellato di lustrini e di numerose rolelle dorale. Giuliano, che
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fin allora erasi temito ritto in piedi, e in Candida veste, sedette sur

un trespolo dinanzi 1'idolo, e si lascio assettare dai ministri per la

funzione. Gli trassero ad uno ad uno e con solennita il diadema im-

periale, la porpora, la tunica bianca, i calzari, e cosi ridottolo ignu-

do bruco, gli ebbero gitlato sulle spalle una toghetta di setino, e una

cinterella gabina ai fianchi. Avuto il comandamento dal Duce
, si

levo, e a passi misurati si avanzo e si calo nella fossa. Un sacrifi-

colo scarico il maglio sacro sulle temple del toro, e il batte stramaz-

zone sulla pietra taurobolica : il Duce gli pianto profondamente nel

ventre la coltella: e il sangue ne sgorgo come torrente fumanle ad

allagare in sul palco. Se non che le tavble essendo ad arte di minuti

fori pertugiate, si \idero molliplicate docce vermiglie filare sotto il

palco, e Giuliano a braccia aperte raccorre la sacra pioggia in sul

petto ;
e poi, chinato il capo, impegolarne le chiome e la barba, im-

piaslricarne il volto, sempre in atto di orante e di beato del cele-

stiale favore. Le mani, sulle quali aveva tante volte accolto il divint

Pane di Gesu Cristo, lavo e sciaguatl6 a piii riprese nella sacrilega

lavanda : poscia inarcandosi con atli sconci e abbominandi riceverla

sulle spalle e sulle schiene e sul ventre insino a' piedi: non si ver-

gogn6 di levare le zanche, in tanto che da sotto le pianle sino al

vertice clei capelli niuna minima parte restasse non dissagrata del

batlesimo di Crislo, e non consacrata col battesimo di Satana. Non

ne perdette una stilla,e quanto dur6 il grondare del sangue, tanto

duro egli a fare le volte e tragittarsi sotto il palco, simigliante a fie-

ra nella slia, o piutlosto a demone neir inferno.

II sacerdote intanto mormorava le invocazioni della Dea tauro-

bolita: gli astanti tacevano, muti di sacro orrore: Tigranate fre-

meva d' indignazione, e gli pareva ogni istante un secolo, di usci-

re da quell' orgia maledelta. L'Augusto tauroboliato sali infine dal

cavo, e procedette in mezzo al tempio, stampando di pedate sangui-

gne il pavimento: gocciolavano i capelli e la barba, aggrumati e soz-

zi a vedere
,

i panni fumavano filando sangue sulle membra e sul

suolo. Egli si rivolse alia pietra taurobolica, ascolto la formola del

Duce mislico, il quale lo pronunzio purificato di ogni sozzura della

vita trascorsa, e accolto in grembo alia tutelare Madre degli Dei :
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al volgere di vent' anni dovesse rinnovare il saerificio, che tanto e

non piu durava la virtu deirespiazione. Giuliano il promise con un

inchino del capo : poi, stesa la mano, afferr6 per un corno la tronca

testa del toro e recito la formola ad alta voce: Flavio Claudio

Giuliano Augusto consacra le forze del toro, debitamente sacrificato,

secondo 1'avviso della Madre Idea.

La quale dedicazione fornita, ciascuno degli aslanli gli si fece in-

torno a riconoscerlo come sacerdote, e porgergli omaggio come a

uomo transumanato. Ed egli ancor sanguinante, rispondeva : Ora

si, mi sento scarico del peso del lavacro galileo : uomo nuovo, tempi

nuovi, imperio nuovo. Tigranate solo non si mosse. Auguslo git-

tossi da ultimo in un bagno tepido apparecchiatogli, e i cubicularii

secreli il riebbero in breve a forma umana e in assetto d'imperatore.

II di seguente una ecatombe solenne, con tutto il corredo delle

cerimonie antiche, con lulta la pompa di un sacrifizio imperiale, si

offriva al Sole Giove
, sopra cento altari di zolle

,
eretli in una spia-

.nata presso la citla: e poco di poi partivano corrieri veloci alle cilia

sottomesse, recando 1'editto augusio, onde si permetteva ai popoli

di rinnovare il culto de' Numi, e i misteri del paganesimo. Gli afii-

dati della setla intendevano troppo bene che licenza intendesse Giu-

liano: pero i delubri sfasciali si ristoravano, i collegi sacerdolali gia

dispersi raccoglievansi, i genlili, sebben pochi e disusati de'sacrifi-

cii
, prendean orgoglio contro il popolo crisliano : il paganesimo, in

una parola , assorgeva a speranza di rivalersi della patita sconfitta.

Tremava intanto la Chiesa e lacrimava allo Sposo Gesu Cristo , non

della caduta imminente
,
che avea coscienza di sua immortalita, ma

del nembo che sentiva gia romoreggiare nell' atrnosfera. Un vecchio

diceva: Non durera! e un prete che portava le cicatrici

de' martori patiti sotlo Licinio
, gli rispose : E durasse : e scritto

che noi dobbiamo calcare gli aspidi e i serpenti , quanto piu age-

vohnente fiaccheremo i bacherozzoli ed i lombrichi. -
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Qualsivoglia aulore, che licenzia al Pubblico un suolibro, ama di

fargli la migliore raccomandazione che ei puo, aeciocche ognuno gli

debba mostrare buon viso e accoglierlo con amore. II chiaro Sici-

liano Lionardo Vigo si trovava ,
sino dal 1840

, bello e compiulo

un suo poema eroico in ottava rima, sopra la liberazione della Sicilia

per opera di Ruggiero : e nel passato anno
, dopo il giro di buoni

cinque lustri che 1'ebbe tenuto in serbo, quasi duplicando i nove anni

della chiusura, prescritli da Orazio a tutte le lucubrazioni poetiche ,

si consiglio finalmente di commetterlo alia pubblica luce. Ma egli

dubita forte
,
che per avere voluto piu del dovere assecondare il

precelto del Yenosino, non sia dato in uno sconcio maggiore ; quel-

IQ cioe di non aver fatto a tempo. Pubblico (cosi egli) nel 1865 un

poema autonomico concepitonel 1828, terminate circa il 1840 e ri-

tocco appena di poi. E un anacronismo ? La quale interrogazione

esprime ,
com' e facile intendere, il timore che dicevamo, non forse

questo lavoro debba esser gittato fra le ciarpe vecchie , per non

avere proporzione co' tempi correnli. Era dunque bisogno di torre

via un pregiudizio si esiziale
, capace per se solo di fargli perdere
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ogni frutto della sua opera : e questa e la migliore raccomandazione,

che credette doverle fare, persuaso, a quanto sembra, che pel resto

si raccomanderebbe da se. Percio a quella importuna interrogazio-

ne: E un anacronismo? con modestia si, ma pur francamente,

risponde : Nol credo .

I nostri letlori
, quegli almeno (

e slimiamo sieno molti
)

i quali

s'intendono o in pratica o anche solo in leorica di poesia, faranno i

trasognati a sentire questo scrupolo, il quale e 1'unico che travaglia

1'Autore del Ruggiero. Perocche se dicesse di lemere che il Poema

epico, quale che ne sia il soggetto , possa sembrare ai nostri tempi

un anacronismo
;
cotes to timore avrebbe gran fondamento nella opi-

nione di molii letterati di gran nome dell'ela nostra, i quali, bene o

male che sia
,

cosi giudicano veramente. Se gli facesse paura la

difficolta intrinseca di questo genere di poesia, difficolla che e tanta,

che gli ottimi in tult' i secoli che sono corsi sin qui , a mettere in-

sieme le pruove di tutte le nazioni piu colte, si contano sulle dita
; e

quelli che non sono ottimi non sono neppur lollerabili : esprimereb-

be una diffidenza che hanno provata i piu grandi ingegni ,
e mette-

rebbe in maggiore stima il fatto suo, dovunque e comunque superas-

se la mediocrita. Ma quauto all' opinione ,
che dice oggimai impos-

sibile il poema epico ,
il nostro Autore la dichiara nulla meno che

una beslemmia letteraria : Blasfemo (cosi egli) chi dice morto 1'evo

epico ; potranno mancare le menli creatrici, non 1'arte . Quanto poi

alia difficolta iuerente al genere, ne egli se ne fa una scusa per ac-

cattare indulgenza da' lettori , e nemmeno un merito per aveila sfi-

data. Tutto il suo limore
,
come dicevamo

,
e ispirato dal soggetto ,

che e Ruggiero , il quale egli sospetla non debba a molli aver sem-

bianza d'inopportuno a questi lumi di luna.

Or come cio
, se il canoue fondamentale del Poema epico ,

secon-

do 1' insegnamento de' maestri dell' arte e la costante pratica di tutti

i poeti e
,
che il soggetto che si prende a tratlare

,
ha da avere si

certo proporzione colla eta moderna
, quanto basti per interessare ,

ma e sempre necessario che sia altinto da storie antiche , acciocche

ii Poeta possa convenienlemente far giocare il maraviglioso coll ope-

ra della finzione ? La quale dottrina ii Tasso, da quel sovrano poeta
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filosofo ch' cgli era
,
formolava ancor piu nilidamente ne' suoi Di-

scorsi sul Poema epico, suggerendo che il soggetto poetico stesse di

mezzo fra i costumi de' remotissimi tempi, che essendo al tulto stra-

nii da'nostri non ci potrebbero muovere, e fra la moderna civilta, la

quale essendo immedesimata con noi rigetterebbe da se il presidio

dell' ideale, da crearsi per mezzo della finzione. Ci sembra pertanto

che difficilmente un poeta siciliano, anche de' tempi noslri, avrebbe

potato prescegliere un argomento di epica poesia piu conforme a

cio che domandavano i maestri dell'arte, segnatamenle il Tasso, che

la irapresa di Ruggiero, il quale libera la Sicilia dalla tirannia de' Mu-

sulmani. Vi e la grandezza dell' azione; siccome quella che, conside-

rala anche storicamente, e una delle piu illustri e maravigliose dei

tempi cristiani, e si risguardi come fatto militare, o si consideri come

avvenimento religioso. Yi ha la nobilta del personaggio: il Gran Conte

Ruggiero ! UDO de' giganti del medio evo
, fondatore di piu monar-

chic, adorno di tulli i pregi, si militari si civili, che possano aver

luogo in un gran conquistatore e reggilore di popoli ;
foi nito inoltre

delle piu eroiche virtu, che formarono di lui meglio che un principe,

un padre della nazione fatta da se rinascere al crislianesimo. Vi ab-

bonda poi ogni campo al maraviglioso sia naturale
,

sia sopranna-

lurale; non solo perche il Poeta sel puo ideare senza niuno dislurbo

che possa lemere dalla sloria, separata da noi di ben otto secoli ,

ma perche veramente assai cose
,
o prodigiose o simili a prodigi ,

intervennero in que' falti
,
aumentate di vantaggio dalle leggende

del medio evo, da cui tanta ispirazione raccolgono i moderni poeti.

N per cotesta lontananza di tempo si puo dubitare che 1'argomento,

Iraltato co'debiti sussidri deirarte, non dovesse in modo straordina-

rio interessare la Sicilia, e piu diciamo ne' tempi presenti.

Imperciocche di due cose si sentono piu che mai gelosi i Sicilian! :

e quesle sono la religione erautonomia. Della prima devono essere

lodati senza restrizione. E come ai tempi di Ruggiero fu loro mas-

sima gloria avere scosso, coll' aiuto di quel forte, il giogo maomet-

laao, principaimente per amore alia fede crisliana
;
cosi ai nostri

tempi e vanto di quel popolo generoso, non meno che degli allri popo-

li ilaliani, mantenersi fedeli alia Chiesa e ai precetti di lei, a malgrado
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di un'altra persecuzione, non puntodiyersa, quanto al finale intendi-

menlo, dalla persecuzione musulmana. Non dovrebbero dunque avere

inleresse per queU'eroe, il quale ristabili fra essi il culto della croce e

1'autorita della Chiesa, donde ebbe principio e alimento la lor presente

civilta, e che ora sono ad essi invidiate da' musulmani della moderna

rivoluzione? L'altro amore della Sicilia e 1'autonomia. Queslo, inleso

enlro certi termini che sono segnati dai dirilti e dai doveri, e uno dei

piu caldi che possano albergare in animi generosi. Certo 1 Sicilian!

T hanno avulo sempre cocentissimo
;
e pur troppo ne hanno falto il

loro piu valido argomenlo i mastri delle ribellioni, per sospingere

que' magnanimi petti ad ingiuste insurrezioni e fellonesche rivoltu-

re. Per contrario i principi legittimi se furono alcune volte un po'

forse duri, se ritirarono non pochi privilegi, in virtu de' quali la

bellissima delle isole del Medilerraneo era presso che autonoma, ci

furono come sospinti dalle male arti de' tristi, in mano de'quali quei

privilegi non erano altro che leva, per sotlrarre tulta 1'Isola al loro

legiltimo impero. Ma ora che ha la Sicilia della sua grandezza nazio-

nale ? Ecco che essa, piu che qualsivoglia provincia dell' Italia, e

moslra in esempio alle genti di cio che sappiano fare i settarii,

per assassinare un popolo eroico, col prelesto di assicurargli quei

beni, nella rapina appunto de' quali dee consistere 1'assassinio. Pe-

ro se altre volte i Sicilian! si richiamarono de' loro diritli nazio-

nali, che essi credettero sminuiti; ora che questi sono tutti in fa-

scio manomessi, e la misera loro patria e condolla alia umiliante

condizione di appendice delle province dell' Italia, infima di tutte

queste, e inoltre calunniata in pubblico Parlamento da'suoi slessi ti-

ranni, come barbara e selvaggia; con quanto miglior ragione si

debbono gridar tradili, rieccitando la brama della liberla nazionale,

mancipata a una straniera dominazione, in nome della stessa liberla

e del loro unanime voto ? E questo infatli e il vero senlimento di

tutt' i Siciliani, se si fa eccezione di un gruppo piu o meno nume-

roso di mancipii della Setta, ai quali fa pro la schiavitu della palria,

perche essi possono impunemente liranneggiare. Laonde non sap-

piamo se piu opportuna congiuntura della presente condizione della

Sicilia avria potuto incontrare il Ruggiero, per doversi affermare che
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esso viene a luce in tempo proprio : quando doe gli animi di tutti

cssendo preoccupati del supremo interesse della religione pericolan-

te, e piu che mai sollecitati dal desiderio della perduta indipenden-

za, la memoria di quella impresa, che assicuro a'loro a\i le ragioni

dell'una e dell' altra, sarebbe un conforto del presente dolore ed un

segno di piu liete speranze.

Ora, chi il crederebbe? queste appunlo che ogni giusto eslimato-

re dell' arte giudicherebbe ragioni , per vendicare al Ruggiero la

massima opportunita ,
all'Autore di esso mettono il sospetto che nol

facciano riputare un anacronismo. Egli dice di fatto : Se lo avessi

evulgato nel 1848
,
sarebbe stata 1'epoca de' tempi: ma poteva io

vacare alle leltere , quando la sfida del Borbone era a morte
,
e mi

assorbiva tutto quanto? Ma di grazia che e mai intervenuto di si

nuovo, di si straordinario nell'Isola dal 1848 al 1865, che un'epo-

pea, opportunissima allora, possa essere al presenle accagionala di

'anacronismo? Non altro certamente che cio che tutli sanno e tutli

lamenlano , la mancipazione della Sicilia al governo della rivoluzio-

ne, che 1' ha spogliala della sua autonomia, e fa ogni opera di distrug-

gerle la religione. Ecco perche il 48, quando ancor giovava un' ap-

parenza di piela cristiana, e si cacciava in mezzo il pretesto della

indipendenza nazionale
,
era Yepoca de tempi pel Ruggiero. Ma ora

che si e gittata, come inutile arnese, la maschera; ora che la-Sicilia

e proclamata libera e beata
, perche incatenata al sedicente regno

d' Italia
,

il quale la smunge di santa ragione , per ricavarne il tri-

buto dell'oro , e prende per sete i paesi, e incendia i casolari
,
e

torlura la gente , per avere il tribute del sangue ;
ora cerlamente

non e 1'epoca del tempi pel Ruggiero; e piultosto e da temere che

alia presenle epoca di tempi sia un anacronismo il Ruggiero !

Per fermo, se fosse vero cio che suppone 1'Autore
, essere la Si-

cilia
,
o almeno la massima parle de' Siciliani tulla divozione alia

rivoluzione italiana, si che per essa abbia fatto volentieri il sacri-

fizio della propria nazionalita
,
e sia ugualmenle disposta a sacrifi-

carle gl' interessi tanto piu preziosi della religione ,
senza dubbio

il Ruggiero si sarebbe inconlrato in un tempo inopportune. Esso in

primo luogo sarebbe un rimprovero pe' Siciliani; inquanlo spieghe-
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rebbe loro dinanzi agli occhi due beni rilevantissimi
, per acquista-

re i quali i loro maggiori stimarono lieve ogni perdita ,
anche quel-

la della vita, e che essi avrebbero barattati allo straniero, per avere

la beata merce di un suo piede sul collo, e poterglisi ingraziare collo

sbaraglio delle proprie sostanze, e della vita de' loro figliuoli. In

secondo luogo que' due beni non sembrerebbero piu tali agli anirni

de' Siciliani
; e per conseguenza non avrebbero efficacia di muover

gliaffelti, se non forse per compatire alia semplicita de' loro ante-

nali
, che rinunziavauo ad una superstizione piu comoda per sogget-

tarsi ad un' altra piu incomoda
,
e si liberavano dalla schiavitu dek

1' Islamismo per sotlomettersi a quella della Chiesa.

Se fosse vera una tanta e si rapida e si universale mutazione nel-

1'Isola, ogni sforzo che fa 1'Autore per iscongiurare il fantasma

deir anacronismo
,
che gli si e presentato in sul frontespizio del li-

bro, ad allro non servirebbe che a vie piu evocarlo. II plebiscito

(egli dice) del 21 Ottobre 1860
,
trae la sua prima genesi dal Ve-'

spro, svolgimento dal 1848, attuazione dalla squilla della cam-

pana della Gancia Quindi il Ruggiero non e un anacronis-

mo, perche svolge, direi quasi, la protasi del dramma, di cui

sono allori Procida, Settimo
, Garibaldi. Ma cotesle sono parole ,

che altro non hauno che il rombo magistrate da fare gabbo ai gonzL

La sostanza e che Ruggiero rifece nazione la Sicilia , ma nazione

crisliana cattolica, commeltendola con sincero animo allo spiri-

luale reggimento de' Papi e de' Yescovi dipendenli dai Papi. Lad-

dove il Garibaldi
, con quel ludibrio di plebiscite che per niuno fu

mislero , cancello la Sicilia dal numero delle nazioni
, impromelten-

dole per tut to compenso di risanarla ben presto del Cancro del Pa-

pato. E vi pare egli dunque che la impresa del Garibaldi sia da

dovvero il compimenlo della impresa di Ruggiero? E se non e; ma

1' una e anzi antitesi dell'altra, il chiaro Autore non iscioglie punto,

ma rinforza la difficolta dell' anacronismo.. II che non e sfuggito ai

suo acume. Pero in fine dell'argomento, invece di dedurre la conse-

guenza, che dunque 1' anacronismo obbietlato non sussiste, ed e un

vano spaujacchio ,
ci esce in quest'altra conclusione : Oggi o non

avrei deltato il Ruggiero o 1'avrei archilettato in inodo assai diverse



BELLA STAMPA ITALUNA 75

da quello che e... E a mostrare al paese anche su cio le mie rnodi-

ficazioni ho iniziato il Washington. II primo poema ha per iscopo

un popolo, il secondo 1'umanita: se la vita mi basti a tanto lavoro,

si vedra come io intenda la nuova estetica . Ma un autore il quale

professa al lettore
,
che avuto riguardo alle nuove condizioni de' tem-

pi , o non avrebbe trattato il soggetto che pur gli presenta ,
o lo

avrebbe trattato in modo assai diverso
,
che altro fa se non confes-

sare che 1'opera che esso pubblica e un anacronismo ? Che era ap-

punto il pregiudizio che si dovea confutare.

Noi non vogliamo insislere sopra questa imprudenle confessione
,

dopo la quale la pubblicazione del Ruggiero potrebbe sembrare un

insulto al leltore
,
non meno che al buon senso. Giacche, in somraa,

chi costringeva il Vigo a trarre fuori del suo scrigno il Ruggiero?

Non lo astringeva anzi una morale necessita a tenervelo chiuso

eternamente , se e vero, com' e verissimo
,
che il fine di ogni scrit-

tore e quello di farsi leggere con interesse? Manoi gli perdoneremo

cosiffalli rimproveri ; perche se egli colle lenti di liberale vede tut-

ta colore garibaldino la Sicilia
,

il fatto e che la Sicilia non e ne li-

berale ne garibaldesca. Che se in questi ultimi tempi e pure inler-

venuta qualche mutazione nell' Isola
; questa e stata che moltissimi

condotti in errore delia Setta co' titoli speciosi di liberta'e d'indi-

pendenza, si sono avveduti, abbenche tardi
,
che valgono nella real-

ta si magnifici nomi ,
e sono tornati coll' animo ai principii mala-

mente abbandonali di religione e di legittimita. Non tema dunque

il chiaro Autore anacronismo nel Ruggiero. II Ruggiero, come te-

ste dicevamo, non si poteva incontrare in un tempo piu adatto.

E cosi, senza quasi avvedercene noi abbiamo falto un'apologia del

poema del Vigo ,
a dispelto di lui medesimo, in cio che e piu essen-

ziale ad una epopea, vogliamo dire il soggetto in armonia de' tempi

e degli uomini. Quanto allo spirito, che informa tulta la macchina

poetica, noi non troviamo, almeno nella sostanza, cosa che possa

disdire alia piela crisliana. II senlimento religiose, quello propria-

mente che si attinge dalla Chiesa caltolica, predomina sempre , ed

esso fmalmente trionfa. Facciamo eccezione di queU'episocJio ,
che

riguarda la fondazione della Legazia apostolica ;
il quale se puo sta-
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re poelicameiite, nondimeno il concetto della cosa
,
secondo che il

ch. Autore 1' intende , torna in grave delrimento ai diritti della

Chiesa 1. Vi ha pure qualche tratto qua e cola, cbe si fa ravvisare.

poco conforrae al senso religioso che e diffuse per tutto il resto
;
e

noi pensiamo che sieno aggiunte, che il chiaro Autore ha fatto

dappoi, secondo che le sue convmzioni si venivano
, com' egli dice,

modifwando nel quarantennio soppravvenuto.

Quanto poi alia parte polilica, egli ci avverte da principio: Chiun-

que leggera queste pagine, immedesimandosi coll' Autore, non di-

menlichi contenere il ruggito di uoa gente ferita al petto da un de-

spota, la quale si sforza risorgere per immergergli nel cuore il pu-

gnale con cui la percosse ;
che quel ruggito fu emesso trent' anni or

sono da un poeta, di cui cuna, musa ed altare e la patria . An-

che qui ci sentiamo costrelti di prendere le difese del Ruggiero,

contro 1'autore del Ruggiero. Lo abbiamo letto da capo a fondo, lo

abbiamo lelto con somma attenzione
; e, a dir vero, cotesto animo

di sicario brutale non trasparisce da quelle pagine. Direnao anzi,

che tolle alcune allusioni a questi ultimi tempi, percio dovute aggiu-

gnere dopo compiulo il Poema, e sottratte quinci e quindi poche al-

tre vaghe espressioni, capaci d'ingenerare sospetto, il Poema si po-

tea pubblicare tale qual e, sotto il Governo di colui, che 1' adora-

lore del Garibaldi e del plebiscite , dopo i fatli che tutli sanno , con

un'antilogia, che fa tant'onore al coraggio civile de'liberali, segui-

ta a chiamar despota.

Or posto che il soggetto e il piu epico che si potesse desiderare ;

che la sua traltazione viene opportunissima alia Sicilia, per la qua-

le fu scelto; che le due molle principali del poema eroico, le quali

sono la religione e la politica, hanno geueralmente nell' opera uso

lodevole; che parti vi ha recato 1' Autore, come poeta, per adeguare

T altezza del genere sommo di poesia, nel quale appena pochissimi

hanno fallo pruova che duri ? Cotesta domanda tocca un taslo delica-

tissimo : si vuole in sostanza un giudizio che ogni autore, anche i piu

modesti
, quegli stessi che sono piu severi contro di se

, pretendono

1 Ved. Canto XV ed altrove.
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favorevolissimo da' leltori
,
massimamente se parlano a molti e con

sussiego di strumenti della pubblica opinione. Noi non sappiamo

qual concetto abbia il Vigo del suo poema sotto il risguardo mera-

mente esletico, poiche non ne dice verbo. Sappiarao solo, eke aven-

do giudicato inopporlunissimo il soggetto ai nuovi tempi; ha nondi-

meno creduto ben fatto divulgarlo per le stampe. II die fa supporre

una persuasione nell' animo suo, che la prestanza dell' arte dovesse

in buona parte supplire alia deficienza dell' argomento ;
sicche il fa-

vore cbe non potesse meritargli la impresa, gliel dovesse meritare a

buon ricambio il canto dell' impresa.

E noi confesseremo cbe il Yigo ha nell' animo un buon fondo di

poesia : ingegno robusto, grande vivaciici di fantasia, un scntir for-

te, un' abilila non comune di colorire gli oggetti ,
un' arte singolare di

descrivere, e phi che di descrivere di dipingere le battaglie. I quali

pregi che bastano a costituire un gran poeta, spargono di grandi lu-

mi di bellezza in lulto il poema , specialmente negli ullimi cinque

canti , che contengono la oppugnazione e la presa di Palermo. Pur

troppo pero il Vigo non e uniforme a se stesso. Se i detti ultimi can-

ti ci souo sembrati generalmente assai pregevoli, i primi ci sonoap-

parsi assai poco lodevoli
;
e un po' partecipi delia bonla degli uni,

un po
1

de' difetli degli altri, quelli che slanno in mezzo.

Inollre il poema, come ognun vede, e di sua natura narrative:

nondimeno il colore, che piu comunemenle vi predomina, e il lirico;

in quanto 1'Autore ad ogni tratto, dove opportunamente dove impor-

tunamente, si lascia trasportare ai voli della fantasia, anche dove

sarebbe bisogno della solenne maesta dell' epico narratore. Dall' al-

tro canto la parte drammatica, che e tanlo piu necessaria per Y ef-

fetlo poetico e s' iutreccia con si bell' armonia colla narrazione
, se

non e trasandala, non vi fa generalmente bella mostra; ora riuscen-

do debole e fredda, ora rotta e fraslagliata, e spesso, per una o per

altra ragione, innaturale. La lingua poi, ch' e principalissimo stru-

niento dello stile poetico, e senza dubbio di buona lega. Non e raro

pero incontrare costrutli che non si potrebbero facilmente difen-

dere
; ambiguila le quali nascono dall' uso improprio de' vocaboli o

da false costruzioni; neologismi non necessarii e percio riprovevoli;
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una cotal liberta di foggiare parole per sola yaghezza di foggiarle;

senza che le possa giustificare o la necessita, o una speciale bellezza

che ne provenga al concetto.

I quali pregi e difetli, sin qui sommariamente notali, non si at-

tengono propriamente alia soslanza del Poema, ma piuttosto alia

forma esterna o alia esecuzione che vogliam dire. II Ruggicro, se-

condo la sua intima struttura di epopea, polrebb' essere un lavoro

di pochissimo merito , anche quando non avesse i difetti di forma ,

che pur \i sono ; e per contrario vi si ammirassero in bella misura

sparsi dapperlutto que' pregi, che vi fanno qua e la bell'apparenza.

E in vero, per quanlo e felice il soggelto, e tutto acconcio per ecci-

tare in sommo grado 1' interesse epico , altrettanto e frustrate del

suo effetto colesto interesse. Possiamo affermarlo per la propria espe-

rienza
; siccome quelli che per 1' obbligo che ne avevamo, poiche ci

eravamo deliberali di parlarne, abbiam dovulo sostenerne la lettu-

ra dalla prima all' ultima pagina. Nella quale fatica, ci convien con-

fessarlo, non ci ha sorretlo quella specie di curiosita che si pruova

nel leggere una varia e ben congegnata invenzione, pognamo che

espressa anche in meschina prosa; molto meno poi quel forte diletto,

che proviene da un ideale maraviglioso ,
innestalo ne' prestigii di

eccellente poesia. Invece ci e convenuto armarci quasi sempre del

p.ensiero del dovere o contra i gagliardi assalti del tedio
,
o contra

i piu miti dell' indifferenza. Ma donde, c' interrogavamo ne'necessa-

rii momenti d' interruzione , donde colesto peso ,
che certo non e il

proprio effelto della poesia ;
e a noi la poesia e stata sempre dilet-

tosissima ? La risposta si affacciava da se ; ed era che nel Ruggiero

manca appunto la invenzione ben congegnata, la quale e il fon-

damento dell' interesse epico, e il punto intorno al quale debbono

aver gioco lulli gli artifizii poelici, se si vuole che conseguano

il loro effetto.

Per provare in tutta V ampiezza la nostra censura, dovremmo fa-

re un minulo esame del Ruggiero, scorrendo uno per uno i venti

canti, che il compongono, ed esaminando la mutua connessione del-

le parti. Ma oltreche una tale analisi ci menerebbe assai in lungo,

e ad ogni modo i nostri lettori avrebbero bisogno di paragonare i
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nostri giudizii col libro, per iscorgerne la esaltezza ; neppur ci sem-

bra necessaria. Crediamo invece die debba bastare, venire indican-

do alcuni sbagli piu capital! d' invenzione
;
e chi ne volesse di piu ,

si tolga il fastidio di leggere da capo a fondo il poema , e ne sara

consolato.

La radicale magagna e nell' azione. L' azione dev' essere una per

lulte quelle ragioni, che gli scolari di retlorica sanno a mente, e

della macanza delle quali noi abbiamo provato il Iristo effetto nella

lettura del Ruggiero. Perocche la conquista della Sicilia; appunto

per la vastita dell' opera , per la sua durazione di ventotto anni per ,

lo meno, finalmenle per la moltiplicita delle geste, costituisce una

serie d'imprese, le quali difficilmenle si potrebbero collegare in quel

tulto poelico di si compatta unila che, secondo la bella similitudine

di Arislolele
,
deve render sembianza del corpo animale

,
che niente

ha che gli si possa togliere ,
e a cui niente manca che gli si debba

aggiungere. Ma il Ruggiero compendia in breve (non abbiamo 'potuto

trarre il conto preciso della durazione
)

i ventotto anni della storia ,

agglomerando tanle parti, che, anche quando fosseroben compatle,

dovrebbero riuscire membra sproporzionate di un corpo rachitico.

Abbiamo detto, che questo e il vizio radicale della invenzione;

perche da esso dipendono quasi lutti gli allri. Infatti non vi e in-

treccio propriamenle delto, cioe i'orditura poetica, che sia costituita

dalla protasi, dall' inviluppo o dal nodo che si voglia dire, e dalla

cataslrofe o soluzione in armonia fra loro. Ruggiero invece precede

di posta in posta ;
e se incontra difficolta

,
che formano altretlanti

nodi
,
e supera quelle difficolta con prospero evento

; generalmente

ne quegl' inviluppi ne quelle soluzioni s* intrecciano nella strultura

di un lullo ben chiuso, ma sono piuttosto, se cosi e lecito dire, lanti

tutti particolari.

Donde avviene che in si disparata varieta di cose si offre alia mente

una noiosa uniformita di sempre le stesse scene di battaglie e di pe-

ricoli
,
di eccidii e di vittorie, colle medesime pruove di prodigioso

valore dalla parte dei Normanni, e di coraggio brutale dalla parle dei

Musulmani. Ne vale gran pezza il compenso, a cui ricorre il Poeta,

di frequenti episodii. Cotesti episodii alcune volte sono un fuor d' o-
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pera, ne si saprebbe come incastrarli nel tullo poelico senza offesa

deH'unita : altre volte sono una vera superfluita, come quando con

poca vaghezza o verisimiglianza si adoperano mezzi soprannaturali,

dove i naturali sarebbero piii che sufficienti. Altre volte finalmente

hanno un esito innaturale, o a cui rifugge la natura; come quel di

Yaldella, nel quale il figlio ammazza il padre, V amante, se stesso.

Generalmente poi gli episodii poco variano la scena, perche anche

essi quasi sempre si versano sopra i medesimi oggetti di pruove

militari.

E nemmeno giova 1' altro compenso della Lirica, la quale non

solo, come si e notato, il Poeta tramescola piu del dovere colla nar-

razione, specialmente nel principio dei canti, ma di piu laintramez-

za di proposilo tra canto e canto. La Lirica, quando e prodolla a lun-

go, ingenera stanchezza ; e percio nel primo modo fa piutlosto contra

il fine proposto. Nel secondo modo pu6 essere al piu considerata

come una interruzione o una pausa nel Poema ,
e non mai come un

arlifizio del Poema.

Per la stessa ragione i caratteri non possono avere gran rilievo ;

e certo non 1* hanno. I Musulmani hanno tulli un tipo ;
e que' pochi

che sono segnalati sopra gli altri, lo sono per eccesso di un valore

Lestiale, ed altre quality di fierezza e crudella proprie di barbari.

Vi ha qualche rara eccezione, come in Besalchimo, in Solimano e in

qualche altro, che polrebbero rappresentare tipi diversi. Ma questi

si dimostrano appena, ed hanno pochissima parte nell' azione. Dal

lato de' Cristiani ollre il valore prodigioso, che si ammira ne'singo-

!i e nelle mollitudini, niuno puo ravvisare qualche eroe specialissi-

mo che si cattivi piu che gli altri
,

e durante 1' intero corso del-

T azione, interesse ed affetto. Lo stesso Ruggiero e meno grande

nel Poema, che non e nella storia
;

cerlo niuno gli si sente ligato

per quelle pruove di virtu di ogni genere, delle quali si pu6 argo-

mentare adorno, ma non da quella mostra che sarebbe necessaria

per 1'effetto poetico, corrispondenle alia sua condizione.

Da ultimo il Poeta fa grande uso del maraviglioso soprannatura-

le. Non vogliamo indagare se sempre bene. Ma pare che egli stes-

so ne distrugga 1' effelto per una qualifica che fa di una delle sue
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macchine, probabilmente aggiunla nel quarantennio delle modified-

zioni delle sue idee
; qualifica che di sua nalura si dislende a lutte

le allre. Perocehe avendo finto la intervenzione di un demonio per

ordire un tradimento, soggiugne :

Delia trama 1'onor die 1'ignorante

Popolo a un consapeyole demone :

E ovunque noli error, yizii, yirtude,

Pinge il Yate, ne emenda il secol rude 1.

Ma dunque dira il lettore
, quanto sin qui mi avete raccontalo e

quanlo mi oarrerete appresso di cose prodigiose, o per celesle virtu

o per arte diabolica, voi slesso volete che io le tenga in conto di

corbellerie ! E sia ; ma perche addebitarle al popolo, che n' e inno-

cente, e non gia al vostro cervello , che ha trovato si nuovo artifizio

di creare la verosimiglianza poetica ?

Stanti le quali cose noi giudichiamo che il Ruggiero conliene

splendidi tralti poetici, e per conseguenza che il Vigo ha molle qua-

lila di otlimo poeta; ma che nondimeno ne il Ruggiero e un poema

epico lollerabile, ne il Vigo ha, o almeno mostra di avere i requisiti

piu necessarii che si avvengono ad un poeta epico. Percio avrebbe

falto bene a non pubblicarlo nella forma die gli ha dalo, non gia pel

\
rano timore di un anacronismo del soggetto ,

anacronismo che non

esiste per le ragioni contrarie a quelle che esso adduce
;
ma perche,

in qualunque tempo lo avesse pubblicato, esso mancherebbe sempre
de' costitutivi essenziali per essere accolto con favore.

1 Canto XII, st. 49.

Serie VI, vol. VI, fasc. 385. 6 28 Marzo 1866.
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lantissimi Ma alcuni sono di natura loro segreti: mensili di pagine 64 almeno in ottayo': 1'ottavo

allri non sono utilmente conosciuti che da coloro fascicolo 6 g& uscito in luce. Costa in Roma scu-

in cui servigio si spediscono. Ye ne sono pero di due all' anno: ed allrove coll' aumento deli*

molti che sono di universale rilievo, e percio spese postali. La nota esattezza e diligenza della

ulilmente possono essere pubblicati, ad erudizione tip. di Propaganda e del suo presente socio ge-
ed ammaestramento s\ teorico e s\ pralico di co- rente sig cavaliere Pietro Marielti, debbono as-

loro specialmente che, come dice il programma, sicurare ciascuno sopra la perfetla regolaritu e

diligentemente attendono allo studio delle leg- puntualilfc del servizio dc'signori Associati.

ALBERANI ELIA ANTONIO Indulto per la Quaresima del 1866, di Monsignor
Vescovo di Ascoli. Ascoli-Piccno 1866, tipografia Cardi. Unopusc. in 8.

di pag. 8.

ALESSANDRO (P.) DA CRECCHIO Mazzetto di fiori spiritual'! ,
offerto a Gesu

Bambino dal P. Alessandro da Crecchio, francescano M. 0., e presentato

ai devoti fedeli per Alessando Monaldi, tipografo editore, nel Gennaio del

1866. Seconda edizione romana, corretta ed accresciuta. Roma, un opusc.

in 32. di pag. 62.

ALET V. Le Bienheureux Canisius, ou 1' Apotre de 1'Allemagne an XVI

siecle : tableau de sa vie publique et de sa vie intime, traCe principale-

ment d' apres ses lettres et ses memoires inedits, par le P. V. Alet de la

Compagnie de Jesus. Paris 1865, Charles Douniol, libraire-editeur,ruede

Tournon 29. Un vol. in 16. di pag. VI, 450.

11 B. Canisio, grande pei doni della natura, predicazione, la controversia religiosa, la stampa

piu grande per quei della grazia, fu apostolo della dotla, il negoziare appresso le corli , le diete, i

Germania tutta intiera coi piii efficaci mezzi che comuni, e sopraltutto la santita della vita. Co-

la Provvidenza gli porse e il suo zelo accetto con m' egli si valesse di ciascuno di questi mezzi, e

animo generoso: 1'educazione pubblica, la sacra con qual frullo li ponesse ampiamente in opera,
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dimostra , discorrendo con ordine per ciascuno non e la piu copiosa, non esitiamo a dire che per

1'autorc di questo iibro. Egli adunque compendia 1'interessc che eccita e la piu ghiolla, e quelha

la storia del B. Canisio, non segnendo la succes- che fa concepire la piu adequata idea dei meriti

sione delle date, ma distribuendo i fatti secondo di questo indefesso Apostolo della Germania. Essa

le idee: e cosl da un ritratto piu Tivo deli'apo- e scritta eleganlemente ia francese : e speriamo

stolato lungo e fruttuoso di questo Beato. Per le di Tederla voltata fra breve in italiano, perche

prime cinque parli parla lo scrittore: per 1' ul- se V e paese ove i tempi corrano simili a quelli

tima, che e quella della santila, cede egli la penna in che si abbatte il Canisio, e certo 1' Italia d'og-

al Beato slesso , perche descriva il suo interne ; gidl ;
la quale non puo essere salva dai danni mo-

pubblicando quella parlc che sola rimane delle rali e religiosi che le fa sentire 1'empieta rivolu-

Confessioni scritte da lui stesso, e alquante leltere zionaria, che coll'opera di apostoli, emulatori del

ineditu, piene di santi consigli. Se questa storia Canisio.

AMATI LUIGI Indirizzo per la celebrazione dei matrimonii secondo le leggi

della Chiesa e dello Stato, del sac. Luigi Amati, seconda edizione. Mila-

no s tipografia arcivescovile della ditto, Giacomo Agnelli neW Orfanotrofio

maschile, con negozio di libri in via S. Margherita f n. 2; Gennaio 1866.

Un opusc. in 16.' di pag. 71.

Quest'opuscolo nella sua parte dotlrinale da le co'mpito, immediatamente dopo, anche 1'atto civile

principal! norme per la Celebrazione del Sacra- ad evitare le gravi conseguenze ,
che potrebbe

menlo del matrimonio, e colle citazioni testuali produrre la mancanza delle formalita prescritte

del nuovo Codice indica le condizioni e forma- dalla legge , senza le quali 1'unione coniugalc

lita richieste per la celebrazione dell'aUo civile, non sarebbe riconosciuta dallo Stato ,
e colic

Per cid che concerne la pratica da tenersi dagli quali sara salva da una parte la coscienza, e

sposi caltolici, dei quali unicamente si occupa, dall'altra salvi saranno i civili diritti. Non es-

dopo aver fatto sentire come ad un cattolico de- sendovi nella dottrina nulla di appuntabile , e

TO premere nccessariamente innanzi a tutto la nella pratica coincidendo il suo consiglio allc

celebrazione del Sacramento in faccia alia Chiesa, islruzioni date dai Yescovi ai loro fedeli , noi

ncl che consisle la vera essenza del malrimonio, raccomandiamo il Iibro con lulta sicurezza.

passa a considerare la somma convenienza che sia

ANGELON1 ALESSANDRO Delia musica sacra : Norme e regolamento per la

citta ed archkliocesi di Urbino. Torino, tip. Giacinto Marietli 1866. Un

opusc. in 8. di pag. 33.

ANON1MO Allocuzione di un Parroco vicino a morte, per preservare i suoi

parrocchiani dair eresia e dall' incredulita, dopo il suo decesso. Seconda

edizione riveduta e co'rretta con appendice. Torino 1865, Pietro G. Ma-

rietti, tip. pontificio. Un vol. in 16. di pag. 185.

Aux ames pieuses. Vingt neuvaines, enrichies-de precieuses indulgences

par noire S. P. le Pape Pie IX, paralssant pour la premiere fois en fran-

cais. Tracludion aulorisee. Rome, imprimerie de le Propagande, adm.par
le ch. Pierre Marietti 1865. Un opusc. in 16. di pag. 100.

Breve esposiz'ione della dotlrina cattolica intorno al Sacramento del Ma-
trimonio. Boloyna, presso la tipografia e lib. Mareggiani 1866. Un opusc.
in 16. di pag. 32.

Catechismo popolare sul matrimonio civile, estratto dalla Stella del Scr-

chio, giorpale lucchese. Lucca, tipografia Landi 1865. Un opusc. in 16. di

pagine 67.

Ci e tanto piaciuto per la solidita e sicurezza che noi significhiamo il desiderio ,
di vederlo

della dottrina, per 1'opportunita delle quistioni, largamente diffuse in ogni classe di persone in

e per 1'ordine della trattazione questo Catechismo, Italia.

Del silenzio deila legge sul Matrimonio dei preti e delle persone religio-

se. Napoli, stabil. tip. strada Cavallerizza e Chiaia, 47. Un opusc. in 8.'

dipay. 38.

La conchiusione a cui menano i ragionamenti in Italia, o delle leggi emanatevi, il prele e il

deU'autore si e che per forza dello Statute esistente religiose sono incapaci a contrattare matrimonio
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civile. *E uaa grandc svcntura, che una tal qui- tavia giugne con un ragionamento molto incal-

stione debbasi agilare: ma dovendosi e bene che zanle a dare la soluzione conveniente al quesilo

sia convenientemente tratlata. Essa per chi parte propostosi. La raecomandiamo dunque ai caltolici

dal punto dommatico che tutta intera la giurisdi- di qualsivoglia partito d'ltalia, afflnche persuasi

zione sul Matrimonio spetta alia Chiesa, noa of- dalla forza degli argomenti qui addotli non rin-

fre ne difficolta ne dubbio: diviene piii intrigata novino in nessun caso lo scandalo dato gia, per

per chi pensi a considerarne il solo punto legale gran confusione loro, da qualche municipio di

innanzi ai codici altuali d' Italia, e prescinde dalla ammellere i preti a contrattare civilmente il ma-
loro giustizia. Cosl fa quesla lettera; e pur tut- trimonio.

ANONIMO Illustrazione della Sinfonia di Dante, deU'eslmlo commendatore
Francesco Liszt. Roma, col tipl dell' Osservatore Romano 1866.. Un opuse.
in 8.* dipag. 22.

II valente Professore anonimo autore di questo Commendatore ora Abate Lislz ne ha espressi in

breve scritfo, ha dato in esso buon saggio della stupenda sinfonia, ammirata dal fiore di Roma,
sua cognizione della Divina Commedia, non me- i sentimenli piu vigorosi e piu ispirati delle tre

ao che dell'arle maravigliosa onde il famoso canliche.

In funere loannis Accorretti marchionis , inscriptiones ad aedem princi-

pem Maceratae propositae XIV. kal. Februarias an. MDCCCLXVI. Mace-

ratae, praelis Cortesianis 1866. Un opusc. in 8. dipag. 16.

La eleganza veramente latina, e la nobilc sem- sono deltatura di perito ingegno , il quale per

plicila di queste iscrizioni dan segno cLe esse modestia, forse soverchia, cela il nome.

La divina Commedia compendiata nelia parte narrativa e descrittiva, ad

illustrazione della Galleria Dantesca. Roma 1866, stabil. tipogr. Aureli e

C. piazza Borghew r?. 89. Un opusc. in 8. dipag. 38.

- Le sacre funzioni della Settimana santa
, spiegale ai fedeli

,
e pratlche di-

vote per santificarla degnamente. Torino 1866, Pietro di G. Marietti tip.

pontificio. Un vol. in 16. dipag. 142.

Necrologia del molto reverendo Padre Fr. Diego Burruego e Melendo,
Trinitario deH'Ordine primitivOj ministro del suo convento di Roma, pro-
curatore generale dell' Orrline ecc. ecc. Roma, stamperia della S. C. di

Propaganda Fide, amm. dal socio cav. Pielro Marietti 1866. Un opusc.
in 4. dipag. 16.

Osservazioni di un Romano in replica al discorso, pronunciato da S. M. il

re Vittorio Emmanuele II, il 18 Novembre 1865. Un opusc. in 8. di pa-

gine 15.

Queslo Romano e un bell' uniore, e il suo co- geranno dovranno dire : Bravo ! avete ragione.

menlo ha sale. *Toi crediamo che quanti lo leg- L'opuscolo non ha data ne altra indicazione.

ANTONACCI PIETRO Manuale, ossia Compendio pratico di Medicina, Chi-

rurgia, Farmacia e Rotanica, percomodo delle Missioni straniere, di Pie-

tro Antonacci d. G. d. G. gia licenziato in medicina e coll' alia matricola

in farmacia, ora direttore della farmacia del Coll. Romano ecc. ecc. Edi-

zione quinta con importanti e sempre maggiori aggiunte. Roma, tip. e lib.

poliglotta de Propaganda Fide 1866. Quattro vol. in 16. di pag. XVI,
316: 390, con tavole: 426, con tavole: 612 con tavole.

Le quatlro copiose edizioni di questo manuale in questo Manuale: quello cioe di Farmacologia,

di medicina, chirurgia, farmacia e botanica, in quello di Embriologia sacra, quello di Ostelricia,

poco tempo interamenle esaurile
, moslrano in quello di Tossicologia e in fine quello della Epi-

die modo il libro sia stalo riconosciuto ulile al zoozia. Cosi tulto cid che puo occorrere di piu

fine
, pel quate fu messo alia luce. La quinta utile e di piu facilmenle applicable in paesi ove

edizione sara accolla con maggior gradimenlo an- non si trovano libri, e mancano medici, hassi qui

cOra: perche non v' e Trattato a cui 1'autore non riunito per servigio delle missioni e del missio-

abbia fatio notevoli aggiunte. Ma cio non basta: narii, al quale servigio mira unicamente il reli-

vi sono trattati interi, posti ora per la prima volta gioso loro autore.
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ARNALDI GIO. BATTISTA LettcFa pastorale di Monsignor Gio. Battista Ar-

naldi, Arcivescovo di Spolelo, diretta al Glero e popolo della sua Archi-

diocesi, ia occasione dell' indulto per la Quaresima del 1866. Asisi 1866,

tip. di Domenico Sensi. Un opusc. in 8. di pag. 32.

ARRIGONI GIULIO Lettera pastorale di Sua Eccellenza Reverendissima Mon-

signor Arcivescovo di Lucca al suo Glero e popolo. Lucca, tipog. Landi

1866. Un opusc. in 8. di pa0..28.

BERCHIALLA V. G. S. Giuseppe; Manuale di letture e contemplazioni sul-

la vita del santo Patriarca, sposo di M. V., per V. G. Berchialla ;
nuova

edizione riveduta con aggiunte. Torino, Pietro di G. Marietti, tipografo

pontificio 1866. Un vol. in-16. di pag. 327.

B1NDI ENRICO Dell' insegnamento sacerdotale in ordine alia civilla e alia

scienza, discorso detto nella, solenne distribuzione dei premii, fatta da Sua

E. Rilia Mons.' Ferdinando Baldanzi, Arcivescovo di Siena, agli alunni del

suo Seminario-Collegio il di 16 Settembre 1865, dal canonico Enrico Bin-

di reltore. Siena 1*65, lip. e Gale, di Giovanni Baroni aW insegna della

Lupa. Un opusc. in 8. di pag. 28.

BRAGAZZI GIUSEPPE La Rosa dell' Umbria, ossia piccola guida storico-arti-

stica di Foligno e citta contermine, Spello, Asisi, Nocera, Trevi, Monte-

falco, Bevagna, compilata dal dott. Giuseppe Bragazzi. Foligno, tip. Cam-

pitelli 1864. Un vol. in 8. di pag. 291, LVI.

La modeslia del titolo di Piccola guidq, e una pilayori d' arte che si trovano nel cerchio della

grande raccomandazione per questo libro , che Rosa, ma ricorda ai concittadini le piu care e le

promettendo poco attien niollissimo. Esso e in piu gloriose memorie della patria. Cio che piu

cffelto una vera storia politica, artistica, religio- singolarmente ci place e Io spirilo schieltamente

sa e cUtadina delle sette citta che formano la Rosa catlolico, onde questa piii Teramenle Storia che

dell' Umbria
,

sloria narrata al cospetlo dei mo- Guida e informata. Noi dunque la raccomandiamo,

numenti, che quivi sorgono ad atleslarne gli av- non solamente a coloro che visitando quest! luo-

Tbnimenti. L'aulore, uomo di molte leltere e di ghi si gentili d' Italia, amano di avere una buo-

scrupolosa diligenza, ha sapulo raccogliere in que- na guida che li erudisca con facile ma utile fa-

slo libro quanto T'e di piu importante e di piu tica; ma eziandio ai raccoglitori di slorie muni-

ccrlo, e insieme di piu ourioso a sapere. Questa cipali del nostro paese, siccome una compiuta e

guida adunque non solo addita ai foreslieri i ca- assai crilica monografla.

BRESCIANt ANTONIO Opere del P. Antonio Bresciani della Compagnia di

Gesii
;
votame IV: Dei Costumi dell' Isola di Sardegna, comparati cogli

antichissimi popoli orientali.Roma, uffirio della Civilta Cattolica, via del

Gesu, 61, 1866. Vn-vol. in 8. di pag. VI, 444, con due tavole.

L' edizione delle opere del celebre padre Bre- dagl' Italian! a questa edizione ci anima a non

sciani proseguesi alacremenle. Non e ancora fl- trascurar nessuna solleciludine perche riesca com-

nito un anno dalla pubblicaziono del primo vo- piuta e corretta, secondo il desiderio di tutli gli

lume, e gi& il quarto e yenuto alia luee, ed il amatori delle buone lettere.

qjiinto e quasi tutto impresso. L'accoglienza falta

BUSCARINI GIUSEPPE Giuseppe Buscarini
,
arcidiacono della Chiesa calte-

drale, Vicario generale capitolare della diocesi di Borgo sanDonnino, al

venerabile Glero ed amalissimo popolo, salute nel Signore. Indulto per
la Quaresima del 1866. Borgo san Donnino, dalla tip. Verderi. Un opusc.
in 8. dipag. 51.

CAM CARLO Memorie consolanti sulla Congregazione del SS. ed Imma-
colato Cuore di Maria, erelta nella chiesa di S. Maria della Vittoria in Mi-

lano, ed aggregata all' Arciconfraternita di Parigi ,
nella chiesa di Nostra
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Signora delle Viltorie; prima dislribuzione. Milano, presso Serafino Ma-

iocchi, libraio-edittore, via del Bocchetto n. 3, 1866. Un opusc. in 8. rf?

pagine 51.

L'aggiunta di Prima dislribuzione posla nel zie specialissime di conversion! ispirale, ottenu-

titolo indica 1' intenzione che si ha di continuare tesi merce la preghiera, fatta in comune nella

la stampa di queste Memorie consolanti. E sono Congregazione del SSmo ed Immacolalo Cuore di

onsolanti davvero, perche tulte contengono gra- Maria.

GANGER FERDINANDO Due nuoye Beate. Parieglrici del P. Ferdinando Can-

ger d. G. d. G. Napoli, libreria cattolica sotto I'insegna deU immacolata

Concezione, largo Gerolomini n. 16,, 1866. Un opusc. in 16. dipag. 48,

11 ch. P. Ganger in quesli due bei panegirici, degli Angioli la Claustrale al cospetto def secolo,

dimoslra che la B. Margherita Maria Alacoque nel doppio eroismo dell'amore individuate, e del-

fa 1'eroina del cuore nel sacriflcio del cuore ,
e 1'amor citladino.

nell'apostolato del cuore ;e addita nella B. Maria

CITTADELLA LUIGI NAPOLEONE Ricordi e document! intorno alia vita di

Cosimo Tura, detto Cosme, pittor ferrarese del secolo XV, per Luigi Na-

poleone cav. Cittadella
,
bibliotecario

,
membro delia Commissione go-

vernativasul monument! d'arte nell'Emilia, ecc. ecc. Fezrara, per Dome-
nico Taddei 1866. Un opusc. in 4. di pay. 29.

CORRADINI FRANCESCO Lexicon totius latiniiatis I. Facciolati, Aeg. Forcel-

lini et I. Furlanetti, Seminarii Patavini alumnorum cura, opera el studio

lucubratum, mine demum itfxta opera R. Klotz, G. Freuud, L. Doderleiu

aliorumque recentiorum auctius, emendatius melioremque in formair,

redactum, curante doct. l
?rancisco Corradini, eiusdem Seminarii alumno,

Patavi, lypis Seminarii 1865. Tom. II, fasc. Ill, in 4. da pag. 161 a 240.

del Tom. If. Si giugne alia parola EGREDIOR.

COURCELLE-SEtfEUIL J. G. Agression de 1' Espagne contre le Chili, par
J. G. Courcelle-Seneuil ; deuxieme edition. Paris, L. Denlu libraire-edi-

teur, Palais-Royal 17 et 19, Galerie d'Orleans, 1866. Un opusc. in 8. rff

pag. 43.

CUTURI MARCO e BENEDETTI SCIPIONE Sillabario, seguito in alcune scuole

comunali di Toscana, compilato dai maestri Marco Culuri e Scipione Be-

nedetti. Firenze, Felice Le Monnier 1858. Un opusc. in 8. di pag. 92.

D'ACHILLE ALLESSANDRO A Sua Eccellenza Reverendissima, Monsignor D..

Ruggiero de' Marches'! Anlici -Mallei, segretario della S. Congregazione
Concistoriale e S. Collegio, canonico decano della SS. Palriarc. Bas.Vatic. ,

nel faustissimo giorno che veniva solennemente consacralo Patriarca di

Coslanlinopoli ,
in segno di grandissima slima, Alessandro D'AchHle cb,

benef. vatic, offeriva una Canzone; 1866.

DANIEL CARLO La beata Margherita Maria e le origin! della divozione a!

Cuor di Gesu, per Carlo Daniel d. C. d. G., versione dal francesce di ui>

suo confratello. Venezia, tipogr. Emiliana editrice 1866. Unvol. in 8. df

pag. 380. Pel Venelo florin! 1, 30: per V eslero lire 3,.50.

La vita della B. Margherila Maria Alacoque della Divozione al -Cuore SS. di Gesit ,
ed e

fu scritta recentemente dal celebre P. Daniel in scritta. colla unzione della piu soave pieta. La

Francia
,

e venne accolla dal pubblico col piu traduzione e condotta da una penna valente ,

vivo gradimento. Contiene essa una moltitudine si che a giudizio di persone esperte non lascia

di fatli che il dotto Autore pole trarre da copiose desiderare per nulla la grazia e 1'elegaaza del-

memorie inedite, che gli vennero appositamente 1'originale.

somministrate. Racchiude tulta la storia autentica



BIBLIOGRAFIA 87

D'AVINO VINCENZIO Enciclopedia dell' Ecclesiastico
, compilata dall' abb.

Vincerizio D' Avino ;
edizlone seconda riveduta, aumentata e in parte ri-

fusa. Torino, Pietro di Giacinto Marietti, tipografo-editore, piazza B. V.

degli Angeli , d-spensa 33. a a 38. a in 4. dapag. 177 a 560 del vol. ///,

fino alia parola ORAZIOKE.

DE ANGELIS FILIPPO Lettera pastorale dell' Effio Gardinale Arcivescovo di

Fermo, in occasione di pubblicare 1' indulto della Quaresima 1'anno 1866.

Torino 1866, Pietro di G. Marietti, tipoyrafo pontificio. Un opusc. in 8.*

di pay. 14.

DE LA PORTE II diavolo esiste egli? e che cosa fa? operetta del P. De la Por-

te, dottore in teologia e professore di dommatica, versione italiana sulla

quarta edizione francese. Torino, per Giacinto Marietti, tipografo-libra-
io 1865. Un vol. in 16. di pag. J81.

Tra i libri scritti per ismascherare lo Spirit!- risce la questipne in modo acconcio pel popolo.

smo moderno, questo del D. Delaporte ha avuto Godiamo del vederlo tradollo in italiano: perche

gran voga: non perche sia il piu erudito e il piu bisogna propagar molto 1' antidote dove gli av-

ampio, ma perche nella sua breve sempllcita chia- velenatori spargono, largamente il lossico.

DE LORENZO ANTONIO M. Ilsautuario di Maria SS. della Consolazione, pres-
so Reggio di

1

Calabria, pel sac. Antonio M. De Lorenzo. Reggio, tip. di

Adamo D' Andrea 1866. Un opusc. in 16. dipag. 78.

Qual inleresse puo deslare la descrizione di un nelle minute circoslanze. Tal pregio troviamo nel-

Santuario^Se lo scritlore e abile, essa puo pren- )' operetta del ch. De Lorenzo, che raccogliendo

dere le proporzioni d' una sloria
;
e menlre ri- insieme le memorie del Santuario della Consola-

-corda ai paesani le loro piu care memorie, fa zione di Reggio, ha dovuto accennare a molti

cpnoscere ai lontani le vicende noa solo religio- fatti della storia reggina, e lo ha fatto con buon

e, ma civili e poliliche d' un paese, con la sod- criterio.

disfazione che da un ragguaglio parlicolareggialo

BE LUCA GESUALBO Orazioni sacre del molto reverendo P. Gesualdo De
Luca da Bronte, ex provinciale cappuccino, professore di sacra teologia,
e di dritto canonico, socio di varie accaclemie. Catania, stabilimento ti-

pografico di C. Galatola nel R. Ospizio di BeneficenzalWb. Un vol. in 8.*

dipag. 310.

La piu gran parte delle Orazioni sacre con- s' invogli d' imitarlo. In quanto alia tessitura ci

4enule in questo volume sono Panegirici. In essi sembrano mollo bene scelte le proposizioni di

1' eloquente Anlore segue con buon metodo il ciascun panegirico, siccome quelle che in un con-

?rincipio , che il fondo di un panegirico de- cetto solo danno 1'idea giusla e naturale di cia-

7' essere la Storia
; e la morale vi deve esse- cun Santo. La nobilta poi dello stile onde sono

re inserita con parsimonia ;
cosicche chi lo svolti e proporzionata alia grandezza del sog-

ascolta impari le geste del Santo encomiato , e gelto trattato.

DI PIETRO STANISLAO Tantum ergo a tenore e basso co*n accompagno di

cori a quattro voci, scritto in cliiave di violino
;
musica del P. Stanislao

di Pietro d. G. d. G., direttore della Gappella Gregoriana nel Gollegio Ro-
mano. Roma 1866. Prezzo paoli 3.

Tantum ergo a solo tenore, con accompagno di cori a quattro voci, scrit-

to in chiave di violino, dello stesso Autore. Ibidem. Prezzo paoli 3.

2UFAU TOUSSAINT Le Magniticenze della Grazia
, contemplate nei cuori di

Gesii e di Maria, opera del P. Toussaint Dufau d. C. d. G.,prima tradu-

zione italiana. Napoli, stamperia della regia Universita 1866. Un vol. in,

16. di pag. VIII, 239.

L'autore offre a contemplare nei due sacri Cuori nella piu larga loro effusione, afflne d' invitare i

ii Gesu e di Maria i doni dello Spirito Santo fedeli ad attingere dalla medcsima sorgente to
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ricchezze che ci offre il divino Spiritb. Questo del Periodico, I Gigli 4i Maria, procaccia ai

bel concetto, svolto con dottrina esatta, non senza leltori italiani il bene e la consolazione che il

astruserie o pompa, fa veramente prezioso per testo francese del Dufau ha portato in Francia e

le pie persone il libro. La Tersione non inele- nel Belgio.

gante, faltasene in IVapoli per cura dei Direttori

DURANTE ANTONIO II riscatto delle clonne traviate, raccomandato allo ze-

10 de'sacerdoti ed alia pieta de' fedell dal sacerdote Antonio M. Duranle.

Napoli, co
1

tipi di Vincenzo Manfredi, stradaS. Nicandro 4, 1802. Un
vol. in 8. di pag. 295.

11 titolo dice abbastanza lo scopo del libro. nanzi a Dio , dell' ulile che fa alia societa chi

L' autore con uno zelo santo stimola tutti i fe- cosl adopera, delle difflcolta che s' incontrano, del

deli, e spcialmente gli ecclesiastici a concorrere modo da tenere, delle case che servono di rifu-

coll' opera e colic limosine a sostenere le case gio, dei Santi che dettwo piu speciale esempio

delle penitenli ore sono, e a fondarne delle nuo- di questd zelo.

Te. II fa ampiamente, discorrendo del merito in-

ECO DEL DIVIN SALVATORE Piccola pubblicazione della Domenica. Roma,

tip. Salviucci 1866. Un fasc. in U.dipag. 16.

Questo piccolo giornaletto , che si Tende un non solo esorlassero i loro dipendenti a prenderlo,

baiocco a numero, contiene il Vangelo della Do- ma lo donassero loro, perche ri spendessero eon

naenica con una breye dichiarazione: la nota delle utilita un po' di tempo a leggere ne' dl della fe-

feste della Settinjana: e alcune important! noli- sla. 11 deposito centrale e nella libreria Gentili:

zie religiose. E cosa adalta pel popolo: e sareb- Tia Tor Sanguigna N. 11.

be gran bene se i padroni e i capi di bottega

FABRIS LUIGI MARIA Al reverendo don Giovanni Viviani di Vicenza, che

nel giorno 25 Gennaio 1866, neir Oratorio del pio Istituto di S. Dorotea

di Vicenza il primo suo sacrificio celebrava; Luigi Maria Fabris, canonico

onorario della cattedrale, questo sermone sulla dignita del sacerdote cat-

tolico, in segno di ammirazione e di esultanza D. D. D. Vicenza,, tip. ve-

scdvile di G. Staider 1866. Un opusc. in 8.' di pag. 15.

FERRERI SEVERING Un vero amico, ossia guida della Gioventu sul cammin
della vita; letture morali sugli Evangeli per ciascun giorno dell' anno,
versione dal francesce del sac. Ferreri Severino, torinese ; seconda edi-

zione. Torino, per G. Marietti, tipografo-libraio 1865. Unvbl. in 8. di

pagine 660.

F. M. II Teotimo, ossia pratiche quotidiane di Religione. Torino 1865, Pie-

tro di G. Marietti, tip. pontificio. Un vol. in 32.* di.pag. 208.

FOLICALDI GIOVANNI BENEDETTO Istruzione pastorale sopra il Sacramento

del Matrimonio. #0%nal863, tipografia Mareggiani. Un opusc. in 4. di

pagine 12.

FRANCO GIO. GIUSEPPE Quatre Recits: par le P. J.-J. Franco de la Com-

pagnie de Jesus; ouvrage traduit de 1* italien par le traducleur des OEu-

vres du P. Bresciani. Paris, Laroche-Leipzig ,
Kitteler-Tournai , Caster-

man, 1865. Un vol. in 12. di pag. 300.

Mcntre noi abbiamo sotto i torchi la raccolta Parigi, in un bel TOlume. Questo conliene quut-

dei Racconti del P. Gio. Gius. Franco, siamo pre- tro racconli : Le Pain et le frontage. Manuscrit

renuti dalla cortesia oltremontana che ne pub- de famille. De I'Enfer au Paradit. Les Conpi-
bliea una nuora traduzione, dirersa da quelia di ratrices.

FRANCO SECONDO II mese di Maggio,consacrato alia SS. Vergine dal P. Se-

condo Franco d. C. d. G. Venezia, tipografia Emiliana, 1865. Un vol. in.

18. di pagine 316.

Di Mesi mariani e, merce di Dio, gran copia, e tra molti eccellente e degno della mano mae-

e tuttaTia s'aumenta : ma questo che annuiuiamo stra, conosciuta e pregiata da tutta Italia, che
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Io scrisse a gran vantaggio dei seinplici fedeli e

del Sacerdoli. L' Autore approva il metodo del

Muzzarelli ,
e lo raccomanda nella grave Prefa-

zione, non piacendogli 1' uso che si ya introdu-

cendo di trattare in tullo il corso del mese un

solo argomento, il che suole ingenerare fastidio

ttegli udilori, oltre che riesce di piu fatica a chi

parla e di meno frutto a chi ascolta. Cosl egli

disapprova la solennita da quaresimale, volula

imporre ai discorsini del pio esercizio, cosa re-

pugnante alia natura c all' utile pratico da in-

lendersi con questa divozione. Coiitultociu egli.

non segue materialmente il suo esemplare. Ne

vario alquanlo gli argomenti, riducendoli a punti

piu opportuni o piu urgenti ne' tempi correnti ,

li svolse con saldezza di ragioni , con ordine,
con energia, con semplicila, con rara pratica dei

bisogni della societa presente. Non tralascio gli

esenipii , che critici e sceltissimi trovo in gran

parte nelP opera del ch. padre Geminiano Mislei
'

La Madre di Dio : le considerazioni si chiudono

con un Ossequio e con una Giaculatoria. Di-

ciatno con sicurezza, per quantp conosciamo di

Mesi mariani, queslo ci sembra uno de'piu adat-

tati a leggersi nolle famiglie, e nelle chiese e

negli oralorii, e otlima guida ai predicatori.

FRESCOBALDI LORENZO Lettera al Clero ed al popolo della diocesi di Fie-

sole per la Quaresima del 1866. Firenze , tip. all' insegna di S. Antonino

1866. Un opusc. in 8. di pag. 20.

FUMAGALLI GIO II sacerdote celebranle, diretto nelle varie funzioni del suo

ministero, con Appendice alfabetica di cose pertinent! alia sacra liturgia,

per cura del sac. Gio. Fumagalli, ceremoniere vescovile e maestro de'sa-

cri Rili nel venerando Seminario di Bergamo. Bergamo alia citta, presso
Carlo Colombo, libraio editore 1866. Un vol. in 16. di pag. 384. Prezzo

it. L. 2, 50.

Un libro che con brevi indicazioni guidi un

semplice sacerdole nelle varie funzioni sacre ,

che gli accade di compiere come celebrante, e

ove nulla si desideri pei casi piu ovvii, e in oc-

casione delle cerimonie usuali, per quanto e a

nostra nolizia , non v' era , o certo non v' era

si commodo e manesco. 11 ch. sig. Fumagalli
lo ha fatto ora, atlingendo alle fonti piu sicure,

quali sono le prescrizioni del Messale Romano
,

del Rituale e del Ceremoniale dei Vescovi, e i

Decreli della S. Congregazione dei Riti. Lo addi-

tiamo adunque come libro atlissimo per istruire

i sacerdoti, specialmente noyelli, e sopraltutlo

quelli che debbono senza grande assistenza di

clero compiere nelle chiese piu pOTere quei sa-

cri riti.

GALEOTTI MELCHIORRE La fede cattolica e lo Spiritismo ; raffronti per Mel-

chiorre Galeotti, prefetto degli studii nel Seminario arcivescovile di Pa-

lermo. Terza edizione corretta e cresciuta dall'autore. Roma, tip. e lib.

poliglotla de Propaganda fide 1866. Un vol. in 8. di pag. 333.

Esortiamo quanti hanno zelo del bene spiri-

tuale e morale del ioro prossimo a spandere que-

gto libro. Esso contiene due parti : lo Spiritismo

in rapporto alia Chiesa cattolica; lo Spiritismo

in rapporto alia Frammassoneria. Noi ,
non ne

diciamo altro, se non solo che le idee propu-

gnate dall' Autore consuonano interamente collt

noslre: poiche in quanto al modo di svoigerU
basta per ogni lode il fatto che le numerose edi-

tion! precedent! sono in breve tempo esaurite, cie

che (iimostra di quanto gradimento il libro sia

riuscito per I'unirersale.

GARELLI ANDREA De Philologia universa et titulorum pangendorum ratio-

ne, auctore Andrea Garelli sacerdote. Veronae, ex typis Antonii Merli,
anno domini 1864. Un vol. in 4. di pag. 100.

E questo un trattato , che , come lo dice il ii-

lolo, abbraccia due parti, la Filologia in generale

e la EpigraOa. II chiaro sacerdote Andrea Ga-

relli., il quale, per cio almeno che ne sappiamo
oi , non si era ancora manifestalo al pubblico

con opere dale alia luce , con questa si da a

conoscere per valenle latinista, e non meno pe-

rito delle materie che tralta. Le osservazioni ge-

ma parte, sono scelte, giudiziose e alcune di ease

profonde. Quelle poi che riguardano la Epigrafla,

che e la seconda parte , costituiscono una com-

piuta trattazione di questa difficile arle
;

tratta-

zione, che tanto piu e da pregiare, in quanlo noa

Jascia nulla a desiderare del piu e del meglio ,

che si trova scritto da altri
,

e aggiugne assai

cose che si devono tulle allo studio ed alle os-
nerali intorno alia Filologia, che formano la pri- servazioni del dotto Autore.
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GARELLI ANDREA Polemica sul diritto del domiiiio temporale del Pnpa, ds

Andrea Garelli, sacerdote, contro Angelo Volpe. Verona, tip. di Antonio

Merlo 18l>4. Vn vol. in 16. dipag. 320.

GARRUCCI RAFFAELE D. C. D. G. Dissertazioni archeologiche di vario argo-

mento, di Raffaele Gnrrucci d. C. d. G. Roma, tip. de Propaganda Fide,
amm. dal socio cav. Pietro Marietti 1865.

La pubblicazione periodica del chiaro P. Gar- spensa del secondo Yolumc, ripuliamo di sommo
rucci, annunziata^piu volte da noi nel passato interesse una dotlissima dissertazione sulle Monete

anno, ha chiuso felicemente il primo volume, e delle due rivolte giudaiche. Crediamo che gli stu

si e inoltrata di buon tratto nel secondo. Fra i diosi della Numisinalica dovranno trarre molto

varii soggetti ,
tutli degni dell' altenzione di un vantaggio dai nuovi lumi, che lore fornisce qu-

Archeologo, che fanno parte di questa prima Di- slo breve ma tutto sostanzioso lavwo.

GIGLI GIROLAIO Le opere di S. Caterina da Siena, gia pubblicate da Giro-
lamo Gigli, completate e riprodotte. Roma 1866, tipografia in piazza di

Montecitorio, n. 119. Tre volumi in 8. di pag. 308, 174, 397.

Girolamo Gigli pubblico in quattro grandi vo- della Vila della Santa
, scritta dal B. Raimondo

lumi le Opere di santa Catarina da Siena, rac- da Capua, mi'gliorata nella correzione, con indict*

colle e collazionate con fatiche somme di ben piu ordinato, e con le appendici poste in fin d;

\enli anni. Questi volumi numeraronsi I, II, IV e volume. II secondo volume ha il supplcmenlo del

V. II terzo dovea contenere il supplements di Nani Caffarini, volgarizzalo dal P. Ambrogio An-

Tommaso Nani Caffarini alia Leggenda del beato sano Tantucci colle sue note, prefazioni ed ag-
Raimondo da Capua, promesso con solennita dal giunte. Al terzo volume da materia il Dialogo

Gigli, ma non mai yenuto in luce. La edizione composto in volgare della Sanla, diviso in quaUro
del Gigli e divcnuta rarissima in Italia: ottimo trattati, agginntovi un quinto lolto dalla libreria

pensiero fu il riprenderla: e molto ancora piu Valicana, e le Orazioni della Sanla con altri suoi

1'aggiugnervi cio che alia slampa del Gigli manca. document!. Quesla edizione romana riproduce con

Noi annunziamo adunque con vivo piacere 1'e- molta fedelta la orlografia e la inlerpunzione se-

secuzione di un lal disegno, giunta omai a buon guitata dal Gigli, poiche e conforms agli aulo-

termine. Tre volumi sono comparsi alia luce, graG da lui consultati con tanta cura. Le altre

Essi contengono tutli gli antichi fronlespizii, de- opere verranno slampate nei yolumi seguenli

diche
, prefazioni , annotazioni e approvazioni. Inlanlo i Ire volumi, finora usciti alia luce ven-

Tiene il primo luogo nel volume 1. la Leggenda donsi al prezzo di paoli 25 in Roma.

GILLI GASPARE 11 mese di Marzo, consecrate alia passione e morte del

Redeutore, per D. Gaspare Gilli. Torino 1864, per G. Marietti, tipogra-

fo-libraio. Un vol. in 32. dipag. 455.

GUlDA.per riconoscere ed ottenere 1'esenzione dalla Leva. Prezzo cent. 20,

franco di posta; presso ilslg. Domenico Paradisi. Napoli, via S. Grego-
rio armcno n* 2.

In sole olio pagine di otlavo grande sono con va, con 1'indicazione dei Document! che debbono

brevila e chiarezza esposti tulti i casi ,
che a presentarsi per oltenerla.

norma della legge. imporlano esenzione dalla Le-

G. ffl. T. Raccolta di sacreNovene, arricchite d' indulgenze, concesse daf

sommo Pontefice Pio IX
7

,
scritte da G. M. T., P. d. C. d. M. Roma 1865 ?

stamperia della S. C. de Prop, fide, ammin. dal socio cav. Pietro Marietti.

Unvol. in 32. diparj. 110.

GRANATA (DA) LUDOVICO Dux peccatorum R. P. F. Ludovici Granaleosis, Or-

dinis S. Domiuici, opusculum valde pium, quo peccalores a via \ itiorum

et perditiouis ad regiam virtutum ac salutis aeternae viam perducuntur .

per Michaelem ab Isselt in latinam linguam conversum. Augustae Tauri-

norum, ex pontificia typographia Peiri Hyacinthi filii Marietti 1866. Un

vol. in 16. di pag. 623.

Gli scrilti ascelici del P. F. Ludovico da Gra- me pieni di santa dotlrina, ed efficacissimi a com

nata furono dal Pontefice Gregorio XIII Jodati eo- durre le anirne alia perfezione. tfra questi 1'opera,
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volfata in latino, che rislampasi coi tipi di Pietro prima parte i molivi che ci debbono animare alia

Marielti, porta il prinialo, siccome quella che con- virtu, e nclla seconda insegnandone la pratica.

tiene un traltato compiuto di ascetica, dando nclla

GRASSI LUIGI Delia sentcnza inscrittanellatavola di Porcevera, trattazipne
del canonico Luigi Grass!

,
bibliotecario emerilo dell'Universita, dottor

collegiate in lettere nella medesima, delta societa ligure di Storia patria.

Genova, tip. del R. I. de' Sordo-Muti 1865. Un vol. in 4. dipag. 144,
con tavole.

Tratlammo, due anni addietro, di questo insi- dottrina archeologica. Qui altro non aggiungiamo,

jne monumcnto
( Ser. V, vol. Vlll, pag. 221 e se non che la presente edizione si vanlaggia di

segg.), attribuendo al chiaro canonico Luigi Grassi assai sopra la passata, non solo per la eleganza

la lode meritata di averne assicurata la vera le- de' tipi , ma per non pochi intrinseci raigliora

zione, e dichiarati i sensi con molfa pienezza di menti.

SORAE DIURNAE Breviarii Romani, ex decreto SS. Concilii Tridentini re-

stituti, S. Pii V, Pontificis Max. iussu editi, dementis Vlll, et Urbani VIII,

auctoritate recogniti, cum officiis Sanctorum novissime concessis. Tauri-

ni< Pelrus H. 1. Marietli, pontificius typographus 1866. Un vol. in 32. di

pag. XXX, 299, CCXVL
1SOLA I. G. Discorso di scienza politica, estratto dagli opuscoli religiosi,

letterarii e morali di Modena 1866. Un opusc. in 8. di pag. 144.
'

1AMY T. I. lutroduclio in sacram scripturam, auctore T. I. Lamy S. Theol.

doctore, Hermeneuticae sacrae et lingg. orient, in Universitate catholica

Lovaniei>si professore etc. Pars prima introductionem generalem com-

plectens. Mechliqiae, H. Dessain, summi Pontificis, S. Congregationis de

Propaganda fide et Archiep. Mechl. typographus 1866. Un vol. in 8." di

pag.. VI, 274.

A far che quest'opera sia tenuta in pregio, ba- titoli sono i seguenti: 1. De' nomi, della deflni-

ilerk dire, che il ch. Autore ha raggiunto quello zione e della divisione della sacra Scrittura. 2. Del-

a che , com' egli afferma nella sua Prefazione, la nalura o ispirazione de' libri sacri. 3. Del canone

aveva mirato nel comporla. Cioe non omettere de' libri sacri. 4. De' testi primitivi della sacra

niuna delle questioni solite ad agilarsi in somi- Scrittura.. 5. Delle varie versioni della Bibbia.

pliant! trattati, servendosi di quegli Autori che 6. Delia letlara della sacra Scrittura nolle lingua

sou comunemente riputati migliori, ed esponendo volgari. 7. Della interpretazione della sacra Scrit-

le loro sentenze con verita, con brevita e con chia- tura. II ch. Autore promette un secondo volume
i-czza. II presente volume contiene solamente 1'in- il quale si versera sulia Introduzione speciale alle

troduzione generate ai libri del viecchio e del nuo- singole parti de' due Testamenti.

vo Testamenlo; e vien diviso in sette capi, i cui

LEBON HUBERT Le delizie eucaristiche, per Hubert Lebon, traduz. dal fran-

cese di A. A. Amadei, seconda edizione. Torino 1865
, per G. Marietti,

tipografo-libraio. Un vol. in 32. di pag. 1-83.

&EONARDI M. II Vangelo, Renan e la Storia. Ragionamenti del prof. M. Leo-

nardi; seconda edizione, tratta dalla Vera Buona Novella. Firenze 1865,
lipogr. di Eduardo Ducci, ma della Chiesa n. 163. Un opusc. in 8. di

pag. 87.

1ETTERA PASTORALE dell' Episcopato toscano al suo Glero e popolo. Pisa,

tip. delle Letture cattol. diretta da G. Alisi, 1866. In 8. di pag. 3.

Sottoscrivonsi a questa pastorale gli Ordinarii un manuale di sapienza pratica su tale maleria,
Id venerabile clero toscano. Chi raccogliesse le degno dei piu bei tempi della Chiesa. Doltrina,
istruzioni date dai Vescovi ilaliani nella doloro- zelo, pieta, fortezza, moderazione, tulto vi con-
sa contingenza della legge anticristiana , messa corre.

:"a vigore sul matrimonio, Terrebbe a comporre
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LETTURE CATTOLICHE di Geneva, pubblicazione mensile, anno prirno, fasci-

colo 1. Gennaio. Genova, stabilimento tip. di G. Caorsi 1866. Un opusc
in 16. dipag. 40.

. Col prezzo di it. L. 2 all'anno si ricevera ogni le Lelture -caltoliche di Genova emuleranno nella

mese un fascicoletto non minore di pag. 32, nel scelta degli argomenti, e neJlo spirito sincera-

quale si comprendera un arlicolo di polemica, mente cattolico quelle di Roma, Torino, Napoli
un racconto, una cronaca religiosa, ed un'ap- Bologna, Modena, Pisa, Bertinoro, Padova ,

dalle

pendice di fatti diversi. Noi ci auguriamo che quali prende il nome.

L. F. Sulla maternita. Lettera a giovane sposa per la prima volta puerpe-
ra. Modcna, tipogr. dell'Immacolata Concezione 1865. Un opusc. in 16.9

dipag.H.
LIBERATI FRANCESCO Le relazioni della politlca colla Religione ,

discorso

dell'abate Francesco Liberal], dolt, in Fil., S. Teol. e Legge. Roma, stam-

peria della S. C. de Prop. Fide
,
amm. dal socio cav. Pietro Marielli

1866. Un opusc. in 16. di pag. 35.

LICCARO VALENTINO Manuale di predicazione ad uso del clero curalo, deY

'sacerdote Valentino Liccaro, gia cooperatore parocchiale diTarcento ecc.

Parte seconda: LE FESTE DELLA B. VERGINE; T. II: Feste di devozione.

Venezia dalla tip. Perini editore 1865. Un vol. in 16. dipag. 417.

MANNING ENRICO EDUARDO L'Unione della Crislianila; leltera paslorale ai

Clero. ecc. di Enrico Eduardo Arcivescovo di Weslminsler. Versione dal-

Tinglese. Roma, coi tipi della Givilta Cattolica 1866. Un opusc. in 8. di

pag. 75.

Nel 1857 , sotto il titolo di Associazione per ci sopra 1'unita della Chiesa, e spiega i molivi per

promuovere Vunita della Cristianita, fa eretta in cui la vera ed unica Chiesa di Cristo , che e la

Londra e indi propagata per 1' Inghilterra una So- Chiesa Romana-Catlolica, benche ardentemenle de-

cieta tendente ad affratellare e congiungere in un sideri e preghi e si adoperi per la conversione

comune vincolo di preghipre gli Anglicani, i Greci degli erelici e de'scismalici, non puo tuttavia per-

scismatici e i Cattolici. Sedotti dall'apparenza di mettere con loro niuna associazione di tal falta.

pieta e di zelo, parecchi Cattolici vi si lasciarono La qualita del tema e 1'eccellente maniera ond'esso

incautamente ascrivere. Ma i Vescovi di cola non e trattato datl' illustre Arcivescovo, rende questa

tardarono a disingannare i loro Fedeli; e poi, in- sua Pastorale degnissima d'esser lelta e meditata,

terpellata sopra cio dai medesimi Vescovi la Su- non solo dagi' Inglesi a cui e indirizzata, ma dai

prema Congregazione del S. Uffizio in Roma, que- Caltolici di tullo il mondo. Percio abbiam creduto

sta dichiaro essere illecito 1'aggrcgarsi a tal so- ulile, in servigio della nostra Italia, d' intrapren-

ciela, e in due Lettere magistral! ne espose bre- derne e pubblicarne la presente versione, che ren-

vemente le ragioni. Di queste Lettere e un egre- de con fedelta e forbitezza i pensieri del chiaris-

gio commento la presente Pastorale di monsignor simo Autore. Alia medesima abbiamo aggiunto

Manning, Arcivescovo di Westminster. In essa egli un'Appendice di Document!, e ne formano la prin-

svolgendo ampiamente lutta la questione, espone cipal parte le due Leltere del S. Uffizio sopraddelle,

con mirabile chiarezza e solidita i principii cattoli- che ivi si recano intere nel loro originate latino.

MARCELLINQ DA CIVEZZA Vila di. Maria Vergine a edificazione de' divoli,

scritla dal P. Marcellino da Civezza, Minore Osservante. Roma, tip. Mo-
naldi 1865. Un vol. in 16. dipag. 372.

Dolce e facondo argomento, le mille volte trat- vita flno alia sua celeste assunzione. Raccoglie

tato e non mai esaurito, e la vita di Maria Ver- in questo quadro le piu aulorevoli tradizioni, e

gine. Una nuova ce ne presenla ora il P. Mar- senza escludere i pii concetti e le mistiche rive-

cellino da Civezza
;

in che essa si differenzia dal- lazioni, non vi si fonda ampiamente, ne si trat-

le altre e quali pregi ha che le sian proprii? tiene che sopra document! storici piu positivi.

Essa e seritta a modo di narrazione seguita, e L'ordine e il cronologico, nel quale incontrando

cominciando dall'annunzio fatto al primo nostro i fatti, ove occorrano sentenze diverse intorno al

Padre Adamo nel Paradise terrestre , scorre per tempo, ei segue, senza perdersi in noiose discus-

le profezie che parlano di Maria, e narra la sua sioni, 1'opinione che piu gli e sembrala accettabi-
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le. Tutto il libro fomenta una viva divozione dono pregevolissimo ,
e ci fan eerti che sarii

verso la gran Madre di Dio
;

lo stile e anch'esso accolto con mollo gradimento dai divoti di Ma-

molto corretto c dignitoso. Queste qualitii il ren- ria santissima.

MASINELLI ANTONIO Saggio diAgiografia polemica, ossia Panegirici sacri

del sacerdote dottor Antonio Masinelli di Modena. Modena 1866, tipogr.

delVlmm. Concezione edit. Un vol. in 8. dipag. 264.

E una sventura che la fede caltolica venga in degl' Italiani. I Panegirici adunque del Masinelli,

Italia continuarnente dalle male sette combattuta: informansi a questa sollecitudine: far conoscere e

ma poiche la svenlura vi e, debbonsi alte lodi a riverire i Santi che loda; ma al tempo stesso di-

coloro che hanno preso a difenderla innanzi al fenderne la memoria e il cullo. Al qual doppk)

popolo dal pulpito. Non fa dunque ora meravi- compito sodisfa in guisa lodevolissima; rivolgen

glia il titolo di Agiogryfia polemica, come potea dosi cioe ugualmente al cuore e all' intellelto de-

farlo quando ncssuno o pochissimi appena turba- gli uditori, quello animando coU'esempio, quesio

vano colle loro calunniose soflsme la coscienza rafforzando nella fede.

MELL4 CAMILLO La Gerusalemme liberata di Torquato Tasso
, iUustrata in

ordine alia critica letteraria e storica ad uso della gioventii studiosa, da

un Vercellese; edizione terza. Torino, per G. Marielti, tip. lib. 1865. Un
wl. in 16. dipag. CCXV, 623.

MEMORIE PER LA STORIA DE' NOSTRI TEMPI dal Congresso di Parigi nel 1856,

ai giorni nostri. Terza Serie, 11. e 12. quaderno, 35. e 36. della Rac-

colta. Torino, un fasc. in 8. da pag. 257 a 369.

MORETTI V1NCENZO Lettera pastorale sul Matrimonio cristiano, in occasio-

ne della promulgazione della legge sul Matrimonio ch ile, diretta da Mon-

signore Vescovo di Comacchio al clero e popolo della sua Diocesi. Co-

macchio 1866. Un opusc. in 8. dipag. 11.

MORICHINI CARLO LUIG1 Descrizioni ed episodii della Micheleide, poema
latino deU'Eminentissimo Cardinale Carlo Luigi Morichini, volgarizzato
dal Canonico Bernardino Quatrini, gia professore di eloquenza nei col-

legi di Sinigaglia e di Perugia. Recanali, tipogr. Badaloni 1865. Un opusc.
in 8. dipag. 49.

La Micheleide dell' Emo Cardinal Morichini fu signer Qualrini, hanno nella bella versione tras-

da noi ammirata come egregio poemetto latino, porlata molta parte della loro nativa bellezza.

I brani che ne volgarizza in versi sciolli il Rev.

NEPVEU FRANCESCO EUGENIO Notice.sur un projet de Basilique, dediee a

rimmaculee-Conception, par Francois-Eugene Nepveu, architecte, che-

valier de 1'Ordre de Pie IX. Les dessins et le modele en relief, offerts

le 5 Maj 1863, et le 4 Juillet 1865, a Sa Saintete Pie IX, ont ete places

par ses ordres au Vatican. Rome 1866, imprimerie Salmucci. Un opusc.

Questa breve Nolizia da ragione dei principii sti ordini con nuovi sistemi di proporzioni , a

seguitati dal ch. Architetto cav. Nepveu nella genio dell' architetto. Cos! egli giovasi delle in-

formazione del sno bel progetto d'una grandiosa venzioni piu belle dell' arte antica, e si allarga

Basilica dell' luimacolata Concezione
, lavoro di il campo a fame delle nuove. Nella quale nuova

molla originalita e di assai felice concetto. II liberta, che egli chiede e mostra necessaria, co-

chiarissimo autore ha messo in gioco due prin- me sia riuscito a far cosa lodevole, il mostrano

cipii ,
che egli chiama i due element! necessarii i suoi disegni e i suoi modelli, che possonsi am-

all'architettura : mantener gli ordini greci e ro- mirare nel Vaticano , ove furono per ordine di

mani in tutta la loro purezza e nella rigorosa Sua Santita depositati.

osservanza delle loro proporzioni : impiegar que-
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NERI FRANCESCO La famigliaBolognani. esercizio di leltere familiar! e di

lettura pe' Giovanetti, scritto da Lorenzo Neri per uso delle famiglie, dell

scuole, dei traffic! ecc. Firenze, G. Barbera, editore 1861. Un vol. in 16.*

di pag. 215.

I Segretarii, libri molto in uso presso coloro riulla v' e che leda la buona morale: gli argomenti

che senza lettere vogliono imparare a scrivere sono tutli pratici e svariatissimi. II Neri immagina
lettere , riescono la piu scipita e la piu inutile una famiglia di mezzana condizione, che ha motti

cosa del mondo. Lasciamo stare che spesso sono amici, parent!, pratiche; ed e in corrispondenza

con lutti per far servigi, per dar notizie, per te-

slimoniare affezione, per chiedere conti, per rac-

comandare, e via dicendo dei mille casi che pos-

sono occorrere. Pubblica le proposte e le rispostt

d'ogni cosa. Tutte queste lettere unite insieme si

possono leggere seguitamente con gusto, perchi

hanno 1'aria di un racconto. Bravo il sig. Neri:

cosi-si fa vero servigio ai popolo, togliendogli di

mano i cattivi libri.

maestri di pessima morale: quelli che son buoni

moralmente, o sono scritti in cattiva lingua, o si

tengono sopra argomenti vani, o stanno sulle ge-

nerali, senza dar lume appunto la. dove piu si

desidera di4averne. Bando dunque ai Segretarii.

Ma come fare, per avere una guida pratica per

imparare a gittar giu due parole per una lette-

ra? Noi proponiamo a tal fine il libro del chiaro

sig. Neri. Egli e tutto 1'opposto dei Segretarii.

Le lettere sono scritte con grazia e con buono stile:

NOEL FILIPPO GIUSEPPE Petit manuel d* instruction chretienne , par le

P. Philippe-Ioseph Noel
,
de la Congregation du tres-saint Redempteur.

Rome, imprimerie de la Propaganda adm. par le ch. Pierre Marietti 1865.

Un opusc. in 16. di pag. 88.

NOVELLI CARLO MARIA Piccola Biblioteca di pieta e morale per le famiglie

cattoliche, raccolta ed ordinata dal cav. dottore Carlo Maria Novell!,

patrizio amerino, cameriere di onore di Spada e Cappa della S. di N. S.

PapaPio IX. Parte prima. Roma 1865, tipografia della S. C. de Propa-

ganda fide, amministrata dal socio cav. Pietro Marietti. Un vol. in 16. di

pag. XVI, 536.

Che cosa si propone questa Piccola Biblioteca?

Sol questo; Raccogliere in pochi volumi quanto

v'e di piu imporlante per 1'islruzione, 1' edifica-

zione e la devozione delle famiglie cristiane.

Essa conlerra quattro Parti. La !. e la 2." es-

porranno il Diario sacro perpetuo : cioe la storia

della solennita o del Santo di per di, con istru-

zioni asceliche, massime morali, esercizii di pie-

ta. Nella 3.a parte racchiudonsi brevi discorsi

sopra le virtu, i vizii, i sacramenti, ecc. ece.,

con un fiorilegio di preghiere pei varii alti di

pieta. La IV.a parte dara le novene delle fest

di N. S., di Maria Vergine, dei Santi
, e molti

esercizii di pieta 'per ogni mese. Cosi in questa

Biblioteca si ha lutto quello che puo essere desi-

derato da un fedele. II primo volume e uscito

teste alia luce : gli altri tre si pubblicheranno

lungo quest'anno 1866.

ORATIONES pro opportunitate dicendae, ex Missali romano depromptae. Ro-
mae 1866, ex typographia Perego-Salvioniana in platea S. Ignatii n. 153.

Un opusc. in 4. di pag. 28.

PALERMO FRANCESCO Regola di vita cristiana di santo Antonino arcivesco-

vo di Firenze, messa ora a luce la prima volta da Francesco Palermo. Fi-

renze 1866, tipografia Fiorentina, via de' Bardi n. 50. Un opusc. in 16.*

di pag. 70.

Santo Antonino, pio e dotto Arcivescovo di

Firenze, scrisse per Ginevra dei Cavalcanti, ri-

masta vedova il 1440 di Lorenzo dei Medici, una

Regola di vita cristiana , tutta flore di celestiale

sapienza e di anrea semplicita. Essa fu rinve-

nuta dal ch. sig. Palermo in un codicetto del

secolo XV , passato nella gia Palatina, di scrit-

tura contemporanea al Santo
,

sebbene non sua

originate. La qual regola, inviata ad ana ve-

dova , non e scritta solamente per le vedove ,

ma bensi per tutte le anime fedeli, che vogliono

vivere secondo Dio, e la sua santa legge. E adun-

que un vero tesoro questo libro, o si consider!

il minor suo pregio, che e lo stile schiettamente

toscano
, o si consider! il pregio piu stimabile

che e 1'argomento cristianamente importantissimo,

oinflne il massimo dei suoi pregi, che e 1'esser

faltura di un Sanlo cosi illustre e cosl zelante.
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PALLADINO MARIO, accolito napolitano.
'

In morte di Gaetano Sansevermo,
Visione. Napoli, stabilimento tip. di Federico Vitale 1866. Un vol. in 16.

di pag. 16.

A lutli gli amatori delle scienze fllosoflche za di parole. Se v'ha difctlo (e come potrebbe an-

riuscl, quant'altra mai, dolorosissima la perdita darne esente il lavoro di un giovanotlo ?), essi

dell' insigne filosofo napolitano Gaetano Sanse- consistono piuttosto nel piu , die nel manco, o

verino. II giovine autore di quesli Yersi, con sia per rispetto alia finzione che puo essere cen-

una bella finzione, fa opera di colorire poetica- surala di meno che semplice, o sia per rispelto

niente questi due concetti : ilmerito di quel gran- alle immagini che potrebbero alcuna volta sem

de ristauratore dell' antica sapienza, e il danno brar troppo ardite. Ma sono imperfezioni, che 5t

che ha patito la vera Filosofia col suo improv- potrebbero auguraro ad ogni giovine, siccome

viso mancare. Molti pregi abbiamo notato nella quelle che fanno indizio di bella fantasia e fe-

visione: ricchezza d' immagini, linguaggio ye- lice ingegno, e che col tempo si possono tras-

ramente poetico, scorrevolezza di Terso, sceltez- formare in pregi e Yirtu singolari.

PARASCANBOLO LUIGI La Frammassoneria figlia ed erede del Manichcs-

smo, sludii storici per Luigi Parascandolo, sacerdote del clero napoleta-
no. Napoli 1865, presso Angela Delia Croce per la vedova Miranda. L'n

vol. in 8. dipag. 248.

II nome del rev. Parascandolo basta a dar viene di eta in eta dimostrando che la catena

picna sicurta intorno al Talore di questo libro. di quesli Unebrosi. consorzii non fu rotta mai ,

Esso ha YOlulo disvclarc lagenesi logica estorica e gli ultimi anelli ne sono oggi i frammassom

dellaselladei Frammassoni, e lo svolgimento che nelle diverse'loro denominazioni. L'argomento del

ha preso dal suo principio insiuo a noi. Discorre libro e importanlissimo : e la copia delle notizi*

adunque fino al piii rimoto paganesimo, e stu- che Ti sono date ne rende la letlura ancora piu

diando nei pochi monument! rimasivi del loro importante.

misteri religiosi, e delle secrete loro iniziazioni, *

PAROLA (LA) CATTOL1CA Si pubblica due volte la settimana in Messina. Le

associaziom siprendono presso il libraio liosario Lorino: 1'associazioue

si paga per un anno L. 7,50: per sei mesi 4,20: per tre mesi 2,40.

Ci compiacciamo coll' ottimo popolo di Mes- buono di conlro a ciascun callivo. Segua dunqus

sina, die siasi cola slabilito un otlimo gior- la Parola Cattolica di Messina, come ha fatto

nale, per difendervi gl'interessi religiosi. Dov' e finora, a combattere per la verita e per la Chiesa :

liberla di stampa e. necessario che se ne valga- seguano i Messinesi catlolici a darle sostegno

no i cattolici, afflne di non esporre scnza Yeru- incoraggiamenlo : essa cosi fara gran bene, e il

na difesa il popolo all insidie dei malvagi; e massimo di tutti salvar la fede dui suoi concil-

noi Yorremmo vedere per lo meno un giornale tadini dalla empieta rivoluzionaria.

PELTIER A.-C. La doctrine de TEncyclique du 8 Decembre 1864, confor-

me arenseignement calholique, par 1'Abbe A.-C. Peltier, chanoine ho-

noraire de Reims, avec 1' approbation de S. Em. Mgr. le Cardinal Gous-

set, archeveque de Reims. Paris, librairie veuve Poussielgue et fits, rue

Cassette, 27. Un vol. in 8. di pag. LVHI, 341.

Nel Commentario che il dotto ed eloquente volire innanzi al mondo. si guardi la schielta

sig. Peltier fa dell' Enciclica e del Sillabo, egli dotlrina cattolica, o la conoscenza del drilto ec-

prende a difendere Yigorosamente la giustizia clisiastico e civile, o 1' erudizione dell' Autore ;

della condanna pontiflcia da tutte le accuse il libro da lui pubblicato e dei piu grari,

onde I'ftaipieti riroluzionaria 1'ha Yoluta affle- merila tulta 1'approyazione dei leltori cattolici.

PINCELLI L. La verita cattolica, esposta ad ogni classe di persone massim

a' giovani. Letture di L. Pincelli d. C. d. G. Modena 1866, tipogr. del-
'

VImmacolata Concezione. Un vol. in 32. di pag. 144.

Utilissimo libro, principalmente pei giOYanil una breYO dimostrazione della Chiesa caUolicaj I

Esso diYidesi in due parti. La prima conticnc qual procede logicamente con quest' ordine : I.*
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I compagni cattivi; V.a L'elezionc dello Stato

Da quesla breve sposizione delle materie che I'o-

peretta contiene, ognun vede com' essa e impor-

tante pel giovani. Ma lo svolgimenlo di tal ma-

teria la rende anco piu utile, perche nella facile

brevila contiene molta sostanza di dotlrina, ed

opporlunila di avvisi. Vendesi centesimi 50.

La Religione necessaria ;
II. La rivelazione ne-

;essaria j III. 11 fatto della Rivelazione cerlo; IV.

G. C. Salvatore; V.La Chiesa istituita da G. C.; VI.

I Novatori; VII. Gli sfurzi dei Novatori; VUI.

I doveri dei callolici. La seconda parte e tulta

morale, e contiene cinque brevi tratlazioni, op-

porlunissime ai giovani, e sono: I.
a L'inconti-

nenza
; H." 11 rispetlo umano ;

III." I libri rei
;
IV."

POGGI EMILIO Della Scultura e della Pitlura in Italia dall'epoca di Canova

ai tempi nostri
;
considerazioni di Emilio Poggi. Firenze, tipogr. Tosca-

na 1865. Un opusc. in 8. di pag. 85. Vendesi in Firenze presso il libraio

Manuelli (S. Maria in Campo), e al negozio Passini (in Vacchereccia) per
it. L. 1.20.

di queslo o di quel paese, ai principii di que-
slo o di quel crilico. Osservino la natura con

amore, studiino le opere dei piu grand! arlisti
;

e quando avaanno giudizio sicuro per discernere

il bello nella natura e neU'arte, allora pigliando

in mano o il pennello o lo scalpello potranno se-

guire la ispirazione del proprio genio , e dive-

nendo original! schivareilbiasimo di essere stra-

vaganli. Queslo e il concetlo che raccogliesi dal

libro del ch. sig. Poggi, che e scritto con buoa

intendimento di critica.

l\on e ne un Traltato di estetica, ne una Sto-

ria di belle arti: ma sibbene un familiare di-

scorso rivolto ai giovani artisli italiani per in-

vogliarli allo studio dell' anlichila classica, per

via di buone ragioni, e sopratlutlo di utili esem-

pii, tolli dagli scultori e piltori moderni. Quest!

salirono in fama , perche s'informarono al bello

degli antichi maestri, senza tarparsi pero le ali

dell' ingegno nel copiarne pedanlescamente le

opere. Cosl debbon fare i giovani. Non s' in-

catenino a questa o a quella maniera, alia scuola

POGGI FRANCESCO Libera verslone in ottave delle preghiere, nella novena

a Maria Immaoolata, esposte in epigrafi latine dal chiariss. cav. Professo-

re Tommaso Yallauri. Genova, tip. di Gaetano Schenone 1865, Un opusc.

in 16. di pag. 13.

PROVENZALI FRANCESCO SAVERIO Elementi di Fisico-Chimica di F. S. Pro-

venzali della Compagnia di Gesii, professore nel Gollegio Romano. Roma,
dai tipi di Bernardo Morini 1865. Vol. 2. in 8. di pag. 508-506 con

favole.

Raccomandiamo altamente ai cultori delle scien-

ce fisiche quesli Elementi. Giacche la dottrina

che in essi si espone ,
come dettata da un Au-

tore di sanissimi principii QlosoQci
, e di spirito

eminentenaente religiose, puo essere sicuramente

adotlala da chiunque non potendo applicarsi esclu-

sivamente a tali studii, cerca una guida che gli

comunichi il frutto delle sue lunghe e laboriose

investigazioni, senza pericolo di farlo uscire dalla

retta via. Questo lavoro poi, falto da chi per

molti anni ha con universale soddisfazione det-

talo le sue lezioni nelle scuole del Collegio ro-

mano, ed ha con lunga pazienza svolte le opere

dei piu rinomati fisici, ha tenuto d'occhio le piii

recenti osservazioni e scoperte, anzi ha ripetuto

egli stesso le piu difQcili e delicate operazioni

da altri suggerite od eseguite , e ne ha verifl-

cato o varialo gli effetti colla propria esperien-

a , da tulta la fiducia di rappresenlare lo stato

presente della cognizione di tali materie.

Vero e che non volendo esso dettare se non

Elementi che servissero di testo nella scuola di

Fisica sperimentale , molte coso tratta con bre-

vita
,

lasciando poi il campo a spiegarle piu

diffusamente a voce : ed e molto parco nel di-

segno e spiegazioni di figure, che molto meglit
sono supplite dalla vista de' belli e rari apparec-
chi onde e stato negli ultimi anni arricchilo il

Gabinelto di fisica di queirunirersita. Con tutlo

cio una delle cose che ci fa congratulare di

cuore col dotto A. si e la chiarezza che ha sa-

pulo congiungere colla brevita, e la scelta, cosi

difficile in gran moltitudine, di cio che e vera-

mente importante, lasciando tulto qnello che in-

gombrerebbe senza costrutto la mente di chi legge.

Sicche mentre in alcuni corsi si ha una farragine

svariata di fatti difficilissimi a ritenere in ments,

perche non hanno allro nesso che la malcria fn-

torno a cui si aggirano ;
in questi dementi la

counessione logica degli effetti colle cagioni ed

aiuta la memoria di chi studia e cio ch' e piu.

mentre lo scorge alia investigazione discorsita

della natura, ne disciplina la mente al diritto ra-

gionare, intento avuto principalmente in mira dal

ch. Autore.

Tulta 1'opera comprcnde in distinti lilri la trat-
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tizione delle proprieta general! dei corpi ,
del modificazioni igromelrichc , o barometriche , o

calorico, dell'eletlricila e della luce. I principii quclle della temperatura , dell' elettricita e del

<li Chimica sono esposti in im libro a parte (ed magnelismo.

e il secondo di tutla la serie) ;
il quale da se Queslo cenno potra bastare per istruire i let-

solo formerebbe un nilido e compiuto trattato di tori inlorno a quest' opera, la cui letlura puo es-

quella scionza. La Meteorologia che allri hanno ser ulile non solo a' giovani sludunli, ma anche

esposto riunendo in un sol corpo i fatti che a a' cultori di scienze piu alte
, se non vogliono

quella apparlengono, trovasi ne'varii libri, dove esporsi al dispregio di persone esercitate nello>

si veggono a' lor luoghi esposte le propriela flsi- studio della natura
, mostrandosi digiuni di tali

che o chimiche dell'atmosfera terreslre, e le sue nozioni.

QUATRINI BERNARDINO Vedi Morichini Carlo Luigi, VUrioli Diego.
REGNAULT Islruzioni sul Sacramento della Confermazione

; operetta del

P. Regnault, ora voltata in italiano con cenni sulla tradultrice. Firenze^
a spese dell'Editore 1865. Un vol. in 16. di pag. XXIX, 235.

Tadullrice di questa Operetta del P. Regnault una breve introduzione, premessa al libretto del

fulasig. Elisabetta Ricasoli Firidolfi, che nel d\ Regnault. E questa e ottima introduzione,- per-

i Luglio 1863, in sul flore della giovinezza fu che il presenle libretto fu appunlo tradotlo dalla

rapita da morte iuaspettata. Essa fu vivendo il Ricasoli per la pia solleciludine da lei posta a

modello delle damigelle, delle spose e delle ma- preparare convenienlemente la sua flgliuolelta a

dri toscane
;

e le sue virtu cristiane racconta ricevere il Sacramento della Cresima.

ROSAT1 GIOVANNI Lettera pastorale di Mousignor Giovanni Rosati, Vesco-

vo di Todi, in occasione della Quaresima del 1866. Todi 1866, tip. di

Raffaello Scalabrini. Un opusc. in 8. di pag. 24.

Affln di preservare il suo gregge dalle corru- gomenti che moslrano la verila della cattolica no-

/.ioni dell'incredulitti e dai sofismi del protestan- stra religione.

tesimo, Mons. Rosati ricordagli i principal! ar-

ROSSET MICHELE Prima principia scientiarum, sen Philosophia calbolica,

iuxta divum Thoraam, eiusque interpretatores, respectu habito ad ho-
diernam disciplinarum raiionem, auctore Michaele Rosset, presbytero,,

pbilosophiae professore in maiori Seminario Gamberiensi
; tomus I. Pa-

risiis, apud Ludovicum Vives, bibliopolam editorem: typis Mii MonreauK

apud Saint-Quintin. Un vol. in 16. di pag. 594.

E per verila consolante il vedere come la dot- ne con lucidita , metodo ordinatissimo e solidiii

trina lilosofica di S. Tommaso si va sempre piu di argomenli. Noi ci congratuliamo di cuore coa

allargando net pubblico insegnamento ,
massime lui ed aderiamo pienamente a quella sua senten-

in Francia. Una nuova prova di cio ne vien por- za : Galliam non habituram veram philosophianij,

(a da questo corso fllosoflco recenlemente uscito donee ad inconcussa et tutissima D. Thomae do

alia luce. II chiaro Autorc segue in esso fedel- gmata se receperil (p. V).

menle la dottrina del Santo Doltore, e la propo-

ROTUNDA ANTONINO La Gloria di Alcamo, opera del sac. Antonino Rotun-
da. Palermo 1865, stabilimento tipografico di Francesco Lao, salita Cro-

ciferi, 31. Un vol. in 16." di pag. 261.

Gloria vera di Alcamo si e il sanluario di Ma- rici, epigraflci, artistici, letterarii sia oratorii sia

ria dei Miracoli, sia per la solennila del cullo poetici, e i monument! di piela. Cosl in luogo di

che gli Alcamesi porgono in esso alia B. Vergi- tessere egli stesso una storia seguita del Sanlua-

ne, sia per la copia delle grazie che ne ricevo- rio, oflre riunite insieme tutte le memorie che

no. A farla conoscere ed apprezzare quanlo si ha trovate. In fine aggiugnesi un breve compen-

conviene, 1'Autorc raccoglie in queslo libro, de- dio della storia di Alcamo.

dicalo al Municipio della tilta, i monument! sto-

SAINT-PERIER ENRICHETTA II piii bel di della vita, ossia la prima comunio-

ne, operetta della sig. viscontessa Enrichetta di Saint-Perier, approvala
Serie Y/, vol. V/, fasc. 385. 7 31 Marzo 1866.
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da S. E. 1'Arcivescovo di Tours e da Mons. Vescovo di Versailles. Tori-

no 1865, per Giacinto Marietti tipografo-libraio. Un volume in 32. di

pag. 314.

Un grazioso manualc, per guidare i giovinctli quclla opportunity di concetti e di affetti, die

d' ambo i sessi a ben disporsi alia loro prima una pia e zelante madre sa scerre per acconcia-

comunione, e offcrto loro dalla Signora di Saint- re alia picciola capacita del fanciullo argomento

Pcrier, che 1'ha scritto pel suo flgliuoletto, con cosi augusto.

SANTI VINCENZO Delia natura delle idee e della loro origine, del prof. Vin-

cenzo Santi. Perugia 1865, tip. di V. Santucci, diretta da G. Saniucd e

G. fiicci. Un opusc. in 8. dipag. 42.

Gli scritti filosofici del prof. Santi sono stati sostanzioso traltato della natura e della origine

sempre da noi encomiati
, per la sicurezza dei delle idee, che pure e una delle piu ardue dispu-

principii che essi dlfendono ,
e per la forza e tazioni filosoflche , e al tempo stesso una delle

chiarezza degli argomenti ond'essi sono soslenuti. piu irnbrogliate da varii corsisti moderni.

Gli stessi pregi riscontransi in queslo breve ma

SCGTTI-PAGLIARA DOMENICO Cattolicismo e Proteslantesimo ;
Conferenze

predicate nella chiesa di Monte Calvario di Napoli, ne' mesi di Novem-

bre, Dicembre e Gennaio 1864-65, per Domenico Scotti-Pagliara, prete

napolitano. Napoli 1865, Gabriele Rondinella editore, S. Anna de Lom-

bard! 8. Un vol. in 16. dipag. 368.

Piu d'una volta abbiamo encomiate le Confe- Inquisizione nel fatto - Galileo Galilei - Le Cro-

renze del ch. Scotli-Pagliara, dotto e facondo ciate, la notte di S. Bartolomeo, la revoca dell'c-

oratore, ed abbiamo esortati tutti a provveder- ditto di Nantes, il sangue sparso nel nuovo mon-

scne per loro istruzione. Questo volume ne con- do - II Primato di S. Vietro - S. Pietro in Ro-

tiene tredici (dalla XXXVIll" alia La
),

e gli ar- ma - Moralita cattolica e moralila proteslanle
-

goir.enti sono importantissimi, come puo vedersi 11 Cattolicismo e il Protestantesimo in online al-

dai liloli che qui copiamo : 11 culto della beata le letlere, scienxo ed arti - Doveri dei caltolici

V. Maria - II Purgatorio
- Le Indulgenze - La fra le insidie del prolestantesimo.

Scomunica - La Inquisizione nel diritlo - La

STANGA VINCENZO Memorie della marchesa Maria Stanga, nata contest

Bolognini, precedute da brevi cenni biografici. Milano 1866, tipografia e

libreriaarcivescovile, ditta Boniardi-Poglianidi Ermen. Besozzi. I'nvol.

in 16. di pag. 135.

Qual nobile ritratto di gentildonna veramente le quali bastano a far concepire grande estima-

cristiana ci presentana queste Mciuorie ! La con- zione della sincerapieta e dell'alto animo di quc-

tessa Stanga , nata Bolognini ,
ci vien ritratta sta matrona. 11 suo marito ha dato alia luce que-

nella parte eslerna della sua vita dalla mano fe- ste Memorie , con ottimo pensiero di offr-irc alle

dele e amorosa del suo proprio marito : nella Signore un nuovo esernpio delle virtu, proprie

parte interna degli affetti, dei desiderii, dei sa- del loro stato : e per farle mcglio comprendere le

criflcii ,
delle speranze dalla mano sua propria. ha accompagnate, nell' introduzione, e nelle note

La pia dama solea scrivere per propria istruzione di quelle nolizie storiche, che valgono a rcnderlc-

i ppnsieri che il Signore le ispirava, i consi- applicabili alia pratica della vita. Queste soavi

gli ehe riccvea dal suo direttore
,

i sentimenti Memorie vengano in mano alle donne cristiane ,

che le si destavano in cuore lungo la vita. Cre- perche servano loro di stimolo, di conforto ,
di

dette di hruciar prima di morire tutte queste lenimento!

carle; ma ne furono dimenticate alcune poche,

STELLA (LA) Letture periodiche settimanali di Religione e Morale. Persi-

ceto, lip. Giambattistelli , piazza maggiore n. 184. Un foglietto in 8. di

pag. 8
,
che si pubblica ogni sabato. II prezzo dell' associazione per un

anno e di lire 2, 50 in Persiceto, e di lire 3 per gli altn.

STOCCHI VINCENZO Orazione pan-girica in lode di S. Alfonso de'Liguori.

Vescovo di S. Agaia de' Goti e fondatore della Congregazione del San-
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tissimo Redentorc, delta in Roma nella chiesa del SS. Redentore dal

P. Vincenzo Stocchi d. C. d. G. Roma, col lipi della Civilta Gattolical866.

Un opusc. in 8. di pag. 27.

S. Alfonso de' Liguori fu un apostolo, padre e eloquente e purgalissima orazione panegirica

maestro di apostoli : tal e il concetto di questa del ch. P. Stocchi.

STOCCKI YLNCENZO Raggunglio intorno alia vita della giovinelta Teresa

Santini romana, defunta nel Convitto delle Maestre pie, dette del Gesu,

scrilto dal P. Yincenzo Stocchi della Comp. di Gesii. Roma, stamperia
della S. C. de Prop, fide, amm. dal socio cav. Marietti 1866. Un opvsc.

in 32. di pag. 35.

Una fanciulla tredicenne , tutta innocenza e indole, coUivata 1'una e 1'altra con somma rive-

piela, vien ritratla dalla penna maeslra del pa- renza ,
rendono questo esempio efflcacissimo , e

dre Storchi in quesle carte, per esempio e con- degno d'essere proposto da tulle le madri alle

forlo delle fanciulle cristiane. Cara virtu in soave loro figliuole.

TEMPO
(il) Foglio cattolico siciliano. Esce ogni settlmana: L' associazione

si prende con L. 5 all' anno, presso la Direzione del Tempo in Sciacca.

Nel num. 7. di queslo nuovo foglio cattolico sivoglia nostra parola, la quale sarebbe ardita

troviamo una lettera scritta al suo Redaltore da se non fosse unicamente di congralulazione col

monsig. Mercurelli, Segretario per le lettere la- pio e dolto Redattore , qual e il P. Bernardino

tine di Sua Santila, per approvare, in nome del dell'Ordine dei Cappuccini, e col popolo di Sciacca

Santo Padre, il disegno di una tale pubblicazione, che ha nel suo seno un giornale , meritevole di

e per animarlo a contiuuare nell' inlrapreso la- cosi efflcace incoraggiamento.

voro. Una si alta approvazione fende inutile qual-

THOMAE (S.) AQUINATIS Sancti Thomae Aquinatis, doctoris angelici, Ordi-

nis Praedicatorum, Opera omnia ad fidem optimarum editionum accura-

te recognlta. Tomus decimus nonus. In Aristotelis Stagiritae nonimllos

libros coinmentaria Tom. II. us Parmae , ex tipographeo Pelri Fiaccadori

1866. Ed. in 4. da pag. 105 a 184, del vol. 19 di lutte le opere.
UCCELL1 GIOVAN BATTISTA II convento di S. Giusto alle mura e i Gesuati;

aggiungonsi i capitoli della loro regola, testo di lingua, or*per la prima
voJta messo in luce da Giovan Battista Uccelli, socio di varie accademie.

Firenze, tip. delle Murate 1865. Un vol. in 16. dipag. 241.

Due opere diverse, sebbene molto collegate fra di mezzo, perche piu compiuto e piu corretto de-

loro, trovansi riunite insieme in questo volume, gli allri
,
servi di testo per la stampa. Le variant!

La prima e la storia del Convento di S. Giusto che leggonsi negli altri due codici , vengono ri-

alle mura di Firenze, che fu prima abitato dalle portate dall'editore a pie di pagina, in guisa che

jnonache agostiniane, e poscia dai Gesuati. Tutto si pud quasi dire avere in questa stampa esemplati

cio che risguarda la denominazione del luogo ,
i tre codici insieme. L'Uccelli vi ha messa innanzi

1'ediflcio, le persone che 1'abitarono, le vicende una bella prefazione, in cui da ragione della Re-

loro, e in modo speciale le nolizie piu parlico- gola e del modo tenuto nello stamparla. Cosl

lari dei Gesuati che vi dimorarono, e dell'arte del questo volume e come storia, e come monumento

Jipingere i velri, e del fabbricare gli azzurri ol- storico, e come gioiello di lingua e di molla im-

tramarini per essi esercitata
, vi e con la dili- portanza. La qual cosa ci fa dolenti assai che

genza ordinaria di tutti i bei lavori storici del 1'Uccelli rion abbia potuto stampare il suo gran,

ch. sig. Uccelli ordinatamente descritto. La se- Dizionario di Monumenti di Firenze, da lui

conda opera e molto importante ,
si per la so- preparato con venti anni di faliche. Perche la

stanza, si per lo stile. Essa e la regola dei Ge- critica, il buon gusto, roltimo spirito che addi-

suati
, scritta assai verosimilmente, come prova mostra in questo libro, e che addimostro nell'altro

1' Uccelli, dal B. Giovanni da Fossignano (nalo sopra il Palazzo del Po testa, ci persuadono che

nel 1386, morto nel 1446) con un candore di quel Dizionario onorerebbe grandemente Firenze,

stile
, quale addieevasi a cosi semplice e santo gioverebbe molto alia sloria delle arti e delle

Teligioso. Fu dall' Uccelli trovata manoscritta in vicende fiorentine, e sarebbe stimolo alle altre

tre codici dalla Riccardiana, tutti e tre preziosi, citta d' Italia di illustrate con uguale vastita le

ma di eta different! (1416, 1485, 1570). Quel loro Memorie.
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VERCELLONE CARLO Un Codice Greco Palimpsesto, scoperto dai Monaci Ba-

siliani di Grottaferrata. Dissertazione letta dal P.D. Carlo Vercellone Bar-

nabita alia pontif. Accad. dell'Immac. Concez. di Maria Y., Sezione di

erudizione sacra, li 28 Febbraio 1866. Roma, presso Giovanni Spithover
anno 1866. Un opusc. in 8. dipag. 30.

La singolar diligenza e pcrizia del rev. padre Marcaliano. il P. Cozza ne ha scoperlo un quarto.

Giuseppe Cozza, monaco basiliano , gli ha fatto quantunque imperfetlo. Esso puo atlribuirsi all'ot-

scoprire nella biblioteca di Grotlaferrata un co- tavo secolo almeno. Ora 1'importanza di una tale

dice di somma importanza. Dei libri profetici , scoperla e ragionata dal ch. P. Vercellone in

volgarlzzati dai Settanla, non si conoscono , ollre questa Dissertazione, con quella critica negli studii

pochi frammenti, codici in carattere unciale gre- biblici , che e tanto propria di cosi dotto reli-

co, che i tre : il Vaticano
,

1' Alessandrino , e il gioso.

VINCENZO (P.) DA PORTO S. GIORGIO II mese di Maggio, dedicate a Maria

Vergine Immacolata, proposta ad esempio di perfezione a tutti i fedeli,

specialmenle alle anime consacrate al Signore, dal P. Vincenzo da Porto

S. Giorgio M. 0.; aggiuntovi in fine un giorno di ritiro da praticarsi in

ogni mese, per prepararsi con profitto alia morte. Fossombrone, tipogr. di

Francesco Monacelli 1865. Un vol. in 16. di pag. 191.

. II costume di consecrare ad onor di Maria SSma anime cristiane alia correzione della vita per

il mese di Maggio e divenulo si universale tra mezzo dell'ossequio a Maria. II P. Vincenzo ne

i fedeli, che otnai raro s'incontra persona pia ha scrilto uno che propone ogni giorno alia imi-

che non lo segua. Quindi sono innumerevoli i tazione dei fedeli, e specialmente dei religiosi.,

libretti, che se ne stampano per guida, diflbrmi una virlu della B. Vergine. La pieta che vi e

nell'ordine, nelle applicazioni, nelle forme ester- diffusa il rcnde attissimo, e merilevole d'essere

ne
;
ma conformi tulti nel concetto di eccitare le raccomandato.

L'anima divota della passione di Gesu Cristo, ossia la Quaresima santifi-

cata in tutti i suoi giorni, con la meditazione de' tormenti sofferti dal no-

stro Redentore divino, nelle ultime ore di sua vita mortale ; operetta

compilata dal P. Yincenzo da Porto S. Giorgio, Mlnore Osservante, pre-
fetto del Gollegio di Missione, ad utilila comune, e specialmente a sollie-

vo clelle anime afflitte e tribolate; terza edizione. Fossombrone, pei tipi

di Francesco Monacelli 1865. Un vol. in 16. di pag. 238.

VITRIOLI DIEGO L' Asino Pontaniano, di Diego Yitrioli, dialogo II, De lite-

ris latinis, tradotto dal canonico Bernardino Quatrini, gia professore di

eloquenza nei collegi di Sinigaglia e di Perugia. Recanati, tipogr. Bada-
loni 1865. Un opusc. in 8. dipag. 37.

II valore del Vilrioli nello scrivere latinamente gi diretli dal Clero secolare o regolare hanno an-

e noto agli italiani e ai forestieri. 11 suo primo cora per base la lingua latina
;
e quali frutti

Dialogo, intitolato 1'Asino Pentaniano, tratta De producano lo dimoslrano i nomi del Corradino,

-puerili inslilulione : II secondo De litteris lati- del De Wit, del Palumbo, dell'Angelini, del Mi-

nts. Questo e ora volgarizzato dal sig. Quatri- lozzi, del Morichini, del Canale, del Polcari, del

ni, il quale ha cercato di trasfondere nella ver- Cavedoni, del Nozzi, del GagliufD, del Giacoletti,

sione 1'eleganza ed il nerbo del teslo originale : del Grossi, del Berretla, del Carminati, del Ma-

c vi e molto bene riuscito. Ma di' che tratta rozzi, dello Zannini, del Rodolfl, del Borgogno,

queslo dialogo? Esso e diretlo a lamentare acre- del Ragazzini, del Dalla Vecchia, del Peyron, del

menle 1' abbandono in che lo studio della lingua Mezzofanti, del Mirabelli, del Rezzi, del Fioravan-

latina e generalmente caduto in Italia. Noi ci ti, del Sensi , del Picconi ,
del Bertini, del Ca-

ainiamo al ch. sig. Vitrioii nel deplorare questo stellani, del Rossi, del Cavettoni, del Poggi, del

abbandono; il quale e cagione ed indizio allo Viglioni, del Simonetti, del Zammit, del Capo-

slesso tempo della piu funesta decadenza nella grossi, del De Angelis ,
del Ciampitti , del Mai ,

coltura letteraria e scientiflca dell'ltalia. Voglia- e di tanti allri
,
tutli uomini del clero secolare o

mo pero not are che questo abbandono e molto regolare, noslri contemporanei, e tutti valentis-

minore nel clero che in qualsivoglia altra classe simi latinisti, come le loro opere messe a stam-

di pcrsone. Gli studii nei Seminarii e nei Colle- pa fan fede.
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Roma 31 Marzo

I.

COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICII 1. Arrive in Roma di S. M. la Regina vedova di Sassonia,

e del Duca e della Duchessa di Sassonia-Coburgo-Gotha ; loro visita al

Santo Padre 2. Solennita di S. Giuseppe alia cappella Sistina in Yatica-

no, e per tutto Roma ; risultati delle sacre Missioni 3. Yisita del Santo

Padre alia chiesa del palazzo Massimo ed al Monastero di Tor de' Spec-
cm* 4. Nuovi indirizzi e presenti, spediti al Santo Padre dall' Unita

CattoUca di Torino 5. Avviamenlo della Causa per la Canonizzazione

del fi. Giovanni Berchmans 6. Nota del Giornale di Roma conlro le

imposture del Debats.

1. SuaMaesta la regina di Sassonia, Maria Anna, vedova del re Fede-

rico Augusto ,
e figlia del defunto Massimiliano Giuseppe re di Baviera

,

giunse in Roma ai 18 Marzo; e, dopo aver ricevuta la visita dell' Eilio

Cardinale Segretario di Stato, e dei Monsignori Maggiordomo e Maestro

di Camera del Santo Padre, si condusse, sul mezzogiorno del di 22, al pa-
lazzo apostolico Yaticano, per fare atto di ossequio a sua Santita, che

1'accolse con particolari segni di benevolenza. Quindi S. M. presento a

Sua Beatitudine i personaggi che ne formano il seguilo, e che furono

ammessi al bacio del piede ; e, dopo 1'udienza pontificia, passo a far visi-

ta all' Efiio Segretario di Stato, da cui fu ricevuta con le usate formalita.

Giunsero pure in Roma, il Sabato 24 Marzo, le LL. AA. il Duca e la

Duchessa di Sassonia-Coburgo-Gotha; che, dopo ricevute le visite del

Card. Segretario di Stato e di Mons. Maestro di Camera, si condussero, il

Martedi 27, insieme coi loro tigli, al palazzo apostolico Yaticano, per fare

omaggio al Santo Padre, da cui furono accolte con segni di particolare

benevolenza; e quindi rendettero visita all'Emo Card. Antonelli, che le

ricevelte con le distinzioni dovute al loro grado.
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2. Nella raattina del 19 Marzo, festa del Patriarca S. Giuseppe, il

Santo Padre celebro 1' incruento sacrifizio nella cappella Sistina del

palazzo apostolico in Vaticano; e, dopo la consumazione, ammise a parte-

cipare della Mensa eucaristica intorno a quattrocento Dame nostrane e

straniere. La Cappella, dice il Giornale di Roma del 20, aperta in tal

circostanza alle sole donne, conteneva 1'eletta delle signore che, da re-

gioni ancora remotissime, sono venute a questa metropoli del cristianesi-

mo, perpascere lo spirito nella visita dei Santuarii che ne formano il prin-

cipale decoro. Per soddisfare alia preghiera dalle medesime umiliata, il

Santo Padre condiscese di celebrarvi la Messa, e colle proprie mani di-

spensar loro il Pane degli angeli. La funzione fu commoventissima.

La festa poi del santo Patriarca venne non solo, con splendore di

addobbi, solennizzata nelle quattro chiese, che sono in Roma erette a

Dio in onor suo, ma eziandio in quelle ove erasi celebrato il pio esercizio

del mese, consagrato alia contemplazione delle sue virtu, e nelle altre

moltissime che hanno altari a lui dedicati. E quanto il fervore dei fedeli

sia acceso nella divozione al glorioso Custode di Gesu e di Maria, fu di-

mostro dalla frequenza che si vide straordinaria ai tribunal! di penitenza

ed alia santa Comunione. Ne si debbe trapassare in silenzio come, nelle

ore pomeridiane, la citta intera vestisse 1'aspetto di un raccoglimento

tutto divoto e compunto, nel darsi a vedere la maestosa pompa, colla

quale, da dieci delle chiese in cui si fanno le Missioni, uscirono le pro-

cessioni, seguite da affollato popolo, che per le contrade e le piazze re-

carono in giro le immagini della Yergine, posta interceditrice di grazie

tra il suo divin Figliuolo e i peccatori.

Le mentovate sante Missioni, cominciate la Domenica quarta di Qua-

resima, ebbero termine la Domenica delle Palme, 25 Marzo, dopo aver

durato quindici giorni continui. Intorno ad ottanta, dice il Giornale di

Roma del 26, furono i ministri del Signore, i quali bandirono al popolo
la divina parola, dopo che eglino stessi nelle ore pomeridiane del giorno

10 furono all' opera santa corifortati dalla voce del Santo Padre, neU'alto

che con 1'apostolica sua benedizione chiamava sulla medesima i favori

celesti. I fedeli di ogni stato e condizione concorsero costantemente nu-

merosi ad udire le prediche in tutte le chiese, tanto nelle prime ore del

giorno, quanto nelle vespertine e nelle altre assegnatevi entro la gior-

nata. II raccoglimento e 1'attenzione con che si veniva ascoltando il ri-

cordo delle verita eterne ,
mostrava come la loro efficacia penetrasse ne-

gli animi di tutti
;
e T affollarsi ai tribunali della penitenza, e quindi alia

mensa eucaristica, il bruciamento eseguito in pubblico di libri perni-

ciosi
,
lo spezzamento di armi vietate, che in grande copia si portarono

ai Missionarii, fecero manifesto che il seme gittato cadde in buon terre-

110, e moltiplico nei frulti della riconciliazione con Dio.

3. Come gia nel giorno 16 Marzo degli anni 1847, 1850 e 1861, cosi

nelle ore pomeridiane di quello del presente anno, la Santita di nostro
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Signore, ad appagare la sua divozione verso S. Filippo Neri, degnossi

onorare di sua presenza 11 palazzo Massimo, nella cui cappella, dichiarata

chiesa pubblica, coll'usata pompa e frequeaza di popolo celebravasi 1'an-

niversaria rnemoria del miracolo, che quel gran Santo, detto 1' Apostolo

di Roma, opero col richiamare a vita, nel predetto giorno del 1853, il

giovinetto Paolo dei Massimo, figlio di Fabrizio, signore di Arsoli.

Sua Santita, ricevuta con le debite rispettose accoglienze dal prin-

cipe D. Camillo e dai suoi figli, dalle principesse Massimo, di Arsoli, Lan-

cellotti, e dal principe e della principessa di san Faustino, sali alia

cappella, che e posta nell'alto del palazzo, ove esisteva la camera in cui

accadde i! sopra menzionato prodigio.

II Santo Padre, dopo avere orato per buono spazio di tempo, ed es-

sersi softermato ad osservare il tesoro di reliquie che rendono il luogo
assai venerando, discese all' appartamento nobile; ove ebbe gli omaggi
da S. M. il Re delle Due Sicilie, recatosi pure a visitare il Santuario ; e

traversata la sala del Discobolo, ando a quella del trono, ove, accettato

un esemplare tirato in seta della incisione che ritrae il miracolo, degnossi
ammettere al bacio del' piede tutti i componenti quella eccellentissima

priiicipesca farniglia, e quanti altri personaggi e dame si trovavano qui-

vi in quel momenta; ai quali tutti, dopo avere con amorevoli parole

raccomandata la cura della educazione dei figliuoli, comparti 1'apostolica

benedizione.

Lasciato il palazzo Massimo, fra le dimostrazioni riverenti della mol-

liiudine che ingombrava quelle adiacenze della via Papale, Sua Santita

recossi alia ven. Casadelle Oblate Oiivetane diTor de'Specchi, a visitare

la.chiesa. ove il corpo di S. Francesca romana, fondatrice di quel luogo,

durante 1'ottavario della sua festa, e stato esposto alia venerazione dei

fedeli. La Rev. M. Presidente, la Comunita ed il signor principe Massi-

mo, deputato della Casa, ebbero 1'onore di ricevere il Santo Padre. II

quale, dopo avere adorato 1'augustissimo Sagramento, e pregato dinanzi

alle reliquie della santa Matrona romana; osservando che la chiesa era

ripiena di illustri Dame, si piacque di indirizzare loro un discorso sulle

virtu che rifulsero in S. Francesca, e dell'esempio che ne debbono cavare

quanti le ammirano. E poiche ebbe ammesse al bacio del piede le signo-
re Oblate, passo a confortare della sua benedizione suor Maria Giacinta

Boncompagni, che consumata da lunga infermita,era sul rendere Tanima
al Creatore. Sua Beatitndine, lasciato il monastero, fece ritorno all'apo-

stolico palazzo Vaticano.

4. Piii volte abbiamo fatto ampia menzione delle copiose offerte, rac-

colte dall' Unila Cattolica di Torino, e spedite al Santo Padre, con indi-

rizzi di de\ozione e fedelta sottoscritti da centinaia di migliaia di iirme;
o r.el Vaticano rimarra insigne monumento della pieta degli Italiani, e del

loro affetto alia Santa Sede, la collezione di dodici cotali volumi
,

di cui

abbiamo parlato nel volume V di questa Serie, a pag. 103-06.
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Trascorsi appena tre mesi, ecco pervenire al Santo Padre, appunto nel

giorno 19 Marzo, altri quattro yolumi di firme a quel medesimo indiriz-

zo, di cui gli si era fatto omaggio nel giorno della Immacolata Concezio-

ne di Maria SSma ;
e con essi una cassetta contenente molti oggetti di

oro e d'argento, alcuni dei quali impreziositi da gemme; ed una somma
di denaro che supera i franchi centotrentamila. Non e bisogno aggiun-

gere altro, perehe s' intenda con quali sensi abbia Sua Santita accolti

questi attestati di aniore de' popoli italiani
,
invocando sopra di questi le

misericordie divine, e mandando, ai promotori e partecipi di quella splen-
dida manifestazione di fede e d'araore, la benedizione apostolica.

5. Nella Congregazione ordinaria de'sacri Riti, tenutasi il di 3 di Marzo,
si tratto di riassuraere la causa del B. Giovanni Berchmans, scolastico

della Compagnia di Gesu, cui Dio si e corapiaciuto glorificare in varie

parti, specialmente in Roma e nel Belgio, con nuovi miracoli, avvenuti

dopo la solenne beatiticazione, che il28 Maggio dell'anno scorso si celebro

nella Basilica vaticana. Gli Eminentissimi Cardinali, ponderata matura-

mente ogni cosa, furono di parere, che si riassuraesse la causa, se cosi

fosse in piacere di nostro Signore Papa Pio IX; e Sua Santita, uditane la

relazione da Monsig. Segretario, si degno, il di 8 di Marzo, confermare la

sentenza della S. Congregazione, sottoscrivendo di sua mano la conmiis-

sione della causa in ordine alia canonizzazione, e ordinando che si spe-

dissero lettere remissoriali per la formazione dei processi sopra i nuovi

miracoli, mossa anche a cio dalle suppliche e dalle vive istanze che pre-

sentarono alia S. Sede il Cardinale Arcivescovo di Malines, i Yescovi di

Bruges, di Gand e di Namur; il Decano e i Parrochi tutti della citta di

Lovanio; i Canonici Regolari della S. Croce di Diest, i Canonici Premo-

stratensi delle Abadie di Averbode, di Tongerloo, di Postel, di Grimberg;
i Benedettini dell'abbazia di Teneramonda nella diocesi di Gand; i Cister-

ciensi dell'abbazia di S. Bernardo nella diocesi di Malines; i Regolari

tutti della citta di Bruxelles, di Anversa e di Gand; i giovani ascritti

alia Congregazione Mariana nell'Universita di Lovanio; e altri personag-

gi e altre comunita di Roma.

6. II giornale parigino dei Debats, che tocca un 60,000 franchi 1'anno

per servire agl'interessi della rivoluzione italiana, fa da pari suo il me-

stiere che gli e imposto, di adoperare cioe i mezzi morali, di cui il Go-

verno di Firenze si e riserbato 1' uso nella famigerata Convenzione del

13 Settembre 1864. Noi abbiamo gia piu volte posti i nostri lettori in

sull' avviso contro le imposture da codesto diario spacciate, ora sotto for-

ma di corrispondenze, ora sotto quella di articoli, come dicono, difondo,

i quali pretendono molti che esso riceve belli e fatti da chi li paga, a

diffamazione della Santa Sede e del Governo pontificio. Ma giovera pure

riferire qui a verbo la wo/a,che venne pubblicata contro di esso nel Gior-

nale di Roma del 26 Marzo, che e nel tenore seguente:
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II giornale Des Debats, seguendo il suo vezzo di osteggiare tutti gli

atti della S. Sede, si e fattolecito, in un articolo del 20 correntedi bassa-

mente attaccarla, in occasione della recente nomina dell' Arcivescovo di

Colonia. Ogni uomo di senno, che ponga mente alle meschine osservazioni

del citato giornale e agli assurdi motivi
,
ai quali attribuisce la suddetta

nomina, si convincera di leggieri, che non fa d'uopo il discendere a far-

gli T onore di una particolare smentita. Le cose da esso narrate sono

tanto insussistenti e calunniose, quanto eridicola l'arroganza,colla quale

nello stesso articolo si erige in maestro di storia al Corpo legislative,

che, proclamando 1'indispensabile necessita del temporale dominio, ha

fatto un nobile eco alle parole del suo Sovrano e al voto solenne di tutto

T Episcopate cattolico.

Se i nostri lettori congetturassero da queste parole, che dovea essere

enorme la calunnia, non andrebbero errati. Nel citato articolo si recava

ad un misto di vergognosa vigliaccheria per parte della Santa Sede, e

di infame prepotenza per parte del Governo prussiano, la recente nomina

dell' Arcivescovo di Colonia; si argomentava da cio, che la Santa Sede

suole suggettare gl'interessi supremi spirituali a meschinita di politica

terrena; e se ne inferiva la conclusione, che 1'abbattere la sovranita tem-

porale e il vero mezzo di guarentire 1'indipendenza spirituale. Tutto que-
sto castello era fondato sopra una pretta impostura.

TOSCANA E STATI ANNESSI 1. Risultato degli studii sopra V amministrazione ed
il sistema delle Finalize 2. Intoppi alia legge per 1'abolizione dei corpi

religiosi e la confiscazione dei beni del Clero 3. Rivelazioni circa le

quali la dei condannati politici del Governo pontificio 4. Organamento
e scopo delConsorzio nazionale; disegno di legge per costituirlopmona
morale 5. Feste mazziniane del 19 Marzo 8. L'elezione del Mazzini a

deputato di Messina e annullata 7. Qual conto facciasi del matrimonio

civile; istruzione data dalla S. Penitenzieria romana 8. Tumulto ed
uccisioni in Barletta, per cagione de' protestanti.

1. Fin da che lo Scialoja espose alia Camera le peregrine sue idee in-

torno al modo di ristauVare le Finanze del floridissimo Regno d'ltalia, la

Camera ne comprese V inanita
;
ed argomentando dai risultati dei tenta-

tivi gia fatti da tanti altri Ministri, che riuscirono a moltiplicare sempre

piu i debiti e crescere le rovine, non seppe piegarsi a sperar gran cosa

da codesto faccendiere. Inoltre erano universali e continui i lamenli, che

si levavano d'ogni parte, e dai rendiconti ufficiali spiccavano manifesto

le prove degli scialacquamenti, onde si dilapidava il denaro pubblico, se

non sempre ad impinguare la borsa di chi ha comodo di maneggiarlo ,

almeno a vantaggio di consorterie politiche, o senza senno, e senza profit-

to veruno per lo Stato. Di che fu accolta con gran favore la proposta di

eleggere una Commissione di quindici Deputati ,
versati in tali materie

,

e scelti tra le yarie fazioni parlamentari, i quali e dovessero indagare i
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procedimenti dell'amministrazione finanziaria, dal momento che fu istitui-

to i! nuovo Regno d'ltalia in qua, ed i disegni dello Scialoja, e le propo-
ste falte da altri, per ovviare a' danni omai certi, prima che diventino ir-

reparabili.

Da piu mesi e costituito codesto tribunale d&Quindecemvm, ne finora

si sa che siasi venuto a capo di veruna conclusione pratica, anzi pure di

un accordo circa il giudizio delle cose passate. Con quella stessa unifor-

mita di principii e d' idee, con cui i piu de' moderni economist si adope-
rano a far rifiorire la pubblica prosperita, i Quindecemviri si trovano pos-
sessori ciascuno di qualche suo raro trovato, che solo ha il privilegio di

poter servire di panacea universale
;

si che le discussioni vanno in com-

foattersi gli uni con gli altri, argomentandosi ognuno di far prevalere il

proprio sisteraa, senza convincere gli avversarii e senza potere da co-

desti sterili dibattimenti ricavare qualche risultato positive. Sicche, se

I'ltalia deve aspettare la sua salvezza tinanziaria da codesto areopago ,

deve aspetlarla ancora un bel pezzo !

2. Egualmente lenta procede la Commissione deputata alia disamina

del disegno di legge, presentato dal Cortese e raffazzonato dal De Falco,

per abolire tutti i corpi religiosi e rubarne i beni, per distruggere la ge-
rarchia ecclesiastica e ricostituirla a capriccio del Governo in quel nu-

mero di sedi vescovili e di parocchie che piu gli torni a conto, e per
isbarazzarsi d'ogni ostacolo alia compiuta coniiscazione delle proprieta

del Clero. II disegno di cui trattasi, ad alcuni pare ancora troppo favo-

revole al Clero, ad altri troppo crudele contro questa parte di popolo a

cui lo Statuto guarentiva, al pari che a tutti gli altri cittadini
,

la invio-

labilita dell' aver suo. Questi vorrebbero procedere risolutarnente allo

scisrna, senza badar punto a leggi canoniche od a riguardi verso i diritti

e 1'autorita della Santa Sede; quelli invece giurano indispensable il sal-

vare almeno le apparenze, il procedere a gradi, il rispettare laGerarchia

come cosa strettamente spirituale; da una parte si pretende 1'assoluta se-

parazione dello Stalo. dalla Chiesa, dall' altra si vuole schiavitu della

Chiesa sotto la direzione laicale dello Stato. Cosi finora non si conchiuse

nulla. E giova sperare che Dio valgasi di questi dissidii, per disperdere

anche questa volta i conati degli empii, e sottrarre aU'estrema oppressio-

ne la Chiesa in Italia.

3. Vi ha tuttavia un argoraento, intorno al quale il Governo di Firen-

ze e la Camera dei Deputati si rnostrano pieni di affannosa sollecitudine;

ma* per buona ventura, il risultato degli studii fatti suole riuscire a ver-

gogna della rivoluzione e dei nemici della Chiesa. Si tratta ognora di ac-

cattare pretesti per accaneggiare, molestare, infamare la Santa Sede ed

il Governo ponlificio, e se ne trae argomento da ogni cosa; ma non sem-

pre la giustizia ha modo di splendere con quella luce, di cui rifulse neila

tornata del 2 Marzo. Niuno degli onorevoli trovo mai che ridire contro

le arbitrarie carcerazioni
,

contro gli sbandeggiamenti pronunziati ,
con
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giustizia da Fascia, a carico di tanti Vescovi ; per nulla dire della barba-

rie con cui raigliaia di meschinelli del Regno furono esiliati, costringen-

doli al domicilio coatto, a centinaia di miglia lungi dalla loro patria. Ma
le yiscere degli onorevoli ad ogni poco si sentono commosse e straziate

per la pieta dei condannati politici, che il Governo pontificio tiene nelle

sue carceri
;
e nel giorno 2 del passato tylarzo un d'essi non si pole tem-

perare, e chiese al Guardasigilli che cosa avesse fatto in loro pro, od al-

meno in pro di quelli, che gia dal Goyerno pontificio si erano consegnati

al Governo italiano.

E noto che, in ricambio dei 300 tra ladroni ed assassini matricolati,

che il Governo italiano scateno dalle galere, e mando liberi, purche ve-

nissero ad esercitare il loro mestiere entro i contini del presente Stato

pontificio, la S. Sede gli fece consegnare in buona forma, per mezzo del

Governo francese, un 789 condannati, appartenenti alle province usurpate

nel 1860; e tra questi erano 67 che, per la qualita del tribunale da cui

erano condannati, furono guardati come vittime di una sentenza per cau-

sa politica. Ora il Macchi chiedeva, perche questi martiri della patria noa

fossero ancora sciolti e rimeritati de' loro servigii. II De iTalco, benche

a malincuore, dovette dire la verita
; e, come puo vedersi anche nell't/m-

td Cattolica del 7 Marzo, confesso che, di codesti 67 martiri, uno solo

era condannato per semplice reato di cospirazione ;
che degli altri 66

non meno di 31 erano sicarii di infima specie, malfattori ed assassini a

servigio di sette sanguinarie, perseguitate a ragione anche dal presente

Governo; che 34 appartenevano a sette sanguinarie istituite contro il

Governo pontificio, ed erano colpevoli di ammazzamenti e di furti; che

tuttavia a buon numero di codesti benemeriti gia si era data la liberta.

Restano carcerati, perche condannati per delitto apparentemente politico
soli 42, dei quali 15 per cospirazione ed appartenenza a sette sanguina-
rie

;
e 22 pei seguenti reati : uno per parricidio, sei per uno o piu omici-

dii, undici per complicita in omicidii, uno per tentative di omicidio, e

gli altri per furto qualificato. Di tutti si hauno pessime informazioni. Ecco

gli eroi della patria ! Ecco le vittime della ferocia papale!
Di codesii eroi il deputato Gioacchino Rasponi compendiava i merit!

in queste parole: Quasi tutti hanno presa parte attiva nei tentativi di

rivoluzione contro il Governo pontificio, che ebbero luogo prima e dopo
il 1848 (Atti uff. n. 213, pag. 825). Ecco di che qualita sono i cam-

pioni adoperati dalla setta per abbattere il dominio della Santa Sede, e di

cui si avvalse quella tenebrosa congiura/che si macchinava fin dal 1856,

prima che le congiunture del 1859 e del 1860 le dessero nerbo da man-

dare, sotto il Cialdini ed il Fanti, un 45,000 soldati regolari a compiere
1'assassinio di Castelfidardo e d'Ancona!

4. Tal congiura conlinua le sue trame; poiche resta al Papa qualche

palrno di territorio che gli si puo ancora rubare
;
ed il partito tfazionc

si assunse 1'incarico di eseguirne i disegni, a cui, per riguardi facili a
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capire, dovette rinunziare in palese il Governo di Firenze per la|Con-
venzione del 15 Settembre 1864. Ma questo teme di essere un bel di

scavalcato e gittato giudi sella, e di perdere il maneggio delle faccende

rivoluzionarie; percio sta attento ad appropriarsi i mezzi, di cui terae

che il partito d'azione possa avvalersi in date congiunture. Cosi fece pel
Consorzio nazionale. Finche non ebbe certezza che potesse approdare a

qualche cosa, mostro di non volersene impicciare. Quando parve che

attecchisse, lo voile far suo, e sollecito, per Circolari ministeriali
,
non

solo i Municipii ed i Consigli provincial, ma perfino gli ufficiali civili

e militari d' ogni qualita, a volervi concorrere. II che sfreddo raoltissimo

il fervore de'Mazziniani. La generosita di varii Municipii, assai facile in

disporre della roba d'altri, fece si che le sottoscrizioni giungessero ad
un 7 od 8 milioni di franchi, compreso il milione per cui sottoscrisse il

Re,e le parecchie ceutinaia di migliaia per cui si obbligarono i raembri

della famiglia reale.

Ma da questo al raccogliere quanto basti per alleggerire sensibilmente il

peso enorme di debiti
,
onde sono gravate le Finanze, corre tratto iraraen-

so. A che servira dunque quella somma che si potra raccogliere? Tutta la

cura ora si mette in dimostrare, che non deve darsene nulla al Governo,
ma farla servire solo a sostenere il credito pubblico, a promovere la ven-

dita dei beni deraaniali, a vantaggiare istituzioni di credito, senza gittar

nulla in quel baratro senza fondo
,
che sono le Finanze. Ma il Governo

vorrebbe pure poter stendereil zampino su quel boccone; e percio, essen-

do gia ammessa contro ilCIero ed iFrati la teorica, che lo Stato, il quale
erea e da la personalita morale, puo levarla e distruggerla, e divenire

cosi erede naturale dei beai abbandoaati dall' ente morale distrutto;

il Governo si propose di dare cotesta entita al Consorzio; pensando sa-

viamente che verrebbe,un di o 1'altro, il destro di applicare anche a lui

quella comoda teorica, e di levargli quella sussistenza legale, come si

fa col Clero e coi Religiosi, e pigliarne i capitali. Ad ogni modo egli pre-
sento un disegno di legge alia Camera per quest' oggetto; di che aspet-

teremo a dire il risultato, quando sia o ammessa o reietta tal legge.

5. Le feste, preparate dai repubblicani in onore del Mazzini e del Ga-

ribaldi pel di 19 di Marzo, non trovarono intoppo di resistenza per parte

del Governo, ma ne anche furono secondate da quella gran folia di cu-

riosi che, in tali congiunture, sogliono, senza volerlo, rappresentare 1'en-

tusiasmo unanime di tutto il popolo. La pioggiafitta efredda, che cadde

quel di a Firenze, valse non poco a rinfrescare gli ardori artificial} della

setta
,
che dovette contentarsi di blaterare in teatro, con certi discorsi

dalle parole sesquipedali , declamati alcuni da certi imberbi scolaretti
,

mazziniani in erba, ed altri da faccendieri maneschi della setta. II simi-

gliante fu fatto a Torino, a Messina e in
piii altre citta, dove si tribu-

tarono al Mazzini i piu splendidi elogi, facendone raggiare la gloria

anche su quel degno suo complice che e il Garibaldi. Ma tranne qualche
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processione di monelli mezzo sbracati
,
che portavano banderuole e gri-

davano Viva Mazzini, viva Garibaldi, nulla si vide per le vie e le piaz-

ze pubbliche, che meltesse a cimento il valore delle truppe , pronte a

menar le mani,e percio tenute a' loro quartieri. A Firenze pure fu ua

grande scoppiettare di petardi, di cui si sent! assai infastidita YOpinione,
che annunzio riciso: essere questo 4ta disordine a cui si mettera riparo.

Ben inteso che i petardi ,
i quali a Firenze sono ora un disordine, quan-

do da Firenze si pagava per farli scoppiare a Roma, erano invece elo-

quenti protestazioni degli spirili italiani del popolo, ed una forma spe-

eiale di adesione al plebiscite di annessione !

6. Probabilmente i Mazziniani si ripromettevano, con questo fracasso,

di assicurare la elezione del Mazzini a Deputato. Ma il Governo avea

ricevuto un memento homo, che non lasciavagli liberta di cedere a tali

argomenti.il Mazzini era condannato dai tribunal! di Parigi, come com-

plice di attentato assassinio sulla persona di Napoleone III; laonde, fosse

anche stato innocente, come un angelo, d' ogni reato al cospetto delle

leggi del regno d' Italia, non potea sedere nella Camera. Tuttavia il Mi-

nistero, nel mantenere invalida la elezione di lui, si attenne a dimostrar-

lo ineleggibile,per la privazione dei diritti politic! da lui incorsa, con

senlenza della Corte d' Assise di Geneva, che nel 1857 lo condanno reo

di morte per attentato contro la sicurezza dello Stato. A nulla valsero le

calde arringhe de'suoi fautori edamici, nelle tornate del 21 e del 22 Mar-
zo

;
e quando si venne ai voti, e fu posto il partito se fosse valida o no

1' elezione del Mazzini, fatta dal Collegio di Messina, essendo present!
302 onorevoli, e 298 quelli che diedero il loro suffragio, furono 107

quelli che risposero col si, e 191 che si dichiararono pel wo; onde a plu-
ralita di 84 voti 1' elezione fu annullata. Dei quattro che si astennero,

ognuno puo pensare quel che vuole, perche, se sono Mazziniani nell'ani-

ma, si vede che non vogliono star lontani dalla mangiatoia del Governo.

7.Lo scandalo del trionfo repubblicano, di cui molti gia erano atterriti,

fudunque assai attenuate per questo smacco del corifeo della setta; ne ban-

no troppo che rallegrarsi quegli altri, che tripudiavano al vedere alcuni

preti, in tutto cinque o sei, scoprire laidamente la schifosa loro corruzione,
col pigliarsi pubblicamente una concubina, sotto 1'egida del matrirnonio

civile. Imperocche non sappiamo che codesti apostati abbiano avuti altri

seguaci ed imitatori.

Piuttosto importa tener conto di quello che, con gran dispetto suo,

pubblicava \\Nord di Torino, per far rilevare come sia cola poco apprez-
zato il matrimonio civile. Codesto diario stampo che: dal primo d'anno

in qua, nella sola citta noslra, il numero dei matrimonii celebrati eccle-

siasticamente supera di piu d' un terzo quello dei matrimonii civili. E
questo in Torino! Che cosa succedera poi nei paesetti di campagna, e

piu specialmente in quelle province dove...
,
e qui una filza di insolen-

ze, degne di quel foglio libertino.
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Questo fatto, in quanto significa il niim conto, in che si tiene da quei

popoli^rispetto alia validita del matrimonio, la cerimonia puramente civi-

le, scompagnata dal rito sacro, e buon segno ;
ma potrebbe avere deplo-

rabili conseguenze. E percio fu savissimo il partito di varii giornali cat-

tolici, i quali furono solleciti di pubblicare la seguente Istruzione delia

S. Penitenzieria romana, che, a vantaggio de' nostri lettori, ristampia-

mo quale si legge m\\'Unita Cattolica, n. 9.

1." Gio che gia da gran tempo temevasi, ed i Vescovi o singolarmente

collettivamente, con riniostranze piene di zelo e di dottrina, e persone

d'ogni ordine colle 1'oro erudite penne, e lo stesso somrno Pontefice col-

1'autorita della sua voce procurarono di tenere lontano, vediamo pur

troppo stabilito in Italia. II cosi detto contralto civile di matrimonio non

e piu un male che la Chiesa di Gesu Cristo debba deplorare oltre le Alpi,

ma e un male che, trapiantato in queste contrade d'ltalia, minaccia coi

suoi tristi effetti contaminare la famiglia e societa cristiana. E questi fu-

nesti effetti sono stati ravvisati dai Vescovi ed Ordinarii de'Iuoghi; altri

de' quali con opportune istruzioni han gia messo in guardia il loro greg-

ge, ed altri hanno fatto sollecito ricorso a qnesta Apostolica Sede, per
ayere norme sicure, onde regolarsi in affare cosi importante e pericoloso.

E sebbene, per cornando del sommo Pontetice, questo S. Tribunale abbia

gia dato non poche risposte ed istruzioni alle dimande particolari, tutta-

Tia, per soddisfare alle istanze che di giorno in giorno si moltiplicano,

il Santo Padre ha ordinato che, per mezzo di questo medesimo Tribunale,

sia inviata a tutti gli Ordinarii de' luoghi, dove e stata pubblicata 1'in-

fausta legge, una istruzione daservire di normagenerale a ciascun di loro,

per regolare i fedeli e procedere concordemente a sostenere la purita dei

costurni e la saniita del matrimonio cristiano.

2. Nell'eseguire pero gli ordini del Santo Padre, questa S. Peniten-

zieria crede superfluo di rammentare cio che e dornma notissimo della

nostra santissima religione: essere cioe il matrimonio uno de' sette Sa-

cramenti istituiti da Gesu Cristo; e percio alia Chiesa, cui lo stesso Gesu

Cristo afiido la dispensa de' suoi divini raisteri, appartenere solamente il

regolarlo. Cosi ancora crede superfluo il ricordare la forma prescritta dal

S. Concilio diTrento, sess. 24, cap. 1 de Reform, matrimonii, senza

1'osservanza della quale non potrebbe, ne' luoghi ove epubblicato, con-

trarsi validamente il matrimonio.

3. Ma, da queste ed altre massime e dottrine cattoliche, i Pastori del-

le anime devono formare istruzioni pratiche, con cui facciano bene inten-

dere ai fedeli quello che laSantita di nostro Signore proclamava nel Con-

cistoro segreto del 27 Settembre 1852
;
cioe inter ftdeles matrimonium dari

non posse, quin uno eodenique tempore sit Sacramentum, atque idcirto

quamlibet aliam inter christianos viri etmuliaris, praeter Sacramentum,

coniunctionem
, eliam civilis legis m factam, nihil aliud esse

,
nisi tur-

pem atque exitialem concubinatum.
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4." E da cio potranno facilmeute dedurre che 1'atto civile, avanli gli

occhi di Dio e della sua Ghiesa, non puo esser considerate in coiHo alcu-

no non che di Sacramento, neppure di contralto
;
e che, come la polesta

civile e incapace a legare alcuno dei fedeli in matrimonio, cosi e incapa-

ce a scioglierlo; e che percio, come questa S. Penitenzieria ha gia di-

chiarato in qualche risposta ai dubbii particolari, ogni sentenza di sepa-
razione intorno ai coniugi, uniti in matrimonio legittimo avanti alia Chie-

sa, pronunziata da laica potesta, sarebbe di niun valore
;
ed il coniuge

che, abusando di tale sentenza, ardisse di unirsi con altra persona, sa-

rebbe un vero adultero; come sarebbe vero concubinario chi presumesse
di stare in matrimouio in forza del solo atto civile; e 1'uno e 1'altro sa-

rebbe indegno di assoluzione tinche non rinsavisse, e soltoponendosi alle

prescrizioni della Chiesa, non tornasse a penitenza.

5. Quantunque pero il vero matrimonio dei fedeli allora solamente si

contrae, quando 1 uomo e la donna, scevri d'impedimenti, dichiarano il

inutuo consenso avanti il parroco etestimonii, giusta la citata forma del

S. Goncilio di Trento, ed il matrimonio cosi contralto abbia tutto il suo

valore, ne abbia affatto bisogno di essere riconosciulo o confermato dalla

potest^i civile; lultavia, per evilare vessazioni e pene, e pel bene della

prole, che allrimenti dalla laica potesla non sarebbe riconosciula legilli-

ma, e per allontanare ancora il pericolo di poligarnia ,
si ravvisa oppor-

luno ed espedienle, che i medesimi fedeli , dopo di aver contralto legit-

timo malrimonio avanli alia Chiesa, si presenlino a compiere ratio im-

posfo dalla legge, con inlenzione pero (comeinsegna Benedello XIV nel

Breve del 17 di Sellembre 1746 : Redditae sunt Nobis) che, presenlan-
tandosi all'ufficiale di Governo, non fanno altro che una cerimonia civile.

6. E per le slesse ragioni ,
e non mai in senso di preslar mano al-

1'esecuzione dell'infausta legge, i parrochi non dovranno ammellere in-

d i Keren ternen te alia celebrazione del malrimonio avanli alia Chiesa quei
fedeli che, per essere proibili dalla legge, non sarebbero poi ammessi
all' atlo civile, e quindi non riconosciuli per coniugi. Tn cio devono usa-

re di molla cautela e prudenza, senlire il pareredeH'Ordihario, e quesli
non esser facile nell'annuire; ma nei casi piu gravi consultare questo
sacro tribunale.

7. Che se e opportuno ed espedienle che i fedeli col presenlarsi al-

1'atto civile si facciano conoscere per legillimi coniugi in faccia alia leg-

ge; non devono pero mai compiere un lal atto senza aver prima cele-

brato il matrimonio avanti alia Chiesa. E se mai la coazione, od un' as-

soluta necessita, che non deve facilmente ammeltersi, portasse d' inver-

tire un lale ordine, allora deve usarsi di tutta la diligenza, affinche quan-
to prima sia contrallo il malrimonio avanli alia Chiesa, ed inlanlo i con-
traenti stiano separati. Ed intorno a cio si raccomanda di attenersi alia

dotlrina sviluppala da Benedetto XIV nel mentovalo Breve; a cui Pio VI,
nel suo Breve ai Vescovi di Francia : Laudabilcm maiorum suorum, dei
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20 Settembre 1791, e Pio VII nelle sue lettere scritte I'll Giugno 1808

ai Vescovi delle Marche, rimettevano per istruzioni i Vescovi medesimi
,

che avevano chiesto norme per regolare i fedeli in simile contingenza
di atto civile. E dopo tutto que.sto e facile vedere, che non resla in alcu-

na maniera alterala la prassi fin qui osservata intorno al matrimonio, e

segnatamente intorno ai libri parrocchiali, sponsali, ed impediment ma-
trimoniali di qualunque natura stabiliti o riconosciuti dalla Chiesa.

8. E queste sono le norme generali che, in ossequio degli ordini del

Santo Padre, questa S. Penitenzieria ha creduto di segnare, e sopra le

quali gode 1'animo di vedere che raolti Vescovi ed Ordinarii hanno gia

modellato le loro istruzioni
;

e si nutre fiducia che altrettanto fararmo

tutti gli altri
,
e cosi mostrandosi pastori vigilanti n' avranno merito da

Gesu Gristo, pastore di tutti i pastori.

Dato in Roma, dalla S. Penitenzieria, li 15 Gennaio 1866. A. M.

CARD. CAGIANO P. M. L. PEIRANO, segretario.

~8. Gravi tumulti e deplorabili atrocita avvennero a Barletta, per ca-

gione dell' eresia cola introdotta e protetta dal Governo usurpatore ;
il

quale, quanto e intento a gravar di catene la Chiesa, tanto si mostra ze-

lante nel colmare di favori gli apostati e gli eretici, che vogliomvaprire
scuola di errore e d'empieta, e levar cattedra contro il cattolicismo. Ecco

in che modo si riferiscono i fatti dal Conciliatore di Napoli :

A Barletta si era istituita lina Societd evangelica, come ce ne stanno

in Napoli, come ce ne stanno in quasi tutte le citta del Regno: 1'autorita

la proteggeva, ed il popolo non dimandava altro, se non che non si per-

mettessero pubbliche dimostrazioni nel fondare una Chiesa protestante.

II Sotto-prefetto fu per questo officiate dal Sindaco
, dagli uffiziali della

Guardia nazionale, da distinti cittadini, i quali erano gl' interpreti della

pubblica opinione. Queste rimostranze furono respinte.

Era 51 giorno festivo di S. Giuseppe: due evangelici entrano in chie-

sa e mettono in derisione il sacerdote, che ne recitava il sacro panegirico;

mentre un altro evangelico arringava in piazza contro i preti ! 11 popolo
non ne potette piu, e diede in atti di spietata ferocia! Quei malcapitati

furono inseguiti lino nelle loro case, appiccato il fuoco alia scuola evan-

gelica, trucidate sei in sette persone, ucciso un carabiniere, ferita una

guardia di pubblica sicurezza, ed il Delegato col Sotto-prefetto scampati

ad una plebe tumultuante e frenelica, che avea cominciato a patire il

delirio del sangue! Cosa terribile! accorrevano anche i ragazzi di cinque

in sei anni. Sei restarono uccisi, due mortalmente feriti
,
moltissimi feriti

non mortalmente. Furono dal popolo medesimo bruciate la le Bibbie del

Diodati ed altri libri corrompitori ,
che furono rinvenuti nella casa dei

maestri del progresso. Due case, appartenenli ai piu caldi seguaci della

oltramontana riforma
,
furono dal popolo parimenti bruciate, e stamane

fumavano ancora le arse suppellettili. E da notare che uno dei predetti,
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scappando dielro le mura, e visto dalle donne, fu bentosto da queste git-

tato a terra, ed ucciso a calci ed a pugni.

La G. N. non accorse; perche comprese la impossibility di resistere

a quella valanga di popolo. Truppa e carabinieri sono andati, nel giorno

dopo, a Barletta: si sono arrestati 150 individui, tra cui 5 preti; si faran-

no process!, si sagrificheranno molti innocenti; saranno condannati rei;

forse il carneiict; avra la sua parte di tanto massacre ! Ma a chi la colpa?

La ministerial Opinione, senza aspettare il risultato dei processi, ha

gia risposto : la colpa, a suo dire, e dei preti cattolici, cui attribuisce

senza riserva il reato d'aver aizzalo la plebe a quegli eccessi
;
ed un

Deputato nella Camera ne rendette malleyadore il Papa ! Ecco la lealta

dei moderati !

II.

COSE STRANIERE.

IMPERO D' AUSTRIA 1. Risultali delle deliberazioui delle Diete circa il Mani-

festo e la Patente del 20 Settembre 1865 2. Yoto della Croazia ; re-

scritto imperiale .3. La Transilvania si risolve per 1'unione con V Un-

gheria; chiamata dei Depntati a Pesth 4. Indirizzi delle Diete unghe-
resi ; rescritto dell' Imperatore ;

nuovo indirizzo della Diela 5. Tumult!

in Boemia; represslo'ne e stato d'assedio in piu distrelli 6. Provve-

dimentl militari.

1. Gli ordini costituzionali dell'Impero austriaco, ottriati col Diploma
del 20 Settembre 1860 e con la Patente del 26 Febbraio 1861, non es-

sendosi potuti attuare negli Stati oriental! appartenenti alia Corona d'Un-

gberia, neanche poteano svolgere lutta la loro efficacia negli altri che gia
li aveano accettati. Ond' e che da cinque anni durava lo sconcio d' una

legge fondamentale dell'Impero, obbligatoria per una meta di esso, dis-

conosciuta e reietta dall'altra meta : si che, o quella si dovea con la for-

za dell'armi imporre ai riottosi
,
correndo gravissimo il pericolo d'una

guerra intestina e disastrosa
; ovvero si dovea abrogare con danno e

malcontento sommo degli Stati fedeli ed obbedienti
, per appagare le pre-

tensioni di quelli che, nel 1848, aveano tratto 1'lmpero a presentissimo ri-

schio di jsmembramento ed estrema rovina.

Percio 1' Imperatore, volendo porre un termine ad uno stato di cose

tanto innaturale ed impolitico, sospese nel passato Settembre
,
come ab-

Liamo riferito altrove a
,

1' efficacia di quella legge; sottopose quelle ri-

forme costituzionali alia disamina ed alia libera accettazione dell'Unghe-
ria

;
eccito la Transilvania a definire quali rapporti le convenisse avere

I Civ. Call. Seric VI, vol. 1, pag. ^2^-28 e 2'<9-5l
,

Serie VI, vol. VI, fasc. 383. 8 31 Marso 1866.
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con 1'Ungheria e col Governo di Vienna; ed invito le Diete del triplice

regno di Croazia, Dalmazia e Slavonia a porsi in concordia fra loro
, e

proporre il raodo di componimento dei loro dissidii si rispetto aH'Unghc-
ria stessa e si verso il Governo centrale. Per tal guisa si riprometteva

I'lmperatore di dar satisfazione ai voti legittimi di que' popoli ,
senza ri-

tirare agli altri i beneficii delle concedute riforme; riserbandosi tuttavia

di ponderare le opposizioni ed i desiderii di questi, prima di dare definita

sanzione alle modificazioni volute da quelli, circa i disegnati ordini rap-

presentativi ed amministrativi dell' Impero.
Gli Stati ereditarii

,
anche senza contare quelli delta Corona d'Unghe-

ria, sono spartiti in quindici province, aventi ciascuna la propria Dieta.

Di queste province, cinque sono d'origine schiettamente tedesca; e

sono 1'Alta e la Bassa Austria, il territorio di Salzbourg, il Voralberge
la Slesia

;
tre altre contano in maggior nuraero gli abitanti tedeschi

,
e

sono il Tirolo, la Stiria e la Carinzia; da ultimo nelle altre sette, che

sono la Boeraia, la Moravia, laGallizia, laBukovina, la Carniola,l'Istria

con i paesi marittimi (Trieste, Gortz, Gradisca) e la Dalmazia, i tede-

schi sono in minore numero, commisti ad una grande pluralila di Tzechi,

o Sloveni, o Polacchi o Ruteni, od altre genii di diversa indole. 1 Confi-

ni militari parte sono rappresentati alia Dieta di Agram, e parte non

hanno, pel loro speciale organamento, veruna rappresentanza politica.

Or tutte coteste Diete, couvocate pel 23 del passato Novembre, appe-
na ebbero comunicazione del citato Manifesto del 20 Settembre, senza

aspettare i risultati delle deliberazioni che si prenderebbero dagli Stati

della Corona d'Ungheria, ne tolsero argomento ad esprimere, in forma

d' indirizzo all'Imperatore ,
il loro avviso circa la decretata sospensione

delia rappresentanza costituzionale
;
fundandone il diritto sopra quell

1

ar-

ticolo delle costituzioni provinciali, che loro conferisce facolta di manife-

stare il loro voto sopra le leggi ed i regolamenti spettanti al benessere

generate di ciascun paese. E perche abbiasi qualcbe concetto delle dis-

posizioni de' popoli, quanto al nuovo sistema di Governo
, giovera ac-

ceimare almeno le deliberazioni delle singole Diete.

Gl'Indirizzi de' paesi strettamente tedeschi, approvati a grandissima

pluralita di suffragi, furono unanimi nel chiedere, che si mantenessero

in pieno vigore gli ordini promulgati nell'Ottobre del 1860 e nel Feb-

braio del 1861
;
e che si abrogasse percio quanto prima la decretata so-

spensione, e si riadunasse il Reichsrath ristretto, senza detrimenlo dei

diritti dell'Ungheria, ma serbando illese le franchigie ottriate agli Stati

ereditarii. E in questo concetto si dichiararono le Diete dei primi cinque
Stati sopradescritti ,

con parole che sentivano forte 1'opposizione al Go-

verno; come nell' Indirizzo del Yoralberg, dal quale fu qualificata ille-

gale, inutile e senza giusto motivo, la promulgata sospensione.
Dei tre Stati in cui predomina la razza tedesca, ma commista a gente

d'altra origine, il Tirolo si tacque in aspetto di corrucciato, per le ripul-
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se gia ricevute a'suoi richiami per le cose di religione; la quale fm qui

era esclusivamente cattolica, ed ora dal Governo vuolsi ivi coritaminare,

col proteggervi egualmente 1'eresia, in nome della civilta moderna. Nel-

la Stiria e nella ,Carinzia la pluralita della Dieta si dichiaro pel manteni-

mento della Gostituzione del 26 Febhraio 1861; ma il minor numero fece

sonare assai alto i diritti storici degli Slavi, ed il yoto di un ritorno alle

anliche istituzioni,che ne guarentivano i diritti, e di cui si spera, pel

Manifesto del 20 Settembre passato, la ristaurazione.

Sicche, dove prevalse la gente alemanna, fu fatto contrasto alia lega-

lita ed opportunita della decretata sospensione della Coslituzione; dando

cosi ragione allo Schmerling, che yoleva si satisfacesse airilngheria, ma
senza rimettere pimto in dubbio quel che erasi conceduto ed attuato per

gli altri Stati.

Per contrario, dove la gente alemanna si trovo in minor numero, il

Manifesto del 20 Settembre fu quasi universalmente accolto con soddis-

fazione ed acclamato. La Boemia, prendendo atto delle promesse im-

periali, si offerse a cooperare lealmente col Governo, affine di promo-
vere il componimento desiderate con 1' Ungheria in modo pero che

ne rimanesse guarentita 1'unita della monarchia, senza impacciare od in-

debolire lo svolgimento legale ed istorico delle sue parti costituenti .

E T indirizzo finiva col voto espresso di vedere 1' Imperatore prendere so-

lennemente la corona di Boemia, come prendera quella d' Ungheria. In

Moravia la fazione alemanna riusci a far respingere un indirizzo, compilato
in senso non isfavorevole al Manifesto del Settembre; ma non ottenne che

la Dieta lo biasiinasse apertamente. In Gallizia si posero, miracolo raro!

in pieiio accordo i Polacchi ed Ruleni, per acclamare, a dispelto degli

Alemanni, codeslo atlo che riguardavasi come propizio alle loro aspira-

zioni nazionali
;
ed il simigliante avvenne nella Dieta della Bukovina,

dove si strinsero in concordia, contro i Tedeschi, le fazioni de'Rumeni,
de' Ruteni e de' Polacchi. Non cosi si poterono comporre i dissidii in

quella della Carniola e dell' Istria (coi distretti di Trieste, di Gortz e di

Gradisca) dove i Tedeschi ebbero a sostenere forti contrasti e gli SlovenL

cercarono di far prevalere le loro aspirazioni, palesate con gran calore e

con molta contenzione a Laybach. Nella Dieta d' Istria invece, come nei

distrelti marittimi, dove gli alemanni non erano in numero ed in forza da

reggere alia lotta, la politica inaugurata col Manifesto del 20 Setlembre

fu approvata senza riserve. La Dalmazia, nella Dieta di Spalato, mani-

festo molta propensione a codesta politica, che sembra intesa a favorire,

secondo gli antichi diritti, le singole nazionalita dell'Impero; ma cio non

fu senza qualche opposizione, che sembra doversi recare alia mescolan-

za dei molti stranieri che vi risiedono pel commercio.

Laonde, riassurnendo, si scorge che delle Diete dei paesi austro-sla-

vi, sette si dichiararono contro la sospensione della Costituzione bandita

nel Febbraio 1861 : e queste sette rappresentano una popolazione di
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4,770,000 anime in circa
;

in due non si poterono mettere d' accordo i

rappresentanti del popolo, circa il precise concetto da far spiccare nel-

1'Indirizzo ed il voto da doversi esprimere ;
le altre aderirono al Manife-

sto del 20 Settembre, che decretava, per amore d'un componiraento con

1' Ungheria, quella temporanea invalidazione della Costituzione
;
e que-

ste rappresentano una popolazione di circa 12,175,000 abitanti.

Onde si scorge abbastanza, da questa specie di plebiscite provocato
dall

1

Imperatore, come la sentano i popoli quanto alle riforme disegnate.
Resta ora a vedere qual fosse il contegno ed il suffragio degli Stati ap-

partenenti gia alia Corona di santo Stefano.

2. La Dieta di Dalmazia, Croazia e Slavonia, dopo vivi contrasts, per
le competenze delle rispettive Diete, e fra i partigiani dell' unione con

1'Ungheria e quelli che rivendicavano 1' autonomia propria e speciali con-

dizioni rispetto al Governo di Vienna : tinalmente si pose d'accordo circa

un indirizzo
; che, per mezzo d' una Deputazione, fu presentato all' Impe-

ratore in Buda alii 12 Febbraio. Con esso la Dieta, recedendo dalle deli-

berazioni, a cui erasi fermamente attenuta nel 1861, ammise che gli affa-

ri comuni dell'Impero si dovessero trattare in comune, e cosi riconobbe

la necessita d' un Reichrath plenario, e la legge fondamentale del 20 Ot-

tobre 1860
;

si dichiaro inoltre a tutto pronta per mantenere salda 1'in-

tegrita e la potenza della monarchia, e che a tal uopo dovesse giovare il

mettersi d'accordo con 1' Ungheria. Ma richiese 1'Imperatore che volesse

abolire le speciali istituzioni a cui si reggono i Confini militari, e riunire

quelle popolazioni alia madre patria, sotto le comuni istituzioni provin-
ciali. Poi

,
con altra istanza del 20 Febbraio

,
la Dieta stessa supplied

1'Imperatore di sospendere le cerne di milizie, gia ordinate.

L' Imperatore, in un rescritto del 27 Febbraio, riferito nel Memorial

diplomatique dell'll Marzo, rispose, con parole improntate di somma be-

nevolenza, che gradiva molto quelle deliberazioni della Dieta, concer-

nenti la trattazione in comune degli aflari comuni dell'Impero, e I' accor-

do della Croazia e della Slavonia con 1' Ungheria; invito quindi la Dieta

a scegliere una Deputazione, incaricata di trattare con la Dieta unghere-
se circa i vicendevoli rapporti e vincoli costituzionali, non meno che circa

i legamionde 1'uno e 1'altro reame devono tenersi stretti all'Impero : in-

lorno a che voi ayrete, dicea il rescritto, pienissima liberta di stipulare

guarentigie sufficienti per la conservazione dei vostri interessi nazionali,

mettendo in sodo la vostra autonomia, fondata sul diritto, sotto riserva

dell'approvazione della vostra Dieta . Ma 1'Imperatore si rifiuto ad ogni

innovazione circa i confini militari, per non affievolire le forze difensive

dell'Impero, e per cessare i conflitti che senza fallo nascerebbero dal so-

stituire autorita civili alle militari, nelle present! congiunture. Promise

tuttavolta rilevanti migliorie, a patto che ora si volgessero tutte le cure

al negozio del componimento con 1'Ungheria ,
dal quale dipendono le ri-

forme costituzionali di tutte le altre parti dell'Impero.
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Con altro rescritto piu asciutto fu reietta la domanda della sospensio-

ne delle cerne per le truppe. II compimento periodico e non interrotto

del nostro esercito e assolutamente necessario, per raantenere la nostra

monarchia nelle volute condizioni di potenza e di difesa verso gli stra-

nieri; ne si potrebbe in cio mutar nulla, senza grave perturbazione e

pregiudizio degli interessi generali deirirapero. Dobbiamo pertanto rifiu-

tarci di consentire alia rispettosa vostra domanda, ed il facciamo con tan-

ta maggiore fermezza, quanto e piu salda la nostra risoluzione di man-

tenere lo statu quo, soltanto fmche siano definitamente assestate le qui-

stioni dei rapporti costituzionali. Ond' e manifesto che, senza togliere

alia Dieta la speranza di veder esauditi i suoi voti circa i confini milita-

ri e le cerne di milizia, voile 1' Imperatore vincolare queste concession!

alia sollecitudine, con cui la Dieta si presterebbe alle pratiche del brama-'

to accordo con 1'Ungheria.

E cosi 1'intese la Dieta del regno trino di Dalmazia
,
Croazia e Slavo-

nia, che, come puo vedersi dalla Gazzetta di Venezia del 22 Marzo, si

die premura di scegliere una Deputazione di 12 suoi membri, che deb-

bano trattare con la Dieta ungherese, o con una deputazione di essa, so-

pra i vicendevoli rapporti politici e le comuni relazioni col centro della

Monarchia. Di che fu spedita una Nota a Pesth, e letta alia Camera dei

Deputati nella tornata del 14 Marzo. Sicche da questo lato il sospirato

componimento sembra avviarsi al termine.

3. Alia Dieta di Transilvania, convocata con 1' atto del 1. Settembre

da noi riferito nel vol. IV, p. 127, era stata prefissa, come oggetto

unico ed esclusivo delle sue deliberazioni, la revisione dell' art. 1. del-

la legge del 1848, risguardante la riunione dell'Ungheria e della Transil-

vania, in cio che concerne gl' interessi comuni dei due paesi . Tre fa-

zioni si contraslarono la palma della vittoria in argomento si rilevante.

Prima, piu numerosa e piu gagliarda sotto tutti gli aspetti, era la fazione

de' Magiari e degli Tzechi
;

i quali sostennero ardentemente la validita

deH'uuione proclamata nel 1848, e la competenza esclusiva della Dieta

di Pesth per modificarne le condizioni; e percio volcano che si norninas-

sero senza piu i Deputati, che ivi dovessero rappresentare la Transilva-

nia. Per oltenere questo intento si avvalevano, non solo di ragioni poli-

tiche, ma eziandio di motivi tratti dalle condizioni geografiche ed econo-

miche, e dagli interessi materiali che si vantaggerebbero per quella unio-

ne. La seconda fazione contava tra'suoi gran parte dei Sassoni; e questa
ritiutava ogni valore alia legge del 1848, risguardandola come una vio-

lazione della antica costituzione
;
e percio esigeva che la Dieta nazionale

pigliasse a disamina il principio stesso dell' unione, come se nulla si fosse

mai fatto, ne discutesse le condizioni, e si risolvesse pel si o pel no, di-

chiarandosi sola competente a decidere in materia speltante la Transilva-

nia; e voleva percio che una nuova Dieta, con norrne proprie, si fosse elet-

ta ad hoc. La terza fazione era quella dei Rumeni, che metteva da parte
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la controversia circa 1'operato nel 1848
; negava la competenza della pre-

sente Dieta a decidere nulla, perche la riputava convocata senza equa
distribuzione nel numero del Deputati delle varie nazionalita; e percio

esigeva che innanzi tratto una nuova Dieta si convocasse
,
non secondo

le antiche leggi del 1790, ma secondo quelle del 1863.

Dopo lungo ed ostinato battagliare, le due prime fazioni vennero a

componimento, contentandosi molti dei Sassoni di accostarsi ai Magiari
ed agli Tzechi, a patto che nell' indirizzo si registrassero le seguenti con-

dizioni, che essi tenevano come esseuziali alia guarentigia della propria
loro nazionalita: cioe 1. mantenimento della loro organizzazione muni-

cipale; 2." inviolabilita del loro territorio; 3. Conservazione della lin-

gua alemanna come lingua ufficiale; 4. guarentigia della liberta e della

autonoraia del culto evangelico-luterano ;
5. confermazione dell' aboli-

zione delle decime ecclesiastiche. Con cio si giunse a comporre una rag-

guardevole pluralita di voti, si che il partito per Yunione con 1'Ungheria
ebbe il trionfo, soli 22 tenendosi fedeli al disegno schiettamente sasso-

ne, e 23 a quello proposto dai Rumeni.

Queste risoluzioni furono significate all' Imperatore con apposito indi-

rizzo
;
e S. M., con suo rescritto del 29 Dicembre passato, ordino, accet-

tando quelle conclusioni, che il piii presto possibile si elegessero i De-

putati transilvani, che dovrebbero sedere nella Dieta di Pesth, secondo

le leggi del 1848 affinche -la quistione dei rapporti costituzionali tra

1'Ungheria e la Transilvania, riuniti fra loro con intimo legame, possa

essere risoluta in modo soddisfacente, sotto la guarentigia dei diritti spe-

ciali, assicurati alle diverse nazionalita e confessioni religiose del Princi-

pato . Ricevuto questo rescritto, la Dieta riconobbe terminato il suo

compito e si sciolse. Anche per questo lato adunque la quistione sembro

volgere a buon termine.

4. Ma il nodo piu avviluppato era a Pesth. La presenza dell' Impera-

tore, che vi prolungo la sua dimora fmo al 4 di Marzo, giovo sicuramente

a far si che la discussione dell'Indirizzo, nel quale si doveano esprimere
i voti dell' Ungheria, e la risposta al discorso imperiale da noi riferito

nel vol. preced. a pag. 250-53, si contenesse entro giusti limiti. Ma 1'In-

dirizzo, compilato secondo le idee del Deak, ed approvato dopo anima-

tissimi dibattimenti, mantenne salde quasi tutte le pretensioni, per le

quali ando fallito sinora ogni tentative di accordo. Benche con profusis-

simi sensi di gratitudine si rendesse omaggio alia lealta dell' Imperatore

ed ai suoi intendimenti costituzionali, massime per aver posta come base

dell'edificio la Prammatica Sanzione; pure, quando si vennea dichiarare

il modo di conciliare 1' unita ed indivisibilita della monarchia con 1'indi-

pendenza politica e 1'autonomia amministrativa dell' Ungheria, la piu for-

male opposizione ai disegni dell' Imperatore fu espressa, in modo rispet-

toso si, ma fermissimo. Approvando la costituzione data pel Diploma del

20 Ottobre agli altri popoli dell' Impero, i rappresentanti dell' Ungheria
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dicliiararono di non poterlo accettare in nome di questa, si perclie il

reggimento costituzionale di essa posa sopra altre piu antiche basi, e si

perche con accettarlo si distruggerebbe 1'antica costituzione ungberese.

Ed a fortiori percio rifiutarono la Patente del Febbraio 1861.

laoltre, quanta alle leggi del 1848, che 1' Imperatore voleva si rive-

dessero, e si emendassero in forma compatible con 1' indivisibilita del-

rimperoela pienezza dei proprii diritli sovrani, 1' Indirizzo espresso

il fermo proposito, che innanzi tutto debba 1' Imperatore stesso riconoscere

quelle leggi, promulgate, e confermarne la validita; poi assumere solen-

nemente la corona d'Ungheria; dopo di che si potrebbe procedere alia

bramata revisione. Mosse inoltre gravi lagnanze pel modo tciiuto verso

la Dieta di Dalmazia, ringraziando per quel che si era operate con quelle

di Slavonia, Croazia e Transilvania; domando la convocazione di quella

di Finnic e dei Confini inilitari
;
insistette sul punto delicatissimo della

rigida continuita del diritto, di cui 1' Imperatore avea pur chiarito gl' in-

convenient!, come se non fossero intervenuti i fatti gravissimi del 1848;

e formalmente chiese il governo parlamentare, la costituzione d'un com-

piuto Ministero ungherese risponsabile, ed il ristabilimento delle abolite

raagistrature municipali.

Negli stessi sensi fu compilato 1' Indirizzo, che la Camera dei Magnati,
con risoluzione del 13 Febbraio, fermata da 136 suffragi contro 53, voile

presentare ancor essa all' Imperatore. Anch'essa amraise esplicitamente la

necessita di trattare in comune gli affari comuni a tutto 1'Impero, e cosi

per indiretto escluse il disegno dell'unione puramente personate; ma fu

inflessibile nel volere 1'autonomia del Reame ed il Ministero responsabile.

Questo secondo indirizzo fu offerto all' Imperatore in Buda alii 27 Feb-

braio; il quale rispose che lo prenderebbe a disamina, che lodava la mo-
derazione dei dibattimenti, e che si riprometteva niolto dalla fedelta degli

Ungheresi. Ma non dissimulo che sperava di vederli procedere sulla via

indicata nel discorso d'inaugurazione della Dieta. lo avviai la concilia-

zione sopra un terreno giuridico, da ogni parte riconosciuto, con sinceri

intendimenti; ma nello stesso tempo con saida risoluzione, ed in unadire-

zione fissa, da cui mi e impossibile il deviare, senza violare i miei doveri

di Sovrano, e senza porre a cimento le condizioni vitali della mia mo-
narchia.

E lo stesso giorno, ricevendo 1' indirizzo della seconda Camera, parlo
alia loro Deputazione con eguale cortesia e fermezza, non senza qualche
hiasimo assai spiccato per gli ostacoli sollevati contro i suoi disegni si

equi di conciliazione
;
e rinnovo la dichiarazione, che ad ogni modo egli

si atterrebbe incrollabilmente ai principii espressi nel discorso del Trono.

Grande era I'espettazione delle Camere di ricevere colRescritto impe-
riale la promessa dichiarazione di quel che il Governo sarebbe disposto
di concedere, e di quello che, per suoavviso, tornerebbe impossibile; ma
le esagerate apprensioni degli uni

,
le eccessive speranze di altri anda-
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roao egualmente deluse. L' Imperatore stette saldo sul rifiutarsi a condi-

scendenze, che rendessero illusoria 1' unione dell' Ungheria col resto del-

rimpero, o menomassero 1'autorita sovrana, o dovcssero mettere le armi

in mano a fazioni Jsovvertitrici ; percio nel Rescritto imperiale (
il cui

testo puo yedersi anche nel citato Memorial a pag. 153, e che fu co-

municato ad ambedue le Camere
,

nella giornata del 3 di Marzo )

I'lraperatore voile che si riducessero a giusti limiti le esigenze della

Dieta circa 1'autorita del Palatino, e circa la competenza e permanenza
della Dieta in cose di Finanza; pose in rilievo le difficolla del ripristina-

raento voluto de'Municipii che involgesse il riconoscimento della rigoro-

sa continuita del diritto; rifiuto di procedere all' incoronazione, finche

non fossero rimosse certe condizioni poste, e che vietavano egualmente
alia sua lealta ed alia sua coscienza il giuramento di patti impossibili a

mantenersi. Non meno riciso fu il rifiuto circa il ripristinamento della

Guardia nazionale, cheriuscirebbe inutile alia sicurezza e pericolosa alia

quiete pubblica. Pertanto, ringraziando la Dieta delle disposizioni con-

ciliative manifestate quanto al trattare in comune gli affari comuni del-

1' Impero, ripromettendo all' Ungheria tutta quell' autonomia che fosse

compatibile con 1' unita e la potenza dell' Impero, respinse formalmente

1'accettazione di varii articoli delle leggi del 1848, come offensiva per la

maesta del Sovrano, di cui mettono a nulla 1'autorita; ed invito la Dieta

a smettere le pretensioni circa la rigida continuita del diritto, a modifi-

care quelle leggi, a contentarsi del possibile; conchiudendo, che conside-

rerebbe come uno dei piu bei momenti del suo irnpero quello, in cui fos-

segli dato di poter dire, d'avere assicurato la felicita dell' Ungheria.
Da questi cenni (essendoci impossibile riferire i prolissi document!

che sono gl'Indirizzi della Dieta ed il Rescritto imperiale) ben possono

scorgere i nostri lettori, che assai lunga e la via che resta a percorrere,

perche si assegua il termine d'un componimento fra 1'Ungheria e 1'Impe-

ro. Sonosi dileguate le difficolta che procedeano da malevolenza contro le

persone, e certo 1'Imperatore gode ora la fiducia e 1'amore di qiiei popoli ;

ma ne egli vuole per cio spogliarsi delle sue prerogative sovrane e trarre

a brutto cimento la potenza dellu Monarchia; ne quelli vogliono rinunziare

a cio che credono loro antico e sacro diritto, per consolidare 1' Impero.

Infatti la Dieta, benche desse un passo innanzi col nominare una Com-

missione, che dovesse disaminare il modo di trattare in comune con i

rappresentanti degli altri Stati gli affari comuni dell' Impero ; gitto in

mezzo un'altra cagione d' indugi e di discussioni, col mandare a Vienna

un altro indirizzo, in cui e respinge varie delle domande esposte daH'Im-

peratore nel suo Rescritto, ed insiste sulle cose gia da lui rifiutate, e ri-

badisce i suoi propositi nei punti piu delicati ed ardui, con una tenacita

che lascia poca speranza di veder presto terminal! cotali litigi.

5. 11 peggio si e che, meiitre si debbono, con si poco frutto, spendere

tante cure per 1'accordo fra 1' Ungheria e 1' Impero, altri ed assai fasti-
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diosi dissidii o si manifestano o si aggravano in altre province; d'onde i

nemici esterni potrebbero avere opportunila di creare gravi impacci al-

I' Austria, massime quando questa si trovasse trascinata alia guerra, di

cui sembra smanioso il sig. Bismark
,
che regge a sua posta i destini

della Prussia.

Le antiche rivalita ed antipatie di razza, fra gli Aleraanni e gli Tzechi

in Boemia, ricominciarono a manifestarsi con nuovo vigore; e basto una

discussione nella Dieta, sopra il pareggiamento delle lingue nell' inse-

gnamento universitario, per dar luogo a scene di tumulto nell'Assemblea,

ed a raoti sediziosi sulle piazze e nelle vie di Praga; dove il reale Luo-

gotenente dovette ordinare severi provvedinienti di repressione; i quali,

eseguiti con mollezza che parve paura, incoraggirono anzi i somraovitori

a maggiori disordini, a resistenze contro la truppa che alia sua volta do-

vette, per difendersi dalle sassate
, adoperare le armi

,
con vicendevoli

uccisioni e ferite, e generate scompiglio.

Ma troppo piu gravi e deplorabili furono le violenze a cui trascorse la

plebe sfrenatamente in varii distretti
;
dove contro i Giudei, che ivi sono,

per la loro rapacita usuraia, 1'oggetto d' un odio perenne ed implacabile,

e dove contro i Signori od i proprietarii di officine. Dalle grida oltrag-

giose contro qualcuno, si passo a brutali eccessi contro le loro persone,

malraenate orrendamente; e quasi che la vista del sangue ne accendesse

la sete, crebbe il furore a tal segno, che molti infelici ebrei videro deva-

state, messe a sacco e ruba, ed incendiate da ultimo le loro case, non

pochi di essi riraanendo uccisi da quegli inferociti villani, e gli altri ridotti

alia miseria per lo sperpero delle loro sostanze. II Governo non indugio
i provvedinienti di repressione; ma le truppe ebbero in piu luoghi a vin-

cere una rabbiosa resistenza; si che fu d'uopo bandire lo stato d'assedio;

anzi varii reggimenti di milizia ungherese e transilvana furono, con

poderoso nerbo di cavalleria e di artiglieria, mandati in Boemia, dove e

troppo fondato il sospetto che cotali tumulti siano sotto mano favoriti e

promossi da chi ha interesse a creare impacci all' Austria, o per averla

meno restia ai suoi disegni, o per trovarla piu fiacca, quando vogliasi

ricorrere aH'armi per attuarli.

6. Yero e che le truppe fatte partire da Vienna, da Pesth e da piii al-

tri luoghi, alia volta delle province settentrionali, e chiamate percio ezian-

dio dai confmi dei Principati danubiani, sono in tal numero e cosi in as-

setto di guerra, che non paiono destinate soltanto a domare villani

riottosi, ma a star in vedetta contro qualche assalto straniero. Infatti e

accertato che ivi si precede con tutta celerita airarmamento delle fortez-

ze, che vi si spediscono grosse artiglierie e munizioni, che si forniscono

i magazzini di vettovaglie, appunto come se un esercito russo o prussia-
no minacciasse qualche invasione. Ed i sospetti non sono infondati, se si

pone mente all'audacia con cui il Bismark manifesta i suoi propositi, di

appropriarsi ed annettere alia Prussia i Ducati dell' Elba, con indizii ma-
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nifesti di volere all'uopo costringere con la forza 1' Austria a rinunciarc i

diritti che sopra quelli, in comune con la Prussia, le sono assicurali dal

Trattato di Gastein, quaiido non si contenti di venderli o venire a com-

poninien-to con un noyello trattato. Ma di questo direrao piii acconcia-

mente in altro luogo.

A conchiudere, 1' Uogheria e ancora presso a poco nello slato di prima;
nel Veneto si proseguono i maneggi settarii

;
1' Italia sta pronta a trarre

profitto d'ogni congiuntura, in cui 1'Auslria avesse qualche grosso nemi-

co sulle braccia
;
la Russia guata il momento di vendicare i danni del

1854-56, e la Prussia aspira a soverchiare la sua male, per ottenere, ad

ogni costo, il preteso primato nella Germania. Gli Stati minori di questa

ondeggiano fra la paura della prevalenza di questo o delta dominazione

di quello fra i contendenti
;
e la Francia, in aspetto d' impassibile spet-

tatrice, si appresta a cogliere qualche frutto della lotta, se mai questa
s' impegnasse. Onde ognuno yede quanto sia ragionevole il contegno

circospetto dell' Austria, cinta di amici poco sicuri e di neraici mal ma-

scherati, con le Finanze in istato tutt' altro che florido, e con tante scis-

sure fra i popoli stessi dell' Impero.

Quel che debba uscire da tal garbuglio, lo sa Dio
;
ma la democrazia

europea se ne ripromette insigni vantaggi; e questo dee bastare, per chi

ha senrio, a dimostrare quanto poco serva a rassodare i reami e gl' im-

peri una politica puramente utilitaria, sciolta da ogni indirizzo di religio-

ne, e che pretende reggere gli eventi di quaggiu come se in cielo non

fosse Dio, supremo yindice della giustizia conculcata e della Chiesa in-

ceppata se non oppressa.

GBECIA 1. Miserevole stato della Grecia in virtu del diritto nuovo 2. Di-

spaccio del Gabiuetto di Lonclra, e richiami delle Potenze garenti.

1. Nel 1859 fu inaugurate, con la rivoluzione delle Komagne e 1'usur-

pazione dei Ducati italiani, il diritto nuovo, che da piu anni si veniya

elaborando a Parigi; e nel 1860 la sacrilega invasione delle Marche e

dell'Umbria, e la conquista del reame di Napoli gli diedero quel pieno

svolgimento, che dovea essere perfezionato dal riconoscimento di quasi
tutte le Potenze, merce degli uffizii diplomatici della Francia. Cosi ot-

tenne pieno trionfo la teorica de' fatti compiuti, cioe della forza preva-
lente sul diritto inerme o tradito; e, cessata ogni idea di legi'Uimita, si

bandi fonte d'ogni diritto il successo fortunato d' una cospirazione, d'un

tradimento, d'uua pirateria nefanda.

Su questo fondarnento del diritto nuovo si eresse il trono del Couza

nei Principal! danubiani, e si sfascio per quelli stessi mezzi a cui va de-

bitore del suo essere il regno d' Italia, cioe la congiura ed il tradimento.

In Grecia, una sedizione getto gin. il re Ottone I, malgrado delle gua-

rentigie delle grandi Potenze, che furono sollecite di approvare tal disfa-

cimento dell' opera loro, e di sancire il niioyo garbuglio, per cui Gioi
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gio I occupo il trono del suo sfortunato predecessore. Ed ecco la Grecia

sul punto di precipitare nelle stesse condizioni che i Principati danubia-

ni, dopo aver gia percorso le stesse, anzi molto peggiori vicende di anar-

chia, per le rivalita delle fazioni, che si contendono il diritto di far muo-

vere quel buraltino che dee essere un re costituzionale, il quale regna e

non governa.

Difatto anche in Grecia le Finanze furono sperperate a capriccio, ed

ora si carapa di per di a forza di spedienti, senza pagare le ruilizie, accat-

tando imprestiti rovinosi dagli usurai, dopo aver esaurite tutte le sorgen-

ti della ricchezza pubblica, e stancati i popoli, che perniun verso voglio-

no piu pagare i balzelli, se questi non si riscuotono a viva forza. Anche

in Grecia il Parlamento sciupa le settimane in chiacchere, in recrimina-

zioni, in litigi e pettegolezzi, ond'e strascinata nel fango lamaesta della

corona e la dignita qualsiasi del sovrano. Anche in Grecia il brigantag-

gio infesta le campagne e rende mal sicure le circostanze delle citta,

dove formicolano i ladri e barattieri, contro cui e impotente la Polizia.

Anche in Grecia languisce il cornmercio, e I'industria e ormai sparita.

Anche cola le milizie, anziche a tutelare la sicurezza pubblica, pare che

si credano destinate ad una permanente congiura contro i possessori del-

Fautoritasuprema, e 1'eserapio del cospirare all'aperto si da spesso dai

capi, che dovrebbero reggere a severa disciplina le soldatesche. I Mini-

stri si cangiano cola, come nelle case mal governate i servitori; ed il Re
sta in procinto di fare la figura stessa dei dieci o quindici suoi diversi

Ministeri, cioe d' essere accomiatato come inetto.

Ed il peggio si e, dice ottimamente YArmenia di Torino (num. 50), che

a questi Principi, che hanno rinnegato il diritto divino, non giova guari

piii il saper farsi beffe delle leggi e delle istituzioni loro, che 1'adempiere
csaltamenle tutti i doveri e compiere tutte le formalita volute dalle co-

stituzioni. I rivoltosi rumeni hanno cercato di giustiflcare 1' esautorazio-

ne del loro Principe, accusandolo di aver violato gli Statuti e di esser

Yeriuto meno a' suoi obblighi. Sia pure. Cio adunque vuol dire che il

colpo di Stato del Couza non valse menomamente a salvarlo dalla caduta.

Airincontro il re Giorgio vien lodato universalmente per il suo zelo

verso la Gostituzione della Grecia. Egli cambia i suoi Ministri ogni qual
volta li vede privi della tiducia della Camera. E siccome la Camera di

Atene non ha nel suo seno una vera maggioranza ;
cosi il re Giorgio, in

ossequio alle formalita costituzionali, non esita a cambiar Ministero sem-

preche 1' ultimo Gabinetto da lui formato non ha 1'appoggio del Parla-

mento. Questo e il motivo per cui in pochi mesi abbiam veduto succe-

dersi in Atene non meno di otto o nove Ministeri. Ma che giovo al re

Giorgio tanta sua fedelta alia Costituzione greca? Niente aflatto
;
la Gre-

cia agonizza al presente tra le lotte dell' anarchia, ed il giovane Re e

omai costretto o ad abdicare, o a rassegnarsi alia sorte miseranda, po-
c'anzi toccata al colonnello Couza.
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2. Leggasi il dispaccio che il Governo inglese ha indirizzato al pro-

prio rappresentante presso il re Giorgio, e si avra un'idea della deplora-
bile condizione, in cui si trova la Grecia, non oslante il nuovo diritto da

lei accetto e cosi scrupolosamente rispettato dal suo sovrano. II dispac-

cio e cosi concepito:

Le tre Potenze videro con dolore lo stato di dissoluzione, in cui sono

giunte le cose in Grecia. II Governo di S. M. la Regina in particolare non

potrebbe non darsi grave pensiero dello stato presente delle cose in Gre-

cia, non solo a cagione dei yincoli di parentela che legano il giovine
Re degli Elleni alh Casa reale d'Inghilterra, ma anche a cagione del-

la rinuncia fatta dall' Inghilterra, in favore del re Giorgio ,
del protetto-

rato delle isole lonie che i trattati le confidavano. Infatti, il piii superfi-

ciale osservatore non potrebbe mettere in dubbio il deplorevole stato,

in cui lo spirito di parte e le diyisioni degli uomini politici della Grecia

trassero la cosa pubblica.

I diversi capi di partilo, invece di unirsi per facilitare il corso del-

ramministrazione ed il progresso del paese, si diedero a lolte, il cui unico

scopo era il potere; e si formarono coalizioni deplorabili dei piu deboli

elementi della Camera, per rendere impossible il mantenimento del par-

tito piu forte.

Malgrado del contegno strettamente costituzionale del Re, che ha re-

ligiosamente osservato le sue promesse, rispettando sempre le maggio-
ranze e le formalita parlamentari, i suoi sforzi non poterono produrre quei

miglioramenti, che tutti gli amici della Grecia sono in diritto d'aspettarsi.

Invano, fedele a questo principio, il re Giorgio consent! ad allonta-

nare dalla Grecia il conte Sponnek, divenuto insopportabile agli uomini

politici della Grecia. Inyano S. M. ellenica consent! 1'abolizione del Con-

siglio di Stato.

cc Una serie di mutamenti ministerial^, unici sinora negli annali degli

Stati costituzionali, provoco lo spettacolo di querele sterili e deplorabili.

Questa condizione di cose non puo che inspirare grayi timori alle tre

Potenze sulla sorte d' un paese, a cui mostrarono sempre tutta benevo-

lenza. L'avyenire di questo paese e posto per tal guisa in pericolo, mal-

grado tutti i loro sforzi e malgrado 1' interessamento che per lungo tem-

po non cessarono di attestare a suo riguardo.

La convinzione che un simile stato di cose conduce fatalmente alia

piu compiuta anarchia ed alia sociale dissoluzione, obbliga le tre Potenze

a prendere la cosa in grave considerazione.

II Governo della Regina y' invita pertanto, signor Ministro, a chia-

mar 1'attenzione dei capi dei varii partiti e degli uomini politici della

Grecia sulle inevitabili conseguenze di una tale condotla da parte loro.

Farete dunque conoscere ai medesimi il contenuto di questo dispaccio,

appellando al loro patriottismo; li esorterete ad addivenire alia fine ad

un accordo
,
a schierarsi intorno al trono per cooperare alia prosperita
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della loro patria. II re Giorgio si reco in mezzo agli Elleni pieno di fidu-

cia nella devozione del popolo e degli uomini politici alle leggi ed al

al buon ordine.

Sarebbe cosa ingiusta e dolorosa, che la grand' opera del progresso
di questo paese venisse inceppata, per difetto d'accordo tra gli uomini

politici della Grecia, e per mancanza di patriottismo in loro.

In nessun caso, e sollo nessun pretesto, voi non procederete ad al-

cun atto senza darne preyiamente notizia al lie, al quale sottoporrete o-

gni avviso che voi credeste, in ordine alle vostre funzioni, dovergli par-

tecipare, ma dopo esservi prima inteso co' yostri due colleghi di Francia

e di Russia, essendoyi yietata ogni pratica separata.

Istruzioni conformi yennero impartite dai rispettiyi Governi ai yo-

stri due colleghi medesimi.

Un altro dispaccio di lord Clarendon al Ministro inglese, non meno

importante del precedente, contiene questa frase: Nel caso in cui S. M,
il Re abdicasse, yoi siete inyitato a seguirlo, come faranno i vostri

colleghi. Questa risoluzione, che sara notiticata agli uomini politici della

Grecia, provera loro che ayyerandosi questo caso, la rottura fra la

Grecia e le tre Potenze sarebbe piena e compiuta .

OIANDA (Nostra corrispondenza) 1. Sguardo generale sopra lo stato del pae-
se 2. La questions coloniale 3. Parlili politici 4. Modificazione
del Minislero 5. Affetto dei Gattolici per la Santa Sede.

1. Sopra le relazioni esterne dell'Olanda colle altre Potenze nulla yi e
di meritevole di essere comunicalo a' yostri lettori

, essendoche
,
ordina-

riamente 1'Olanda non partecipi alia politica generale. Eccettuati gli inte-

ressi mercantili, i quali danno luogo a trattati di commercio
; appena yi

e altro, di che si possano occupare i nostri agenti diplomatici. Occorre

percio ogni anno nel discorso del trono la frase stereotipata : che il Go-

yerno sta in buona armonia con le altre Potenze, e che da ogni parte si

ricevono argomenti di sincera araicizia.

II popolo olandese si briga poco di cose politiche : fa i suoi proprii af-

fari e lascia la cura dei pubblici ai signori, secondo che dice volgarmen-
te. Se yero e cio che ha detto un grand' uomo di Stato, che quel paese
e il meglio goyernato, ove poco si parla di Governo : ben si puo dire che

forse nessun popolo e meglio goyernato del nostro. Domina qui moko lo

spirito di famiglia. Sta TOlandese bene in casa sua; e geloso molto della

liberta individuale e domestica
;
se questa ,

insieme colla giustizia e col-

la sicurezza , gli sono assicurate dal Governo
,
vive contento

,
a condi-

zione pero che non abbia da pagare molto al Fisco: benche, alia fine,

dopo molti lamenti si sottomette a contribute quanto forse non contri-

buisce altro popolo all'erario. Acagione delle yicende politiche nella pri-

ma meta di questo secolo
, crebbe il debito pubblico oltre ogni misura.

Fu T Olanda nel 1844 sull'orlo del precipizio, che in materia di finanze
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si chiama bancarotta, quando momentaneamente venne salvata dal Mini-

stro di finanze di quel tempo, cioe dal barone Van Hal nel seguente modo.

Egli lascio alia nazione la scelta, fra una tassa sugli averi o un impresti-

to volontario. Se un prestito volontario non avesse fornito al Governo il

mezzo di uscire d' imbroglio, tutti sarebbero stati obbligati ad indicare

al Fisco la somma dei loro averi, ed a confermare con giuramento d'ayer

tutto consegnato con sincerita. Cio eccito 1'orrore di tutti gli Olandesi, i

quali, sia per indole nazionale sia per motivo di proprio interesse, nien-

te temono piu che il vedere il loro stato domeslico esposto agli sguardi
di tutti. Per evitare la pubblicazione della propria ricchezza apparente, o

della sua poverta nascosta, tutti coloro che in qualche modo polerono, si

affrettarono a prendere parte all' impreslito, il quale tocco fra breve la

cifra richiesta. Altro non yolle 1'astuto Ministro
, poiche la tassa sugli

ayeri non era che una minaccia per poter riuscire nel suo imprestito

volontario.

Venne poi il tesoro mirabilmente aiutato dalle rendite copiose delle

Colonie olandesi: per un buon numero di anni affluirono molti milioni

da Giava all'Aja; di maniera che piu volte il Re nel discorso del trono ed

i Ministri nelle Camere poterono affermare, che lo stato delle Finanze 6

consolante: e che abbiano potuto spendere cento milioni di fiorini per le

strade ferrate, senza aumentar di un obolo le imposte ;
ed anzi ammortiz-

zando una parte notabile del debito pubblico.

2. Ho voluto toccare questo poco della nostra storia passata, per farmi

strada a spiegare la grande quistione presente che si sta agitando. Un

partito politico, che si chiama liberale, vuol rendere le nostre finanze in-

dipendenti dal prodotto delle Colonie. Si ha da ottenere, secondo lui, un

equilibrio fra le spese e le entrate ordinarie, senza aver ricorso ai dana-

ri che ci vengono d'oltremare. Vuol introdurre per conseguenza un cam-

biamento totale neH'amministrazione delle Colonie. A questa inuovazio-

ne si oppone gagliardamente un altro partito, che meritamente in que-
sto si chiama conservatore

, poiche vuol conservare un bel guadagno,
che si fa ogni anno senza molta fatica. Ed ecco la grande quistione pre-
sente dell'Olanda : la quale tocca gli interessi piu vitali dello Slato.

Qual e 1'innovazione voluta dal partito liberale? Non saprei dirvelo

per 1'appunto; non gia perche non abbia letto non poco del molto che

dai pubblicisti si scrisse e si sta scrivendo sopra cotesto negozio : ma mi
sono accorto che anrhe il leggere moltissimo ed anche ogni cosa, non
sarebbe sufficiente per formarsi un giudizio prudente; sarebbe d'uopo

percio di aver abitato in quei paesi lontani e vastissimi
;
e d'aver studia-

to a bell'agio quanto tocca i diritti storici e tradizionali della popolazio-
ne indigena e della Corona olandese. Basti il dire che il Governo olande-

se sembra finora essersi attribuilo, non solo il diritto alto sopra quelle

terre, ma ancora una qualche parte del diritto civile. Percio ne esige piii

del tribute a cui la suprema autorita abbia diritto: fa coltivare estesis-
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sirai campi a conto proprio: ed obbliga gli indigeni a lavorare qualche

tempo dell'anno soprale proprie piantagioni.

Questo stato di cose displace molto al partito liberale, il quale da gran

tempo sta preparandosi perintrodurre nelle Colonieunacondizionedi cose

piu conforms alle idee europee. Oppongonsi i conservator!, che vogliono

lasciare lo Stato delle Colonie quale e, senza rigettare tuttavia alcune ri-

forme a vantaggio del popolo giavanese. Chi abbia ragione, e difficile a

dirsi
,
avendo gli argomenti di ambedue le parti la loro probabilita.

3. II capo del partito liberale e il sig. Thorbecke, quel medesimo che

era Ministro nel 1853, quando si licenzio dal Ministero piuttosto che

stringere lega coi fanatici
,
che si opposero alia restituzione della Gerar-

chia cattolica. Ritorno al seggio ministeriale
,
se non yado errato, nel

1861 come capo d
1

un Ministero di suo colore. Ebbero cosi i liberali il

tempo per maturare i disegni di riforma. Quando ecco nella state scorsa

corse voce, che il Ministro aveva moderato molto le sue idee di riforma

coloniale. Di piu al principio di quest'anno parlamentare, che suole inco-

minciare nel mese di Settembre, una forte burrasca s'r levo contro il Mi-

nistero liberale. Yenne all'orecchio degli antiministeriali, che, nelle ele-

zioni per le Camere, qualche Ministro si era permesso d' influire sugli

elettori. Se cio fosse yero, sarebbe stato un principio delle elezioni o/Ji-

ciali, le quali stanno in gran discredito presso degli Olandesi, perche

essi temono, non senza ragione, che menino a diriltura all' onnipossanza

d'un Ministero ed all'assolutismo d' un partito. Ma quando poi si sparse

voce, che i Ministri avessero promesso alia provincia del Limburgo di non

aggravarla di nuove imposte, se nelle elezioni soslenesse il partito mini-

steriale : sorse per tutto il paese uno scontento, che crebbe fino a mularsi

in vera agitazione contro il Ministero, il quale, al dire dell'opposizione, si

era reso colpevole A' immoralita politico,. Per gli antiministeriali era

questa una bella opportunita di tentare un royesciamento del Ministero li-

berale. Fecero nella Camera la proposta di fare esaminare la cosa legal-

mente. Ma siccome il partito liberale ha nelle Camere una forte maggio-

ranza, yenne rigettata la proposizione di minchiesta parlamentare. Re-

st6 dunque al potere il Ministero Thorbecke: soltanto il Minislro delle

finanze, il quale gia da qualche tempo era caduto in disgrazia presso di

molti, dovette domandare ed ottenue dal Re la sua licenza, essendosi

scoperla unalettera da lui scritta un po'prima delle elezioni, e nella qua-
le occorrevano espressioni imprudenti, per non dir piu.

4. Pareva ormai convalidato il Ministero Thorbecke, quando la fama ma-

ligna sparse rumori di dissentimenti fra il ministro Thorbecke ed il Mi-

nistro delle Colonie. E che la fama non aveva mentito, il provo 1'evento.

Ben presto spedi il telegrafo su tutli i suoi fili la nuova, die il Thorbecke

ayeva ottenuto la sua dimissione, e che il Ministro delle Colonie aveva

Fincarico di comporre un altro Ministero, composto pero di liberali. Pub-

blico la gazzetta utliciale due relazioni, una dell' ex-ministro Thorbecke
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ed un'altra del Ministro delle Colonie, intorno alle discordie die diedero

origine alia crisi ministeriale. Dissero in questi rapporti ,
che il dissenti-

mento non riguardasse che un sol punto ; cioe se un nuovo codice pena-
le dovesse introdursi nelle ladie olandesi per via di legge, o per un sem-

plice decreto reale. Sospettano molti che i rapporti mentovati non dica-
no la verita intiera; e che ragioni ben piu gravi mossero il sig. Thortte-
cke ad andarsene. Ora siccome 1'ex-ministro Thorbecke e il capo di tutto

il partito liberale, il quale non e propriaraente altro che un partito Thor-
beckiano: non puo il nuovo Ministero avere la fiducia del potente partito

liberale, benche faccia professione di seguire in tutto le teorie di Thor-
becke. Gode sommamente il partito conservalore di qtiella rottura del

partito liberale, e prevede il giorno in cui egli riprendera il governo della

pubblica cosa.

Per non oltrepassare i giusti limiti d'una corrispondenza, rimettoad una
altra lettera i particolari della condizione dei Cattolici, arimpetto di que-
sti partiti politici. Per intendere bene cotesta condizione de' Cattolici mi
fu necessario prem'ettere questi particolari.

5. Di quali affetti di sincerissima devozione siano animati i Cattolici

olandesi per la Santa Sede Romana, 1' hanno mostrato eloquentemente in

questi ultimi giorni; sia col gran numero di giovani che sono partiti alia

volta di Roma, per difender colle armi e col proprio sangue il Santo Pa-

dre; sia perle offerte spontanee, alle quali prese parte tutto il paese. Nien-

te vi dico dei volontarii, senonche essi debbono essere per lo meno tre-

cento, dei quali un centinaio della sola citta d' Amsterdam. Quanto alle

offerte: nel mese di Decembre un anonimo mando alia Redazione del gior-
nale cattolico De Tyd 100 fiorini col motto: Colla speranza che altri

facciano lo stessov. Yi aggiunsela Redazione una somma uguale: e que-
sto fu ilgranello disenapa, checrebbein meno di duemesi finoa400,000
franchi. Gli agiati di fortuna vi parteciparono certamente,edalcuni dies-

si offrirono fino a 1000 fiorini; ma dee nondimeno confessarsi
,
che la

somma totale si formo in forza del moltiplicarsi delle tenui offerte de' fe-

deli meno agiati. Facilmente si capisce quanti donatori abbiano dovuto

concorrere a fornire 400,000 franchi, per mezzo di contribuzione di due,

tre, cinque franchi. Fu una vera dimostrazione universale dell' ctffetto

filiale dei Cattolici olandesi per il Padre comune de' fedeli. A chiunque
dava una offerta, quantunque picciola, era permesso di aggiungervi un
motto o qualche versetto ,

che il Tyd riproduceva fedelmente. Gente

semplice e senza educazione letteraria li scrissero
,

e lo stile portava
F impronta dello scrittore. Ma il concetto era tanto caldo e ripieno d'una

affettuosa pieta, che piu volte commosse i lettori tino alle lagrime.

I cattolici olandesi hanno mostrato in questa occasione, e speriamo che

mostreranno sempre, che la fede viva del Beato Pietro Canisio e dei die-

cinove martiri Gorcomiesi non e spenta fra noi: ha acquistato 1'Olanda

il diritto di non essere chiamata piu all' av venire, senza limitazione, una

nazione eretica.



IL PARTITO DEL BUON SENSO

PENSIERI DI UN DEPUTABILE

II signer conte Carlo Alfieri di Magliano, gia deputato nella pas-

sata a peggior vita Camera lorinese ,
ed ora

, per i

f

avversa sorte

delle non sempre incruente battaglie elettorali , semplice deputabile

a qualsiasi collegio che cerchi un Deputato in disponibilita, volendo

occupare in bene della palria i suoi involontarii ozii parlamentari ,

non potendo parlare nella Camera , penso di scrivere della Camera

indirizzando teste al Ministro deli' Interno un suo opuscolo, in forma

di leltera col titolo : // partito del buon senso 1.

E tanto raro ora in Italia il Buon Senso , specialmente nella Ca-

mera , e specialissimamente nella nuova Camera fiorentina
, che al

vedere un opuscolo con queslo titolo, 1* occhio ci corse in un baleno

dalla prima air ultima ,
cioe alia decimasesta pagina. E sapete qual

fu la uostra maraviglia? Fu appunto dell' aver trovato in quelle po-

che pagine qualche barlume di buon senso. Del che gia ci potea

essere qualche leggero indizio il non essere stalo il signor Conte

creduto degno di esser eletto a quella Camera ; il che senza un po'

di buon senso dimostrato da lui non potea aver avuto luogo , posto

ch' egli si sia indirizzato , com' e certo che s' indirizzo
,
ad elettori

liberali. Altro indizio piu certo di qualche buon senso del signor

Conte fu il non aver saputo incontrare il gusto della Nazione , che

1 II partito del buon senso. Lettera al Ministro deW interno, di CARLO

ALFIERI. Firenze, tip. Militare, Marzo 1866. Un opuscolo in 8. di pag. 16.

Serie VI, vol. V/, fasc. 386. 9 6 AprVe 1866.
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spese due articoli a combattere il suo opuscolo. Segno chiaro che

esso dovea contenere qualche cosa di buono. Anche la prudenle

astensione dell' Opinione ,
che , benche abbia inserite parecchie

comunicazioni del sig. Conle relative a quel suo parto letterario
,

pure non oso mai dire che esso le andasse a verso
,
anche questa

prudente astensione dimostra ai perspicaci che quell' opuscolo me-

ritava qualche "onorevole menzione in un giornale di buon senso.

Infine 1' avere il sig. Chiaves, ministro deirinterno, a cui 1' opusco-

lo e indirizzato e dedicato in forma di letlera, risposto al sig. Conte

che le sue idee non sono accettabili a cagione del vento che spira

(
secondo che il sig. Conte ci ha falto sapere in una sua comunica-

zione all' Opinione} , questa dichiarazione, diciamo, del sig. Ministro

di non poter approvare quell' opuscolo ,
e indizio aperlissimo ch

in esso si contengono idee che sarebbero accettabili se non soffiasse

ora in Italia un vento pestilenziale, ucciditore spietato di ogni anche

menomo buon senso politico. Resta dunque bastevolmente chiarito

dagl'indizii estriuseci, che quest' opuscolo del sig. conte Carlo Alfieri

di Magliano, ollre la brevita, contiene ancora qualche altra parle di

quel buon senso che promette col titolo.

E posto cio yede ognuno se noi potevamo tralasciare di fermare

la nostra atlenzione e quella de' nostri lettori sopra un avvenimen-

to di questa sorte. Un opuscolo politico ,
di un uomo politico ,

che

fu e vuol essere ora in Italia deputato liberale
,

e cio nonostante un

opuscolo che pare contener qualche dose di buon senso ! II caso e

strano, e merita considerazione.

II primo lampo di buon senso che appare neir opuscolo e alia

pagina 7 , dove il Conte loda il Presidenle del Consiglio , signer Ge-

nerale la Marmora, perche crede sapere che egli eseguira lealmente

i patti sanciti ed evitera tanto le complicazioni dannose ed inoppor-

tune tr-a il regno d'Italia e lepotenze estere, quanto pericolosi anta-

gonismi tra la liberta civile e la libertd religiosa. Diciamo che qui

brilla il buon senso; ma conviene che ci spieghiamo. Giacche non

intendiamo mica dire che il buou senso stia per 1' appunto nella per-

suasione che mostra il sig. Conte delle buone intenzioni del Presi-

dente del Consiglio. No. Qui v' e anzi molta illusione e molto in-
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flusso di quel certo vento, accennato dal sig. Ministro dell' Inlerno.

E T illusione consisle nel supporre che un Ministro qual si voglia

posto sul pendio liberalesco
presenle, possa fermarsi dove egli vuo-

le, e non debba anzi, senza pur talvolta accorgersene , precipitare

fin nel fondo dell' abisso. E il passato dovea essere al sig. Conte

maestro del fuluro. Quando il La Marmora comincio in Torino a

dare i suoi priori passi fuori delle sue tradizioni
,
credeva egli arri-

vare fmo a Firenze? No per fermo. Ma ci fu condotto a poco a po-

0. Cosi gli accadra nell' avvenire. E gia forse comincia ad accor-

gersene menlre scriviamo : essendo probabile che egli veda inoppor-

tuna una guerra, alia quale pero si sente costretto dal vento cbe lira.

Cbi da fanciullo ruba lo zucchero
,
non pensa che finira col rubare

gli orologi. Ma lo pensa bene il padre e la madre; e percio, se sono

savii, castigano fieramente il fanciullo, per non doverlo piange-

re adulto nella galera. In mala galera voga ora il signor ministro

La Marmora , e con pessimi compagni ,
e con vento tempestoso che

non puo iion condurlo a quel peggiore scoglio che egli neanche ora

forse sospelta. Ma lo scoglio e dritto dinanzi a lui
;
e ben il vede

chiunque ha buon senso, e dovrebbe vedjrlo anche il Conte AlfierL

II quale, se in questa sua speranza, sopra la capacita del La Marmo-

ra ad evitare le complicazioni, ad eseguire lealmente ipatti ecc. ecc.,

ha dato prova di senso illuso, diede pero prova di senso otlimo nel-

1' intendere almeno che cosi si dovrebbe fare. Si dovrebbero cioe evi-

tare le complicazioni ; vale a dire non fare ogni giorno gli smargiassi

e i capitani fracassa contro il genere umano , minacciando Roma e

toma a chi non vuol dare alle buone ne Roma ne Venezia : si dovreb-

bero eseguire lealmente ipatti sanciti, vale a dire non pensare a mez-

zi morali contro Roma, pagare per ora senza tanle smorfie il debito

pontificio, preparandosi a pagar con comedo altri ctebiti assai e a re-

slituire il rubato
; si dovrebbero evitare i pericolosi antagonismi tra

la liberta civile e la liberta religiosa, vale a dire lasciare in pace la

Chiesa e il suo temporale e il suo spirituale e non insultare ogni gior-

no al buon senso cattolico delle popolazioni italiane, a cui si tolgono i

Frati che esse amano, per regalar loro invece gli evangelici che esse

detestano. Tulte queste cose si dovrebbero fare: e il signor Conte
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Alfieri damostra di buon senso nell'indicarle cosi velatamente, ben-

che non dia bupna mostra di grande coraggio civile nel non spiattel-

larle piu rotondamente. Ma non bisogna. esigere troppo dai modern!

eroi. Intanto pero stia pur certo il signer Conte cue di tutte queste

belle cose si ben indicate da lui il signor Presidente del Consiglio non

ne fara niente ;
sia perche dubitiamo forte che egli al presente sia

ancora al caso di volerle davvero , sia perche quand' anche conser-

vasse ancora queste intenzioni, non potra resistere a quel certo vento

si ben fiutato dal signor ministro Chiaves.

Lo stesso mal vento impedira parimenle che si eseguisca nulla di

quell' altro voto molto ben sensato che il sig. Conte esprime a pagi-

na 9
7
dove desidera che si prendano dal Governo mezzi finanziarii,

atti a conciliare al Governo le simpatie e I'appoggio di quel grande

interesse, cosl largo elemento del corpo sociale italiano, la proprie-

ta fondiaria, unica base vera e solida del partito liberate e tempe-

rato che importa costituire del Partito del Buon Senso. E cosa chia-

ra che i proprietarii di fondi lerritoriali sono 1' unica vera e solida

base di qualsivoglia corpo sociale ;
e che percio e molto stolto quel

Governo che non si concilja le simpatie e Y appoggio di quel gran

corpo. Ma appunto per questo si e sempre verificato e si verifiche-

ra sempre, che il partilo liberale moderno, appena venuto al potere,

combino e combinera le leggi tutte allo scopo di ruinare i proprie-

tarii, e di ingrassare invece coloro che, come dice poco dopo il si-

gnor Conte, cercano la ricchezza che viene dalle cartelle del debito

pubblico, daU industria, dal commercio, da quelle speculazioni piic

audaci e fortunate che same e meritorie, alle quali il lavoro minu-

to , perseverante e modesto guarda con dolorosa invidia e la pub-

llica maralita con sospetto. Molto semplice e colui il'quale non in-

tende a priori e quasi per modo d' intuizione che una rivoluzione so-

ciale promossa dai setlarii, nulla o poco abbienti, dee, quando e riu-

scita, essere la cuccagna dei disperati che la promossero e la ruina

dei proprielarii che la lasciarono fare. Ma che dovra dirsi di coloro

che dopo T esperienza di questi anni in Italia ,
e dopo quella anche

piu chiara di altri paesi, ancora s' illudono sopra lo scopo del moder-

no progresso rivoluzionario ? Al certo questi illusi sono ora illusi vo-
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lontarii. Si potea forse in sul principio del movimenlo moderno ri-

voluzionario compatire alia ignoranza di quei Signori che si posero

a battere le mani alle riforme, credendo che essi avrebbero guada-

gnato influenza nel governo e nella condotta della pubblica cosa.

Erano questi Signori nobili adulati dai settarii
,

i quali prometleano

loro mari e monti. Molti caddero nella rele. Ora pero crediamo che

assai pochi siano ancora coloro che conservino qualche illusione.

Quasi tutli ora debbono aver toccato icolle loro mani quello che si

guadagna a porsi in male compagnie. Perfmo dalla rappresentanza

alia Camera sono spesso dai loro stessi paesi esclusi i signori pro-

prietarii, che non sempre riescono a superare le influenze del medi-

co e dell' avvocato liberale del luogo , sostenuti dai giornalismo e

dalla selta. E il signer conte Carlo Alfieri di Magliano e di cio buon

testimonio.

A questo dovrebbero pensare certi giovani signori nobili di certi

paesi che non nominiamo : i quali da mutazioni di governo si aspet-

tano puerilmente miglioramenli di stato e d' influenza. Pensino co-

storo che essi, nell' ipotesi da loro stoltamente desiderata, dovranno

anzi essere forse servilori umilissimi di gente, a cui ora neanco de-

gnerebbero di rendere il saluto. La rivoluzione e una tempesta che

affonda i galeoni e porta in alto la schiuma. Ma torniamo al sig. con-

te Alfieri.

Egli continuando nel suo opuscolo a far voti pieni di buon senso ,

senza aver pero il buon senso d' intendere che egli perde il tempo

a far voli inulili e d' impossibile esecuzione
, sogna (

son sue paro-

le) sogna, a pagina 11
,

tutta una nuova circoscrizione territoria-

le; le province ridotte a semplici consorzii permanent! di territorii

contigui; le citta richiamate alle gloriose e caratteristiche tradizio-

ni del Municipii italiani; le campagne lasciate al naturale predo-

minio della propriela rustica, sufficientemente conlemperato dall' in-

fluenza della coltura intelleltuale e dalle capacita professionali ; i

rappresentanti del Potere centrale esclusivamente investiti degliuf-

ficii di vigilanza per lesecuzione delle leggi, e di tulela degli in-

teressi generali del corpo sociale ; la maggior parte del servfaii

pubblici dall' ingerenza burocratica sottratti e trapassati ad impie-
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gati dipendenti dai Magistrate elettim e locali. Jo sognai insomma

un paese che fa i suoi proprii affari da se, e risparmia percib i tre

quarti delle spese di una burocrazia che li faccia per conto suo, un

Governo, non competitore e rivale dell' operosita cittadina
,
ma di

questa invece tutore affettuoso e solerte promotore.

Questo e certamente un bel sogno : ma sogno pero ; non effettua-

bile ne' paesi retti col moderno liberalismo che e, in verita, miH'al-

tro che un atroce dispotismo, E siccome non ci e arme piu podero-

sa di dispotismo che il centralismo burocratico, armato del telegrafo

e delle vie ferrate , cosi sia pur certo il signor Conte che , fmche

regnera il liberalismo, regnera in Italia il centralismo. Le province

non saranno mai altro che divisioni geogratiche e nominali
;
le citta

non saranno mai richiamate alle gloriose e caralleristiche tradizioni

de' municipii italiani, quando col cattolicismo regnava tra noi la vera

liberta : esse saranno anzi tutte ammodernate , livellate
,
sbattezzate

perfino de' loro nomi s.torici e antichi delle vie e delle piazze, muta-

te tulle a poco a poco in regno di soldatesca e di polizia, tulta occu-

pata a frenare i freni che il cattolicismo tentasse porre alia crescen-

te immoralita e licenza. Le campagne non saranno lasciate al natu-

rale predominio della proprieta rustica. Questo predominio, appun-

to perche naturale, sara sempre piu combaltuto dal liberalismo, che

cerca e promuove quanto vi e di piu innaturale. Esso tendera invece

a sempre piu aggrandire 1' influenza de' nulla tenenti
,
e di quelle

che si chiamano capacila intellettuali e professionali. Le quali capa-

cila
, prendendo ogni loro coltura ed educazione dalle teorie libera-

lesche , iufluiranno ogni giorno piu a spargere in tutte le menti col

mezzo ancora, se sara necessario, della istruzione obbligatoria, quel-

le dottrine appunto che il signor Conte vorrebbe combattute dal suo

partito del Buon Senso. Cosi accadra che i rappresentanti del potere

centrale faranno ogni cosa a nome del paese che si chiamera libero

e sara schiavo : essi faranno tutti gli affari di tutti, spendendo 1' ulti-

mo soldo del popolo, per soffocare 1' ultimo vagito della liberta indi-

viduale. A questo tende il liberalismo moderno : ed a questo e piu o

meno riuscito ne' varii paesi dove comanda. E siccome in Italia co-

manda da poco tempo, cosi non e ancor qui riuscito come in altre
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nazioni phi progredite e piu civilizzale. Per questo accade che in

Italia v' e ancora piu liberta individuale che non in Francia , dove

tulli si lagnano che ormai non e piu lecito sternutare senza il per-

messo della legge e senza T osservanza di qualche minuto e compli-

cato regolaraento.

Per questa stessa ragione del poco tempo che ha avuto il libera-

lismo per stabilirsi in Italia, accade quello che il signor Conte giu-

stamente insinua a pag. 13, dove si limitaa confortare I'egregio suo

amico il Ministro Berli a non restringere in timidi ed angusti con-

fim I' applicazione di quelle opinioni di larghissima liberta. Intende

qui il signor Conte di lodare il Berti, nuovo Ministro dell' Istruzione

pubblica, per avere un poco rimesso di quell' ardore febbrile e sata-

nico, onde il suo predecessore Natoli avea preso a chiudere semina-

rii, ed a perseguitare il clero insegnante. Questo affannarsi del po-

vero Natoli a coronare in furia e in fretta 1' opera, che vuol consum-

mare in Italia il liberalismo, di dislruzione totale della religione cat-

tolica, questo suo affannarsi prima del tempo, quando Topinione pub-
blica non era abbastanza malurata, cioe imbavagliata e disciplinata,

eccito tali clamori e mali umori, che si dovette soprassedere. Suc-

cesse dunque al Natoli il Berti che, non per malizia, crediamo noi,

ma per sincero amore di far meglio, rallento alquanto di quella vio-

lenta persecuzione, lodato percio da tutti i buoni e confortato a con-

tinuare in questa via dal signor Conte. Ma egli non sembra intende-

re che questo rallentamenlo di persecuzione al clero ed alia liberta

ch'egli vorrebbe mantenuto
, non e destinato a durare, se e desti-

nato a durare il Governo liberate, dal quale non possono gl' Italian!

aspettarsi che sempre nuove tiranniche violenze contro la loro reli-

gione e i loro sacerdoti
,
come contro le loro borse e ogni loro inte-

resse piu sacro e piu vitale.

Abbiamo finflra osservati e fatto osservare ai nostri lettori i prin-

cipali lampi di Buon Senso, che ci e accaduto trovare in questo opu-
scolo del sig. Conte. Cio pero non significa che non potremmo os-

servarne e fame osservare almeno altrettanti di senso non tanto

buono. Ma a qual pro conmteremmo noi net sig. Conte quelle illusio-

ni, mille volte da noi gia combattute in altri assai, le quali lo condo-
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cono a sperar qualche cosa di bene da una Italia si violentemente e

si immoralmente unita, o meglio vincolala e inceppata, e da un Go-

verno sorto dalle cospirazioni e dalle sette, non tendente di sua na-

lura ad altro che a peggiorare sempre piu le condizioni gia si mise-

rande della tradita ed assassinata patria nostra? Del resto, che le sue

speranze siano non altro che illusion* , puo il signor Conte averlo gia

abbastanza rilevato dall' accoglienza che al suo opuscolo fecero quelli

appunto, a' quali loccherebbe approvare le idee che egli suggerisce.

E per cominciare dalla Nazione che, se non erriamo, fu fra i giornali

il solo forse che si occupasse un po' sul serio di questo opuscolo ,

ed e insieme un giornale che rappresenta fedelmente le idee del Go-

verno presente d' Italia, la Nazione, diciamo, quale accoglienza fece

alle idee del signor Conte? In prima comincio, nel suo N.* dei 14

Marzo, a negare loro pienamente la qualita di sensate, o in altri ter-

mini prese a dimostrare che esse non hanno miglior senso di tutte

le altre, che possono albergare nelle teste dei varii partiti e parteg-

gianti nelle Camere e fuori. Venendo poi piu in particolare a dar ra-

gione di questo suo parere , accenno che il buon senso esigeva che

si pensasse seriamente, non gia agl'interessi veri e interni del paese,

ma ai diritti nazionali e alia volonta di rivendicarli.

E siccome il siguor Conte, rispondendo nell' Opinione del 16 Mar-

zo a queste censure della Nazione, dimostro quello che piu chiara-

mente poi disse nel N. de' 24, cioe, che una cagione primaria di de-

bolezza e a" insu/ficienza del Governo italico sta nel malcontento uni-

versale, nella nessuna solidarieta che passa tra il nuovo Regno e

qualcuno (potea dir tutti) dei grandi interessi del paese; che cosari-

spose la Nazione nel suo N. dei 18 Marzo? Rispose che la differenza

tra il Conte e lei sta appunto in questo : che 1' uno vede I' interesse del

paese nel benessere interno e in tutto il resto a che accenna il suo

opuscolo ;
e 1' altra vede invece quest' interesse nella politica ester-

na, nel compimento dei destini d' Italia, insomma in tutto quello ap-

punto che fu il principio della ruina morale e finanziaria dell'Italia,

e ne sara tra non molto il compimento.

^ perche il sig. Conte non potesse piu conservare nessuna illu-

sione sopra la perdita totale del Buon Senso in Italia, e venuto in
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persona lo stesso signer Chiaves, ministro dell' interne, al quale egli

avea indirizzata la sua lettera ; e gli fece sapere, in una sua risposta,

di cui parla il Conte nel N. de' 24 Marzo dell' Opinione, che le sue

idee possono essere ottime, ma sono contrarie alvento che spira; e

che egli Ministro e incaricato di seguire e non di soffiare il vento, se-

condo il proverbio che nega poter alcuno soffiare insieine e mangiare.

Or che vuol fare il signer Conte contro il vento? II vento tira al mal

senso 1' Italia e il suo Governo ; e non v' e forza'che valga a mutare

il vento o a veleggiare contro di esso. t

Contra quali scogli conduca 1' Italia questo mal vento, giova udirlo

dai medesimi marinai che governano questa nave senza nocchiero

in gran tempesta . II conte Alfieri, consigliando il Chiaves, dice

Dell' Opinione dei 24 Marzo
, che suo dovere e di curare il vero e

sostanziale malore d' Italia, il disordine e la fiacchezza governativa,

1'apatia e lo scoramento delle popolazioni . La stessa Nazione as-

sicura, nel suo Num. de' 29 Marzo, che : Colla rendita al 60 per

cento tutto e paralizzalo, tutlo e compromesso ;
la crisi e generale

si nella pubblica che nella privata fortuna ; lo sviluppo della ric-

chezza nazionale e arrestato, ogni sforzo riesce inefficace, ogni spe-

ranza illusoria. Ma v'ha di peggio. Non dobbiamo perder di vista

che il corso della rendita & un effetto e non una causa ; ma che la

causa d'ogni male si rinviene nel bilancio dello Stato. Finche il bi-

lancio ci presenta un deficit annuo di 260 milioni, non v'ha limite

ai prevedibili disastri. La rendita che oggi e a 60, sara fra un anno

a 50, fra due a 40, finche la forza delle cose ci travolgerebbe ine-

vitabilmenle al fallimento, al disonore e a conseguenze politiche,

dal cui pensiero 1'animo rifugge . II Sole di Milano, getlando

uno de' suoi raggi sul credito italiano, dice : Chi vuol conoscere

il motive per cui la nostra rendita gira tra 61 e 62 e non invece tra

gli 81 ed 82, non deve ricorrere allo studio delle mene ribassiste.

Le ragioni che determinarono il ribasso generale della nostra ren-

dita, riposano mollo piu in alto, che non sia la trama segreta dei

ribassisti. Esse possono riassumersi in due categoric: politiche ed

economiche. Politiche : perche a noi manca un concetto chiaro di

ci6 che vogliamo all' interno ed all'estero ; perche a noi manca 1'au-

dacia deile vere riforme, e siamo invece legati tenacemente alle
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tradizioni antiche od alle iniziative altrui. Economiche : perche i

nostri bilanci vagano sempre nell' ignoto, si mutano ad ogni mese,

e danno sempre per risultato un deficit che bisogna colmare con im

prestito. Per cio, unicamente per cio, la rendita rasenta il 60 . La

Gazzetta del Popolo di Torino de' 29 Marzo dice : Si tratta d' im-

pedire che a brani a brani tutlo in Italia cada in unghie straniere .

H Diritto de' 26 Marzo, spaventato dello stalo degli animi in Italia

e del malcontento uhiversale
,

dice : E indubitato che la reazione

esiste ,
ed esiste piu^ nelle sfere governalive che nel popolo. Essa

forse prepara giorni di guaio all' Italia ed alia sua dinastia
;
ma cio

non sara che per la ineltezza e la compiacenza degli uomini che ten-

nero e tengono in mano il governo. Ad un evidente pericolo ,
la ri-

voluzione saprebbe sbarazzarsi da ogni nemico e, come in Francia,

salvare se stessa . II Diritto, da buon giornale democratico, accen-

na qui al terrorismo sanguinario e alle stragi generali dei malcon-

tenti, come ad unico rimedio possibile ora per conservare il presti-

gio delta forza all'autorita rivoluzionaria che regge 1' Italia. Ma cane

che abbaia non morde. E se anche mordesse
,
la fine della Repub-

blica fraucese e V infamia che la ricopre e buon presagio di cio che

attenderebbe anche ora in Italia un partito che, per conservare se

stesso al potere, osasse ricorrere ai mezzi usati gia vanamente in

Francia dai suoi antenati. Per ora ci basli il prender atto
,
come si

dice
,
di questa specie di disperazione ,

in cui si trovano i giornali

rappresentanli i varii partiti che al presente regnano in Italia.

Tutti questi sono mali interni, ai quali non si sa ne come ne quan-

to potranno rimediare le guerre , e le aspirazioni a conquisle che

sono tutta la polilica vagheggiata dai nemici del Buon Senso. Questo

vorrebbe invece che il Governo badasse anzi tutto a governare bene

i cittadini, assicurando loro altro che tasse, debili e bancarotta. Ma

questo'Buon Senso e canzonato ora da tutti coloro che in Italia hanno

comechessia le mani in pasta. E il signor conte Alfieri non speri mai

di tornar Deputato finche non scrivera un allro opuscolo, in cui pro-

metta ai suoi elettori Roma e Venezia. Finche gli piacera di promet-

tere soltanto queste sciocchezze di buon governo e onesta liberla e

qualche anche mediocrissimo rispetto alia Chiesa , egli rimarra de-

putabile fin al giorno del giudizio suo particolare.



LA MONARCHIA DI SICILIA
1

i.

Assunto.

I ministri di Carlo V vantando il diploma che, a loro dire, oltenne

da Papa Urbano il Conte normanno, cercarono di stabilire la Monar-

chia di Sicilia, e diedero effetto al loro intendimento. Quella Monar-

chia invalsa e cresciula dal tempo del detto Carlo fino a quel di Vitto-

rio Amecleo II, apporto gravi danni alle cose sacre, e manomise i

dntti della Sede romana ;
talche veune abolila con decreto di Cle-

mente XI, il quale reggeva la Chiesa negli anni che il mentovato

Amedeo, pel trattato di Utrecht, governava la Sicilia. Queste ed al-

tre cose toccammo in uno de' quaderni precedenti; le quali per amor

di brevita volemmo raccoglier tutte insieme in un solo articolo , di-

cendo che esse appartengono come al primo periodo di tal Monar-

chia. Dicemmo ancora che successe tin altro periodo, il quale co-

mincio a correre dal ponteficalo dello stesso ClementeXI; perciocche

una gente nemica cosi del regno spirituale della Chiesa come del

temporale de' Principi, voile tenere in piedi quella islituzione ben

meritevole di esser fulminata, e che era stala in realta percossa coi

fulmini da chi aveva il drilto di scagliarli. Promeltemmo di far pa-

rola di questo secondo periodo ;
ed ecco ad attenere la promessa il

presente articolo, nel quale accenneremo cio che da una parte opera-

rono i Papi in questo tempo, e cio che dall'altra macchinarono alcuni

1 Civ. Cattol Ser. VI, vol. V, pag. 641 e seg.
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regii ministri; senza le quali macchinazioni piu lieti giorni sarebber

corsi per le indite Chiese di quelle province, merce della delta sol-

lecitudine dell'apostolica Sede, e della singolare pieta degli augusti

discendenti di Carlo III di Borbone. Altresi toccheremo le cause de-

gl' iniqui maneggi di que' falsi politic!, ed i funesti effetti che ne se-

guirono. La fatica poi dello stringere tante cose in cosi piccolo spa-

zio ci e alleviata, grazia di un libretto egregio, pubblicato in Malta

da uno scrittore anonimo I' anno scorso 1865 1; al quale noi di buon

grado rimandiamo i lettori, specialmente in cio che riguarda i mali

frutti, che, siccome ora dicevamo, quel velenoso influsso de' polilici

ha falto nascere nelle sicule Chiese. Ollre a cio 1'opuscolo slesso ci

e venuto alle mani opportunamente, anche perche ci somministra

una conchiusione assai bene appropriata di questo nostro articolo.

L'autore anonimo sembra averlo scrilto principalmente per far noto

e per giustificare il desiderio, di che arde, di un rimedio efficace

contro i mali che affliggono la Chiesa in quell' isola illustre, ove al

certo egli ha sorlito il natale. Noi esporremo e discorreremo il suo

desiderio in fine di quest' articolo
,
e con cio avra anche fine -quests

breve trattazione.

II.

Come la Sede apostolica provvide alle Chiese di Sicilia , e come

i regalisli si sarebbero dovulo conformare a tali provvisionL

Tutte le sentenze e decision! della Sede apostolica, quantunque si

versino intorno alia disciplina e non gia intorno alia fede, nondime-

no sono di tale e tanta autorita, che ogni caltolico sincero dee recarsi

a coscienza il dissentire e il dilungarsi da esse anche un capello. La

ragione e assai manifesla : perocche dovendo egli esser persuaso,

che allorche parla il Papa, ancorche di cose di disciplina, e come se

parlasse Gesu Cristo, non puo dubilare che la colpa, la quale com-

mette chi opera conlro gli ordini di quello, non si differenzii dalla

colpa, che commelterebbe chi operasse contra gli ordini di questo.

1 La Sicilia e la Santa Sede. Un opuscolo in 8. di pag. 59.
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Da un tale principle viene una conseguenza quanlo immediata altret-

tanto legiltima, ed e: che avendo Clemente XI heU'anno 1715 abo-

lita la Monarchia di Sicilia colla Bolla Romanus Pontifex, da quel-

T anno in qua non avrebbero dovulo piu i regalisti, se veramente

fossero stati cattolici, conlinuare a dire, che Urbano II col diploma

che dette al conie Ruggiero gilto gl' immobili fondamenti di quella

Monarchia.

Benche, per dir la cosa tutia inlera com' e , non era a parlarsi di

quella legazione ne anche prima di Clemente; perche essa, ancorche

si fosse inlesa in un senso ragionevole ,
non si reggeva in piedi ap-

pelto alia buona critica
;
e per6 mentre gli uomini dolti cogli argo-

menli storici rifiutavano T esistenza del diploma di Urbano II ,
i re-

galisti non la poterono mai altrimenti difendere che colle mere

asserzioni. E mollo meno se ne doveva traltare , prendendo quella

legazione nel senso de' regalisti ; giacche secondo questi essa non era

in realta una legazione, ma invece una Monarchia non sol di nome

ma ancora di fatti. Ora il sostenere una Monarchia ecclesiastica, cioe

un potere indipendente daH'autorita suprema che il romano Pontefice

ha sopra tutte le Chiese, e opera che doveva e dee parer sempre

mostruosa ed assurda a tutli coloro, che non sono uscili fuori della

Chiesa o pel peccato di eresia o per quello di scisma. Oltre a cio ne

anche, dopo la Bolla di Clemente, era da meltersi in questione se

altri Pontefici successori di Urbano avesser conceduto o no alcun

privilegio o dritto, inordine al reggimento delle cose ecclesiasliche,

ai Principi che ressero la Sicilia dopo il normanno. Infatti ancorche

qualche privilegio di questo genere fosse stato concesso veramente,

quella Bolla lo aveva abolito, per ragione deH'abuso fattone dai ma-

gistrali laici a danno delle persone e delle cose della Chiesa. I rega-

listi dunque, se eran veri cattolici, dovevano senza piu sottometlersi

riverentemente a questo diploma pontificio di autentica origine, di

formole chiare, di promulgazione notoria, col quale 1'apostolica Sede,

per la potesta ricevuta da Cristo, aveva svelte e distrutte le cause

de' mali della Chiesa siciliana.

Ma essi erano astretti da un' altra obbligazione. Dovevano pun-

tualmente e scrupolosamente conformarsi a tutte le altre Costituzioni

e a tutli gli altri Brevi, eo' quali la slessa Sede aveva piantato ed
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eretto do che era per tornare a vantaggio della Chiesa medesima

di Sicilia. Non e forse anche questo facilissimo a comprendersi ?

Perche chi e mai che ignori, avere dalla stessa mano di Cristo i

sommi Pontefici, Vicarii suoi, avuto il polere cosi di stabilire come

di abrogare ad utilita di tulte e singole le Chiese? Ora questa po-

testa di ediflcare avevano esercitata, incominciando da Clemen te XI,

molti Papi, i quali si doverono adoperare a dar sesto alia confusio-

ne delle cose sacre di quell'isola, incessantemenle sconvolte. E per-

che erano esse sconvolle? Per la malvagita d' alcuni ministri del-

la potesta secolare, i quali invece di far quello che ora andavamo

dicendo, slavano sempre, come afferma lo stesso Clemente, coll'oc-

chio teso perche nessuna occasione fuggisse di fare ingiuria all'au-

torita del successore e della Sede di Pietro : In omnem sibi datam

occasionem laedendi Nostram et eiusdem Sedis auctoritalem semper

intenli 1.

Se noi avessimo proposto di narrare 1'istoria di quella Monarchia,

riferiremmo tutt' i decreti pontificii teste accennati, a' quali i rega-

listi si sarebbero accomodati, se fossero stati catlolici sinceri. Ma

non abbiamo voluto prefiggerci una storia. La nostra intenzione e,

come dicemmo nell'-altro articolo, impedire che i nostri lettori ca-

dano in errore su ci6 che riguarda tale materia, e di fare che si

raddrizzino se mai vi fosser caduti. E cosl, tenendo questa mira,

ripuliamo che basti qui commemorare tre soli di que' decreti : dei

quali uno e di Clemente XI, uno di Benedetto XIII, ed uno dell'au-

gusto Pontetice Pio -IX che al presente ci governa.

Clemente XI lo stesso di che colla Bolla Romanus Ponlifex aboli

la Monarchia di Sicilia, pubblico il Breve Cum Nos hodie, col

quale decreto come si dovessero in quel regno trattare e finire gli

affari ecclesiastic! . Tolse il maneggio di codesti negozii alle persone

secolari, e lo commise ai Vescovi ed Arcivescovi dell' isola : alcuni

de' quali stabili giudici nella prima istanza, altri nella seconda, e fi-

nalmenle alcuni altri nella terza, volendo che questi ultimi fossero

tenuti come delegati apostolici. Dichiar6 la qualita delle cause, che

essi potevano ammettere ne' lor tribunal!, e determin6 i limiti delle

1 Breve di Clemente XI Innotuit Notts dell'8 Giugno 1715.
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facolla e dispense che potevano concedere, siccome puo vedere chi

legge ii suo Breve; a cui quali accoglienze facessero i regii ministri

diremo piu innanzi.

Nell' anno 1728, quando le redine del Governo di Sicilia erano

passate dalle mani di Arnedeo II in quelle di Carlo VI d' Austria, il

Papa Benedetto XIII vedendo che il polere laicale persisleva nelle

contese, e che per tal modo metteva le anime in rovina e lo scorn pi-

glio in tutto 1' ordine delle cose pubbliche, si voile accingere a por

fine a questo negozio, che era veramente, com' egli dice, operoso e

gravissimo, con isperanza che cosi tornerehbe alia Sicilia il benefi-

zio della pace. Pubblico dunque la Bolla Fideli, nella quale non die-

de ai Monarchi di Sicilia alcuna legazione, ma invece ordiuo che

fosse ivi, qual apostolico legato, una persona costituita in ecclesia-

stica dignita e mollo pratica delle leggi canoniche, la quale venisse

elelta a tale ufficio col beneplacito 'di que' Monarchi. Enumero ad

uno ad uno i poteri, che intendeva concedere a questo giudice ec-

clesiastico per finire le liti, per assolvere dalle censure, per rila-

sciare i giuramenti, per commutare i voti, per dispensare da alcuni

impedimenti del matrimonio, dicendo di mirare con tali concession!

alia comodita ed all' utilita della sicula nazione. E ad un tempo fece

note tulte quelle cose, nelle quali proibiva al giudice sopraddetto di

ingerirsi, inculcando in ispecial modo questi tre punti : cioe che

niuno ardisse d' impedire in qualsivoglia maniera e per qualsivoglia

pretesto il libero corso e la libera esecuzione delle leltere apostoli-

che; che nessuno s'inlramettesse deli'ordine interno, della disciplina

e della educazione lelteraria e morale delle case religiose ,
dovendo

avere di tutto cio piena balia i Prelali proprii degli slessi regolari ;

e finalmente che niuno ledesse la giurisdizione data dal Concilio di

Trento ai Vescovi, come a delegati della Santa Sede, sopra i loro

cherici esenti. I lettori vedranno indi a poco, come le parole del

provvido Pontefice furono sparse al vento.

Per le quali cose il presente Papa Pio IX, siccome gli altri suoi

predecessori, rivolse Y atterizione a quelle Chiese sempre agitate, e

cerco con grande sollecitudine di racconciarle e rimetterle in ordi-

ne ; cio che era il voto del grande animo del religiosissimo re Fer-

dinando II. A tal effetto il sommo Ponlefice colla sua lettera apo-
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stolica Peculiaribus, 1'anno 1856
, stabili che nella amminislrazione

di quelle Chiese si osservasse la Costituzione Fideli di Benedet-

to XIII : e perche faceva assegnamento certo sopra la cooperazione

dell' augusto ed ottimo Re, gli diede un segno di paterna benevo-

lenza ampliando , secondo che quegli desiderava, i poteri che Papa

Benedetto aveva attribuito al giudice ecclesiastico di Sicilia, intorno

alia dispensa degl' impedimenli del malrimonio per le povere per-

sone, ed intorno alle cause di nullita della professione religiosa. Or

chi non deplora I'iniqua condizione de' nostri tempi ? Per la fine im-

matura del compianto re Ferdinando non che spegnersi, erano dive-

nute maggiori le speranze de'buoni. Gli era colui succeduto, il qua-

le vince facilraenle i paterni esempii di pieta verso Dio e di. devo-

zione verso la Chiesa. Intanto egli e tolto a'suoi popoli ed allontana-

to dal governo del suo regno per Y ingiusto assalto dei nemici di

fuori
,
e pel tradimenlo vituperevole d' alcuni che erano dentro

;
nel

numero de' quali non sappiamo se non si conli nessun regalista.

III.

Per quali cagioni i regalisti difesero la Monarchia di Sicilia

contra le prescrizioni de' romani Poniefici.

Chiunque ha nolizia ancorche leggera delle vicende della Chiesa

in quel peribdo di tempo, di cui parliamo, cioe da Clemente XI fino

a Pio IX, e de' politici e civili sconvolgimenti, che sono accaduti e

vanno accadendo in Europa e massimamente in Italia, dall' ultima

parte del passato secolo fino a noi
; pu6 congetturare da se la storia

della Monarchy di Sicilia in quesli anni medesimi ;
e bench& ignori

i fatti speciali, puo affermare senza paura d' ingannarsi, che alcuni

ministri di quel regno fecero dichiarato contrasto ai Papi , dispre-

giando e violando i loro decreti. I primi anni di questo periodo di

tempo furon segnalali dalla ostinazione dell' eresia di Giansenio, e

gli ultimi dalla propagazione ed audacia delle sette; varii ministri

delle corli d' Europa beverono prima il veleno di quegli eretici, e

poi conlrassero la rabbia di questi settarii; ne finalmente tutt'i mi-

nistri della corte di Sicilia furon differenli da quelli delle altre corti.
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E stando le cose in questi termini, niuno, siccome ora dicevamo,

puo temere di ferir lungi dal vero, immaginando macchine di guer-

ra, diretle apparentemente sol contra la Sede del romano Pontefice,

ma in realta anche contra i troni de' Principi siciliani; colle quali

macchine que' regii ministri mirarorio a conservare, come prima di

Clemente XI, non solamente il nome, ma altresi gli abusi della pre-

tesa Monarchia.

Intanto ci si permetta di accennare qui alcune poche prove, le

quali confermino cio che ora abbiamo detto, ad utilita principalmen-

te di coloro i quali o ignorano affatto il presente tratto di storia, ov-

vero ne hanno attinta la notizia da' libri fallaci. Essi vedranno da

quel poco che diremo, come i giansenisti, fra tutti gli erelici, si per

la vicinanza del tempo come per la somiglianza de' principii, piu si

accostano ai frammassoni, ai carbonari ed agli altri faziosi di qual-

sivoglia denominazione
;
vedranno che gli uni e gli allri osteggiaro-

DO egualmenle cosi la spirituale autorita come la civile , perche in-

tendevano di giungere a uno stesso termine, che era la dislruzione

di tutta intera la sociela. Perciocche la sociela civile non si manlie-

ne senza la Chiesa cattolica, e questa non sussiste senza 1' autorita

del romano Pontefice, come ne anche quella senza 1'aulorita de' Prin-

cipi legiltimi. Noi faremo venire in iscena e parlare alcuni degli at-

tori principali, sembrandoci non vi essere miglior modo d'illustrare

con piu luce e con piu prontezza le cagioni, dalle quali provennero

le ingiurie enormi fatte alia Chiesa, le quali toccheremo poi piii

innanzi.

Appena un mese era decorso, da che Clemente XI colla Bolla

Romanus Pontifex aveva abolita la Monarchia, e col Breve Cum
Nos hodie aveva ordinate le Chiese di Sicilia

; quand' ecSb il Procu-

ratore del Fisco di quel Regno fece pubblico un atto di appellazione,

nel quale non si puo dir al certo qual cosa prevalga, se la deformi-

ta de' concetti giansenistici, o 1'orridezza e il barbarismo dello stile.

Esso e del tenore seguente.

II Regio Procurator Fiscale del Regno di Sicilia, cui spelta in-

vigilare per la difesa delli privilegii , regalie ,
dritli e consuetudini

antiquate del Re e del Regno, avendo avuta notizia, che nella citta di

Sene Vlt vol. Y7, fasc. 386. 10 6 Aprile 1866.
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Roma sotlo i\ 20 febraio del corrente anno 1715 si pubblico una

pretesa Bolla del Sommo Pontefice Clemenle XI, con cui si preten-

de di venire all' abolizione della Legazia della Monarchia di questo

Regno nel termine di due mesi, e un Breve che dona il sistema alle

cause ecclesiastiche di essa Legazia, e considerando che dette asser-

le Bolla e Breve furono emanati senza citazione e audienza, e inollre

che sono orrettizii e surrettizii, e vengono a levare al Re e al Regno

una prerogativa e giurisdizione posseduta e esercitata per tempo im-

memorabile di tanti secoli, passata in legittima consuetudine, e ap-

provata non solo con la fama di antichissimo privilegio, ma anche

confirmata con la Bolla del Pontefice Urbano II, e con li concordat!

cosi col Pontefice Adriano IV, come nel tempo del santo Pontefice

Pio V, e con phi atti sussecuti si espressi che tacit! dalli Pontefici

successori, sino al regnante Ponlefice Clemenle XI nel 1705 ratifi-

cati ed osservati per lo spazio di sei secoli, e non mai vulnerali, per

essere stati concessi per causa onerosa (passata in forza di contralto)

alia gloriosa memoria di quel grande eroe il Conte Rogiero Nort-

manno conquistatore di queslo regno di Sicilia da potere delli infe-

deli, e fondatore di tante belle Basiliche, Vescovati ed Abbatie, con

averle dotate della terza parte di esso, e che una tale osservanza e

possessione si e sempre continuata
,
sendo li suoi popoli gia conna-

turalizzati a questa forma di vivere, in maniera che con detti asserti

Bolla e Breve, vengono ad inferirsi gravissimi pregiudizii alia Real

Corona, e a' regnicoli, e perche la delta asserta Bolla, ed in con-

seguenza detto asserto Breve, come orreltizii e surreltizii, conten-

gono in se ingiustizia, privandosi il privilegiato delle riferite prero-

gative e giurisdizione, godute per lo corso di tanli secoli, .motivo per

il quale cre'de esso Regio Procurator Fiscale, che la mente del som-

mo Pontefice non sii slata bene informala, e che se fosse stala, non

avrebbe devenuta ad una tale risoluzione con 1'abolizione di un drit-

to, e consuetudine immemorabile, comprovata con li cennati privi-

legii e concordati gia inviscerati ne' regnicoli.

Per tanto esso Regio Procurator Fiscale, come quello a cui ca-

rico corre invigilare alia difesa delle Regalie, Dritli, Consuetudini, e

Privilegii della Corona e del Regno, eal riflesso che variandosi il co-

stume antiquato dislurberebbe la pubblica quiete e produrrebbe molti
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sconcerti ,
ha giudicato in virtu del presente atto, con tutti li rispetti

dovuti alia Santa Sede ed al Sommo Pontefice
(
di cui li popoli di

questo fedelissimo Regno sono ubbidientissimi figli )
fare la presente

supplica e appellazione dal Sommo Pontefice male informato allo

slesso Sommo Pontefice meglio informando , seu alia Santa Sede

apostolica ,
seu a cbi ed a quali si possono fare li legittimi ricorsi

e appellazione, secondo la disposizione delli Sacri Canoni, per la ri-

vocazione delli riferiti due asserti Bolla e Breve per riaverne la

giustizia.

E perche secondo la disposizione delle leggi , pendenle 1' appel-

lazione non si deve innovare cosa alcuna ;
Percio stante la presente

supplica e appellazione s'intenda ipso iure sospesa la esecuzionedi

detti asserti Bolla e Breve; protestandosi esso Regio Pocuralor Fi-

scale nel caso contrario di tutte le cose lecite e permesse a prole-

starsi, secondo la disposizione del dritlo naturale, canonico e civile.

Onde per futura testimonianza e per passare alia notizia di tutli

li prelati Secolari e Regolari, e altri ecclesiastici , e popoli di que-

sto Regno, e di ogn' altro dove tocca, si e fatto il presente atto.

Di simile tenore furono alcune scritture che si divulgarono di al-

cuni avvocati. Doversi ossequio al Papa e rispelto alia sua Bolla ed

al suo Breve ; ed intanto si laceravano questi suoi atti
,
e se ne ol-

traggiava il nome
,
fino a dire

,
che egli aveva operato contro ogni

ordine, contra tutle le leggi ,
contra tutt' i canoni ecclesiastici

, anzi

in maniera piu rozza d' uno scita e di un sarmata. Tale appunto e

il linguaggio degli eretici e specialmente de' giansenisti.

Mentre si sparlava cosi liberamente contro il Papa, la Sicilia era

in potere di Viltorio Amedeo II
;
ed essendo venuta dopo pochi anni

solto Carlo VI di Austria, il Giannone scriveva in qu^sta forma:

Fu la contesa rinnovata con modi assai piu forti negli ultimi no-

stri tempi, quando Papa Clemente XI vedendo il Regno di Sicilia

caduto in mano del duca di Savoia, credette tempo opportuno di pro-

fittare sopra la debolezza di quel PiHncipe ,
e ridusse la cosa in tale

'

estremita, che nell' anno 1715 non si ritenne di pubblicar una Bolla,

colla quale aboli la Monarchia, stabilendo in un' altra in quel Reame

una nuova ecclesiastica Gerarchia. Ma riuscirono vani tutti questi

sforzi, poiche ne le Boile ebbero alcun effetto, ne niuna mutazione o
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novita s'introdusse in quell' Isola ;
e molto meno quando poi quel Re-

gno fece ritorno sotlo 1* augustissima Famiglia austriaca l. E que-

sti e quel Pietro Giannone ,
le cui opere cosi piene di bile conlro la

Chiesa , sono tenute ia altissimo pregio da' regalisti nel mezzogiorno

d' Italia. Ma egli parleggio prima cogli Spagnuoli, e poi co'Tede-

schi ; e riputo la sua patria piu fortunata quando la vide sollo la domi-

nazione dell'Austria. Che importa cio? L' uomo, rispondono i regali-

sti, era cosi inleso ad ammirare le prerogative della corona, eke non

badava alle teste
,
che di quella corona si fregiavano.

Discacciati i Tedeschi da quel Regno dalle armi di Carlo III, Ber-

nardo Tanucci fu ministro di questo Re
,

e poi quasi Re ne' primi

anni di Ferdinando figliuolo di Carlo. Queslo cortigiano fu uno dei

piu ardenti propagatori de' principii de' giansenisli e de' settarii

nelie corti italiane. Nel paragrafo seguente accenneremo alcune delle

molte cose , che per lunghissimo spazio di tempo egli opero ,
se-

condo que' principii, a pro della Monarchia diSicilia; conlentandoci

qui di osservar solamente
,
come 1'augusla stirpe di Carlo III, alia

quale tante offese hanno arrecate i faziosi , venne dai faziosi mede-

simi eccitata sempre a difendere, come drilti della Corona, gli abusi

di quella pretesa Monarchia : benche cotali sforzi venner meno per

la pieta e per la religione di que' Monarchi. Un' autorevole prova

di cio si ha da una scrittura, che i Vescovi di Sicilia, 1'anrio 1809,

presentarono al re Ferdinando I. L' Autore anonimo dell' opuscolo

La Sicilia e la Santa Sede, che abbiamo menzionato nel principio,

riferisce alcuni tratti o sentenze di essa, delie quali qui trascriviamo

una parte.

E da molti anni
, scrivevano que' Vescovi , che la Chiesa di Si-

cilia geme*lotto insoffribile giogo, e sospira la legittima sua liberla.

Inflne e ormai tempo di parlar chiaro. Sc non cessa la guerra del

Codice Sicolo contro Dio e la Chiesa, uon cessera la guerra di Dio e

de' minislri di sua giustizia contro la Sicilia. Conviene guardarsi

una volta dai regalisli, gia scope*rti nimici della Chiesa e della sovra-

nita. Bisogna finalmente , che il Sovrano ascolli di buon grado la

voce supplichevole de' sudditi fedeli, che unicamente lo amano.

1 Storia civile del Regno di Napoli. Tomo secondo ,
lib. X, cap. YIII.
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L' adulazione de' dritti religiosi e stata sempre detestata dai

Princlpi veri cristiani. Giusta gli oracoli divini di Geremia, e la doj-

trina di sant'Ambrogio e di san Girolamo ,
non si onorano i Sovrani

colla lusinga della pretesa giurisdizione sulla Chiesa ,
ma si tradi-

scono. Grimperatori Costantino, 1' uno e 1' altro Teodosio
,
Yalenti-

niano I e III, Oriorio, Marciano, Giusliniano, Basilio e tanti altri So-

vrani e Principi hanno anzi riconosciuta e solennemente attestata

1'indipendenza della potesla della Chiesa.

Molte ed astute sono le lusinghe eke adoprano presso i Sovrani

i cosi detti filosofi, frammassoni
,
illuminati , giacobini e giansenisti

a danno delle due potesta. II loro disegno si e
,

di far si eke i So-

vrani usurpino lutta la potesta della Ckiesa , eke la potesla del So-

vrano sia quindi usurpata dal popolo , e eke finalmente nel torbido

popolare non pesckino eke essi soli 1'uno e 1'allro potere 1.

E basti aver ckiarita con quesli brevi cenni la rea natura delle

cause, diciamo adesso della smisurata perversita degli effetti.

IV.

Di quel die fecero i regalisti a pro della Monarchia di Sicilia,

e del danno che percib incolse a quelle Chiese.

I mostruosi principii della fazione giansenislica e delle combric-

cole de' settarii mossero i regalisli di Sicilia ad eseguire ed a ten- f

tare quelle cose , eke si leggono ne
1

pubblici document! e ne' libri

messi a stampa, e si conservano nella memoria stessa di coloro eke

ora vivono, i quali in parte le kanno vedute co' proprii occki, ed in

parte le kanno udite narrare da' padri e dagli avi loro. Noi non ne

conteremo qui eke alcune sole
; e pur da questi brevissimi cenni

vedranno i lettori, eke il secondo periodo della Monarckia di Sicilia

se e molto piu corto del primo ,
considerando la durata del tempo ,

non sarebbe stato pero meno tristo
,
ove la pieta sincera de' posteri

di Carlo III non avesse contenuto 1* ardire de' regalisti.

1 La Sicilia e la Santa Sede, pag. 35 e 36.
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Non occorre ripetere , che per le macchinazioni perverse di quei

njmici della Chiesa, uon sortirono alcun effetto le provvisioni (fi Cle-

menle XI
; perche abbiamo gici di sopra citale le formal! parole del

Giannone ,
il quale afferma : che tulti gli sforzi di questo Papa riu-

scirono vani, che niuna mutazione o novila s'introdusse in quell'isola

sotto Vittorio Amedeo, e molto meno sotto il dominio dell'Austria. E

pero passiamo subito a dire di cio che accadde dopo la Coslituzione

Fideli, pubblicata, come si e detto innanzi
,
dal Papa Benedetto XIII

nell'Agosto dell'anno 1728.

II santo Pontefice diede la delta Costituzione, confidando nell' im-

peralore Carlo VI. E perche non doveva confidarsene? L'Imperalore

sollecilo d'avere quella Costituzione, scriveva al Papa, nel Marzo del

1727, queste solenni parole: Che confidasse pure nel suo filiale

rispelto e nel fisso proposito pel servigio di Dio, pel bene della Santa

Sede, e per la sicura osservanza della ecclesiastica disciplina. Or,

come sopra dicemmo, aveva il Papa nella sua Costituzione ordinato,

che niuno osasse impedire o ritardare 1' introduzione e 1' esecuzione

de' rescritti e delle lettere pontificie, in qualsiasi maniera, dovendo

tutte queste. scritture ,
com' era ed e di ragione , essere accolte con

riverenza
, ed eseguite con prontezza. Intanlo pochi giorni dopo la

Coslituzione di Benedetto, cioe nel Novembre del 1728, pervenne al

Vicere di Palermo un regio dispaccio, con cui s'ingiungeva : Che

non si Iralasciassero le solite essenziali formalita, per le quali anche

# ne' rescritli segnati dai sommi Ponlefici medesimi doveva inlerve-

nire e precedere il regio exequatur; senza di cui non doveva esser

lecito al giudice ecclesiastico della Monarchia eseguire e adempiere

que' rescritti. Da questo solo fatto lasciamo che ilettori argomen-

lino quegli altri, che si commisero sotto un lale Governo : e senza piu

ci rivolgiamo al lempo seguenle ,
nel quale ,

venuto quel Regno al-

1'augusta Casa di Borbone, fu ministro Bernardo Tanucci.

Chi era cotesto Tanucci? Un avvocato volgare ed oscuro di To-

scana, che divento chiaro per una scrittura, colla quale soslenne in

Parma, che T immunila de' luoghi sacri e una violazione delle leg-

gi divine ed umane
; brigo di divenire, e divenne, cio che sopra di-

cemmo , minislro di Carlo III
;
e dove il forte Re riusci a liberare
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quella parte d' Italia dalla soggezione d' Austria
,
Y empio ministro

teulo di separarla affatto dalla comunione colla Santa Sede. Ecco la

lista di alcune delle enormita, che da lui furono operate e tentate a

fin di raggiungere ,
se era possibile, questo scopo sacrilego. Voile

sottrarre in tutto il Regno i claustrali all' obedienza de' lor general!

esterni, aboli in un tratto sette monasteri di Sicilia, e tutti quelli del-

le altre province che erano incapaci a sostenere dodici persone , ed

i rimanenti sottomise ai Vescovi. Vielo, che i giovani vestissero 1'a-

bito religioso prima che avesser toccato 1' anno vigesimoprimo ,
e

che professassero prima degli anni venticinque. Fece decretare, che

le cause de' regolari si giudicassero tutte nella prima istanza da'Ve-

scovi, e nel caso di appello da un tribunale supremo, istituito nel

Regno ;
e similmente molte cause miste furon tolte alia Nunzialura

apostolica ed aggiudicate all' autorila de' regii tribunal!. I redditi

delle case religiose ,
delle confraternile ,

delle cappelle e sino delle

mense vescovili , amminislrati da ufficiali civili ,
con autorita d' in-

veslire ad altri usi quanto riputassero superfluo al divin culto, ed

alia soslentazione delle persone ecclesiastiche. Riuni piu diocesi in

una, e distribui abbazie senza 1' intervento del Papa ;
ed ingiunse a!

Vescovi che concedessero tutt' i benefizii ecclesiastici ,
e dispensas-

sero dall' affinitaf e da allri impedimenli del matrimonio
,

enza ve-

runa dipendenza dall' aposlolica Sede. Che piu? Promulgates*! ,
se-

condo il costume, in un anno santo, le indulgenze a favor di coloro

che visitassero le quattro principal! basiliche di Roma, egli fece di-

chiarare con un editto regio ,
non esser mestieri andare a Roma ,

ma 'bastare al conseguimento di quelle indulgenze la visita di quat-

tro chiese di Napoli deputale da lui. Avvenne anche, che 1' Uditore

del Nunzio protest6 , per ordine del Papa ,
contro una sentenza di

nullila di matrimonio portata in Napoli , e dichiar6 1' incompelenza

del tribunale
;
e per questo gli venne inlimato , che in termine di

ventiquattro ore si partisse dalla citta
, ed in termine di altre venli-

quattro da tutto il Regno. Finalmente il Papa rigetto un prele nomi-

nato Vescovo
,
e nego di dare il cappello ad un Vescovo , perocche

1' uno e 1'altro seguiva uotoriamente le opinioni ereliche di Gianse-

nio; ed il ministro oso suggerire al Re che creasse nel Regno un

collegio di Cardinal!, e convocasse un concilio nazionale ,
dal quale
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si deputassero tre Vescovi con autori& di consecrare , senza di Ro-

ma, i Vescovi di tutte le sedi vacanti delle due Sicilie.

Da questo cenno d'alcune delle opere eseguite o meditate dal Ta-

micci, ben si vede che i diritli della pretesa Monarchia di Sicilia ,

nel secondo periodo di tempo di cui parliamo ,
vollero crescer di

forza e dilatarsi oltre le province deir isola in quelle del continen-

te; e che per tal modo tutte quelle province si sarebbero facilmente

disgiunte dalla Chiesa cattolica , se fossero state governale da altri

Principi, non cosi segnalati in piela ed in religione ,
come i posteri

di Carlo III. Ed 5 prova di quel che diciamo il Codice ecclesiastico

sicolo, di cui cosi parla 1'Autore anonimo piu volte mentovato. Pre-

scindendo, egli dice, da tutto cio, che abbiano scritto altrove i canoni-

st! di corte intorno alia origine, all'uso e alia estensione delle regalie;

fonte inesausla di quesle in Sicilia , si & voluto , congiuntamente al

dritto di palronato, il detto privilegio (doe il diploma di Urbano II),

da* febroniani dell' isola e da certi consiglieri e ministri , esagerato

orrendissimamente fino a dire : il sommo Ponlefice non avere alcun

dritto ne voce autorevole nella polizia ecclesiastica e in nessun ra-

mo di amministrazione economica e giuridica delle Chiese sicole !

Onde e, cheun gran cumulo di sanzioni e prammatiche, di rescritti,

di circolari e decreti si venne alzando attorno alle pontificie costitu-

zioni e a tutt' i sacri canoni ; in modo che il vigore di questi sover-

chiato , allerato , assorbito dal prepotere di quelli , se n' 5 formato il

cosi detto Codice ecclesiastico sicolo , ultimamente ordinato da un

giudice laico in parecchi volumi , con un suo proemio dissertativo

sui poleri ecclesiastici de' Re di Sicilia, che fa venire i brividi a leg-

gerlo. E queslo Codice e il testo di legge.per le decision* e ogni al-

tra regola e indirizzo , a cui debbono giuridicamente acconciarsi i

Vescovi e tutti gli ordini e collegi degli ecclesiastici , non che tutt' i

fedeli, in qualsivoglia andamento di disciplina e di questioni e cause

di giudicato canonico. Chiunque vi dia una scorsa ,
si accorge fin

dalle prime pagine del tenore di esso : giacche tra' primi capi vi e

la legge del regio exequatur per qualunque Bolla o Breve o Rescrit-

to di Papa, che debba entrare e aver vaglia in Sicilia 1.

1 La Sicilia e la Santa Seda, pag. 23 e 24.
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Dovremmo adesso tener parola delle gravi calamita, che afflisse-

ro dopo il Tanucci la Ghiesa di Sicilia , colpa di qualche altro mi-

nistro che, malgrado de' Principi, si voile inlrudere nelle apparte-

nenze del Sacerdozio : ma per amor di brevita
,
rimandiamo ,

come

sopra dicemmo ,
i nostri lettori all' opuscolo La Sicilia e la Santa

Sede. Ivi posson vedere, come in lutto il paragrafo quinto, cioe per

ben undici pagine, 1'Autore dichiari colla esposizione di fatti incon-

trastabili gli effetti, com' egli dice, di tralignala disciplina e di man-

cata scienza nella piu parte del clero; e gli effetti di perverlita ed

abbandonata morale nel popolo.

V.

Del rimedio opportune contro la Monarchia di Sicilia^

e conchiusione della presente trattazione.

Chi bene osserva vedra, che non se'nza ragione abbiamo diviso

tutto do che concerne la Monarchia di Sicilia in due periodi, il pri-

mo de' quali incomincia dai tempo di Urbano II e termina a quel di

Clemente XI; ed il secondo principia da questo stesso Pontefice e si

protrae fino a' giorni presenti, ne' quali la cattolica Chiesa e lieta di

avere a capo e maestro 1' augusto Pio IX. Perche quantunque vi e

la grande disuguaglianza degli anni, i quali furono piu di seicento

nel primo periodo, e soli centocinquantuno nel secondo
; pur nondi-

meno questa differenza di estensione trova buon compenso nella in-

tensita degli attentati de'regii mmislri, che fu maggiore nel secondo

periodo piu corto. Ne le tristi vicissitudini della Corona , alia quale

fu sempre dai regalisii attribuita la prerogativa di quella Monarchia,

furono o meno strepilose o meno frequenti dopo di Clemente XI che

prima ;
e finalmente siccome il primo periodo termiao quando la Si-

cilia era nelle mani della Casa di Savoia pel traltato di Utrecht, cosl

oggi osserviamo esser essa caduta in simili mani colla piii gran

parte d' Italia, non in virtu di alcun traltato, ma con aperta ed in-

giusta violazione del dritlo delle genii e di quel di natura. E cosi ,

insistendo nel confronto, corre per 1' animo il pensiere, che come it

primo periodo fu chiuso colla condanna della Monarchia ;
cosi in
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quesli nostri di si dovrebbe conchiudere il secondo coll'applicazione

d'un rimedio contra i rnali, che quella Monarchia minaccia di prc-

durre, ora che il Governo d' Italia da ad intendere di voler maneg-

giare quest' arma nella guerra che combalte contro la Chiesa.

Questo Governo, che e dichiaratamente empio e scismatico, nella

recente proposta di legge fatla in Parlamento, medita d' infrangere

tutt' i dritli ecclesiastici e di fare che nulla sara innovate in Sici-

lia circa le prerogative della Regalia, e i diritti e privilegi giurisdi-

zionali della regia Monarchia e dell' apostolica Legazia 1. Chi non

intende, che esso mira con cio a distruggere affalto 1' ordine delle

Chiese di Sicilia, che 1'augusto re Ferdinando II procuro che si stabi-

lisse, e che si sarebbe al certo stabilito sotto 1' auguslo suo figlio

Francesco II ? Or di qual giusto disdegno non dee perlanto infiam-

marsi il nobil petto di questo Re, al vedere che gl' ingiusti usurpa-

tori del suo Regno, s'accingono a compiere 1'ingiuslizia della usur-

pazione colla empiela del sacfilegio, eslinguendo nel suo Regno me-

desimo ogni influenza della cattolica Chiesa?

L' opporluna medicina di cotesti mali, come dicemmo nel princi-

pio, e il desiderio dell' Autore dell' opuscolo La Sicilia e la Santa

Sede; e dev'essere per fermo il desiderio di tulle le persone erudi-

te che hanno sludiato appieno 1' istoria della Monarchia di Sicilia, ed

altresi di quelle altre che hanno solamente percorse le poche pagine

di quesli due articoli da noi pubblicali su tale argomento. Per le qua-

li cose il detto Autore si rivolge alia Sede romana, ne si potrebbe

rivolgere altrove, essendo quella la fonte sola da cui puo scaturire il

desideralo provvedimento. Ma in che dovrebbe esso consistere? E

quando, ed in qual misura dovrebbe apprestarsi ? A queste e simili

questioni ne il mentovato scrittore ne verun altro cattolico oserebbe

rispondere : esse appartengono tutte al maluro consiglio di quella

Sede medesima, la quale sola, come abbiamo detto teste, ha 1'auto-

rila di porgere i rimedii ai bisogni delle Chiese, e la sapieuza di

proporzionarli alia qualita de' malori, e di somminislrarli nell' ora

opporluna.

1 Art.
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NEL SECOLO XVI.

Abbiamo in tre articoli brevemente esposto e discusso il come, e

per quali eagioni s' impiantasse nelle coste occidental! dell' Africa

la tratta , e il quando e da chi fossero introdotti i negri nelle pri-

me colonie americane. Tocca ora discorrere del progresso storico,

eke ebbe il tristo mercalo
,
e chiarire se e qual parte v' abbia preso

il cattolicismo. A questo ci accingiamo. Due sono i tempi, in che

si puo convenientemente partire tale progresso. II primo apparlie-

ne ai Porlogliesi ,
e dura pressoche lutto il secolo XVI , cioe

, tutto

lo spazio in cui furono signori pacifici del traffico, che faceasi

lungo i lidi africani. Qual fosse cotesto traffico per rapporto alia

tratla degli schiavi, da quali leggi fosse ordinato, come vi si peccas-

se per cupidigia di piu guadagno, cio che operasse la Chiesa
, ecco

i varii punti da svolgere con brevila nel presente articolo.

I.

Stato del commercio portoghese nettAfrica occidentale in genere, e

specificatamente di quello degli schiavi , durante il secolo XVI.

Le isole e le stazioni in terra ferma, che si scontrano a' nostri di

in signoria del Portogallo da chi uscendo del Tago, e preso alto ma-

re, naviga infino all'estrema punta dell'Africa, -e di la montando per
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le Indie approda a Macao
,
non sono che poverissimi avanzi di una

amplissima monarchia del secolo XVI, i quali rassomigliano alle po-

che tavole sopravvanzate al naufragio di un vascello di grandissimo

corpo ,
o ai ruderi di antica cilia diroccata e sepolta. Si esteso , si

potente, si fiorito era di quel tempo 1'impero della nobilissima na-

zione portoghese nei mari e nei regni dell'Africa e dell'Asia. AH'am-

piezza di tanta signoria corrispondeva la vastita , la gagliardia e la

ricchezza del traffico
, aperio a tutt' i Portoghesi in quella slermina-

ta moltitudine di scali, che si contavano dal Tago alia punta eslrema

d&irAfrica, dai lidi del Brasile al Giappone, a Macao. Ristringendoci,

com' e dovere, al noslro argomento , faremo qui una semplice bozza

di do che esso era lungo le coste africane
, per venire con maggior

lume al particolare della tratta.

I/Africa dei negri, baltuta dai mercanti portoghesi, era divisa dai

medesimi in due grandi parti. La prima, spiccandosi dal fiurae Sene-

gal o Sanag& , correa incontro Y equatore al capo delle Palme ,
e di

qui torcendo verso oriente toccava il Rio del Rey, per indi volgersi

bruscamente a mezzodi e filare al Capo Lobo Gonzalez, dove termina-

va col nome di Guinea superiore (Guine de riba}. L'altra movendo

dal detto punto si allungava oltre 1' equatore infin al Capo negro , e

nominavasi Guinea inferiore (Guine debaixo). Or questo spazio im-

menso di costa era seminato di piazze di commercio, piu o meno no-

bili : altre consisteano in semplici magazzini e case da abitam i mer-

canti ;
altre prendeano 1'aria di fortezza, perche rinfiancate' da paliz-

zate e difese daft" artiglieria ;
ed altre sorgeano con tutta la forma di

cittct fortiQcata contro ogni nemico assalto. Esse inconlravansi per

lo piu agli sbocchi dei fiumi, su le sponde dei medesimi dentro ter-

ra e ne' seni, dove poteasi gittar Y ancora con sicurezza e colla spe-

ranza di guadagnare. Quindi le sue avea il Senegal, le sue la Gam-

bia, le sue il Casamanza , S, Domingo , Rio Grande
,
lo Zaire e la

Coanza. Odoardo Lopez ,
che approdo all'isola di S. Tommaso nei

1578
,
conta fino a cinque le poste di traffico che fiorivano sul lido

di fronte. Per6 S. Giorgio de la Mina
,
S. Antonio al di qua del Ca-

po Tre punte ,
S. Sebastiano al di la

,
Cacheu sopra il S. Domin-

go, il Forte da Cruz alia Jjpce del Rio Grande, S. Salvatore di Loan-
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da e Massangano vinceano per poco ogni altro luogo in opera di for-

lificazioni, cumulandovisi le mercatanzie da spacciarsi per que' pae-

si d'intorno.

Contultocio niuno pensi ,
che i Portoghesi avessero bisogno di

mantenervisi colle armi contiimamente in pugno. Anzi erano tenuti

in grande stima da quei popoli : di guisa che in non piccolo numero

ebbero tutto 1'agio di abitare a fidanza alcune province, che piu ris-

pondeano alia loro induslria , accasarvisi e divenire paesani. E cosi

parecchi aveano preso stanza sulle sponde della Gambia e special-

mente del Cantore, molli su quelle di Rio Nuno, moltissimi nelle terre

del signore di Casamanza, nel regno dei Foini
,

di Bolm e in quello

del Congo ,
dove teneano per se soli tanto della Capitale che girava

un grosso miglio lo spazio occupato. Abbiamo testimonii di questo

fatto T Almada ,
il Lopez ,

il Jobson ,
il Brue e quanti altri fecero in

diversi tempi la relazione de'loro viaggi inque'paesi. Sappiamo

che qualche mercante olandese lascio scritto che i Portoghesi vi e-

rano odiati a morte. Ma prese errore
, stendendo a tutt' i popoli di

quelle coste cio che era di alcuno. I Naluns uccideano barbaramen-

te quanti Porloghesi davano loro nelle mani; ma questo per colpa di

un capitano di nave , il quale per cupidigia di guadagno commise

1' enorme iniquity di menare schiavi dodici della loro gente , saliti

per diporto sopra il suo legno. Cosi faceano anche i Bissagos , abi-

tatori delle isole di questo nome, ma per ferocia di natura. Ed ap-

punto per infrenarne le correrie e le stragi tra i popoli che li fron-

teggiavano, fu drizzato il Forte da Cruz sopra il Rio Grande. II ve-

ro si e, che i Francesi e gl' Inglesi ,
i
quali,

verso la fine del seco-

lo XYI, traevano numerosi a mercanteggiare al Capo verde, non esi-

tavano punto di affidare i proprii capitali ad uomini portoghesi, af-

finche scorrendo dentro terra lutfco il paese gl' investissero nelle der-

rate proprie dei negri. Tanto erano sicuri, che eglino, anziche odia-

ti, fossero ben voluti dai popoli dell' Africa ! Ondc non e a dire se

i mercanti portoghesi facessero loro pro di un traffico si ampio. Es-

si di anno in anno tornavano colle navi cariche di avorio, di ebano,

di cbttone, di cuoi di ogni maniera, di pepe lungo, dei focosi gram
del paradiso, di tessuti di palme, di stoffe istoriate, di dattili, di zi-
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belli e, quello che era il meglio , di non piccola quantita d'oro e di

numerosi schiavi 1.

Chi dair ampiezza di questo traffico argomenlasse la vastita della

tralta, cadrebbe in errore. Non occorrea in lulti i mercali la trista

merce, ne era presenlala da lutli i popoli, ne in lulli i luoghi offerla

per egual misura. Piccola era la compera che se ne facea nel paese

tra il Senegal e le sponde della Gambia: grande in Biguba,.su le rive

del Bissegue, a Baloloe nelle isole Cagacaes al Rio das Pedras. Qual-

che capo traevasi dai Naluns
;
in maggior numero dalle coste di Ju-

da e di Benin , ne abbondava lo sbocco del Zaire. Gli Anzichi e gli

Angolaui conduceano grossissime frolte degl' infelici schiavi a ven-

dere nel Congo, prima al porto di Loanda e poscia alia cilia di Pan-

za nella signoria di Bamba. Per lo conlrario i Bagas, i Coquiliui ed

I Sapi , che teneano le marine da Rio Nuno a Capo Verga e giu gui

forse per lo spazio di sessanla leghe, anziche vendere, comperavano

schiavi dai Porloghesi, barallaiidoli coll' indaco, chi a Casamanza e

chi altrove. A S. Giorgio della Mina davasi oro e non teste di negri.

All'oriente del Volta s'impianto la iratla nel 1660
,
ad Ardra nel

1670: nel Congo falto crisliano si facea traffico degli schiavi, venuti

da altri paesi. Damiano Goes, in una sua letlera del di 20 Novem-

bre 1541, fa monlare il numero degli schiavi negri, che annualmente

capilavano in Portogallo, da dieci a dodici mila. Lo scopo di questo

scrillore, che era di esallare le ricchezze della penisola iberica so-

pra quelle del reame di Francia, il sapersi da relazioni sicure, che

la tratta della Guinea inferiore negli anni piu ricchi non passava i cin-

que mila, e il non grande numero delle colonie, al cui servigio nel

secolo XVI mandavansi i negri ,
ci fanno supporre che la somma

dalaci dai Goes fosse la massima a cui si toccava 2.

1 ANDRE ALVAREZ DE ALMADA, Relacao o descripcad de Gulne etc. Lisboa

1733. Nouvelles Annales des Voyages, T. XCIV. Relazioni del Reame di Congo
e delle circonvicine contrade, tratte dagliscritti di Odoardo Lopez portoghe-

se, per FILIPPO PIGAFETTA, ecc. Roma 1591.

2 L' ALMADA ed il PIGAFETTA cit. BARROS, Dec. I, lib. Ill, c. 3. P. LABAT,

Voyage du chev. des Marchais en GuineeT. II. Her. Hispan. Scrip tores,

vol. II, p. 1250.
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II mercato faceasi per via dibaralti, dandosi per 1'una parte

schiavi e per 1' altra tele di Olanda , panni di cotonfe a varii colon ,

vino
,
cani , cavalli , berette , coltelli , piccoli lavori in rame, pallot-

toline di vetro delle fabbriche di Venezia
, composte a diverse ma-

niere di luce ed altre minuzie di vilissimo prezzo appresso di noi ed

in differente slima appo quei popoli. Dei quali chi pigliavasi il caval-

lo, chi le tele e il vino, chi deliziavasi dei vetri , chi amava i coltelli

e chi
,
come quello di Angola , moriva di voglia pel cane

, pagando

un grosso cagnaccio fino ventidue schiavi, non gia per averlo a guar-

dia fedele, ma per saporarne le carni. Di che il buon mercante

Odoardo Lopez, tutto maravigliato e dolente alia vista di tanta prodi-

galita esclamava : venlidue negri ,
il cui valore somma da dugento

venti ducati
, per tal boccone ! Ma de' gusti non e da disputare.

Gl' incettatori ne sapeano trarre miglior partito , giacche vendeanli

dieci, venti e fino quaranta e cinquanta ducati d' oro Y uno. Da prin-

cipio si partivano quello strano carico di merce le isole delF Africa
,

il Portogallo, la Spagna ed il lusso di altri paesi; si aggiunsero ap-

presso con brame piu vaste le colonie oltremarine delle Antille, del

Brasile, del Nicaragua, del Messico, del Peru e del Chili l.

Corse pero, nel 1517, una differenza sostanziale tra i coloni por-

toghesi e spagnuoli dell' America nel modo , con che si rifornivano

di schiavi : in quanto che i primi se li provvedeano da se ed in quel

numero che tornava lor meglio ;
laddove i secondi erano costretti di

averli a prezzi disorbitanti per mezzo di mercanti, che aveano corn-

pro dal Governo il privilegio a grandi conlanti. Se non che troyato

questo mezzo di grande impaccio ai coloni e di niun pro agl' Indiani,

fu tosto dismesso, se non per intero, in grandissima parte. Fu quin-

di concessa da Carlo V ai coloni dell' America spagnuola la facolta

di procacciarsi da se i negri, ma col legame di due condizioni, vale

a dire, che ognuno di essi ottenesse perci6 un regio rescritto, e nel-

la compera non trapassasse il numero determinate. Chi facea allri-

1 Navigazione da Lisbona all' isola di S. Tome, per un piloto portoghese,

presso il RAMUSIO. Relazione del reame di Congo cit. lib. I, c. 7. GOES apud
Her. Hispan. Script, loc. cit.
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menli, porlava la pena clella confisca e di altri aggravii. Due cose

ebbe di mira T Imperalore in questa bisogna. La prima che il nu-

mero dei negri non trasmodasse in tanto che ne avesse a temere la

pubblica tranquillila ;
Y altra che corrispondesse al bisogno di alle-

viare gl' Indiani tracarichi di faliche. Avete fcjuindi il perche negii

anni 1519el520 non si fe conto delle suppliche, onde i coloni chie-

deano 1'invio di altri negri ed un utile accordo a tale uopo col Re-di

Portogallo: quando per lo contrario nel 1528 si ordino , che fossero

portali mille schiavi nel Nicaragua ,
altrettanti nell' isola Ferdinan-

dina, e che se ne facililasse 1' affrancamento. La politica voile la non

curanza delle suppliche nel primo caso : la giustizia *e la umanita

consigliarono la spedizione nel secondo. In questo modo allalenando

tra il si e il no, il Governo spagnuolo procedetle fino al 1580. Allora

il tristo mercato cesso , ma per ripigliarsi con maggior vigoria e

coll' odiosita del privilegio nel 1594 , richiedendolo il vuoto erario.

Ebbelo in sua mano , merce una grossa somma ,
Gomez Reinel dal

1595 al 1600. Gli soltentro Giovanni Ruiz Coutinho a condizione che

per nove anni ei fornirebbe le colonie di 4,250 schiavi 1'anno, e pa-

gherebbe all' erario 162,000 ducati 1.

Dal fin qui detto e agevole dedurre il corso che lenne il traffico

degli schiavi negri nel secolo XVI. Le leggi ristringitive poste alia

tratta dai Re di Spagna, la cessazione per quindici anni della mede-

sima , e la legge di una non difficile redenzione dimostrano , che i

negri non doveano alia fine del presenle secolo essere in grande

numero nelle vaste colonie spagnuole. Non cosi per quelle dei Por-

toghesi, liberi dalle pastoie legali. Trovasi difatlo abbondare di ne-

gri tanto le loro colonie delle isole africane , quanto quelle del Rra-

sile. In cui, secondo il Botero per relazione avuta nel 1594, conla-

vansill,000 faraiglie di Portoghesi, 40,000 schiavi negri, e 50,000

Indiani ridottisi a vita civile e crisliana 2.

1 HERRERA Dec. II, lib. II, c. 20; lib. Ill, c. 7; lib. V, c. 3; lib. IX, c. 7.

Dec. Ill, lib. I, c. 16; lib. IV, c. 6; lib. X, c. 8. Dec. IV, lib. II, c. 5. Gf. Tra-

tados, conventos y declaraciones de paz y de comercio etc. por don ALEJANDRO

DEL CANTILLO. Madrid 1843.

2 Relation! universal!. Parte IV, lib. IV. Venezia 1659.
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II.

Ordinamenti per la tratta, e provenienza deyli schiavi.

La tralta non era lasciata al capriccio dei mercanti. V'aveano leg-

gi e norme, a cui ognuno di essi dovea slrettamente altenersi,

Qualtro erano i litoli ,
e non pm , sopra de' quali conveniva che si

appoggiasse il diritto legale della compera : prigionia guerresca ,

nascita servile, condanna per delitto, vendita senza danno del terzo.

La compera mancante di alcuno di questi tiloli era nulla
, punito il

compratore. I regii ufficiali aveano 1' obbligo di cercare diligentemen-

te ,
se alcuna frode o violenza fosse stata commessa a danno del si-

gnore, nel cui paese si era conchiusa la Iraita. Ogni colpa di questa

specie dovea scontarsi con pene e risarcimenli proporzionati.

V erano pur leggi a guarenligia del regio diritto. Da principle,

partite in due le coste africane, otteueanle, per qualtro o cinque an-

ni, in appalto i migliori offerenti. Con cio tutto il traffico cadea nel-

le loro mani, ed a niuno era lecilo approdarvi impunemente senza

mandato degli appaltatori. Questa forma, introdolta solto Alfonso V
nel secolo XV, e rettasi parecchi anni nel seguente, cedette aU'allra

della liber ta di commercio, saivi i regii diritli. Quindi il nuovo ordi-

namento dicea in sostanza : le navi provenienti dalla Guinea superio-

re, se fanno sosta all'isola S. Giacomo di Capo verde, diano il quar-

to degli schiavi, che portano, ed ii vigesimo del rimanente ai regii

ministri od agli appaltatori ; se vengono a dar fondo ai lidi porto-

ghesi , ollre al balzello indicate , siano obbligati all' altro della sisa*

Che se dai mercati della delta isola traggonsi schiavi per altro paese,

che il Portogallo, si sborsino dieci ducati d' oro per ogni capo di ne-

gro. Le navi che trafficano nei porti della Guinea inferiore, approdino

col loro carico all' isola di S. Tommaso, e la soddisfacciano all' im-

posla del quarto e del vigesimo. Sono eccettuate quelle che veleg-

giassero pel Brasile
, mediante la convenzione

,
antecedentemente

statuila in S. Tommaso, di pagare 3,000 reis per ogni schiavo. Tali

erano i precipui ordinamenti. V erano pero esenzioni e privilegi per

Serie Y7, vol. V7, fasc. 386. 11 A9/jfte 1866.
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gli schiavi di servizio private , per le navi regie e per quelle degli

appaltatori : il che basla avere indicate.

Nei paesi posti alia marina il traffico si compiea dai mercanti

delle navi coi negri abitanti nei porti , su le sponde dei fmmi e

ne' dintorni : dentro terra da' Portoghesi, che stanziatisi a tale uopo

Ira le genti negre, si nominavano tangosmaos nella Guinea superiore,

pombeiros nella inferiore. Quesli, fornitisi abbondantemente delle

merci , portate dalle navi d' Europa, e presi seco alcuni negri del

paese, percorreano le citta, le borgate e le allre terre, dove sape-

vano convenire i negri e tenersi mercato di schiavi. Quivi, allogate

in posto sicuro le proprie raercanzie, aprivano il traffico dei baratli.

Per tanti e tali capi di merci, tanti schiavi, secondo la eta, la robu-

stezza ed altre doli dappiu o da meno dei medesirai. Fattane la in-

cetta, traevano i compri schiavi alle navi, e rivendevanli ai mercanti

che gli aspeltavano. Da questi si provvedevano a S. Giacomo di Ca-

po verde i coloni spagnuoli dei loro carichi, maschi e femmine ordi-

nariamente in egual numero 1.

A scanso delle frodi e delle vessazioni ,
che qua e cola poteano

commettersi dai pombeiros, Luigi Mendes, governatore di Angola nei

principio del secolo XVII, privilegio di tal nome e del diritto di traf-

fico annesso i soli negri, facendo strelto divieto, tanto ai Porlogbesi

di schietto sangue, quanto ai mulalri, di esercitarlo comechessia in

tutta la provincia da se governata. Abrogatasi appresso la parte

spettante ai mulatri , ecco
,
a modo. di esempio ,

come procedeasi da

questi nell' indegno mercato presso Bihe. Si facea piazza un luogo

determinate fuori della citla. Ivi sorgeano capanne per allogarvi gli

schiavi comperati, con ai fianchi magazzini per mettervi in serbo le

mercatanzie
,
e di fronte giardino e cortlle in cui si solea contratta-

re. II corpo di tale fabbricato diceasi pombo. II prezzo dello schiavo

era designate da certo numero di pezze in tessuto di cotone, listate

ed inflorate a varii colori
, parte delle quali usavasi surrogare con

altre merci. Non era lecito a veruno il vendere schiavi senza licenza

1 P. MOLINA, De lustitia et iure, vol. I, T. II, Disp. 34. Navigazione

Lisbona ecc. cit.
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del signore del luogo. Oltenulala, il venditore con un negro sensale

allato menava gl' infelici ad uno del pombos. II primo alto era una

buona tirata di forte tafia, dato loro a tracannare dal compratore.

Appresso dibatteasi il prezzo e venutosi agli accord!
,
che non era cosa

si lieve, lo schiavo, legato le braccia, passava dalla parte del compra-

tore. A suggello del contralto un altro fiasco di tafia era presentato

e avidamente beuto. I fumi del liquore salivano ben tosto al pove-

ro cervello dei due negri, ed il pombeiro, colto il suo tempo, potea,

nell'armoverare i capi delle merci convenute, sostituire a suo bell'a-

gio il tristo al buono, ed annacquare largamente le fiasche del tafia

entrate nel patto. Lo schiavo pero non veniva in sua piena balia

prima che il venditore avesse disciolte le braccia del meschino
; guai

al pombeiro se la impazienza 1'avesse recato a fare da se tale atto, il

buon contralto era spacciato. Lo schiavo tornava al venditore
, ed il

tafia erasi cioncato a ufo 1.

Ollre questa maniera di procacciarsi gli schiavi , ne occorsero

altre nel presente secolo del tulto straordinarie. Nel 1550 un eser-

cito immenso di Sumbas o Manes , movendo dal paese che giace

alle spalle del Congo, e drizzandosi incontro 1'Equatore, venne a git-

tarsi sopra le fertili campagne di Sierra-Leone, popolate di Sapi,

predando , distruggendo e facendo un fiero pas to degli uomini spie-

tatamente macellati. Buona partc dei miseri assalili fuggi alia mari-

na : 1' accolsero gli schifi de' mercanti portoghesi, ma per fame un

turpe mercalo ! Poco ollre il 1560 il Congo ebbe la stessa sorte.

I Giacas, a guisa d' impeluoso torrente ,
vi si riversarono dalla pro-

vincia di Balta e col furore di genie crudele
, antropofaga e senza

legge lo corsero tulto. II Re, e quanti della nobilta e del popolo il

polerono seguitare, scampando a tanta furia, ricoverarono nell' isola

del Cavallo, che sorge nello Zaire, Ridotti aU'estremo per difetto di

veltovaglie, venne pronto il soccorso dai Portoghesi, pagato in con-

tanli di schiavi
, figli o congiunti dei phi grandi signed ed uomini

del popolo , infintisi tali per trarsi al lormenlo della fame. L' isola

1 LUnivers pittoresque, Afrique vol. V. Congo, Angola et Benguella, par
M. FERD. HOFER.
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di S. Tommaso ed il Portogallo ne conto grosso numero tra i suoi

schiavi, infino a che per gli aiuti del re D. Sebastiano, sbarattati i

Giacas e ricacciati nel loro paese, il principe rimesso in signoria ne

ordino il riscatto. Tanto il Lopez pressoche testimonio oculare del

faito, checche ne scriva il P. Labat 1.

La guerra, accesasi in Angola coi Portoghesi nel 1578 o in quel

torno , ingrosso pure la tralta ordinaria. II re Angola Inene chiese

missionarii ed ebbeli, ma senza pro , colpa de'suoi ipocriti infingi-

menli. Morti o parti ti i sacri minis tri senti nello stesso tempo mancare

I'utilissimo traffico de' Portoghesi. Per riaverlo mando una solenne

ambasceria a Giovanni III, re di Portogallo, colla proposta di tre ar-

ticoli: invio di nuovi missionarii per la conversione de' suoi Stati,

cessione di ricche miniere di argento, ed amplo commercio di schia-

Ti. A questi patti ,
furono nel 1559 spediti in Angola Paolo Diaz di

Novae's, col grado di ambasciatore, e qualtro religiosi della Compa-

gnia di Gesu. Morto poco innanzi il loro arrivo il re Angola Inene,

ricevetteli Dambi Angola, suo figlio e successore. Grandi mostre di

onore in sulle prime , grandi promesse di schiavi per le merci dei

mercalanti, appropriatesele; appresso freddezza di animo, ritolti gli

schiavi dati, e sostenuti a maniera di prigioni 1' ambasciatore ed i

missionarii. Beato il mercante, che povero e diserto ebbe 1'agio di

tornare a S. Tommaso. Se non che il Diaz, con sottile ingegno tro-

vato modo di andarsene, e dato conto in Portogallo delle iniquita pa-

tite, fu rinviato ad Angola dal re D. Sebasliano nel 1574 coll'ordine

di offerire al barbaro principe la pace o la guerra, secondoche ei vo-

lesse, o no, rifare dei.danni i rubati Portoghesi. Spento in questo

mezzo Dambi Angola, il successore Quiloanga, satisfalle le giuste do-

mande del Portogallo , dopo quattro anni di pace per avere a man

salva il carico di tredici o quatlordici navi, giunte allora dal Porto-

gallo, fa uccidere frodolentemente in un solo giorno quaranta Porto-

ghesi, che vi erano a guardia ,
sotto colore che fossero venuti per

insignorirsi del suo reame. II Diaz
,

al tristo anriunzio messosi il

J D' ALMADA e PIGAFETTA cit. P. LABAT, Relation historique de I'EtMopie

occidentale, T. II.
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piuttosto in assetto d' uomini e di arme, assalta Y esercito di Quiloan-

ga, lo sbaraglia in tre grand! battaglie , vince e caccia dalle loro

province i Sovas piu potent! ,
e nello spazio di alcuni anni il va-

sto regno di Angola e soggettato alia Corona di Portogallo. Tutti

i prigionieri sul campo della pugna sono dichiarati schiavi, secondo

il diritto che allora correa, ed imposta, quale tributo, la taglia an-

novaledi lanli schiavi ai Sovas o signorotti, lasciali a reggere le di-

verse province. In questi anni di guerra appunto il Lopez fa som-

mare da 5,000 gli schiavi, che si traevano di cola 1. Tali furono le

leggi sopra la tralta e la provenienza diversa degli schiavi.

HI.

// cattolicismo e la schiavitu africana.

Che ha fatto il cattolicismo contro la tristissima pianta della schia-

vitu, si profondamenle radicata in que' barbari paesi dell' Africa?

Eccovelo. Uni i principi di Portogallo ed il clero nel dar della scure

alia radice
, merce la propagazione dell' Evaugelo. La tradizione di

famiglia, 1'amore ardente verso la religione cattolica, e le vive esor-

tazioni de' Pontefiti spinsero i primi ;
la cariiti piu fina accese i se-

condi alia grande opera. Fin dal cadere del secolo anlecedente il cri-

stianesimo avendo allecchito nel vasto reame del Congo, il re D. Em-

manuele II volge T animo nel presente a perfezionarne la coltura.

A tale uopo nel 1504 manda cola una colta di dotti e virtuosi sacer-

doli
, tratli dal chiostro i piu , perche vi aprano scuole

,
ed un buoa

numero di maestri di arti, perche v' impiantino officine. Fa una nuo-

va spedizione nel 1510, la ripele nel 1512, la rinnova nel 1516, ed

ordina la fabbrica di templi maestosi coll' opera di savii architetti

speditivi a bella posta. Venuti dal Congo in Portogallo, Iralti da cor-

tese invito, il figlio del Re e parecchi altri giovani de' piu nobili, gli

accoglie con amore paterno, e dalli ad allevare nella piela, nelle let-

tere e nelle scienze
, spesandoli largamente del suo. Consiglia nel

1 P. MOLINA, HOFER loc. cit. PIGAFETTA lib. II, c. 6.
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1312 una solenne ambasceria pel Pontefice a nome della Cristianita

del Congo ,
e con questa ristringe il nodo Ira il Congo e Roma. Un

Congese di sangue reale avrebbe nel 1525 tenuto la Sede vescovile

di S. Tommaso
,
se morie immatura non 1' avesse spento nel ritorno

da Roma , dove era stato esaminalo e consecrato. Cio non ostante
,

quella nuova Chiesa fiorendo ogni di meglio ,
il re D. Giovanni III

dice con verita
,
nel 1533

,
a Papa Clemente VII per bocca del suo

oratore, che il Congo e tutto cattolico, e il Pontefice Paolo III in un

suo Breve del 1535 commenda a buon diritto il Re di quel grande

reame africano per aver dilatato la religione ne' regni confinanti 1.

Eccovi il frutto di tanto rigoglio : dal Congo non si traggono piu schia-

vi : Ex hoc regno , cum omnes Christiani sint , nullum asportatur

mancipium. Cosi scrivea verso la fine del secolo XVI il P. Molina.

Quando e come fossero inviali missionarii in Angola ,
1' abbiamo

detto di sopra. Ne fecero domanda i signori di Loango e di Cacon-

da, e gli ebbero : quei di Benin, e fu sovvenulo : i Giacas sono piu

tardi affidati alle cure dei Cappuccini. Dalla Guinea inferiore mon-

tando su per la superiore, troviamo i Carmelitani che predicano tra

i Beafari, i Gesuiti che scorrono i reami di Bissau
,

di Quinala ,
di

Biguba, di Tora, di Falima e di Sierra-Lione. Le loro parole non ca-

dono indarno. I principi si convertono a Cristo
; gll schiavi sono te-

nuti in conto di fratelli, e in tulti cotesti regni e con pubblico bando

vietato il feroce e supersiizioso costume di macellarli sopra la tom-

ba dei Re defonti. I Portoghesi ,
stanziatisi nell' Africa o venulivi a

mercatare, cooperano al lavoro dei missionarii, secondo 1' ordine dei

Re di Portogallo. La lealta coi principi barbari ed il mettere savia-

mente discorsi intorno alia religione, erano i mezzi inculcali. Quindi

il raggio della verita evangelica appare folgoreggiante circa i forti
,

i luoghi di mercato e le varie slazioni tenute da essi dentro terra
7

ed e vie meglio avvalorata da maritaggi tra le genii bianca e negra

secondo le leggi della Chiesa. Onde e per la mischianza dei san-

gui e per i sensi di amore fraterno istillati nel petto dalla religio-

1 OSORIUS, De rebus gestis Emanuelis II regis Lusitaniae, lib. Ill, c. VIII.

RAINALDI, Annal. Eccl. aim. 1510, n. 37; 1516, n. 104; 1533, n. 21; 1535,

n. ult.
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ne , scemata di molto o spenta la ripugnanza , provegnente dalla

diversita del colorc , gli animi si congiungono ogni di piii ,
in tanto

che i negri, conosciulo se essere grandemente al disotto nei civili

coslumi, pigliano volentieri i modi, la vita e persino il linguaggio

dei Portoghesi. Tanto accade piu o meno largamente lungo la ma-

rina di Capo verde, su per le sponde del Senegal e della Gambia ,

alia corte del Re di Casamanza, tra i Beafari, tra i Sapi, nei regni

di Bolm, di Ardra, di Benin, di Ovvheri e specialmente nei Congo,

dove e reggia e governo si mettono in tutto alia portoghese. Quei

Sumbas o Manes, che vedemmo gittarsi, a guisa di belve, sopra le

province di Sierra-Lione nei 1550, a poco a poco divengono tratta-

bili e
, posta la natia ferocia , sul principio del secolo vegnente for-

mano per opera del P. Barreira un fioritissimo gruppo di cristianL

E inutile il dire quanto per tali mutamenli si migliorasse la condi-

zione degli schiavi. Se non riebbero la liberta
,

sentirono allegge-

rirsi il duro giogo e la dolcezza di vedersi trattati da uomini 1.

Se non che per grande sventura la luce del Vangelo non isfolgo-

ro, ne in tutti i regni africani, ne continuatamente, ne per grande

Iratto di paese dentro la Guinea superiore. Le rivolture dell' Euro-

pa, cagionale dalla nuova eresia, le Indie, il Giappone, la Cina e le

due Americhe traendo a se lo studio e 1' opera di non piccola moltitu-

dine di sacri ministri, n'ebbe a palire difetlo 1'Africa, in cui la mes~

se di anime appariva assai meno ridente. Onde qual maraviglia se

molte e gravissime ingiuslizie vi si commetteano da' principi e dai

privati contro la liberta individuale, e se i mercanti portoghesi, per

accecamento di avarizia adagiandosi sopra una fallace coscienza, fa-

ceano qua e col& inique compere di schiavi, condannate dalla legge?

Ma ad onore della giuslizia ,
ecco levarsi un gagliardo oppositore a

tanlo scandalo, e questo e il clero. Leggete, a modo di esempio, le

dispute del P. Molina sopra tale argomento. Primo professore di teo-

logia neir Accademia di Evora non teme di volgersi ai Portoghesi

e dir loro francamente : Questi e questi sono i titoli voluti dalla

1 HENRION, Storia universale delle Mmloni cattoliche, lib. I, c. 28, 35;

lib. II, c. 7, 20. BARKOS Dec. I, lib. Ill, c. J, 3, 6, 10. L'Univers pittoresque,

Afrique vol. III. D'ALMADA e PIGAFETTA, lib. II, c. 7.
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legge. Gli osservate? Cercate di essi nelle voslre compere? I fatti

dicono apertamente che no. Parle degli schiavi
,
che comperate ,

sono frulto di guerre inique , sono conseguenza di barbari ruba-

menti, sono la preda di giudizii ingiusti. La vostra incetta e dun-

que deslituita dei titoli prescrilli. La coscienza e la legge sono

concord! nel condannarvi . A render palpabile tanto eccesso arre-

ca in breve la sloria dei conquisti portoghesi nell' Africa
,
riferisce

3e vane maniere di schiavi, ne apporta la diversa provenienza e col

dirillo allora corrente alia mano discule ogni caso , bilancia ad una

ad una le ragioni, con che i mercanti si discolpavano. Viene da ul-

timo alia senlenza che divide in dieci conchiusioni
, cinque spet-

ianli ai mercanli degli schiavi e cinque a coloro, che da essi aveanli

comperali in Portogallo ed altrove. La ingiuslizia e severamente

condannala dovunque si mostra o chiara o dubbiosa
,
ed imposto

1' obbligo slretlissimo di restituire a liberla gl' infelici negri oppressi.

Quindi considerando quanto fosse in se arrischiato per la coscienza

il traffico della tralta e come i mercanti non la portavano general-

mente nella da ogni colpa, il valoroso teologo, esclama : Quelli, cui

si appartiene il retto governo deir Africa
,
siano prelati o laici

, ap-

purino con diligentissima inquisizione i falli. La gravila del caso gli

slringe a questo, sotlo colpa mortale. Se scoprissero alcuna reila, se

ne nascesse loro alcun dubbio, prctyongano la soppressione della trat-

ta. II Sovrano non 1'avra discaro. Carlo V per la stessa ragione ha di-

chiarato liberi tutti gl' Indian! dell' America. Sappiano che altri dot-

tori hanno condannato, siccome gravemente reo, cotesto traffico !

Ad esempio degli scrittori non venivano meno al loro dovere i reg-

gilori delle coscienze. Abbiamo sotl' occhio relazioni di schiavi con-

dolli su i mercali dell' isola di S. Giacomo al Capoverde ,
e poscia

rimandali liberi per opera dei confessori. I missionarii dell' Africa

erano di accordo con quei del Brasile. Gli uni e gli altri non faceano

che conformarsi alia dotlrina, che aveano baudilo dal Vaticano i

Ponlefici Leone X e Paolo III in queslo secolo, su le orme dei loro

antecessori Eugenio IV e Sisto IV 1. I nemici della Chiesa possono

1 P. MOLINA loc. cit. Disp. 3i, 35. Litt. annuae Soc. les.
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beslemmiare a loro posla contro i Papi, i Vescovi e gli altri sacri mi-

nistri, come se fossero fautori della tirannia e della schiavilu
;
ma la

storia gridera perpetuamente : alia menzogna, alia calunnia.

IV.

Accuse e difese del Missionarii.

Ad alcuni storici de' noslri di parve male dell' opera de'missiona-

rii e lo mostrarono
, sfogandosi in doglianze di accuse acerbissime.

L' Hofer scrivea nel 1 848, che i Gesuili per aversi in mano la pub-

blica amministrazione di Angola, pigliavano briga coi governalori ,

scomunicando i meno arrendevoli ; che i Cappuccini erano intolle-

ranli, palesandoli tali i loro scritti ; che fu merce del cieco zelo dei

missionarii, sela potenza del Portogallo scadde e venne meno in quel

regno. Feo Cardozo non istampava diversamenle nel 1825
,
da cui

V Hofer trasse il succo piu sottile della sua sloria. Tutlo al contra-

rio il Vogel nel 1860 su la fede del Livingstone, missionario prote-

stante. Secondo lui i missionarii difesero sempre con ardore i diritli

dei negri del Congo e di Angola, gittarono il seme della civiltci colla

islruzione; teslimoniarlo la gratitudine, che serbano que'popoli ancor

viva verso dei Padri
; gl' interessi*dei Portoghesi essersi cote per

loro opera grandemente vantaggiali ,
onde non occorrere mezzo piu

sicuro, affine di rialzarlidal presente abbattimenlo, che I'adoperarvi

il pristino influsso della religione. Pero tra quesle lodi havvi una

osservazione contenenle un* accusa non poco grave ,
che

, cioe , il

loro proselitismo andasse tutto in propagare praliche esterne di cul-

lo, impigliale per giunta in molte superstizioni pagane 1. Tali sono

le asserzioni di cotesli storici. A chi crederete voi? All' Hofer ed al

Cardozo, ovvero al Vogel ed al Livingstone? Quelli vi presenlano i

missionarii, quali inlriganli ambiziosi, ardenti di cieco zelo, ruinanti

la potenza del Portogallo ; questi invece li dicono sostenitori dei di-

1 HOFER loc. cit. FEO CARDOZO, Memorias contendo a Mografia etc. a

historias dos governadores e capitaens generaes de Angola. VOGEL, Le Por-

tugal et ses colonies c. 20, 22.
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rilti del popoli, ottimi seminatori di civilla, ulilissimi al Porlogallo,

e di si molle tempera , clie si appagano di semplici alti eslerni di

culto ,
chiudendo persino gli occlri sopra grossolane superslizioni. 11

loro testimonio non e Concorde. Dovremo dimque rigeltarlo intera-

mente? Tanto sarebbe da farsi, se la sloria non venisse a confer-

marci gli elogi dati ai missionarii dal Vogel, ed a condannare seve-

ramente le accuse.

II tempo ,
di che ora scriviamo

,
e del secolo XVI. I Cappuccini

essendo capitati in quei paesi verso 1' ultima parte del XVII, ci si

permetta di differire a suo luogo la difesa di questi valorosi apostoli

della fede e di fermarci su i primi. I Gesuiti mandali al Congo nel

1548 vi aprirono scuole per la gioventu, incominciarono istruzioni

pel popolo. Seicento erano i fanciulli dati ad ammaestrare al P. Sou-

veral in casa : ogni cosa di fuori promeltea grandi acquisli di anime.

Quando a si felice inizio rispose il trisiissimo esito di una cacciata ,

avvenuta il 1555. Sapele qual fu la cagione? II non essersi i mis-

sionarii contentati delle sole pratiche esteroe del culto. II Re volea

esser cristiano con queste sole
,

liberissimo quanto al resto. Per lo

spazio di presso a due anni il P. Cornelio Gomez gli fa d'altoruo con

ogni maniera di argomenti, sostenendo con insigne costanza onle e

ripulse e sdegni senza numero. Avrebbelo vinto alia fine, se uno sver-

gognato ministro non di Cristo ,
aa di Satana , non avesse co' suoi

perfidi consigli tenuto fitto nella iniquita il misero principe, e persua-

solo a disfarsi dell'importuno ammonitore.Sicche minacciato nel capo

il missionario fu costretto a ritirarsi prima nel forte di Pinda e poscia

in S. Tommaso pel bando
,
che cacciava del Congo tutti i bianchi.

Yi pare egli, che i Gesuiti si appagassero del semplice culto eslerno?

Crediamo, che no. Chiamerete impeto di cieco zelo 1'opcralo dai mis-

sionarii per torre il pubblicissimo scandalo delle regie iofamie? In

questo caso dovete dire altrettanto e del Precursore ,
che gridava

alto ad Erode il Non licet, e di Cristo , che flagellavalo col titolo di

volpe. I Portoghesi furono messi al bando. Ma non per colpa di

qualche atto improvvido di zelo. Leggete la storia, e questa \i dira,

che le pratiche piu gagliarde usate dal missionario col Re furono

private ,
che in pubblico oppugnavasi dal medesimo il vizio, rispar-
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miando chi avealo, e che ne il Re, ne il suo tristo consigliero ebbero

di che appuntare il Padre da questo lato. Lo sbandeggiamento dei

Portoghesi fu causato da ben altri motivi e per altre persone l. Tan-

to del Congo.

I Gesuiti in Angola scomunicavano i governatori restii a metterli

a parte della civile amminislrazione. L' HOfer dovette ignorare e

i molivi, per i quali si scomunica dalla Chiesa, e la giurisdizione e i

process! e i monitorii , che sono richiesti per tale atto. Allramente

come avrebbe potulo con tanta sicurla spacciare a carico de'missio-

narii un'accusa, della quale non esiste il fondamento necessario? La

sua buona fede avrebbelo fatto vergognare di se. I Gesuiti, si, ambi-

rono , ma di faticare di e nolle ,
ma di spendere la propria vita in

pro dei negri e dei Portoghesi. Volete un esempio dell' ambizione

piu fina? L'avele nel sopranominalo P. Barreira, che fu a capo della

missione dal principio della impresa di Angola alia fine del secolo.

Egli dopo di avere patito infinili Iravagli e di aver corsi non pochi

pericoli, nella eta di settant'anni, benche invitalo al riposo, non esi-

to punlo di mettersi tra i negri di Sierra- Leone e di lavorarvi per

selle anni. Venutegli meno le forze, eccovelo nell'isola di S. Giacomo

logorare quel resticciuolo di vita in una scolelta di grammalica e nel

servire i missionarii
,
che vi approdavano per ristorare le forze ab-

batlule, o per mettersi in assetlo di allre imprese. Non potea egli

starsene a suo bell'agio nella prima missione? Tant' e : perche, atte-

so I'ammirabile sua virtu, carissimo al Diaz fondatore della signoria

porloghese in Angola, perche in grandissima riverenza presso i

Portoghesi di cola, perche dichiarato da Filippo II consigliere par-

ticolare dei Governalori. Cercate la sloria ancor qui , e troverete ,

che i missionarii si studiarono d'incivilire que' popoli non meno col-

la scuola
, che coll' esercizio delle sode virtu

,
che furono utilissimi

agl' interessi del Porlogallo e che difesero sempre i diritti dei na-

turali contro 1* avidita mercantesca ed il sopruso 2.

1 ORLANDINUS, Historia Soc. les. P. I, lib. 13, n. 58 et seqq.; lib. 14, n. 98

seqq.

2 ITJVENCIUS Uistoria S. les. P. V, T. II, lib. 22, . 1-6.
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La depurazione de' mayislrati e le riforme.

Qui omnes (la giunta d' inchiesta) causas

vehementius aequo bonoque spectave-

runt, praeter paucas in quibus verilas

reos nocentissimos offerebat... Conver-

sus post haec Princeps ad palatinos

omnes omnino qui sunt, quique esse

possunt , non ut philosophus indagan-

dae veritatis professor ... omnes huius-

modi cum coquis similibusque aliis,...

ut parum sibi necessarlos , data quo
velint eundi potestate proiedt. AMM.

MARC. XXII, 3, 4.

Vittmarius pro sacricola dicebatur (lu-

lianus), ad crebrilatem hostiarum al-

ludentilw multis: et culpabatur hinc

opportune, cum ostentalionis gratia ve-

hens licenier pro sacerdotibus sacra ,

stipatusque mulierculis laetabalur.

Ibid. 14.

Povero Costanzo ! diceva un vecchiollo, impancatosi a una ta-

verna presso la porta di Costantinopoli, povero Costanzo I a quaran-

Ire anni ! sposo novello , e gia sperando un erede : un tiro secco ,
e

addio !
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- Che fa? rispondevagli un garzonetto imperlinente, avremo un

allro Augusto, e feste a iosa, e giuochi iiell'ippodromo...

- Bimbo mio, ricordali bene ,
se il nuovo Augusto lira giu di li

come Costanzo ,
delle feste e del giuochi ne vedrai tra poco anche

degli altri.

- Tanto meglio !

Eh ragazzucciacci ,
vo' altri avete sempre il capo al chiasso.

Su queste tramute dei re e'c'e da studiare ! Dio non paga al sabbato,

ma la domenica non passa ,
che altri resli ad avere. Vedere un Im-

peratore fortunate in tutto, mentre corre a tempesta sopra il suo ri-

vale
,
che non ha che un pugno di gente da opporgli ,

ed ecco una

febbriccialtola gli mozza la vitloria, e lo spegne la in una bicocca

d'Asia senza nome, e 1' ultima parola che ascolta e : Giuliano accla-

mato dall'occidente.

-
gua' la Secca non puo far visita anche agli Augusti? quan-

'

do la viene...

- Quando la viene, scapatello, quando la viene , sia fatta la vo-

lonta di Dio : ma io ti dico che costui se 1'ha chiamata. Xante chiese

devastate, o convert!te in istalle, tanti monaci perseguitali, tanti ve-

scovi in esiglio ! povera Italia ! quanto piause il suo Vescovo di Ro-

ma sbandito, spogliato, deriso ! e il Vescovo di Napoli, e il Vescovo

di Vercelli
,

e il Vescovo di Milano ! ecco do che da a pensare in

questa morte. E qui , qui slesso non vedemmo rioi i nostri preti

messi a morte, e le buone donne martoriate dagli ariani? che tempi!

non ci pensiamo. E Tlmperatore ci aveva fradici della sua famosa

prolezione della Chiesa. Bella prolezione ! Oramai si stava meglio

sotto gl'infedeli. E ultimamente aveva segnato il decreto di sterminio

alia noslra santa fede nicena : chi sa? forse segno la sua condanna.

E qui il buon vecchio esalo un sospirone cordialissimo : perche mal-

grado delle pecche di Costanzo, gli voleabene, conoscendolo in

molle cose piu ingannalo che cattivo. Ma il figliuolo ,
lirandolo pel

gherone : Babbo
, babbo, gli disse; le trombe ! corriamo. E

le trombe infalli divenivano piu squillanti e Giuliano si appressava.

Tra gli apprestamenti di guerra, tra i dubbii del successo , una

bella maltina due Conti, spacciati dal comitato dell'Augusto d'Asia,

eran scavalcali al palazzo di Giuliano , dimorante tultavia a Naisso
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nella Dacia. Si leggeva loro nel volto, che essi recavano la piu lieta

novella che Giuliano potessebramare: Costanzo morto a Mopsucrene

borgo di Cilicia, e per giunta Augusto moribondo aver cbiatnato lui

unico erede dell'Impero : tutta 1'Asia
, esercito e popolo essere a di-

vozione sua. Non avevano i messi d' Asia ben fmita la letlura del

dispacci , che ecco una grande cavalcala di senatori e di nobili di

Costautinopoli e annunziata a Giuliano. Era una fragorosa amba-

sceria venuta a giurare omaggio. Ammessi di presente , parlarono :

Giuliano Augusto, i padri e il popolo della Nuova Roma ti aspetla-

no come un Nume benefico nelle loro mura : non tardare a felicitare

colla tua presenza la reale citta che si gloria di averti dalf i natali ,

e si terra avventurosa di riceverli in trionfo prima di ogni altra. -

Giuliano a si repentino rivolgimento di forluna fu si scaltro
, che

seppe altutire lo scoppio di giubilo che gli rompeva il cuore : e por-

tando con dignila filosofica una mano agli occhi
, quasi a velare una

lacrima, biascio tra'denti un : Augusto sventurato ! nel fiore della

vita! e levando la fronte, come chi si sente signore del mondo :

Tornate, e recate quest' ordine a nome mio. Al sacro cadavere si

rendano gli onori dovuti alia maesla imperiale ,
e sia quanto prima

condotto alle nostre tombe di Costantinopoli. Assicurate la sua vedova

della mia protezione: ho scordato interamente che il suo marito e

morlo in guerra con me. - -
Rivolgendosi quindi ai messaggeri co-

stantinopolitani :
- - E voi riferite a' miei concittadini che le loro

brame appaghero tra non molto : lasciatemi solo alquanli giorni al

lutlo clomestico: il divo Costanzo era mio cugino, mio cognato, mio

benefattore. E troncando il discorso con un gemito profondo ,

fece atto di congedarli. Troppo in verita gli tardava di trovarsi in

disparte, e godere senza rattento i primi istanli della dominazione

dell'Impero. Gli si affacciavano le province dell' Asia, dell' Africa,

deli'Egitto sottoposte al suo scettro, le cento legioni pendenti da'suoi

cenni, il mondo inchinato a'suoi piedi. E con queslo un viluppo, un

nembo, un vortice di pensieri ,
di speranze ,

di disegni gli si acca-

vallavano nella mente : non era deliberamento ,
si bene ebbrezza e

delirio di ambizione ond'era naufrago e sopraffatto.

Gli amici intanto
,

i filosofi
,

i pontefici , gl' indovini facean ressa

di venire ammessi alia presenza per festeggiarlo ,
e il trovarono col
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sorriso sulle labbra, dinanzi alia fmestra
,

in alto di adorare il suo

gran Nume il Sole. Giuliano sbocco in queste parole: Gli Dei mi

tennero fede, e il loro imperio si rislora, oggi die il mio non ha piii

limite. Tigranate non era stato degli ultimi ad accorrere, e non

capiva in se stesso per la gioia smisurala. Augusto il distinse tra

tutli, e abbracciatolo, gli mormoro all'orecchio: Amico mio, vedi

il response di Carri ! il presidato di .Mesopotamia te 1' ho promesso ,

e lo confermo. Tigranate non rispose altrimenti
,
che col baciare

la porpora e la mano augusta. II giubilo della fortuna di Giuliano,

piii ancora che il benefizio, gli toglieva la favella.

Fuori della reggia tutto andava in festa. Popolani e militari alia

rinfusa traevano a gran calca, urlando per le vie e lungo i fmestrati

del palazzo: Viva Giuliano Augusto! Vila e vittoria! -- I pa-

gani aggiugnevano: Salva, Giove! Viva degli anni nostril

Lunga vita al nostro Imperatore ! Giuliano sentiva corrersi un indi-

cibile solluchero per le vene a tali schiamazzi, e affacciavasi al vero-

ne
,
e ringraziava la moltitudine con capochini e con atti di gradi-

menlo sovrano. Sfogati quei primi empiti di tripudio popolare, egli

guardo in faccia i negozii gravi ed urgeriti: il primo fu di affreltare

T entrata in Coslanlinopoli, affine di troncare colla solennila del pos-

sesso qualsiasi germe di novita, che potesse per avventura sobillare

I'animo di competitor!.

Cola atlendevalo a gala lo sterminato popolo di quella dominanle

vastissima e doviziosa: popolo vago sempre, come ciascuna plebe,

di cambiar signoria: i soldati s'aspettavano il donalivo, la genie mi-

nuta la largizione, i cortigiani chimerizzavano di avanzamenli, i fon-

dachieri conleggiavano sullo spaccio delle derrate, gli sfacceudali si

ripromellevano cacce nel circo e spettacoli maravigliosi; i cilladini

tulti si rincoravano di piii mile e di piii savio reggimenlo. L' Impe-
ralore fu incontrato a piii miglia della cilia dal Senate-, dai grandi

ufficiali della repubblica e dai magistral! ciltadini, colle divise degli

ufficii, coi loro seguili e corteggi: gli oratori delle citta convicine,

i deputati de'municipii il fermavano ad ogni passo, a recitargli le

studiate arringhe, e il presentavano dell' oro coronario, usalo ne-

gl'ingressi solenni: e coH'accoslarsi alle porte, i popoli stormeggia-
vano da ciascuna via, la folia diveniva come un inare gonfio dalla
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fortuna, e Giuliano, da quel fiotto piultosto trasportato che cofldotlo,

per le vie pavesate a trionfo sotto cento archi di gloria, pervenne in

fine alia curia.

Costantinopoli dal di della sua dedicazione sotto Costantino, non

avea vislo splendere giorno piu festoso. Perciocche le plebi lunga-

mente accaneggiate dalla dominazione gravosa e perfida di Costanzo,

quando gia agitavasi la face della guerra civile
,
e

,
tra le due mela

dell' imperio azzuffale, scorgevano la loro citt& involta nella fiamma,

ed ecco si trovavano con subito trapasso trarautali alia sicurezza,

con isperanza di quiete duratura. Scomparso come per gioco di mac-

china 1' odioso tiranno
,
in sua vece saliva il trono un giovane ,

loro

oncittadino, con fama d' incorrotta giustizia ,
non senza nome di

prode guerriero. Presentavasi con parole piu di amico del popolo

che di principe regnante, con promesse lusinghiere sul labbro; e i

retori e i filosofi , gli uomini di partito, i facitori di rinomanza, con

mirabile accordo davano fiato alle trombe, per ridirne i passati Irionfi

e divinarne i faturi. I crisliani stessi, ed erano i piu, sebbene oggimai

lion dubilavano della apostasia di Giuliano, e n' era un gemito uni-

versale tra loro, pure trascinali e travolti dalla lusinga di novila, non

erano alien! dalla speranza di slarne troppo meglio sotto un re paga-

BO ma equo, che non sotto un crisliano ma protetlore fellone de'set-

tarii. Che se alcuno piu giusto estimatore degli eventi, o piu scaltro

eonoscitore del principe , non sapea scorgere si ridente 1' aurora del

novello imperiato, ne si adagiava nella cieca fiducia dell' universal

gli era forza cessarsi dalle brigale e dissimulare. Ondeche 1' ardore

del popolo costantinopolitano e gli studii focosi del senalo rassomi-

gliavano al tutto ad un parossismo di febbre. V ha delle febbri

ne' moti delle mollitudini
,
come nel polso d

1

un individuo infermo.

Giuliano era adunque imperatore, ne v' era cui cadesse in pen-

siero di conlendergli la porpora, parte presa di sua mano e parte

donatagli per politica da un moribondo. Nulladimeno i dabbeni dei

senatori della Nuova Roma avevano elaborate un decreto eloquente

per conferirgli 1' impero: non sembrava lor vero di prevenire in cio>

il senato dell' antica Roma, o mostrarsi vivi. Perche privarli di si

innocuo trastullo? Giuliano assiso in trono eccelso, scintillante di

gemme il gran manto, e levando il capo cinto del diadema all'orien-
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tale, ne ascolto la lettura, ringrazio profusamenle i Padri della pa-

tria, e professo di tenersene onorato. Lui avere sin dalla fanciullez-

za araato le lettere, la filosofia, il ritiro : ma ora che la Divinita e il

decreto del Padri forzavanlo di metier mano alia repubblica, egli

volgeva lo sguardo ai grandi condottieri dei popoli, Alessandro, Au-

gusto, Marco Aurelio
;
e temendo non forse un giorno venisse con

quelli confrontato
,
senlivasi percosso di turbazione e di sgomento.

Sperare tuttavia nel consiglio del senato e fare assegnamento sui fi-

losofi suoi amid. Termino con una preghiera al Nume (e non disse

quale) di secondare il voto dei Padri, e felicitare 1' impero.

Al quale discorso trabocco 1' ebbrezza degli uditori : le acclama-

zioni non ebbero piu ne freno ne misura : la basilica rintono di plau-

si, di viva, di urla; e la frenesia propagandosi pei vestiboli, per

1'augusleo, per gli atrii, pei porticali ingombri di popoli slipati, e per

le vie e per le piazze, parve a un punto solo tulta la metropoli saluta-

re I'lmperalore. In tali comparse di scena passarono i primi giorni.

Se non che, nel dare la prima voga, conveniva a Giuliano d'abbel-

lirsi d'una aureola di moderazione politica, moslrando qualche cen-

no di rispetto al suo antecessore. Pertanto
,
mentre il cadavere del

defunlo Costanzo veniva trasportato dalF Asia
,

ei gli ordinava una

magnificenza di funerali. I popoli traevano lungo la strada a rinchi-

nare il feretro augusto , e i cattolici ancora perdonavano allo estinto

persecutore ,
non rammentando di lui altro che la fine sventurata,

e il battesimo ricevulo in sul letto di morte. A ciascuna fermata il

Vescovo e la chieresia si radunavano a rinnovare le esequie ,
e pa-

gargli il tribute delle solite espiazioni e di sacrifizii : la nolle cele-

bravasi la vigilia intorno al catafalco
,

tra mille ceri profumali ,
e

con mesta salmodia : alia dimane accommiatavano la funebre comi-

tiva con gemito e con preghiera 1.

1 Coloro che vanno spargendo tra gl' idioli, i riti funerarii della Chiesa

essere invenzione recente, confrontino di grazia i funerali di Costanzo imp.

cogli usati presentemente, e si ricrederanno, se pure bramano la verita. La

relazione di quelli fu scritta da S. GREGORIO NAZIANZ. in questi anni di cui

parliamo, e si trova nell' Oraz. 77a contro Giul. . 17.
( Opp. ed. cit. to. If,

pag. 685. }

Serie 77, vol. Y7, fasc. 386. 12 9 Aprile 1866.
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E gia la nave parala a lutto, che recava la spoglia esanime del-

I'Auguslo, appariva in vista di Costanlinopoli. Gioviano, il fido ami-

co di Tigranate, essendo in ufficio di tribuno de' guardacorpo, aveva

1'alto incarico di condurre il mortorio da Antiochia insino alia cilia

dominante. Fece calare il deposilo sul molo con lugubre apparalo e

tra la calcadel popolo silenzioso se non dolente, e tramezzo unadop-

pia iiliera di pretoriani si avvio verso la reggia. Recavano la bara

a spalla alquanti prelali asialici , allorniavanla i nrinistri con accesi

doppieri, e seguivano gli ufficiali dell' impero e i cortigiani : Y aria

echeggiava di salmi, e le faci odorate spandevano inlorno il profumo ;

ne mancava chi di vere o di fmle lacrime onestasse la pompa.

Giuliano non si aspellava Y un cento di si popolare dimostrazione

di ossequio verso il caduto Imperalore da quelli slessi ,
che quasi

ieri avevano acclamalo lui con frenesia. Pero ne fu punto di amaro

dispetto : e nondimeno porgendosi al vento come spirava, consiglia-

iovi eziaadio da'suoi, mosse ad incontrarlo col suo seguilo ordinario.

Giunto a fiance del feretro , a vista de' popoli si disci use il diadema

del capo, in attestato di cordoglio ,
e fatto sostare 1' andata ,

distese

la deslra sul corpo delFeslinlo, per segno di avegli perdonato: poscia

attristato in volto e senza allrimenti riprendere il diadema , seguito

la processione funerale.

Nell'aula principale, apparecchiata a corrotto, si scoperse il cada-

vere gia a grande studio imbalsamato. La bara , tutta di lamiera di

oro riveslita, venne elevata sopra un palco coverto di coltre purpu-

rea , e circoudala di torcieri d'oro massiccio e di candelabri con so-

pravi preziosi torchi ardenti. E perche nulla mancasse a Costanzo

degli onori funerarii tributati gia a Costantino suo padre, procede-

vano dinanzi alia salma esanime i prefetti, i consolari, i senatori, i

ciambellani, i conli de'domestici e gli altri grandi di corte e di sta-

to: genufleltevano a' suoi piedi, e baciavano la porpora augusla: a

tempo a tempo gli ufficiali di palazzo faceansi dappresso al rnorto ,

come per ricevere gli ordini consueti della imperiale maesta.

II di seguente si celebro 1' ufficio nella basilica degli Apostoli. A
Giuliano non diede Y animo di entrarvi, dopo le pubbliche idolatrie

praticate gia a Naisso, e insieme co' suoi si trattenne nel vestibolo;
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e allora finalmente si parti, quando il corpo fu deposto nel tumulo

di Costantino, che appunto presso 1'entrata del tempio era edificato.

Ma tornava col cuore esulcerato: 1'aura popolare ridestatasi verso il

sovrano passato, e piu ancora la vista delle magnificenze del cullo

da se rinnegato davangli aspro marloro. Bile e odio e cruccio ser-

peggiavangli le viscere, in dover mirare cogli occhi suoi la lumina-

ria delle sacre cerimonie ,
e fiutarne il profuraato esalo, e udirne i

gravi canti e la salmodia, e vedere esplicarsi le schiere dei fedeli

colle candele in mano, e i levili in bianchi lini, e i Vescovi cristia-

ni adunati al sacrifizio espiatorio. Pero a ricaltarsi di quella tortura

a cui condannato 1* avea la sua stessa ipocrisia, come ebbe rimesso

piede nella reggia , sbocco in ischerni e maledizioni contro la genia

dei Galilei; e giuro che tanti onori da Costanzo non meritati, inten-

deva averli concessi solo a nome degl'Iddii. lo no, io no, dice-

va esso
,
non avro cotesto pretacchiume a far calca intorno alle mie

ossa; ne saro posto la a monlarela guardia alia botlega de'Pescalo-

ri galilei. Bel luogo , per un mausoleo di Cesari ! *A me, amid, se

umano caso intervenisse, date sepolcro in mezzo ai campi ,
all' uso

de' maggiori , come ad Augusto ,
come ad Adriano : intorno ponete

cipresso e salice , e tramezzo un' ara pel sacrifizio. Ah ! quel via-

vai di confratelli de'morli, coi fumacchioli in mano, mi dava le ver-

ligini : gua' (e passavasi una mano sul volto) anco m'appesta del puz-

zo. Metlea conto che Costantino gl'imburrasse con tanti privilegi?

Ci mettero ordine io. Or via purifichiamoci. E fattosi recare una

patera colma di vino, ne gusto e versolla in solenne libazione al Ge-

nio tutelare di Costantinopoli. Cos! quasi sulla tomba dell' ultimo Im-

peratore cristiano sperava
v

di inaugurare il paganesimo rinascente.

Tigranate avea assistito a lulto, e a quest' ultima scena vituperosa

altresi. Ma oggimai avea fatto il callo. Buon per lui che egli riacqui-

stato avea in Gioviano un fedele anrico, e stava per incontrarne un

allro inaspettato, il quale doveva recargli novelle di Tecla e insiemc

consigli ed esempii viepiu salutari. Intanlo il novello Augusto, sen-

titosi saldo in sella, ponea mano alle riformazioni. S'era posto in cuo-

re, per prima norma, di adoperare sempre a rovescio del suo pre-

decessore, il che, secondo lui, avrebbegli accattato favore presso la
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plebe, che suol riputare gran miglioranza la novita. Pero sbraccia-

vasi a gridare contro i vecchi abusi, mandava correr voce che tra

poco sariauo menomati i balzelli , sincerata la giuslizia ,
correlte le

leggi, e si vedrebbero provvedimenti da rifiorire 1'impero e tornarlo

al secolo di Auguslo. Quanto di tempo non gli andava nelle udienze,

assorbivalo in istiluire giunte di giudici a rivedere il conlo a' magi-

strati della passata signoria : e con queslo dava mano a riordinare

il servizio di palazzo, scambiava prefelti, nominava nuovi pontefici,

designava consoli per le calende di Gennaio, abbozzava statuli, det-

tava lunghe lettere alle citta e gli antichi amici. Pochi uomini di qual-

clie celebrila ebbe allora Y impero romano, cui non toccasse una o

piu letlere di Giuliano: voleva manipolarsi una corte disavii, diceva

esso, ed intendeva di filosofi settarii. Per soprassello frugavalo il tar-

lo del letterato : talvolta a mezzo le pratiche, i negoziati, le disposi-

zioni di maggiore urgenza i consistoriali dimandavano di Augusto.

Non c' e, rispondeva il silenziario di guardia. Dov' e? E ser-

rato nello studio; con divieto di non fargli ambasciata. E n'usci-

vano traltati di Tilosofia, saggi di rettorica, declamazioni, arringhe,

diatribe di ascelica pagana, prose, infine, d' ogni generazione, che

egli poi recitava in senato, o spediva per corrieri apposla ai retori

famosi o ai decurioni dei municipii prediletti.

Con tulto cio il pensiero della religione pratica stavagli in cima

di ogni altro affare: sentiva in petlo gli spirili di mista eleusinio, di

tauroboliato, di iniziato mitriaco, piu vivi assai che non le ambizio-

ni di augusto. Pero da pio ed erudito pontefice conosceva per 1' ap-

punto le ferie delle divinita tutte, i giornrfasti e nefasti e gli inlerci-

si, i riti e le cerimonie singolari onde ciascun dio voleva essere ono-

ralo : cose che i suoi stessi corligiani , pel lungo disuso
, per poco

non avevano scordato affalto. Era diventato il calendario vivenle di

palazzo, e faceva altresi da sermonatore de' sanli numi. Vero e che

duro e difficile era sulle prime ii suo compilo, perche i pagani,

sebben piacentieri, pure alcuna volta non si accendevano di quei

fervore ch'egli avrebbe desiderato. Per giunla la citta di Costantino

mal si porgeva alle devozioni di Giuliano : non templi, non luchi,

non ninfei, non simulacri, se non qualche marmo di mano antica,
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postovi per ornamealo. In quella vece nel foro massimo sorgeva la

statua di Costantino congiuntamente con quella di Elena Augusta, e

tra esse una croce trionfale e grande con sotto la scritla: Gesu Cristo

solo Santo e solo Signore per la gloria del Padre. Volgevi lo sguar-

do altrove ? ed eccoti il segno della Redenzione campato in alto e

lutto d'oro purissimo sfavillante. Non davi un passo senza incontra-

re un Buon Pastore in bronzo, o un Daniele infra i leoni, o un Sal-

vatore, o un Apostolo, o un Profeta, o un Augusto con in mano un

simbolo di fede: che tali e non altri erano gli abbellimenti de' vesti-

boli, delle piazze, de'trivii, delle fontane. La stessa dimora imperiale

tornava increscevole air apostata: ne vi entrava mai, che non isca-

gliasse una bestemmia o un motto di sarcasmo contro Costantino, che

sulla porta maggiore stavasi effigiato in rilievo, circondato dalla sua

famiglia, e col pie sul dorso d' un drago, cui ognuno sapeva simbo-

leggiare la vinta idolalria. Nell'aula poi di rispetto, sul cui lacunare

era disegnata in bel mosaico una gran croce d' oro, non passava se

non di fuga, noil che dare udienza con sopraccapo quel segno si ug-

gioso al suo cuore pagano.

Per converso consacro, colle debite cerimonie, le sue stanze al So-

le, e per gittare le fondamenta della capitale pagana nella capitale

cristiana, mando fabbricare di legname un delubro ne' giardini im-

periali; delle fontane fece spechi e niiifei, le selvette di delizia de-

dico a Diana cacciatrice
; simulacri

,
are

,
adoratorii pose un po' per

tutto. Ma all' uopo de' sacrifizii rnancava di ministri : la Grecia e

T Asia gliene fornirono una legione : tuttodi arrivavano carrate e

barcate di pontefici, di aruspici, di sacrificoli, di indovini: di sacer-

dotesse poi era un mercalo, perche, oltre a quelle piovute ondeches-

sia, ne pullulava in Coslantinopoli a mazzi: e Gialiano, sul conto lo-

ro, era di facilissima contentatura. II peggio era che quesli impie-

gati nuovi, messi all' opera, gli riuscivano inal destri, e peccavano
alcune volte in modo intollerabile contro il cerimoniale : cosa che

alia pieta oculata dell' Imperatore era doloroso coltello.-In tali casi

non reggeva piu alle mosse
, e melteva mano ad ammendare il fal-

lo di per se : fa veduto portare qua e la i fastelli delle legna, sbra-

ciare i caldani delle fumigazioni, e buttarsi carpone a soffiare nel
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fuoco sacro. I domestici, a vedere 1'Auguslo loro in atli di devozione

si sfegatala, col messere sconciamente campato coram populo, ne

bisticciavano amaro : ma lui fermo li, gonfiare le gote e mantacare.

Nel trattare poi la coltella si piccava di conoscersi quanlo un vitti-

mario, e nel rimestare le entragne e strologarle prelendeva rivender-

ne agli aruspici di mesliere. Per le quali cose tutte i filosofi di corte

confessavano ch'egli era indubitalamente il migliore imperatore de'fa-

sli romani, e il piu esperto de' sacerdoti della religione.

II povero Tigranate Ira tanto, oppresso di mille brighe, comin-

ciava alcuna volta a dolersi, tra se e se, della sua condizione, e se

BOD era quel contenlino promessogli del presidato di Carri, sareb-

besi forse piu altamente doliito : perocche tutte codeste smanie di

gentilesimo gli putivano oramai di pazzereccio, non che d'altro. Un

di che il padrone era uscito di citta con grande rombazzo di sacrifi-

catori e di sacrificatrici
(
che piacevagli di unire nella pieta le due

met del genere umano), e dovea passare la giornata in non so qua-

le solennissima teurgia che dimandava 1' aria aperta, Tigranate se

ne venne diriltamenle a smallire la mattana con Gioviano. Yalenti-

niano non pote venire all' amichevole rilrovata, perche doveva per

suo ufficio in quel giorno accompagnare la guardia imperiale.

Finalmenle ! disse Gioviano in veder comparire Tigranale.
- Finalmente! rispose questi : tocca a me lamentarmi della mia

sortaccia, e non a te degli amici. Tu ti godi in panciolle, con quel

poco di servizio militare che si fa alto alto: voi qui, voi la, e buona

notte: io invece tultodi alia schiaccia: sai, che ho piu scarabocchia-

te pergamene in questi giorni, che in lulta mia vita?

Onori, onori !

- Onori un fico. E po'poi, a dirtela chiara, onori non ne vorrei

troppi a questi lumi di luna : un presidato dove so io, e punfo 11.

Atlorno al trono comincio a vederci del buiccio : alia larga ! Oh chi

son quelli che oggi vediamo andare alia mazza?

-
Riforme, amico, riforme, ristorazione, tempi nuovi.

Lo capisco : ma di due consoli uno esigliato, 1' altro condan-

nato a morte in contumacia, Pentadio scappato alia mannaia per

una maglia rotta, Palladio, Evagrio, Ursulo che fin qui facevano
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alto e basso, chi morto chi bandito, Paolo ed Eusebio, il graude Eu-

sebio tre volte piu imperatore clie i'imperatore stesso, fmiti arrosto

sul falo; oh intend! amico, e' c' e da annacquare rainbizione. Carri !

Carri ! preside di Mesopotamia e non piu la.

Bravo, Tigranate, oggi ti trovo piu filosofo che d' ordinario.

Ma di' su, le buone grazie che piovono dal nuovo governo di Augu-

slo non ti danno a quando a quando una sollucherata?

Tigranate senti la punta del sarcasmo, e mutando verso, rispose:

Se vuoi, nou c' e troppa buona grazia in queste prime buone

grazie : pure infine, qualcosa si aveva da concedere alle grida dei

popoli angariali.

Qualcosa si ; ma non tutto. Dimmi, costoro che seggono a ban-

co a rivedere le bucce allrui non istarebbero meglio alia sbarra de-

gli accusati? Hai tu posto mente, che sotto mantello di far giustizia,

si e falto slrage di magistrati vecchi, integri, devoti al principe, e

soprallutto di crisliani?

- Oh che vai lu a cercare il pelo nell' ovo? si capisce che per

commissarii si prende chi va a fagiuolo al padrone : la giustizia in

tempi di mutamenti si fa un po' a misura dicarbone. Gua', i giudi-

ci eran inlronali da' richiami delle province, assediati di delatori, di

spie, di querelanti, di accusatori
; picchiarono a destra, a sinistra,

sul piu notorii , sui piu malvoluli : certo i pezzi grossi ai quali det-

tero in capo, erano schiuma di furfantoni: Tauro, il braccio deslro

di Coslanzo in torturare veseovi'e preti; Paolo, un masnadiere in

veste di cortigiano, coperto di sangue ; Eusebio, il demone familiare

di Augusto cui adizzava ogni di contro i cattolici : ti ricordi con che

insolenza tratlo Papa Liberio ? lo credo che tulti i crisliani del mon-

do non avrebbero portato un gocciolo a spegnere il suo rogo. .

E si 1' avrebbero portato: noi perdoniamo, rimettiamo in uffi-

cio, diamo anche pensioni ai malandrini
;

i cristiani son caritativi,

prudenti, buoni, buoni, e spesso tre volte buoni: i settarii aH'oppo-

sto, appena arraffata la meslola, fan 1'occhio pio al boia, e i loro av-

versarii mandano con lielitudine alia forca e al fuoco: cassare un uf-

ficiale, mandarlo a confine, multare, ficcare un galanluomo in gatta-

buia, son confettini di che han piene le mani, e li dispensano come
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sorrisi d' amore. Guarda come Giuliano fece lavorar di mannaia e di

rogo, com' ha ripulilo a specchio il suo palazzo...

Eh via, gli sara sfuggita una segnatura piu che un'allra: si

sa, in questi bolli bolli, vacci a veder netto. Quello che ti posso di-

re io, e lo so, e che il suo scopo e rimettere la giustizia, riformare

le amminislrazioni, ristorare 1'erario senza strozzare la povera gen-

te: oh sai, io ci ho avuto un po' la mano nella corte, e ti posso giu-

rare che il Governo passato era una ladronaia : e lui la vuol finita

questamena...

Tutti lo dicono : appena arrivato qua i nuovi corligiani me ne

infradiciaron gli orecchi. Ma nol dicevano gia i licenziati, i cacciati

di carica, che troppi piu erano : bisognava sentirli
,
come la tiravan

giu alia giuslizia, all' economia di Giuliano.

Gran che! ancheil lupo urla a slrappargli 1'agnello: una mar-

inaglia di scannapane, di sfaccendali, di...

Di cristiani quasi lutti...

Che vuo' cristianare? o battezzati o sbattezzati, non convieni

anche tu, che 1'era un esercito di disutilacci? Dunque se Giuliano

mena la scopa a tondo, buon pro. Bisogna esser giusti con tutti.

Giuliano in fin de' conti e procuratore delle nostre borse. leri, non

piu che ieri, presenle me, lui dice a un cubiculario : Mandami il

barbiere. Ed eccoti il signor barbiere arriva in tan to di toga,

che saria bastata per un senatore, anella in dito, borzacchini pia-

slrellati di gioie, Undo, strebbiat<3, che era una muffa
^a

vederlo :

Giuliano gli da una sbirciata in traverse e dice : Amico, io man-

dai pel barbiere : tu dei essere un patrizio, valtene. Fa venire i

registri della pagheria, e scopre che il barbiere illustrissimo ha la

bellezza di venti ragioni di frumenlo al giorno, venti profende pei ca-

valli, e quei pochiincapo al mese, senza contare gl'incerti, che ar-

ramatava d'ogni parle a cappellate. Augusto non dice ne un lie due:

piglia lo stile e su di frego: poi si volta al ragioniere :
- - Tan to di

sparagnato pei contribuenli : da oggi in la mi fo la barba da me.

Che ne dici tu, Gioviano?

Dio voglia che in vece d' un barbiere non abbiamo a pagare

beccai e scortichini : mi dice un cuore che la roba del pubblico n'an-
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dra a ruffe a raffe, peggio che mai. Del reslo, vedi, io non condanno

le riforme, ma dico e manlengo che ogni soverchio rompe il coper-

ehio. Tanti vecchi servidori della repubblica, tanti padrifamiglia sul

lastrico: povera gente...

Povera genie I povera gente I la povera genie siamo noi, che

pagavamo lo scotlo a quei baroni, vestiti di seta e d' oro per grat-

tarsi la pancia. Tutta Costantinopoli fu in fesla, quando li vide usci-

re di palazzo, in filiera, a capo chino, colle gualdrappe nel fagotto :

Quello e un friggitore, gridavano, quello ii cuoco no, il so-

pracuoco anzi e un guatteraccio ve' il nano, il parassito, il

buffone e questo e confettiere e quello e scalco un donzel-

lo , un giullare bindoli tutti
, mangiapopoli , pollroni mo' 1' a-

yete finita di scarognare a spese nostre e altri complimenli su

quest' aria.

Di questo passo, disse Gioviano, tra poco il noslro Augusto

si cucinera da se, come Diogene, e si governera le sloviglie, neh

vero?

Non tanto
;
ma quasi : certo con 1' un dieci meno di famigliari

il palazzo e servito meglio I'un dieci piu.

Almeno piu a versi del padrone: che oramai non vi restano piu

cristiani...

Gioviano, non mi toccar piu questo tasto : e una tua fisima.

Augusto non bada a' cristiani, ma alia nostra borsa e al suo decoro.

- La fisima e la tua (lasciati dire una santa verita) e fisima rui-

nosa. Oggimai tu guardi ogni cosa colle traveggole, e non sai ve-

dere che i licenziati da Augusto sono scambiati a poco a poco con

altri e peggiori. Apri gli occhi e contali: quanti ne arrivano ogni diV

Allra roba e questa: sono retori, poeli, filosofi, artisti
, gente

che fa onore alia corte. Anche tu se' ameno : non vorresti dunque
che Augusto tenesse conto di chi lo aiuto in minore forluna? cotesto

e gratitudine.

Va la, va I&, che c'e Juogo alia gratitudine senza tanto baciuc-

chiare in fronle ogni cialtrone che veste il pallio filosofico : ci sta

egli il decoro a condurre in senato quel mozzorecchi di Massimo ,

non famoso per altro che per le sue stregherie? e a far ressa a quel
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chiappanoltole di Crisanto
,
e scrivergli , e supplicarlo ,

e strisciarc

lui Augusto presso la mogliera di lui
, perche la diavolessa si de-

gnasse di menargli a corte quel bel coso di marito? Dio faccia che

la storia non parli di tali vergogne del norae romano.

Eh slizzosetto, bisogna perdonare qualcosellina : ciascuno ha

le sue debolezze. A. buon conto costoro sono marliri
( passami que-

sta figura di calacresi
) ,

sono veri martiri della tirannia passata , e

Augusto vuole, che i suoi amici...

Bellini i miei amici d'Auguslo! chi sbuca dagli ergastoli, chi

sbietta dalle miniere
,
chi schizza da' lupanari ;

chi e bollalo per si-

cario, per ladro, per infame : breve, chi non pute di carnefice, sa di

manigoldo. E di questa pasta s' hanno a fare i gnocchi ! che e che

non e
,
uno ti scappa fuori prefetto ,

un altro si becca una questura

o una pretoria ;
un terzo s' insedia notario

;
e ieri erano cerettani T

sacrificoli, lenoni, basta essere della setta : poh ! che puzzo mi viene

a vederli impettili ,
boriare in palazzo e fuori: e per buona misura

diplomi imperial! a ponteficesse e preloccole...

Con te non si puo discorrere. Una volta ch'egli e idolatra, bi-

sogna farsene una ragione. Gli e un male, un male grosso : ma in

sostanza avremo risparmii per Y erario , uomini di valore a code,

giustizia una volla nei tribunali, e infine, se non avremo un re cri-

stiano
,
avremo almeno un re giuslo , guerriero , pudico , frugale ,

esemplare ,
un re galantuomo.

Sta sta... ch' io sento calpestio in istrada (cosi dicendo balz6

alia fmestra) : e lui, e Auguslo che riviene dal sacrifizio. Vieni e

vedi, conta, pesa, giudica le riforme.
'

Giuliano tornavasi dalla funzione celebrata pomposamente in una

pianura ad onore della Dea Celeste. I sacrifizii, per vero dire, eram>

cosa di ogni di, ma questo era stato una solennita straordinaria. Non

si trattava di bovi o di capretti sgozzati colle cerimonie d'uso da un

sacerdote, ma d'una gabbiata d' uccelli di preziosissima rarita , spe-

dili a Costantinopoli dal fondo dell' Asia ,
e il sanlo pontefice (

che

tale si diceva Giuliano) giudico doverli consacrare alia Dea Celeste

e svenarli di propria mano, con lutta la pompa e Y osservanza del

rituale. Rientrava adunque in citta. con grande ostentazione, a piedi



LA DEPURAZIONE DE' MAGISTRATI E LE RIFORME 187

e seguito da numerosa comitiva. Invece di manto imperatorio ve-

sliva una semplice tunica di sacerdote ,
con in capo una corona di

fiori : le guardie del corpo sbalestrale cento passi addietro, e tra

ioro il cavallerizzo augustale che reggeva il regio palafreno : avan-

ti, di dietro, ai lati egli era circondato da una chiassata di ministri

de' santi Nunai. C' era pontefici e sacrificoli , viltimarii e camilli;

d' indovini poi, di aruspici, di stregoni e di filosofi un gregge inte-

ro : ciascuno procedea in divisa e in contegno ,
ma dietro a quest!

veniva il grosso delle sacerdotesse vero saturnale ambulanle
; perche

altre erano in abito di baccante, altre di sibille o di ninfe, ma scom-

pannate e furenti
,
e tra Ioro ruzzavano garzonastri da taverna

, eu-

nuchi ,
istrioni

, giocolieri ,
flautisti , galuppi d' ogni generazione e

in si gran numero, che non credeano i cittadini tanti averne in pae-

se. E siccome cotesta genia schifa e svergognata, per essere tramu-

tata in ministri di religione non avea punto trasnaturato da
1

traco-

tanti e ciacchi suoi costumi, cosi se ne venivano sbaccaneggiando a

furore, con urla e strida e con atti frenetici, che erano il regolare

complement dell'orgia consummata. Si vedevano saltabeccare a spi-

napesce per la via, tragittare le braccia e le gambe in allitudini vili

e sconce, e torcersi in convulsion! artificiose : altri ruttare, allri re-

cere ,
con isghignazzamenti procaci : e tutti dire e fare quantb di

turpe e di villano potesse cadere in mente offuscata dal vino.

La gente traeva agli usci , e ciascuno ne rimanea smemorato e

balordo. Le donne giugnevano la mani e dicevano : Valea la spe-

sa di cacciar di palazzo tanta povera gente, per metterci questi lec-

coni indiavolati ? Una comare rispondeva : Da un erelico siam

cascati in un idolatra : bel guadagno ! I vecchi sospiravano : E
la prima volla , dal divo Costantino in qua , che vediamo tale scan-

dalo. Mamma
, gridava un fanciullo

,
chi sono quelle donne che

ballano sveslite? Zilto, bimbo, le sono le dame di corte, le mo-

gli dei ministri, e di... Zitto, donna mia, interruppe questa Irop-

po lunga spiegazione il marilo, zillo per carita. E tempo di vedere

e lacere.

I pretoriani che chiudevan la pompa ,
marciavan su mogi mogi ,

adontati di quella geldra di briffalde, che scapestrayano sotto i Ioro
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baffi : le labarde pesavano loro in mano ,
non ardivano guatarsi al-

torno
,

e per poco non ismarrivano la cadenza della marciata. Va-

lentiniano, che n' era tribuno, non ebbe cuore di alzar la faccia alia

finestra dov' erano i suoi amici Gioviano e Tigranate : si trovava

brutto della sua condizione.

Tigranate richiuse la finestra e disse : Veramente non me 1'as-

pettavo !
-

Nota. Un fascio di storici modern!, che scrivono a caso, e un buon nu-

mero di que' lettori che tollerano tutti e tutto, eccetto chi dice delle verita

schiette, immagineranno che abbiamo scritto romanticamente di Giulianq:

pero noi vogliamo citare a nostro scarico un testimonio oculare e maggio-
re d'ogni eccezione, cioe S. GIOVANNI GRISOSTOMO (Oraz. di S. Babila, con-

tro Giuliano e i Genlili: Opp. ed. Migne, torn. Ill, pagg. 534 e 535
)
che tra-

duciamo alia lettera. Maghi, stregoni, indovini, auguri, menagirti (specie

di cercatori che facevano mensili collelte], prestigiatori a lui concorrevano

dal mondo tutto, e vedevasi la reggia di infami uomini e di fuggitivi ripie-

na. Perciocche coloro che altre volte si morivan di fame
,

i presi per veneft-

cio o altro delitto, i dannati al carcere, o alle miniere ;
altri che di male ar-

ti stentavan la vita, tramutati repeute in sacerdoti
,
salivano in onor gran-

de. L' Imperatore licenziava i comandanti e i prefetti, e tenevali a vile: e

scovando avfyas TJTatpyixoTa; e baldracche dai lupanari dove facean guadagno,

conducevali seco per le strade e pei vicoli di tutta la citta. II regio pala-

freno, e i lancieri (della guardia) seguivaulo dalla lunga :
', in loro vece cir-

condavanlo da ogni lato, lenoni e donne di partito, e il coro TWV yjTataxy.rrwv ;

cosi camminavano per le piazze, con quelle grida e con quegli sghignazza-

meuti, che a gente di tal mestiere e consueto. Sappiam bene che tali cose

sembreranno incredibili ai posted, acagione dell'assurdita esorbitante: po-

sciache neppure un private, di infima ed abbiettissima condizione, vorreb-

be disonestarsi a tal modo in pubblico : ma ai contemporanei non v'e d'uo-

po di argomenti in prova : essi videro di presenza coi loro occhi questi

fatti, e cio che videro ora ascoltano. Percio io scrivo, viventi ancora i te-

stimonii, affinche niuno si possa immaginare che io nel raccontare cose an-

tiche mentisca, favoleggiando a baldanza con chi non vide. Sopravvivono e

vecchi e giovani che videro : ed io li invito tutti, se alcuna cosa io aggiun-

si al vero, si levino e mi smentiscano. Al detto dal Grisostomo potremmo

aggiugnere le parole di TEODORETO (Stor. Eccl. Ill, 3, Opp. ed. Migne,

torn. Ill
, pag. 1092 ), e altre testimonianze contemporanee : ma basti per

una nota, e pel confronto coi tempi moderni.



IL CATTOLICISMO ED IL PROTESTANTESIMO

IN OLANDA

La eresia, calata d'oltre alpe in Italia, a suo bell' agio vi apre scuo-

le, dovunque le torna in grado ,
bandisce le sue doUrine

,
insulta il

cattolicismo e beslemmia a sua posta quanlo V ha di piu sacro per-

sino nelle nostre chiese sotto gli occhi dei fedeli. Invano contro co-

tanto scandalo reclama il primo arlicolo dello Statuto calpestato, in-

vano levano alte doglianze i cattolici.villanamente malmenati nelle

credenze dei loro padri. II grido del progresso e della liberta di co-

scienza li sopraffa, e la eresia pu6 compire liberamente 1' opera sua.

La prigione , il processo e le penne di cento giornalisti sono appa-

recchiati a difenderla da chi per obbligo del proprio uffizio deve op-

porsi gagliardaraenle ai suoi conati. Non cerchiamo quali intendimen-

li si appiallino sotto il velame di quel progresso e di quella civiltci,

che si predicano a grandi voci. Pigliamo quesli due concetti , come

se fossero spacciati con buona fede in quella maniera, che non pochi

credono buonamente , che nei licenziare la eresia in Italia ad ogni

audacia si giovi al progresso e si faccia onore alia liberta di coscien-

za. Or a quesli, noi diciamo, ecco i fatti che a' nostri di accadono nei

Paesi-Bassi, dove la eresia, imperando da tre secoli sopra il cattoli-

cismo oppressovi dalla forza, ebbe alia mano tutti i mezzi da svolgersi

e progredire. Considerateli. II progresso ,
che vi si fa luccicare nella

sua entrala in Italia
,

vi apparira una turpe menzogna ,
e la liberta

di coscienza vi si trasformer^i in licenza disperatamente sconfinata.
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I.

La eresia della Riforma, quando venne al mondo, presento, alia

maniera delle allre scisme
,

il codice de' suoi dommi e disse : qui si

contengono le pure verita dell' Evangelo ; questa e la professione di

fede
,
e quesli sono i principii , che i miei seguaci debbono ienere

come inconcussi. Quanto s insegna diversamenle dalla Chiesa roma-

na, delestatelo : e menzogna, e frode, e superslizione. I Paesi-Bassi,

dopo di essere stati per parecchi anni allagati di sangue ciltadino ,

furono in balia della Riforma calviniana invaditrice e viltoriosa. La

repubblica sorta da' suoi furori gridolla religione dello Stato e le fu

dato il nome di Chiesa riformata neerlandese. Eccovela quindi in

irono coi piccoli resli del cattolicismo sotto dei piedi. Or qual e il

punto del progresso , a cui trovasi dopo tanli anni la gran parle del

popolo Olandese, di che si compone la Chiesa riformata? La confusio-

ne. E uno de' suoi piu grandi maestri, che ce ne accerta, il sig. Groen

Van Pristerer
,

il quale ,
non e guari ,

scrivea tutlo rammaricato, la

loro Chiesa non meritare piu tal nome : essere divenuta un vero caos.

II fatto ce ne chiarisce. Essa e divisa come in due campi di bat-

taglia : nell'uno e schierata la parte degli ortodossi, capilanata dallo

scrittore citato
;

nell' altro sta in arme quella dei liberali, sostenuta

dal piu gran numero dei Domine o ministri. L' una e continuamente

alle prese coll' altra. La prima combatte pel mantenimento di alcuni

punti dommatici redati da Calvino : la seconda , appoggiandosi al

principio del libero esame predicato pur da Calvino, pugna pel dirit-

to che ne scaturisce per gl' individui di revocare ogni credenza al

sindicato della propria ragione ,
e dare 1' assenso a quella e lorlo a

questa, o fare di tutte un fascio e gittarselo dopo le spalle, qual peso

Indegno dell'umano inlellello. Sicche ad ogni mutare di tempio o di

scrillure delle due parti in lotta, tu senti nuove lingue e nuovi accen-

ti, sfogantisi in discorsi ed in asserli, 1'uno contradditorio all'altro.

Quinci si afferma la fatale predestinazione di Calvino , e quindi s!

nega ; quinci si predica il libero arbilrio dell' uomo incatenato da

ferrea necessita e quindi si dice disciolto; quinci si gridano inutili
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le buone opere ,
e quindi si bandisce 1' opposto. Qua e ossequiala la

rivelazione, e sostenuto 1' ordine soprannaturale, e la viene disdetta

e disdegnata Tuna e 1'altra cosa. Che piu? I grand! caporali di parte

liberate, come un Reville a Rotterdam, un Zaalberg all'Aja, un

Kijser ad Amsterdam, in pieno accordo con chi nega recisamenle la

divinita di Gesu Cristo e quanto appartiene alia sua dottrina
,
dico-

no apertamente, se esser seguaci della Teologia moderna, Yale a

dire, di una Teologia o prettamente razionalistica
,
o infetta di pan-

teismo per giunta alia derrata. Trasmutata la teologia di una in al-

tra sostanzialmente diversa
,
conviene di necessita che si trasmuti

parimenti la religione ;
stanteche la forma di questa dipenda da quel-

la. Cosi accade per 1' appunto. I cilali predicatori liberali, discon-

fessata la religione cristiana, ne' libri dati alle stampe e dinanzi al

popolo che trae numeroso ad ascoltarli protestano, che il loro inse-

gnamento e T Umanismo o della religione umanitaria, la quale e de-

stinata a divenire col tempo la sola religione dell' orbe, unificando e

stringendo come in un sol corpo tutti gli uomini merce il soave le-

game dell'amore. Eccovi quindi in che consisle il grande progresso,

procacciato agli Olandesi dall' entrata della eresia nel loro paese:

nell'averli gittati in una miseranda confusione d'idee sopra la impor-

tantissima quistione religiosa, non sapendo eglino ormai cio che

debbano credere o discredere, seguire o rinnegare. Divisi in mille

modi e lutli cozzanti insieme i loro piu grand! maestri
, la Chiesa

riformata neerlandese e travelta nel caos.

La confusione delle idee non e il solo guadagno : v' e ancor quel-

lo dell'onta e del disonore. Sappiate, che questi fieri professori della

religione avvenire, rimangono senza il menomo. scrupolo al soldo del-

la presente, e percio obbligati a professarla negli atti esterni del cul-

to, ed a prestarsi al compimento de' suoi riti. Quindi voi trovate in

essi il bel contrapposto di servire a chi rinnegano, di adorare cio che

bestemmiano , di riverire come vero cio che dannano come falso.

Non v'e scampo, il loro operare e una beffa ipocrita, indegna di una

coscienza onesta. II Pierson ne senli tutla la vergogna e percio, de-

posto I'uffizio di Pastore, die per ragione di tale atto, che egli ban-

ditore della religione umanitaria non potea conlinuarvi senza taccia
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d' ipocrisia, perche altriraenti, avrebbe dovuto adempiere ceriraonie,

dalle quali le sue opinion! religiose non consentono di dare alcun

valore.

Vero e che il Reville gli rispose in un suo opuscolo, intitolalo :

c< Nous maintiendrons ; ma per mettere viepiu in mostra la pro-

pria vergogna. Ecco a che si riducono le sue ragioni : non essere

ancor giunto il momento di rornperla a viso aperlo colle forme par-

ticolari di religione; tornare a grave nocumenfo de' pusilli il dciso

rifiuto di certe cerimouie e di eerie abitudini inveterate
,
le quali ,

comeche siano inulili in se medesime
, possono ci6 non ostante con-

servarsi per alcun tempo senza biasimo d'ignobile condescendenza;

finalmenle col rimanersi egli nel grado di minislro, giovare as-

saissimo la propagazione dell' Umanismo ed affrettare T atluazio-

ne compita della religione miversale. In che si risolvono queste

ragioni ? In questo : ci e utile rimanere al nostro posto di ministri ,

e percio vi stiamo. Onde contraddica pure 1' intelletto a quello che

essi fauno e rappresentano nel loro uffizio, ne mormori la coscienza,

nol comporti la lealta, cio che monta ? Lo richiede l

f

utile; dunque

intellelto, coscienza e lealta gli siano sacrificate. Questo ragiona-

mento se sia conforme alia teorica della religione umanitaria, non

sappiamo, ma e fuor di dubbio essere disdicevole alia penna di one-

sta persona.

Pensate, se cotesto modo indegno di rappresentare ad un tempo

due personaggi opposti, 1' umanitario ed il n/orma/o, non salti agli

occhi della parle ortodossa. Di qui nuova cagione di pugne ,
nuova

materia di confusione per la Chiesa riformata neerlandese. Volete

avere un saggio del come si accapigliano su queslo punto ? Ve lo

porge il sig. Sneltjens, pastore ortodosso, il quale sulla fine di un

suo opuscolo , che ha per titolo : La Protesta di Nimega ,
con-

chiude cosi : L' orrevolezza e impossibile in un teologo moderno,

che vuole restarsi minislro: i suoi atli, il suo acconciarsi ai costumi

ed alle feste usate lo mettono in perpetua contraddizione co' suoi

principii. Ipocrisia deliberala e voluta, ecco la formola della sua con-

do tta. Se la leologia moderna ha una vocazione, questa non e al-

tra, che quella di mettere al bando 1' intollerabile leologia liberale,
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per essere appresso sbandita essa pure alia sua volta, forse per far-

ci dare un passo di piu verso la crisi
,
che si risolvera in queste

due parole: Caltolicismo, o Nichilita .

Abbiarao gli slessi ministri della Chiesa riformata a testimonii di

quale e di quanto progresso sia stata cagione la eresia, sotlentrata al

caltolicismo in Olanda. Dal possesso di tulte le verila cattoliche si

passo a quello di una mal ferma e guasta professione di fede, da

queslo al dubbio, dal dubbio alia negazione di ogni verita crisliana:

ossia dalla ricchezza alia poverta, dal tulto al nulla, dalla vita alia

morte religiosa, alia dissoluzione; che lanto importa il passaggio dal

cattolicismo alia nullitci. E tanta ruiiia, avverlitelo, per opera del

principio, onde e informala e retta la stessa eresia: il libero esame.

L' abbiamo veduto. Merce di quest' arma appunlo la parte liberate

precede animosa contro la parte orlodossa, cbe la disordina e la met-

te in isperpero. a Se Calvino a nome del libero esame assalse ed

annieiUo presso di noi le credenze del cattolicismo, perche collo

stesso, essi dicono, non potremo anche noi esaminare, disculere, ri-

geltare, se cosi pare al nostro intelletlo, quanto ei ci lascio di dom-

mi? E egli dappiu della Cbiesa romana, e noi siamo da meno di lui ?

Eccovi la magagrfa che, fin dal principio della sua esistenza, porto

in seno la eresia, la quale a poco a poco infistolendo, ora cagiona nel

corpo della Chiesa riformata un totale dissolvimento. Di che il van-

talo progresso, che si vuole procacciare all' Italia, dando libero corso

alia eresia, non e altro che il progresso alia confusione delle idee,

alia vergogna, al precipizio dal cattolicismo alia nullila nel fallo

della religione.

II.

Tulto different e lo spettacolo che vi porge il cattolicismo. Impe-

rocche, mentre voi vedele dall' una parte la Ghiesa riformala neer-

landese, comeche sostenuta dallo Stato, giovata dalle ricchezze, raf-

forzala per ogni guisa contro ogni rivale, intristire e cadere in

isfacelo; mirale dall'allra la Chiesa cattolica povera, oppressa dalla

violenza
, deslituita di ogni favore

, non solo tenersi ferma all' urto

Serie 77, vol. Y7, fasc. 386. 13 12 Aprile 1866.
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dell' avversaria a morte ne' secoli passali, ma crescere e \7

igorire

ogni di meglio nel presente. Laragione di tanta differenzavi si pre-

senta da se. E la mirabile unita di dottrina, tenula salda in tutto il

grande corpo della Chiesa caltolica da quella sublime autorila, che

lo regge dal Valicano. Stante il principio della soggezione al niagi-

slero infallibile di Pietro e degli altri Pasted a lui unili, poslo da Cri-

sto a fondamento della sua Chiesa nel formarla, e la promessa, che

fe lo stesso di rimanersi con essa fino alia consummazione dei secoli,

e impossibile che ella si scomponga e si dilegui.

Vero e che la eresia, quando solle\
T

6 il capo in Europa nel seco-

lo XVI, svillaneggio la Chiesa cattolica come deforme, la insulto come

corrotta e grido se stessa riformatrice del guasto Vangelo. Ma di

quesli giorni essa locca in Olanda la piu chiara smentita dal falto.

Giacche in quelle lotte, che la dilaniano
,
in quella dissoluzione che

'

la consuma internamente, non ostanle gli aiuti estrinseci di ogni ma-

niera, si mostra ormai anche all'occhio del meno veggente, quale es-

sa fu sempre a quello del savio
,
un Irovato dell' uomo

,
un' opera

dell' orgoglio, 1'effetto delle piu disfrenale passioni. Quando per 1' op-

posto la Chiesa caltolica jn quel mantenersi \igorosa sotto tanta tri-

bolazione
,
e in quel rifiorire ad onla di tante burfasche appare con

lume piu sfolgoranle quello che e, Yale a dire 1' opera che fece il Si-

gnore e che dichiaro perpetua iion ostanle i furori de'suoi nemici. Chi

pertanto non chiamera sventurato quel paese, nel quale dalla pub-

blica autorita si lascia soslituire 1' opera dell' uomo a quella di Dio
,

come cagione di progresso ? Si puo egli commeltere follia piu grande

di questa? II pessimo scambio parla da se.

Un fallo solenne, accaduto nel 1853, da maggior risallo alia pro-

spera condizione della Chiesa cattolica dirimpello alia Chiesa rifor-

mala. La eresia, qual lurbine furibondo, correndo tulta la Olanda

avea divelto e schiantato tutte le istituzioni catloliche, \ietando colla

severita delle sue leggi che ancor rimettessero. La Dio merce cad-

dero alia fine i ceppi che impedivano il cattolicismo dal mostrarsi

nello splendore e nella forza del suo ordinamento divino. II sommo

Pontefice Pio IX, colto il tempo opportune ,
ristabili e discipline la

Gerarchia vescovile. Formato dell' Olanda una provincia ,
la parti
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in cinque Diocesi , die a ciascuna il proprio Pastore che la correg-

gesse. A Bois-le-Duc, a Breda, ad Harlem, a Ruremonda, ad Ulrecht

tocco la sorle della catledra episcopate ,
1* ultima preposta alle al-

tre. Con questo grande atto si ebbero e i Capitoli e i Seminarii e gli

spartimenti delle Parrocchie secondo i Canoni e cento altre prov-

videnze, usate dalla Chiesa nel suo reggimento. Non e a dire del

grande pro che ne e venuto alia cristianita olandese, rafforzata da

coteste istituzioni. Parve corsa fin da principio e riconfortata dagli

spiriti di nuova vita. Per la vigile cura de' suoi Prelati riforbitasi si

strinse loro piu forte d' intorno, come a capi immediali, e per essi

sentissi piu strettamente rannodata col Capo supremo della Chiesa

universa. E ne die prova al cadere dell' anno passato, quando alia

proposta di fare pel nuovo anno un'offerta al romano Pontefice, ini-

quamente e barbaramente spogliato, vide i suoi figli portare il pro-

prio obolo con tanta larghezza, che in poco spazio si ebbe la som-

ma di 400,000 franchi, registrata cogli oblatori dai Tijd, ottimo

giornale di Amsterdam.

Onde qual maraviglia, se la eresia, come intese la novella della

gerarchia vescovile rinnovata, ne fremette? Essa conobbe i certi

vantaggi del cattolicismo : da questi misuro i proprii scapiti, e percio

eccovela correre alle arti usale. E siccome i suoi parligiani in Ilalia

applaudono allamente alia chiusura dei Seminarii, alia soppressione

delle Diocesi, allo scemamenlo deiGapiloli, alia diminuzione dei

canonici ed a mille altre iniquita a danno delle istiluzioni cattoliche;

cosi ella in Olanda per cagione contraria vitupero il ristoramento

delle cattedre vescovili abbatlule, accese lor contro le ire del volgo,

lumulluo. Ma indarno. I Vescovi, merce la proteziohe dello Statute,

entrali in possesso delle loro Sedi, si misero a collivare le Diocesi

afiidate. I vanlaggi e gli scapiti temuli aggrandiscono ,
e la Chiesa

cattolica vi si manifesta anche a chi nol vorrebbe
, per

1

quella cilt^i

incrollabile, posta divinamente sopra il dosso di un monte. Di che noa

passa di, che non torni ad essa, come a luogo sicuro, alcun seguace

della Chiesa riformata, dimostrando colla prova del fatto piu chiara,

che non si ripara al progresso, millantato dall' eresia e da' suoi feu-
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tori ,
con altra via ,

che per quella di un regresso , fatto con grave

sforzo, al male abbandonalo catlolicismo.

Dicemmo con grave sforzo : perche quanto e facile ad un popolo

diserlare il vessillo della Chiesa cattolica, tanto & difficile al medesi-

mo il ritornarvi ricredulo e pentito. Tanti sono gli ostacoli, che

s' incontrano in tale ritorno ! Ostacoli dai pregiudizii , sparsi negli

animi dalla;;eresia ;
ostacoli dalla famiglia ;

oslacoli dall' inleresse;

durissimi ostacoli dall'orgoglio, Non veggono gli Olandesi disciorsi

la propria Chiesa riformata? Non hanno in questo fallo la prova piii

lampante del non esser ella la Chiesa, in perpetuo duralura, fondata

da Cristo? Non conoscono essi le lolte accanile circa gli arlicoli fon-

damentali delle loro credenze, che fervono tra i loro minislri? Non

senlono ogni di negarsi fieraraente da gli uni , cio che si afferma in

egual modo dagli altri? Ebbene , perche adunque non corrono a ri-

parare nella Chiesa cattolica, che resta immota all' urto di tanti se-

coli, sempre invariable nelle sue dollrine? Interrogate delle cagio-

m chi considera cola dappresso i fatti , e vi additera nella sua ri-

sposta gli ostacoli da noi indicati. Senza che non ne abbiaino un

esempio patente negli stessi Pastori? Citammo di sopra la confes-

sione dello Snelljens. Egli ci dice in termini recisi, che siamo pres-

so al terribile bivio del caltolicismo e della nullila. Si muove egli

percio? Neppur di un passo. Si riraane fermo in quella pretesa orto-

dossia ,
i cui principii portano difilato al nulla. II disdire pubblica-

mente una dotlrina professala come vera, ed insegnata con proprio

utile da piu anni, per abbracciarne un' altra da se vituperata, come

falsa e superstiziosa, e cio con iscapito del proprio interesse, non e

cosa di ogni animo. Anzi cercando i sentimenli di che si mostrano

animati cotesti maestri, vi avvedete con profondo rammarico non

esser punto diversi da quelli di Lutero, il quale gridava: piultosto

turco che papista . Cosi essi col fatto ripetono: piuttosto razionali-

sti, piuttosto panteisti, piultosto atei, anzi che cattolici . Che e quanta

dire piuttosto ammettere le opinioni piu assurde, che le verita catto-

liche. Si grave e 1' ostacolo dell' orgoglio e dell' interesse, che tiene

barrata la via del ritorno alia Chiesa ! Quate sara quindi il progres-

so, che si procura all' Italia dal Governo col favorirvi la eresia? Nul-
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T altro, che queslo di cacciarla non solo nella confusione delle idee,

nel disonore e nella nullita religiosa ,
ma ancora nel renderle pres-

soche impossibile il regresso alia male abbandonata religione , uni-

co mezzo per riparare ai mail del bugiardo progresso , imporlato

dalla eresia.

III.

Yeniamo alia liberia di coscienza. Sapele da chi e tolto il grido

di questa liberta, che ora si vuole in Italia? Dalla bocca della Ri-

forma. Quando essa era giunta a traforarsi in un paese callolieo ed

a farvisi potente di seguaci, il primo grido che gittava minacciosa

era: liberia di coscienza; ossia che ciascuno avesse il diritto di pro-

fessarla pubblicamenle, secondo una data confessione di fede. Gli

uomini del nuovo Governo d' Italia non aspettarono tanto: prima an-

cora che ella giungesse tra noi, proclamarono con somma cortesia un

tal diritto. Ma con qual pro degl'Italiani? Argomentatelo da cio che

e avvenuto -tesle in Olanda. La forma della confessione, a cui si reg-

ge legal men te la Chiesa riformata neerlandese, e quella statuita a

Dordrecht, e rimestata, nel 1816, dal re Guglielmol. Un' adunanza

di uomini, col litolo di Sinodo generale, ha il carico di mantenerne

intatla la osservanza, ed i ministri prima di entrare in uffizio le pro-

mettono fedelta. Venute a guerra aperia le due parti, ortodossa e li-

berale, si chiese al Sinodo generale, che con una sua decisione ri-

componesse il gran litigio. Esso non diede in sulle prime alcuna

risposta. Strello da nuove istanze, e phi dali' accusa di favorire, col

silenzio, il distendersi delle dottrine anticristiane, mise ad esame la

fatta domanda
,
e formata la risposta, la pubblic6 per le stampe

1' anno scorso. Due sono i sommi capi che fanno al nostro uopo.

Dall' uno e dall' altro nuova esca per la discordia, nuove cause di piu

confusione, e, quello che e peggio, la teorica di una licenza dispe-

ralamente sconfinata.

Eccovi in pruova il primo capo. Si chiedea che, ad ispegnere lo

scandalo, si togliessero di carica i Paslori di parte liberate
,
che ne

erano i capi promovitori. II Sinodo rispose definitivamente che no ,
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dicendo, non estendersi a tanto il sup potere, la esecuzione di tale re-

movimento portar seco il grave risehio di nuove scisme, e contraddi-

re al diritto del libero esame. E poi a che pro sbandire dai loro posti

i Paslori indicati? Non e libera ogni comunila ed ogni individuo pi-

gliarsi per se quello che meglio gli fa, e disegnare al pubblico disfa-

vore cio che gli sembra funesto e menzogna? Faccialo adunque a suo

grado, e non chiegga cosa, che non v' e autorita di praticare ed e con-

traria al diritto. Tali sono in sunto le ragioni arrecate per la risposta

del primo capo. Chi non sente anche di lontano il reo effetto che do-

vettero produrre negli animi ? II Sinodo generale e posto a guardia

delia confessione , propria della ChieSa riformata neerlandese
,
ed il

medesimo nega a se stesso il diritto di proteggerla , quando viene

fieramente assaltata. I ministri promettono fedelta alia delta confes-

sione, ed il Sinodo guardiano afferma in essi il diritto di corabatterla

e scassinarla fino alle ime fondamenta. Che dovra fare il buon Olan-

dese riformato ? A che dovra altenersi , a qual parte potra rivolger-

si con sicura coscienza? Egli e libero a fare cio che gli aggrada.

Ma s' insegnano dottrine le une rovesciatrici delle altre ; ma i mini-

stri sono in arrabbialissima lotta ;
ma il Sinodo li dichiara tulli di

egual dirilto nei loro insegnamenti. Or in tanto cozzo, in tanta con-

fusione, a che si riduce 1'amplissima siia liberta Conceduta? Non ad

altra che a quella del disperato, il quale trovandosi dinanzi parecchi

partiti e tutti arrischiatissimi , e pur dovendo appigliarsi a qualche-

duno , conviene alia fine che vi si acconci coll' animo sfiduciato.

Questa conseguenza pralica della risposta al primo capo e messa

in teorica da quella del secondo. Spacciatosi il Sinodo dalla doman-

da riferita si trovo alle prese con un'altra del tulto contraria. Si pro-

ponea nienlemeno, che bandisse un' assoluta liberta di dotlrina e la

suggellasse colla soppressione di qualunque articolo di fede obbliga-

toria. Essendo i ministri, secondo la sentenza sopra indicata, in pieno

diritto di predicare checche venisse loro in capo pel libero esame, chi

non vede, che per filo di logica la risposta avrebbe dovuto essere in

senso affermativo? Ma essa oltre al pprtare un colpo mortale alia esi-

stenza del Sinodo e quindi alia pensione annessa ,
avrebbe incorso

le ire del volgo. Era pertanto mestieri schifare 1'uno e Taltro scon-
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cio. Tanlo fece 1'adunanza sinodale dicbiarando allamente che la

Chiesa riformata neerlandese ha una dottrina da seguire , che il Si-

nodo intende mantenerla, e do perche Ghiesa senza un corpo di

dottrina sua propria sarebbe cosa inconcepibile. Tanto piu che ave-

re una dottrina appartiene alia sua proprieta intrinseca a segno che,

ove le si logllesse, ella dovrebbe divenire o romana, o maomettana,

buddisla. Qualtro essere i punti capilali per chi vuol farsene mini-

stro : 1. non poter essere di una 'religione chi non crede in Dio ;

2. non poter essere predicatore della religione crisliana chi non

crede in Gesu Cristo; 3. non poter essere predicatore evangelico,

chi non crede nell' Evangelo della grazia divina in Gesu Crislo ;

4L non poler essere predicalore della Chie-sa riformata chi non ri-

spetta il libero esame . II Sinodo con questo e salvo. Che bramaie

di piu esplicito? Esso afferma una fede obbligatoria, afferma il biso-

gno di un corpo di dottrina, afferma nel ministro la necessita della

crederiza in Dio, in Cristo e nel suo Vangelo. Si
;
ma come si accorda

tulto questo col dirilto dalla prima risposta ,
affermato ne' ministri

liberali di predicare dottrine anticristiane? L'avete nel quarto pun-

to : coll' osservanza del libero esame/ Ravvicinate ora gli obblighi e

1 diritii, ecco quello che vi dice il Sinodo : Y'e obbligo di una fede

nella Chiesa rifbrmata neerlandese, e v' e diritto di rigettarla : v' e

obbligo di mantenere intatto un corpo di dottrina, e v' e diritto di

manometterlo : v' e obbligo di credere in Cristo e nell' ordine so-

prannaturale della grazia evangelica, e v' e diritto di negare T esi-

stenza dell'uno e dell' altro. La conlraddizione di queslo discorso e

quindi la disperazione di operare sicuramente in tanta liberla non

possono essere piu manifesto.

La forza del libero esame non si arresta ancora. Grandi sono i

mail incolti alia Chiesa riformata neerlandese. II Sinodo non li dis-

conosce nella sua sentenza, anzi lijconfessa e ne fa lamento. Sapete

per quali mezzi saranno~guariti ? Per quelli del libero esame che gli

ha prodotti e gli aggrava ogni di peggio I E il Sinodo, che dichiara

altamente doversi da tale medicina, adoperata a forti dosi e da ognu-

no
, attendere la guarigione della propria Chiesa. Eccovi quindi il

! libero esame non solo levato^alla|teorica di un principio, ma ancora
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di un principio pratico necessario. E questo non piii circa la retla

ialelligenza della Bibbia, sulla quale le Chiese ereliche si dicono fon-

date, ma circa la scienza naturale. Sicche la Chiesa riformata, stabi-

lila sulla parola divina
,
dovra avere la sanita dalla parola umana

,

ossia dai trovati dell'uomo. Si puo egli spacciare cosa piii strana di

questa? Siccome, dice il Sinodo, il meraviglioso progresso delle

scienze nalurali e della scienza storica in ispecie, e quello che die

vita al sistema filosofico, opposlo alia filosofia insegnata fin qui; cosi

deve essere la sola scienza quella che ci chiarira del vero e che ri-

saldera le piaghe fatte alia Chiesa, quando esse esistano realmente

e siano curabili. A che varrebbero sentenze e condanne? Non ad al-

tro che a far precipitare il male. Se il detto sistema filosofico e ap-

poggialo sul vero, la teologia insegnata fin qui scomparira interamen-

te, se no, la vincera. Che se esso fosse in parle fondato sul vero, ed in

parte sul falso, Irasformera a misura della sua verila la teologia, e que-

sta, purificata dalla lotta, sfolgorera di nuova e piii chiara luce.

Fin qui il Sinodo
;
ma con qual pro? Di portare al colmo la dispera-

zioue de'buoni Olandesi riformati in forza della sconfmata liberta di

esame, lor conceduta. Che si dice loroinfalli? Eccovelo. Se la teolo-

gia professata fin qui sia vera, non si sa
;
se sia falsa, s' ignora ;

se sia

in parte sana e in parte guasta, e oscuro. II nuovo sistema filosofico,

o la teologia moderna, nata dal progresso della scienza naturale, ha

mcsso lutto in forse. Ognuno pero ha pienissima liberta di cercare.

Ma in tanto quale religione si professera? E chi non ha 1' agio o la

facolta di cercare che fara? E posto che dai dotli si definisca per

vera una delerminata doltrina, qual uomo prudente vorra fidarsene,

quando per altri progress! della scienza puo trovarsi o falsa o dub-

bia? II viluppo e inestricabile. E i figli della Chiesa riformala neer-

landese per la teorica del Sinodo affogheranno, senza speranza di

scampo, nella loro liberta sconfmata, come perisce quel naufrago,

cui non si offre alcuna tavola sicura da afferrare, benche abbia lutta

la liberla di brancolare. Eccovi il fine di quella liberla di coscienza,

invocala in Italia a favore della eresia!
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IV.

Volgete ora lo sguardo sopra il Sinodo tenuto pure dai Pastori cat-

tolici a Bois-lc-Duc
,
dal ventiquatlro Seltembre al quattro Ottobre

dell' anno scorso. Noi non abbiamo cognizione di quel Sinodo che

&a\\'Edictum convocations, pubblicato il 25 Luglio dello siesso anno.

Ma da questo solo ci e lecito argomentare conlro il protestante. Con-

fronlate a tale uopo la.sentenza del Sinodo della Chiesa riformata

ceerlandese coir editto indicato pel Sinodo cattolico.

II Sinodo della Chiesa riformata vi presenta una protesta piena di

sCducia, affermando di non avere alcuna aulorita
, ossia di essere

una guardia del corpo senza il diritto dell' armi per la difesa. Non

cosi il catlolico nel suo editlo. Fino dalle prime parole vi dice aver

lui autoritci ed averla sino daH'origine della Chiesa e ve lo conferma

brevemente colla tradizione.

II Sinodo della Chiesa riformata nella sua senlenza e tentennante

in ogni concetto
, si avvolge in giri e rigiri di parole e si acconcia

in bocca arlificiate espressioni ,
si manifesta trepidante. Guardale

il cattolico nel suo editto. Esso va franco in ogni suo passo , parla

il linguaggio della semplicila e della schieltezza, non mostra di temer

chicchessia. I cattolici hanno in riverenza ed in amore cotesli alii

solenni della Chiesa, conoscendo il grande utile che ne deriva. Tanto

diedero a vedere gli Olandesi cattolici
,
e colla comune allegrezza al

sentirne 1'annunzio, e colla preghiera per 1'esito feH0a, e col concor-

so e colle fesle in onore dei Padri del Sinodo
,
falte in Bois-le-Duc.

II Sinodo della Chiesa riformala non affronta alcuna quistione, non

provvede a mali, che scerpano la sua Chiesa, anzi servendo all'an-

dazzo del tempo ne peggiora la condizione, dichiarandone la dollri-

na in forse e soggeltandola ai pensamenli della scienza umana.

Quanto diversamente non precede 1'edillo pel Sinodo cattolico ! Con

lutta lealta esso annovera ad uno ad uno i punli da Irattarsi , nulla

tace, nulla dissimula in essi di cio, che nell' agitazione del lempo

presente deve esser ordinato e deciso a norma sicura del clero e del

popolo. V' e quindi il punto spettante alia Religione rivelala ed agli
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error! avversi
;
v' e quello risguardante la Gerarchia e 1'organamen-

to interno ;
un posto precipuo ha 1' amministrazione delle cose sacre

;

un altro la santificazione dei'fedeli e la istituzione ecclesiaslica e po-

polare. Cio che fu discusso e con somma saviezza determinate parti-

colarmente si sapra, quando verra alia luce il volume che ne con-

tiene i varii litoli. Intanto ci contentiamo di citare le parole del Tijd

esprimenli le grandi speranze dei cattolici olandesi
, che cerlo non

andranno fallite.

S' ignorano, scrivea il detto giornale addi nove Ottobre dell'an-

no passato ,
le risoluzioni prese nel Goncilio provinciale, lenutosi a

Bois-le-Duc. Ma nulla si perde aspeltando. Tutti i decreti saranno

pubblicati a tempo opportune. Essi sono, secondo che dicesi, impor-

tantissimi e formeranno un libro anzi che no voluminoso. Si sa gia

da tutti, che lo spirito di unione e di carita rifulse nel Concilio in

sommo grado, e che quanti vi participarono, ebbero un cuore ed un

animo solo. Noi siamo adunque confermati nella Gducia, che quella

nobile adunanza nel mezzo delle lotte religiose, che qualificano il

noslro secolo XIX, abbia innalzato un monumento, che segnera una

bella pagina nella storia della Chiesa nella Neerlandia.

Eccovi il risultato di questo raffronto : nella Chiesa riformata ogni

cosa vi dice scoramento, dissoluzione e morte
;
laddove nella Chiesa

cattolica ogni cosa vi manifesta fiducia , unione e vita rigogliosa ,

propria della sposa immacolala di Cristo. Ondeche, conchiudendo ii

tutto, il grido di progresso e di liberla di coscienza, con che si da

liberissima stanza in Italia alia eresia del proleslantesimo, e il grido

di un progresso mendace che uccide, e il grido di una liberla scon-

finata che porta la disperanza.
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Confession* di un Metafisico, per TERENZIO MAMIANI,

Firenze 1865.

Sotto queslo nome e scritta dal sig. Mamiani un' opera metafisica

in due gross! volumi; il primo dei quali, di oltre a ottocento pagine,

tratta i principii dell'Ontologia, ed il secondo, di quasi mille, tralta i

principii della Cosmologia. E cosa per verita edificante, clie un poeta

(giacche il sig. Mamiani e poeta) ed un diplomatico (giacche egli e

anche diplomatico) abbia ingegno e goda tempo di scrivere opere

filosofiche cosi voluminose. Ma il forte e che si trovi poi chi abbia la

pazienza di leggerle. Quanto a noi, confessiamo che non siamo giunti

piu oltre della mela del primo volume, scorrendo solo alcune altre

pagine del medesimo e del secondo. Piu che a questo non ci e bastata

la lena. Ci ha dei libri che appena gustati ,
non sappiamo lasciarli

senza giungere al fine; ed altri, che a continuarne lungamente la let-

tura, niuno sforzo di volonta e potente a determinarci. Al numero

di questi secondi appartengono i due volumi del Mamiani. Cio forse

e proceduto in noi da inerzia di spirito, o incapacila a ravvisare la

bellezza e la sublimita delle teoriche, quivi esposte ;
ma quale che

ne sia la cagione ,
noi qui narriamo il fatto, non lo giuslifichiamo.
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Del resto il poco che ne abbiamo letlo e stato sufficiente per afferra-

re, come che sia
,

1' idea principale dell' opera ;
e di essa solaruento

intendiamo fare un cenno in questa rivista.

II Mamiani qui si professa filosofo , convertito dal Psicologismo

scozzese airOatologismo platonico. Eglicon singolare,e certamente

lodevole, ingenuita confessa essersi sovente accorto di avere nelle

sue specolazioni anteriori preso lucciole per lanleqne. Nel corso non

breve di trenta e piu anni
, adoperati , quasi in inlero, a invesligare

quell' ardua scienza (la Metafisica) , egli m' e succedulo delle voile

parecchie di cogliermi in grave errore
,
e di gir confessando

,
tra

me e me
,
che la tal mia dotlrina o la tale altra era falsa di plan-

ta , e necessita voleva che la fosse ricostruita. Dalla memoria dei

quali inganni e poi nato, io nol nascondo, che alle mie fanfalu-

che mandate in pubblico, io dava spesso un parlare assai rite-

nuto, e venivami falto piu radamente di affermare che di negare 1.

Con questa esperienza in corpo pare che 1'Autore dovesse an-

che nel nuovo aringo, in cui ora entra, usare la medesima circo-

spezione, e andare assai timido e diffidente di se. E veramente su-

gl' inizii ne da qualche saggio; giacche se ha chiamato fanfaluche i

suoi precedent! lavori, non dubita di dare generalmente a tulli i

suoi scrilti il nome di cianciafruscole 2. Nondimeno egli aderisce al

suo nuovo sistema con tanta tenacita
;
che nel solvere una forte ob-

biezione, proposta in contrario, dice doversi piuttoslo sminuir la fe-

de nella dialettica e nel principio stesso di conlraddizione. Non

basta a sciogliere il nodo 1* intervento della dialettica e 1'argomenta-

re ricisamente con 1'essere e il non essere e con 1'accordo o la ripu-

gnanza de' termini. Qui certo v* ha qualche cosa che li concilia 3.

Vedete potenza del Platonismo odierno ! Ha virtu di farvi perfin dis-

credere 1' impossibility de' contraddittorii
; e vi mena ad accettare

coll' Hegel il principio contrario : /' identita degli opposti. La qual

cosa ci sembra conformissima agli amori del nostro secolo : la indi-

1 Yol. I, pag. 5.

2 Tali censure mi sembra sentir pronunziare da taluno (se pur ve n'ha)

che badi alle mie cianciafruscole. Ivi pag. 35.

3 Ivi pag. 234.
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pendenza e liberta del pensiero. Imperocche se il pensiero e vera-

mente libero , convien che sia in tutlo rigore padrone di se rnedesi-

mo, e pero svincolato da ogni legge. Or il principle di contraddizione

e legge , e legge severissima
;

la quale non ammette ne dispensa-

zione ne epicheia in verun caso. Esso dunque e un impaccio terribile

per la liberta del pensiero ;
e come tale dovrebbe essere del lulto

rimosso dalla filosofia del progresso. Ma veniamo al platonismo del

sig. Mamiani.

Noi non ci confidiamo d' averlo ben compreso, stanle la sua ar-

duita. Tuttavolta lo esporremo quale ci sembra ricavarsi dal libro ;

e per ovviare agli abbagli , procureremo di descriverlo colle parole

medesime dell' Autore.

Egli comincia cosi: Anzi tutto, io mi persuasi non darsi scien-

za effetlualmente prima e dimostrativa delle supreme verita, quando

non si pervenga, o per discorso necessario o con la evidenza im-

mediata del fatto, a scoprire la esistenza dell'ente assoluto 1. Co-

me ognun vede, il Mamiani vuole qui stabilita la conoscenza a prio-

ri
, e propriamente pel principle stesso dell' essere e del vero

, che

e Dio, inleso da lui sotto il nome di ente assoluto. Con do egli s' ar-

ruola, non puo dubitarsi, alia schiera degli Ontologi; ne noi gliene

moviamo richiamo, giacche de gustibus non est disputandum. Quel-

lo pero, che non sappiamo approvare, si e il contentarsi che all' esi-

slenza dell' ente assoluto si pervenga indifferentemente o per evi-

denza immediata o per discorso. No; i veri ontologi debbono asso-

lutamenle volere che a quell' esistenza si pervenga per immediata

intuizione. Se per poco si ammette che anche nell' ordine diretto si

perviene all' esistenza di Dio per discorso, 1'Ontologismo e distrullo;

giacche quell' esistenza non sara piu obbietto di visione immediata ,

ma inferenza di raziocinio, e conosciuta, come dice S. Tommaso,
nella verila di questa proposizione dedotta : Dens est.

La quale ambiguita di metodo potrebbe notarsi nel falto slesso del

Mamiani
; giaccfie mentre egli ci dice spessissimo che 1' assoluto ap-

parisce e si manifesta immediatamente all' intelletto nostro , ne co-

1 Pag. 12.
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nrincia poi la tratlazione col dimoslrarne per via di raziocinii 1' esi-

stenza 1. Vero e che nel lessere tali dimostrazioni egli dice di voler

evitar Fesperienza quale che sia 2, e procedere per argomenti che

chiama diretli ed assoluti. Ma in cio
T
se non andiamo errati

, egli

cade in varii abbagli. Primieramente la ragione che arreca per ab-

bandonare in questa faccenda 1' esperienza , si e perche il fonda-

mento d' ogni fatto e d' ogni esperienza e agli occhi deU alia spe-

colativa insufficienlissimo e fragUissimo, perche di natura contin-

gente e capevole di negazione 3. Ma questo e un sofisma puerile ;

giacche anche gli scolaretti di logica saprebbero rispondere che il

conlingente e capevole di negazione ,
in sensu diviso , non in sensu

composite : e vuol dire che potrebbe non esistere e cessare di esi-

stere; nia supposto il fatto della sua esistenza, mentre dura lal sup-

posizione, non si puo avverare 1'opposlo, in virlu dello stesso prin-

eipio di contraddizione, il quale vieta che una cosa, dum est, possit

non esse. In secondo luogo il cominciare da un fatto , e percio da

un' esperienza ,
e indispensabile al processo filosofico. Gli stessi

ontologi , non ostanle la loro alia specolativa ,
debbono muovere

da un tal punto; giacche Tintuizione dell' assolulo
,

in cui si fonda-

no, non e un fatto ancor essa? E chi potrebbe atteslarla, se non la

coscienza ? Rimossa una tale intuizione e una tale testificazione
(
en-

trambe cose contingent!, come contingente e lo spirito a cui appar-

tengono) , cade per terra tulto 1' edifizio ontologico per rispetlo al

filosofo. E questo nostro discorso ci sembra confermalo dall' esempio

stesso del Mamiani, nel dimostrare che egli fa 1'esislenza dell'asso-

luto. Noi veramente poco o nulla abbiamo potuto raccapezzarne, pel

garbuglio ontologico , ond'egli avvolge quelle prove: colpa, senza

diibbio, della mente nostra, negata del tutto all'a//a specolaliva

dell'Ontologismo. Ma, cosi in confuso, ci sembra che esse si appog-

gino sulla natura delle idee. La dimostrazione
, egli dice, a priori

di Dio rimarra, sempre disperata , insino a che non la si deduce in

uno di questi due modi ; o provando col fatto o col faziocinio che in

1 Lib. I, cap. II : Dimostrazione delV assoluto.

2 Pag. 81. 3 Pag. 82.
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ogni qualunque idea sla una forma rappresentaliva ,
e non puo non

istarvi , e pero essa idea legasi necessariamente e immediatamente

col proprio idealo o esistenle o possibile; ovvero argomentandosi

non gia dal contenuto dell' idea, ma si dalla sua esistenza e dalle

condizioni essenziali che 1'accompagnano; imperocche 1'idea piglia

suo luogo ella pure tra le vane specie di essere e non si confonde col

nulla 1. IVoi non neghiamo che dall'idea, sia che si riguardi la sua

entita soggetliva , sia che la sua contenenza oggetliva , puo ottima-

mente argomentarsi all' esistenza di Dio : giacche i' esistenza del con-

lirigenle inferisce irrepugnabilmente 1'esislenza del necessario, e

1' ordine ideale si fonda ultimamente nell' ordine reale. Ma diciamo

che
,
dove non si voglia panteisticamente confondere la forma e il

contenuto dell' idea con 1' essere stesso di Dio
;
una tal dimostrazione

ancor essa a posteriori ,
cioe dall' efletto alia causa suprema. L' i-

dea nella sua entila soggettiva e una modificazione dello spirito.

Nella sua contenenza oggetliva e una espressione intelletluale della

cosa conosciuta, un verbum mentis, in cui s' intuisce 1' oggetlo come

injmmagine prodotta dall'azione contemporanea dell'oggetto e del

soggetto. Non e qui certamente il luogo di spiegare si fatta teorica,

che e la sola capace di solvere si difficile nodo : chi ama conoscerla,

legga il secondo volume della Conoscenza intelletluale del P. Li-

beralore.

Tornando ora al Mamiani
,
osserviamo da ultimo che quand' an-

che dall'idea, che abbiamo di Dio, potesse direttamente dimoslrarsi

la sua esistenza ; cio nondimeno non basterebbe per 1' Ontologismo,

al quale e necessaria T esistenza di Dio , non dedotta per raziocinio,

ma percepila per immediata visione. L' aver confuso tra loro cose

tanto diverse, e stata la cagione, per cui gli Ontologi credessero di

aver dalla loro parte S. Anselmo e S. Bonaventura 2.

Senonche ci sembra di udire taluno, il quale ci dica non aver noi

. compreso il pensiero del Mamiani nell' istituire che egli fa la dimo-

strazione dell'esistenza di Dio
; giacche egli con essa intende non gia

1 Pag. 88.

2 Vedi la citata Opera del LIBERATORE vol. I, cap. 2, art. XIV, Se I' On-

tologismo tragga origine da S. Agostino ed altri Dottori della Chiesa.
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di provare quello che non ha bisogno di prova , ma solo di cbiarire

come noi, per questo stesso che possediamo le idee, possediamo la

intuizione dell' Assoluto
;

il quale, al trar de'conli, e subbietto e ter-

mine delle medesime. Infatti egli epiloga le sue prove in quesli due

sillogismi :

l.
e
Tutte le forme eterne e assolute, di quali specie si vogliano,

o sono 1'Assoluto reale ovvero si sustanziano in esso. Ora le verita

necessarie sono una specie di forma eterna ed assolula. Dunque le

Terila necessarie o sono 1'Assoluto reale o si sustanziano in esso.

2.0gni assoluta verila, terminar dovendo in oggetto altresi as-

solulo, prova apoditticamente 1'esistere di esso oggelto o come eler-

110 atto o come eterna possibilila. Ora nella Ipotesi di Dio (il quale

con puo esistere se non come atto) sono tante verita assolule, quanti

predicati vi si distinguono. Esiste dunque in alto perpeluo I'oggetto

loro assoluto che e Dio 1.

Ma qui appunto ci riesce piii malagevole il trovare il bandolo di

questa matassa. II Mamiani dichiara di non ammeltere ne la intel-

lezione della sostanza unica dello Spinoza ,
ne la visione degli ar-

chetipi in Dio del Malebranche, ne la inluizione dell'Ente, che crea

1'esistente, del Groberti. Egli pretende di dare una nuova forma al-

TOntologismo, affermando che la mente nostra intuisce 1'Assoluto non

nella propria sussistenza, ma solo nel punto di congiungimento che

esso ha con le idee. L' anima inluisce 1' Assoluto nel suo termine

di congiunzione, ma non piu la. Onde in quel modo che 1'intimo del

subbietti esterni le si nasconde e le si abbuia
,
succede altrettanto

per 1'Assoluto; il quale se e lecito cosi parlare, non apparisce all'a-

nima nell' essere suo
,
ma solo fiocamenle le -trasparisce dal fondo

degli enti rappresentalivi che sono le idee 2. Non puo negarsi che

questa inamagine dell'Assoluto che fa capolino dal fondo delle idee ,

senza pero manifestarsi, ma solo trasparendo cosi nel buio, e bellis-

sima ;
massimamente se si considera che esse idee si affacciano al

nosiro spirito come impalpabili superfide di cose celesti 3. Solamen-

le ci sembra che un' immagine cosi leggiadra sarebbe slata meglio

1 Pag. 121 e 123. 2 Pag. 160. 3 Pag. 172.
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collocata in qualche poesia, che in un libro di argomento filosofico,

dove le melafore non sogliono fare troppo buon giuoco. E veramente

che senso ha quello stare dell'Assoluto in fondo alle idee? Ogni idea

rappresentatrice d'un oggelto. II Mamiani vuole che tal rappresen-

tanza non sia per similitudine, ma sol per rapporto di segno a signifi-

calo 1. Questo e un altro garbuglio; nondimeno passi pure. Ma certo,

vuoi come similitudine, vuoi come segno, 1'idea ti riferisce un oggetto

immediatamente. Qual e dunque 1' oggelto immediatamente riferito

dalle idee? Certo, o 1'Assoluto o una cosa diversa dall'Assoluto o 1'una

e 1' altro insieme. Nel primo e nel terzo caso 1'Assoluto non ista in fondo

ma in prospelto dell' idea; giaccbe e oggelto o unico o concomitante;

e non si vede ragione per cui 1'uno debba stare innanzi e r altro. die-

tr*% quasi nascosto. Anzi
,
secondo i principii dell' Ontologismo ,

dovrebbe nell' idea intuirsi prima 1' Assoluto e poscia il relative
;

si

perche questo e inteso in virtu di quello, giusta il sistema, e si per-

che la relazione suppone il suo termine non meno nell' essere che

nella conoscenza. Resta dunque il secondo membro della parlizione.

Ma se 1' idea ha unicamente per oggelto una cosa diversa dall'Asso-

luto ; non intendiamo bene in che senso possa dirsi che 1'Assoluto

stia in fondo della medesima. L' unico senso legiltimo ci sembra es-

sere che 1' Assolulo , benche non ancora apparisca , potrebbe nondi-

meno apparire in virtu dell' altro oggelto che attualmenle apparisce.

Ma una tale apparizione in che modo potrebbe accadere? In due soli :

o in virtu di discorso, in quanto dall'esistenza almeno ideale dell'og-

getlo, che apparisce, si deduca 1' esistenza reale dell'Assoluto da cui

quello tragga origine; o in virlu d'analisi aslralliva, in quanlo

sciogliendo 1'oggelto nei suoi elementi, si trovi da ullimo 1'Assoluto.

II primo modo non e ontologico ; giacche non darebbe 1' inluizione ,

ma sol la dimostrazione dell' esistenza di Dio. II secondo menerebbe

diriltamenle al panleismo ; giacche 1' Assoluto non sarebbe altro in

sostanza che la nozione astralla dell' ente
,

la quale resta in fondo

a ogni analisi di concelto ideale.

1 Pag. 160.

Serie VI, vol. Y/, fasc. 386. 14 12 Aprile 1866.
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E a questo in sostanza riesce tutta cotesta faccenda di Platonismo

rcstaurato ,
di cui si solluccherano tanto oggidi tutti i liberali

, che

vogliono far da filosofi; comeche protestino tult'altro colle parole 1.

Qui noi ci arresiiamo; non sembrandoci valer la pena di piu lun-

gamente discutere quest' opera, la quale cerlamente trovera ben po-

chi lettori, tanlo essa e tediosa non solo per la materia ma eziandio

per la forma, poco ordinata e molto nebbiosa.

II Mamiani, come dicemmo, e filosofo, e poeta, ed e politico. Co-

me politico ,
il suo atto piu nobile e stato i' aver, in compagnia del

Gavour, compito le annessioni al Piemonte delle province pontificie.

Di cio egli si vanta mirabilmente 2
;
ma noi gli auguriamo che non

esca di questo mondo con questo merito sulla coscienza. Dove cio ,

per disgrazia, non si avverasse, lemiatno forte che sia vana lusinp il

saluto, che egli si appropria, fatto a Dante nella sua salita al cielo 3.

Come poeta, avea sorlito dalla nalura dei pregi per esserlo; ma sven-

turatamente avendo voluto trattar argomenti cristiani, con la menle

tutla pagana, e riuscito a una sconciatura ne' suoi piu famosi e stu-

diali lavori. Come filosofo infine., diciamo ricisamenle non esserci

1 II Mamiani nell' Appendice al primo volume pone un estratto della sua

prefazione al dialogo di Schelling intitolato: 11 Bruno; nel quale estratto

confuta il panteismo. Ma cid che prova? Al piu la bonta della sua intenzio-

ne, non gia la bonta dei principii che segue.

2 Essendosi nel 49 rinnovellato con fiera perseveranza e con acre sod-

disfazione il decreto del mio esilio lunghissimo; il mio buon genio porsemi

il sovrumano compiacimento di cancellare io stesso quell' odiosa sentenza ,

accettando di conserto con gli altri colleghi e a nome deH'ottimo nostro Re

il plebiscite dei Marchegiani e degli Ilmbri. Vol. II, pag. 980.

3 Questo solo e bello, questo solo e immortale ne' tuoi lunghi e sudati

studii e vaporera come incenso, dove nessun bene puro e perduto ; e la

forse per questo solo meriterai che ti si rivolga il saluto caro e affettuoso,

che Dante salito al secondo cielo udiva farsi con queste parole:

Ecco chi crescera li nostri amori. Vol. II, pag. 989.

II Mamiani giustamente pone quel forse ; giacche la faccenda e molto dub-

bia, se Iddio nella sua misericordia non lo scorga a riconciliarsi colla Chie-

sa, fuori di cui non e salute.
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molto riuscito ;
se inlendiamo per filosofia nbn le lunghe dicerie, ma

le limpide ,
ordinate e dimostrative trattazioni del vero. Colpa non

tanto dell' ingegno ,
che in lui ci pare anzi svello ed acuto ; quanto

delle fonti, per lo meno impure, da cui egli ha attinlo le sue dottrine.

II.

Giornale della mia prigionia, segmlo dal racconto di una campa-

gna negli Abruzzi, del Conte DE CHRISTEN, versions dal frame-

*se Malta , Marzo 1866. Un vol. in 8. di pagine IV, 76.

II conte De Christen , giovane di nobile sangue francese
,
e di pfii

nobili spiriti , dedico, nel 1860, la sua spada e il suo coraggio alia

causa di Francesco II, re delle due Sicilie. Nel Seltembre di quel-

Fanno gli si presento la prima volta in Gaeta
,
e n' ebbe il comando

di un corpo franco
,
che opero utilmente negli Abruzzi ;

donde dove

ritrarsi negli Slati pontificii all'appressarsi del general Cialdini. Non

disanimato per questa necessaria ritirata , il De Christen fece molti

altri disegni , ando e rivenne parecchie volte da Gaeta
,
e in mezzo

ad ogni sorta di ostacoli
,
anzi d' impediment!, si pose all'ardua ope-

ra di raggruppare un forte nerbo di volontarii , per gittarsi
con essi

a molestare i fianchi e le spalle delle milizie piemontesi , in tanto

che una sortita vigorosa da Gaela ne attaccherebbe il fronte. Molti

lentativi fatlivi intorno caddero in vano : tradimenti di creduti amici,

resistenza da parte delle milizie francesi stanziate negli Stati ponti-

ficii
, oslacoli posti dalle autorita pontificie ,

lo privarono piu d' una

volta delle preparate armi
, e ne sparpagliarono i volenterosi segua-

ci. L' ultima pruova eragli per riuscire : alia testa di 400 degli an-

tichi soldati napoletani trovavasi sul punto di entrare in Sora
, quan-

do s'accorse che avea alle spalle imprevedulamenle il generate pie-

montese De Sonnaz, con una divisione di milizie regolari. Si sot-

trasse il De Christen al pericolo certo con una pronta ritirata ; e pi-

glio stanza la notte in Casamari : ma il domani fu perseguitato dai

De Sonnaz, e fu costretto col suo drappello a salvarsi nelle allure

circostanti
,
ed occupo Bauco. Quivi alia punta del giorno seguentc

fu assalito dalla colonna del De Sonnaz, forte di 3500 uomini, munita
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di artiglierie. Lo sforzo-'fu indarno : quel pugno di bravi respinse tre

\igorosi assalti ,
fece parecchi prigionieri , uccise molta gente al De

Sonnaz ,
cosicche quest! fu condotlo a capitolare. I patli furono i se-

guenti : 1. II gen. De Sonnaz uscirebbe colla sua divisione dagli

Stati della Chiesa ,
dando la sua parola d'onore di non rimeltervi phi

il piede. 2.* II De Christen non irapugnerebbe phi le armi ne negli

Abruzzi ne nelle Calabrie ,
finche il re Francesco difenderebbe Gae-

ta : polrebbe pero combattere sopra qualsivoglia altro punto del Re-

gno. 3. I soldati del De Christen sarebbero liberi di fare quel che

volessero. Fatta una tal capilolazione ,
il De Sonnaz usci dalle terre

della Chiesa, avendo avuto piu di 500 uomini tra morti, feriti e pri-

gionieri sotto Banco
;
e il De Christen si ritrasse in Roma. Gaeta

cede : e il De Christen , libero omai dalla sua parola , s'accinse a

miove spedizioni, ed enlro nel napoletano, donde fu, per ordine

espresso del Re, richiamaloinRoma. La capitolazione di Gaeta, per

opera del Governo francese, fu il 13 Marzo 1861 estesa al De Chri-

sten e- a lull! i suoi seguaci ,
i quali pero non potevano essere mo-

leslali pei fatli accaduti nella spedizione degli Abruzzi. Questa sti-

polazione fu il prezzo dell'ordine, inviato dal Re ai comandanti di

Messina e di
^ivitella

del Tronto, di consegnare quesle piazze ai

Piemonlesi.

Come la lealta del Cialdini mantenesse questa convenzlone, non puo

dirsi senza sdegno e rossore. Molti dei soldali, che yi si erano afli-

dati, furono gettati in prigione, non appena toccarono il suolo usur-

pato dai Piemontesi. II De Christen che; nel Giugno del 1861,erasi

recato in Napoli, non venne rispettato piu dei suoi seguaci. A dispet-

to dell'esser egli francese e nobile; ad onta del valore da lui dimo-

strato in battaglia leale; in offesa della capitolazione di Bauco e

della convenzione col Re di Napoli ;
senza nessun nuovo fatlo o prele-

sto, il De Christen fu, li 7 Setlembre di quell'anno, arrestato, chiu-

so nella prigione di Santa Maria Apparente, processato, e li 8 Lu-

glio del 1862 condannato dalla corte di Assisie a died anni di ga-

lera, come reo di complicila nella cosi detta cospirazione di Frisa.

Comincio egli a scontar di fatto la sua pena, finche un'amnislia, data

il 1 Nov. 1863 da Vittorio Emmanuele, non lo rese alia liberta.
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Ora do che gl' intervenne di piu nolevole in lulto il tempo ch'egli

fu nelle career! come imputato, e nella galera come condannato, e

descritlo dal De Christen medesimo in questo suo Giornale, la pri-

ma data del quale e il Gennaro del 1862 e Y ultima il Novembre

del 1863. E perche tale cronaca possa intendersi compiutamente,

vi e alia fine di essa il breve Racconto della Campagna, da lui fatta

negli Abruzzi. L'abbiamo letto con gran desiderio, come si legge

un libro scritlo da persona che altamente si stima : e la lettura non

ci e slata solo gradita, ma ha vinto ogrii nostra espettazione. Noi

aspettavamo dall' animo caldo e passionato del De Christen pagine

piene d'immaginazione e di fuoco: descrizioni quanto vive -tanto do-

lorose : ed invece vi abbiam trovata unita ad una grande delicalezza

di senlimento una serenita tranquilla di mente, come di chi narra

avvenimenli di tempi lontani e di persone non conosciute. Noi aspet-

tavamo discussioni politiche, piene di quel senso di giustizia che fece

dispregiare al De Christen gli agiati ozii della sua casa per correre

la fortuna d'un Re, quanto meritevole della migliore, altrettanto dal-

la pessima colpito : ed invece la polilica ometlesi interamente dallo

scrittore, e nessuna disquisizione ne faticosa ne pungente viene a

inlerrompere 1'altrattiva del nudo racconto dei fatti suoi personal!.

Noi aspettavamo infine quel giuslo scoppio di sdegno che un animo

generoso deve concepire innanzi alia vista dell'iniquita che trionfa,

della prepotenza che insulta, o della doppiezza che tradisce : ed in-

vece ci ha falto meravigliare quella nobile mansueludine
,
onde egli

novera senza ire impotenti i colpi che Than percosso, tollerando non

per insensibilila o per inconsapevolezza, ma per virtu d'animo dis-

pregiatrice d'ogni insulto o tormento che si soffra per amore del giu-

slo e del vero.

Con tutto cio 1'affezione deiranimo in quesla lettura lion s' e pun-

to nulla scemata per mancanza di questi stimoli : essa anzi vi si e

tanlo piu rinvigorita, quanto meno e stata da calore di stile, o da im-

peto di passione spronata. La semplice nudita dei fatti, non esage-

rati
, non coloriti, eccita una convizione piu profonda, equesta muo-

ve gli affetti deH'animo con tanta maggior durevolezza , quanto mi-

nore e T impeto del priino impulse. Questa e appunto 1'arte dei gran-
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di scrittori ; quando essi mirano a destare affetti che non isfumino

col cessare della lettura , cercano d'insinuarsi dolcemente neirin-

telletto collo splendore tranquillo della verity
, e per via d' esso non

eccitare una subita vampa , ma accendere chetamenle il fuoco in

cuore'del lettore persuaso e convinlo. Quello che negli altri scrittori

suol essere arte , nel De Christen e natura. Egli non iscrive per de-

star interesse: non adopera nessun artificio per manlenerlo : non ha

in mira un pubblico che vuol commuovere. Egli scrive per suo uso

privato alcuni ricordi giornalieri della sua prigione e della sua gale-

ra : e li scrive con quell'abbandono, anzi con quella trascuratezza con

cui si gitlano solitamente in carta simili appunli. Uscito di prigione ne

fa confidenza a qualche amico intimo: e a costoro persuasione si la-

scia indurre a stamparli , dopo di avervi fatto un po d' introduzione

e due parole di conchiusione. Non fu dunque il magistero dell' arte

che rese cos! interesfianti le sue memorie : fu la generosity del ca-

rattere
,
la serenila della coscienza, la fiducia nella propria inno-

cenza, fu, in una parola, la nalura virtuosa che diresse senza rifles-

sione la penna.

V e ancora un' altra circostanza che concorre a rendere interes-

sante questa letlura , senza che uno studio deliberato yi abbia coo-

perato. Gl' insulti, gli strapazzi, i tormenti, fatti soffrire nei due an-

ni di prigione e di galera al De Christen, sono cosi gravi per se me-

desimi e cosi immeritati da lui
,
che a destar la compassione non

hanno bisogno d' essere ne esagerali ne ravvivati da fantasie e da

discorsi. Noi non diremo che il nobile Francese sia slato malmenato

peggio degli altri imputati o condannati politici, gittati dalla rivolu-

zione nelle segrete o nei bagni : anzi crediamo per 1' opposito che

moltissimi altri di quegli sventurati hanno patito assai piu del De

Christen. Ma non e necessario dir cio, per sentirsi amareggiato 1'a-

nimo di fronte a tulto quello che si fe' soffrire a lui. Cio che egli ha

patito e pur tanto
,
che basta alia piu tenera condoglianza verso di

lui, ed alia piu severa riprovazione dei suoi carnefici. Se allri sof-

fri di piu , lungi dallo scemare le sue pene , glie le accrebbe collo

spettacolo dei patimenti altrui. Se altri soffri di piu, cio mostra qual

sia in effetlo la giustizia decantala del Governo usurpatore ,
ma non
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inostra che il De Christen sofMsse poco. Questa circostanza poi da

una importanza lutto speciale al Giornale del De Christen. Esso e la

piu eloquente confutazione che potea farsi per opera della rivoluzione

al famoso libro di Gladstone; e al tempo stesso la piu severa ritor-

sione dei piagnistei rivoluzionarii sopra le inventate torture del Poe-

rio. E appunto per questo rispetto noi ci siamo compiaciuti di ve~

derlo fatto di pubblica ragione. II De Christen raccontando con sem-

plice schiettezza quello che esso ha sofferto, quello che esso ha vedu-

to, senza commenti, senza amplificazioni, senza discorsi, ispira tan-

la fede e ingerisce tanta evidenza ,
che il lettore e costretto a dire:

questi si che sono patimenti veri, questi si che sono veri orrori.

Dicemmo che il Giornale del De Christen e scevro di ogni politi-

ca. Questa parola ha bisogno di una spiegazione. Politica v' e : ma

essa non e trattala direttamenle dal libro ,
ne fluisce pero come na-

turale e, per cosi dire, involontaria conseguenza del libro stesso. Tu

vi leggi il processo fatto al de Christen : vi scongi con evidenza som-

ma la vacuita o la falsila delle testimonianze, 1'assenza d'ogni pruo-

va, anzi pur d' ogni prelesto: e vedi in chi dirige e ispira i gturali

1'animo determinato di carpire da loro una condanna. Puoi approva-

re il Governo, ove tali iniquita contro la liberta tanto decantata degli

individui, contro la indipendenza tanto millantata dei giudici, con-

tro la fede tanto esaltata dei traltati si commettono? Tu vMeggl
come le carceri rigurgitino di detenuti polilici, non interrogati, non

processali, non giudicali per mesi e per anni interi. Puoi non isde-

gnarti contro un Governo, che mise sossopra 1' Europa per quel pu-

gno di carcerati, i quali erano stati legalmente condannati, ed erano

con mitezza qualche volta anche soverchia tenuti chiusi? Tu vi leg-

gi le mille sevizie, che ciascun compagno di sventura ha quivi soste-

nute col De Christen
;
vi leggi le ingiustizie ,

di cui fu vittima nella

sua patria; vi leggi i sentimenti delle popolazioni, il cui eco di sim-

patia giugne ad irrompere fino in quegli ergasloli : tu vi leggi le

male arli onde la rivoluzione riusci al trionfo ,
e la detestazione in

che essa e presso tutte le persone dabbene. Com' e possibile con-

cepire stima di un tal Governo, o porvi fede? E cosi va dicendo d!

cento allri particolari che risaltano in ogni fatlo
, benche raccontata
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con tutla bonarieta. La politica non \1 e dunque Irattata peculiarmen-

te in qualche luogo ; perche essa trovasi naturalmenle diffusa da

per tutto. II Giornale adunque del De Christen prende anche da do

una importanza grande. La penna del De Christen fa piu male al Go-

yerno colla sua si temperala cronaca di dolori e d' insulli ,
che non

gli facesse danno la sua spada.

Per tal rispetto noi crediamo che la rivoluzione fara ogni opera

per impedirne la diffusione. Ma questa \i sara. E impossibile che

un libro, scrilto con tanto garbo, che porta un nome si onorato, che

svela fatli si poco credibili
,
e non ha fiele di amarezza neppure pei

suoi nemici, rimanga ignorato.

III.

La Divinita di Gesu Cristo, nuova dimostrazione ricavata dalle ul-

lime impugnazioni dellincredulita ; opera di AUGUSTO NICOLAS.

Traduzione e commento di FRANCESCO TIRELLI d. C. d. G.; un

vol. in 8.* dipagg. XXVI-307. Bologna, tipografia Mareg-

giani 1865 1.

Se le recenti bestemmie del francese romanziere che tenlo di ac-

cattarsi fama, coll' infamare 1' oggello piu sublime e piu santo della

fede cristiana, non avessero partori lo allro frutto, che di provocare i

piu valenti ingegni del crislianesimo a difendere e ad illuslrare il

capitalissimo domma da quello stolto impugnato ; gia tutte le anime

buone e fedeli avrebbero a consolarsi che da un cosi gran male si

sia ricavato un cosi gran bene. Ecco trascorsi oggimai tre anni da

die il lurido libello del Renan fu dalo a luce : esso e morto
, sepolto

e quasiche obliato : e nulla di meno la nostra Italia non ancora fini-

sce di produrre opere in confutazione di quella mattezza a paro che

empieta dell' aposlata francese. Indizio sicuro di forte fede e di piu

forte amore di questa nostra terra privilegiala yerso dell' Uomo-Dio !

Annunziando noi questo nuovo e bel libro
,
non e animo nostro

di allungarci a discorrerne i meriti, i quali per varie parti ha sopra

1 Si vende in Bologna all'uffizio delle Piccole letture cattolicheL. it. 5,50.
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di tanli altri simili che 1' hanno fra di noi prec^dulo; ma piultoslo di

indicarlo come un antidoto salulare, utile ad ogni genere di persone,

contro la miscredenza moderna. E solto questo rispelto crediamo di

rendere un vero servizio ai caltolici Italian! raccomandandolo loro.

Benche il blasfemo libello del Renan sia spento e pressoche poslo

in dimenticanza, e tuttavia pur troppo cerlo che gli effetti delle colui

bestemmie durano vivaci in molti spiriti deboli, in molte anime Ian-

guide e in quella greggia di cosi detli liberali, che ripongono la es-

senza della liberalila nell' avere pecorescamente in conlo di articoli

di fede tulte le corbellerie, purche siano uscite dal cervello di

un incredulo, godente voce di liberale. II proprio modo di convin-

cer costoro (in quanto sono capaci di convincimento
)
era appunto

di prendere nelle mani il libello del Renan, e dal tessuto delle sue

contraddizioni, delle sue atfertnazioni, delle sue negazioni e di tulto

F apparato della saa sofistica, dedurre lucide e irrefragabili dimo-

strazioni, tutte opposite al sacrilego assunto da lui tollo a provare.

Or queslo ha fatto Augusto Nicolas , nome non men chiaro nei fasti

dell' odierna cattolicita, che caro a quanli coltivano i buoni studii

della piela e della religione. E che 1' abbia fatto trionfalmente e con

una grazia e un' arte non comunale, noi ne lasciamo giudice chiun-

que legga 1' opera.

Per queslo ci sembra assai lodevole il pensiero'del P. Tirelli, di

rendere italiano il lavoro di questo laico cattolico, e di farlo gusta-

re air Italia sotto forme nostrali
, e arricchito di abbondevoji giunte

che ne impreziosiscono il valore.

Quanto alia versione , crediamo di potere asserire senza lema di

errare
, che questa sua e una delle buone

, per lingua e per istile ,

che si siano vedute in questi tempi , ne' quali tradurre dal francese

e barbareggiare suol essere tult' uno. Ond' e che egli, anche gia per

questo solo capo, e degno di encomio.

Senonche fuor di dubbio maggiore e la lode che gli si avviene ,

per non essersi contentalo di una semplice versione, tultoche nilida

e gastigata ;
ma per avervi inlromesso di suo tant'altra materia, che

ha duplicato il volume. Questa parte tutta nuova ed originale, che il

traduttore comprende sotto il nome generico di commento, si com-



218 RIVISTA BELLA STAMPA TTALIANA

pone di un ben ragio/iato prologo ai lellori italiani, cui egli indiriz-

za tulto il libro, di note molleplici e di dissertazioni.

Le note assai copiose di numero sono allre critiche, altre dichiara-

tive, altre illustrative ed altre storiche. In tutte queste il P. Tirelli fa

certamente mostra di squisito giudizio, di scelta erudizione e di una

conoscenza non mediocre degli errori moderni, e di quella fina ipo-

crisia, che si suol coprire coll'appellazione di civilta, di progresso e

di luce del secolo corrente. Le temperate osservazioni censorie che

egli innesta qui e cola nelle sue note critiche in ammendazione del

testo, sono di tale giustezza, che il Nicolas medesimo gliene ha sa-

puto grado ;
e sentiamo con piacere ch' egli si propone di fame uso,

per migliorare un' allra edizione di quest' opera sua , quando la im-

prendera.

Sei sono poi le dissertazioni che il commeniatore ha introdotle ac-

conciamenle nel corpo del libro. Di queste, riputiamo piene di suc-

co e di pratici documenti quella che tratta del melodo delle confe-

renze religiose ,
e le tre che hanno per tema il Gesu politico del

Renan; ed abbracciano il Regno di Gesu Cristo in terra
;

1' aforismo

del doversi rendere a Cesare quel che e di Cesare e a Dio quel che

e di Dio; el' amor patrio di Gesu Cristo. Tutto il sistema non solo

dei prelti razionalisti, ma allresi di quei moderati che riducono ii

cristianesimo ad una mera religione di terrestre incivllimento, vi e

scalzato dalle fondamenta con bravi colpi e con una destrezza di ma-

no che apparisce esercitata a questa sorta di polemiche.

Concludiamo adunque che ottimo e il libro ,
ed opportunissimo ai

di nostri. Esso dovrebbe trovar luogo in tutle quelle biblioteche re-

ligiose ,
che si formano al presente per dar pascolo di sane letture o

al popolo o a determinati ordini di persone. Sopratlulto poi lo sti-

miamo accomodato pei giovani che sieno un po' innanzi negli studiJ,

e per lutti coloro che desiderano munirsi di valide armi offensive e

difensive contro la odierna miscredenza.
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1. Commlssione degli Ospedali in Roma -r 2. S. Spirito In Sassia 3. SS. Sal-

vatore 4. S. Giacomo 5. Consolazione 6. S. Gallicano 7. S. Roc-

'co 8. Brefotrofio 9. Considerazioni general!.

1. In Roma sono ventidue spedali, capaci di 4500 letti. Sette di questi

spedali vengono governali dalla cosi delta Commissione degli Ospedali di

Roma; e sono gli Ospedali di S. Spirito in Sassia, del SS. Salvatore ad

SSum, di S. Giacomo in Augusta, di S. Maria della Consolazione, di

S. Maria e S. Gallicano, di S. Rocco, e il Brefotrofio. Essi sono i piu im-

portanti, e fra loro contansi i piu antichi spedali della Crislianita. Antica

loro consuetudine fu sempre il tenere esatti e minuti registri d'ogni cosa,

che potesse condurre alia buona amministrazione economica ed alia mi-

glior cura dei malati che yi si ricoverano. Quest' anno pero, merce P im-

pulso efficace di Mons. Achille Maria Ricci, Commendalore di S. Spirito,

e Presidente della detta Commissione , pubblicansi per la prima volta,

ordinati in tavole, cotali registri, e il grosso volume che li conliene porta
il litolo di Resoconto Statistico l

. Giovera molto lo scegliere e raggrup-

pare in quest' appendice le notizie piu importanli ,
che questo Resoconto

ci fornisce
, perche si vegga colla pruova dei fatli quale carilateYole e

utile assistenza si porga in Roma ai poverl infermi. Affinche poi queste

notizie servano a fare yiepiu pregiare le istiluzioni di pubblica benefi-

1 Resoconto Statistico degl'infermi, curati negli Ospedali di Roma, dipendenti dalla

Commissione istitnita dalla Santitd di Nostro Signore Papa Pio /J, felicemente regnan-
te. Roma, tipografia Menicanti 4863. Un vol. in fol. di pag. XXYIII, 422.
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cenza, alle quali si riferiscono, premetteremo per ciascun ospedale un

brevissimo cenno storico, che ricavererao da un compendioso ma autore-

vole libro 1 del cay. Luigi Grifi, studioso e dotto ricercatore delle me-

morie patrie.

2. Archiospedale di S. Spirito in Sassia. Fu fondato dal sommo Pon-

tefice Innocenzo III (morto nel 1216) ;
riedificato da Sisto IV ; ampliato

da Paolo III, da Gregorio XIII, da Alessandro VII, da Clemente XII,

da Benedetto XIV e da Pio VI
; migliorato dal sommo Pontefice Pio VII

e dal regnante sommo Pontefice Pio IX. Questo spedale e destinato in

particolar modo alia cura degli uomini febbricitanti. Chiunque abbia feb-

bre, sia di qualsivoglia eta, luogo, condizione, religione, si presenta ed

e accolto sull' istante
;

anzi si ricevono anche coloro che, non avendo

febbre, affermano tuttavia di sentirsi male, e percio sono posti in osser-

yazione. I letti (che possono in caso di bisogno oltrepassare i mille) sono

puliti, comodi e ben forniti tanto nella state, quanto neH'inverno. Evvi

un ospedaletto per le malattie chirurgiche. E siccome la esperienza ha

mostralo che gl'infermi di malattie diverse debbonsi tenere divisi, onde

agevolarne la guarigione, cosi sono curati in luoghi appositi gl'infetti

dallo scorbuto, pei quali sono i portici murati della corsia Sistina con 6

letti; i cronici, che nei portici stessi dall'altra banda hanno 25 letti; i

tisici, per cui evvi una sala particolare, delta S. Giacinto, con 13 letti;

e gli operati, che vengono situati in una sala appellata S. Filippo, capa-

ce di 22 letti, di quiete e di custodia maggiore. Evvi una fiorente scuola

di Clinica medica, fondata da Pio VII in particolari camere, con due pro-

fessori dell'Universita, da cui sono ammaestrati gli allievi; la qual Cli-

nica contiene 18 letti, 12 per gli uomini e 6 per le donne, ed ha un assi-

stente decano con quattro giovani aggiunti. A cio si aggiunga 1' ospeda-
letto pei famigliari infermi con 12 letti. Le renditedi S. Spirito in Sassia

ascendono a circa scudi 90,000 all' anno, de' quali se ne spendono circa

cinquanta mila ne' proietti. E non bastando i rimanenti, il Governo sommi-

nistra scudi 36,000 all'anno. Le Suore della Carita custodiscono le guar-

darobe, la dispensa e la cucina: i PP. Cappuccini assistono nello spiri-

tuale i malati, e spezialmente i moribondi: i FF. Concettini, aiutati da

inservienti esterni, li assistono nel corporale: medici e chirurgi primarii,

coadiuvati da buon numero di alunni studenti, ne dirigono la cura. Vi

sono sale anatomiche, gabinetli anatomici, patologici.e mineralogid, bi-

blioteche, sale cliniche, farmacie ed ogni altra comodita per la cura

dei malati e per lo studio della medicina. Dalla Statistica di un Decen-

nio, dal 1831 al 1840, risulta che in S. Spirito si accolgono ogni an-

4 Breve Ragguaglio delle Opere pie di Carita e Beneficenza, Ospizii e Luoghi d' i-

ttruzione della citta di Roma, compilato dal cav. Luigi Grifi, segretario generale del

Ministero del Commercio ecc. Roma, tipografia della Rev. Camera Apostolica -I8G2.
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no 13,492 infermi: che il numero medio dei letti, occupati ogni giorno,

suole essere di 502; che per assislerli si sogliono tenere famigliari 169:

che muoiono annualmente 1145,50, cio che da una mortalita di 8,49 per

cento, la quale essendo minima per un grande ospedale di febbricitanti,

forma il piu bello elogio tanto dell'istituto, quanto della medicina romana.

Dal Resoconto statistico per 1'anno 1864 deducesi che gl' infermi en-

trati nello Spedale dal 1.' Gen. al 31 Die. di quell' anno furono 11,224,

ai quali aggiunti i 455 che vi dimoravano la sera dei 31 Die. 1863, si

ha la somma totale di 11,679 infermi assistiti lungo 1'anno. Se conside-

rasi 1'eta
, dagli specchi offerti si deduce che per ogni cento entrati 49

sono adulti, 42 sono adolescenti, e 9 sono vecchi. Se si considera la pro-

venienza i due terzi appartengono alle campagne circostanti, e un terzo

alia citta di Roma. Se si considera lo stato civile, il massimo numero

degli entrati sono celibi, in molto minor quantita gli ammogliati, in mi-

nima i vedovi. Se si considera la professione il piii gran numero appar-
tiene ai lavoranti dei campi : gli altri essendo per la piu gran parte ar-

teggiani ed operai de' mestieri piu laboriosi e meno retribuiti.

In quanto agli usciti dall' Ospedale raccogliamo queste cifre, e queste
considerazioni. 1 guariti furono 9801; i migliorati che abbandonarono lo

Spedale 109; i trasportati in altro Spedale, o nella sala clinica, o espulsi

per aver simulate malattie che non aveano, 227
;

i rimasi la sera dei 31

Die. nei loro letti 454; e finalmente i morti lungo 1'anno furono 1088.

Quest' ultima cifra da la proporzione di 9, 31 morto per ogni cento en-

trati. Bisogna pero coll'aiuto delle tavole, offerte in questo/tesocowfo, ana-

lizzarla. Nei 1088 morti bisogna distinguere tre grandi classi
; poiche

213 di loro erano entrati nello Spedale affetti di malattie insanabili; altri

293 perirono in conseguenza di croniche affezioni
;
e soli 582 sono i de-

cessi per malattie acute. Quindi se si vogliono separare soltanto le ma-

lattie, insanabili, il cui esito infausto e inojpendente da ogni medica cura,

la media della mortalita si riduce a 7, 51 per / : e questa discende a

5, 24 per 100 se si YUO! tener conto solo delle malattie acute. La qual

cifra sarebbe di molto minore
,

se nei 582 morti di morbi acuti non si

contassero 117, pervenuti all' Ospedale negli estremi della lor vita , non

per curarvisi, ma per morirvi : cio vuol dire che nelle malattie acute tra

gli entrati in istato di potersi curare sopra ogni cento perirono soltanto

4, 20 : risultamento splendidissimo per la medicina romana
,

e per 1'am-

ministrazione dello Spedale.

Non puo essere nostro compito il proseguire quest' analisi piu oltre,

discorrendo
, come ce ne darebbero agio le tavole statistiche che abbia-

no sotto occhio, per ogni singola malattia
,

e per ogni singolo mese del-

1'anno. Per chi studia in medicina e indispensabile il percorrere i quadri

mensili, stampati in questo Resoconto, in cui tutte le notizie di malattie,

di cure, di successo, di eta, di provenienza e va dicendo son poste ordi-

natamente a loro luogo con diligenza grande. Per gli altri bastera com-
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pendiare i risultamenti generali in questo quadro complessivo ,
che rap-

presenta i varii gruppi di malattia e 1'esito della cura:

ANNO STAT1STICO 1864.
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si ha 2778 inferme curate lungol' anno intero. II numero maggiore di tali

inferme e somministrato dalla citta, ascendendo queste a 1755: la cam-

pagna non ve ne mando che solo 739. Per la eta v'e la stessa proporzio-

ne, che nello Spedale di S. Spirito : essendo il massimo numero delle

adulte, minore delle adolescent!, minimo delle yecchie. Ma le yecchie of-

frono un'eta di molto piu avanzata che non s'incontri negli uomini: poi-

che mentre in S. Spirito e difficile incontrarsi in un vecchio di 80 anni,

nello spedale del SSiiio Salvatore spesso le Yecchie inferme superano i

90, e v'ha perfiao chi raggiunge i 100. Per lo stato civile non vi e dif-

i'erenza naturale, cadendo anche qui il massimo numero delle malate sulle

nubili. Per la professione in S. Salvatore accade 1'opposto che in S. Spi-

rito: le operaie, specialmente quelle dei filatoi di lana e di seta, supera-

no di lunga mano le contadine.

Di queste 2778 inferme guarirono interamente 1964 f perirono 446:

uscirono dallo spedale con notabile miglioramento 79: vennero trasportate

ad altri spedali, o congedate per simulazione di malattie 29; e ne rima-

sero 260 a seguitare la loro cura la sera dei 31 Dicembre 1864. Da queste
cifre complessive si deduce che la proporzione generate delle morte alle

guarite e di 16, 05 per 100. Ma bisogna considerare che pei due gruppi
di malaltie insanabili e di rnalattie croniche vi sono nello spedale 489 in-

ferme, delle quali perirono 196: cosi per le malattie curabili rimangono
2289 infermej delle quali la morte non miete che sole 150; e quindi la

media della mortalita per queste ultime e di 6, 55 per 100. Piu minuti

ragguagli veggonsi nel quadro seguente, composto colle norme medesime
che quello per 1'Ospejlale di S. Spirito:

ANNO STATISTICO 1864.
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4. Archiospedale di S. Giacomo in Augusta. Fu istituito per yolonta

del Cardinale Giacomo Colonna nel 1338, per gl' infermi di arabedue i

sessi che avessero piaghe, utceri, tumori, ferite, sih'lidi e altri raorbi di

alta chirurgia. Molti Pontefici vi spesero intorno i loro beneficii, e tra

gli ultimi sono da annoverare Pio VII che, nel 1815, vi eresse la scuola

chirurgica, di anatomia pratica e di operazioni ch irurgiche : Grego-
rio XVI, che nel 1834 vi stabili le Snore della Misericordia per le infer

me, e i Benfratelli pel governo dello spedale, e il regnante Pontefice

Pio IX, che vi ha fatto costrurre nuove corsie e mille comodita, come

riferimmo a suo tempo. Vi si ricevono i malati senza restrizione di eta,

di patria, di religione. L'Ospedale e capace di piu di 400 letti: e gli uo-

mini superano di un quinto le donne. Le rendite del pio luogo ascendono

a 32 mila scudi, dei quali 16,760 provengono dal pubblico erario.

Dalle tavole Statistiche che sono. nel Resoconto e riguardano questo

Spedale, scevereremo le cifre spettanti agli uomini da quelle spettanti a lie

donne per maggior chiarezza. Dal 1 Gennaro al 31 Dicembre 1864 en-

trarono 1541 uomo, e aggiuntivi i 143, esistenti al 31 Dicembre 1863,

abbiamo che 1864 uomini vi furono curati in quell' anno. Le donne mon-

tarono a 862: poiche 115 ve n' erano alia fine dell' anno preceduto, e

747 vi vennero lungo 1'anho. Cosi il numero totale degl'infermi curati asce-

se a 2546. In quanto all' eta troviamo la seguente classificazione. Eta

adulta : uomini 945, donne 422. Eta adolescente : uomini 414, don-

ne 219. Eta senile: uomini 191, donne 101. La massima parte di questi

infermi proviene dalla citta di Roma, essendone entrati 969 uomini, e

561 donae; menlreche dalla campagna non vi entrarono che 579 uomi-

ni, e 183 donne. Veniamo ora all' esito delle cure intraprese. Dei 1684

uomini curativi ne guarirono 1353, ne uscirono, dopo notevole migliora-

mento, 29; furono trasferiti in altri ospedali 30, e rimasero a continuare

la cura 108: cosicche i morti ascesero a 168 uomini, che danno per cifra

di mortalita 9, 9 per cento. Per le donne questa cifra e piu elevata, giu-

gnendo a 10,09 per 100 : giacche essendone entrate 862, ne uscirono

guarite al tutto 623, migliorate di molto 29, trasferite in altro spedale 26,

e morte 89. Delle quali cifre medie di mortalita da ragione a un tempo,
e analisi il prospetto statistico seguente, che classifica i principali gruppi

di malattie, curate nel detto Spedale lungo 1'anno 1864:
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ANNO STATISTICO 1864.
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poiche essa forni 303 uomini e 73 donne, quando la campagna non man-
doy\i che 227 uomini e 18 donne. Generalmente parlando la morlalita
fu pressoche uguale nei due sessi, cioe di 10 sopra 100

; essendo morti
51 uomo, e 9 donne. Nella sera del 31 Dicembre 1864 rimanevano nel-

lo Spedale 33 uomini e 9 donne. Nella tabella sintetica che segue racco-

gliamo le cifre principal} sopra alcuni gruppi di malattie
,
curate in que-

sto pio luogo :
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I curati nell'anno 1864 in questo pio luogo, furono 901: poiche ai 31

Dicembre dell' anno innanzi vi erano rirnasi 78 uomini, e 34 donne; e

lungo 1' anno 64 vi entrarono 582 uomini , e 207 donne. Qui 1' eta ado-

lescente presenta la cifra raaggiore, essendovene stati 327 uomini, e 94

donne: 1'adulta la cifra media, contandovisi 228 uomini e 59 donne: la

vecchiezza la minima, cioe 32 uomini e 17 donne. La citla forni il mag-

gior numero di malati, vale a dire 374 uomini e 142 donne: la campa-

gna il minore, cioe 214 e 27. L'esito delle cure fu assai felice, eccettua-

te le dermatosi specifiche: poiche non vi furono che 32 decessi
(
uomini

25, donne 7) sopra i 901 curato. La sera del 31 Dicembre 1864 rimase-

ro nello Spedale 68 uomini e 41 donna, essendone gli altri usciti guariti.

II compendio sinottico che qui aggiungiamo raccoglie in gruppi comples-

sivi le cifre principali ,
che trovansi svolte nel Resoconto con tutta dili-

genza, in ciascuna delle specie particolarissime di malattie e delle epo-
che di tempo.

ANNO STATISTICS 1864.
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altre condizioni special! desiclerano di esservi alloggiate per qualche tem-

po prima di partorire, e queste chiamansi depositate. Nessuna e obbligata

a palesare il proprio nome e la propria condizione
,
e chi yuole puo re-

starvi sempre velata nel volto. Yi si serba scrupoloso segreto ,
ne yi en-

tra giurisdizione criminale o ecclesiastica
,
ne si ammettono yisite di

chicchessiasi. Ognun vede da quanta discrezione ed indulgenza sono ispi-

rati tali regolamenti. Ha ordinariamente yenti letti, ma nel bisogno se

ne aggiungono degli altri. La rendita ascende a scudi 2490
,

dei quali

690 sono forniti dall'erario. Tutte le notizie relative all'anno 1864 troyansi

classificate nella tayola seguente ,
che desumiamo dal detto Resoconto :

ANNO
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ti i contrassegni dati o ritrovati studiosamente. II bambino e consegnato

alle balie
,
che vivono nel Brefotrofio solto la disciplina delle Sucre del-

Ja Carita, o a donne di buona condotta fuori della pia casa. Nel Brefotro-

fio di S. Spirito fan capo gli esposti non solo della citta di Roma, ma
delle campagne circostanti

,
anzi ancora delle province limitrofe. I fan-

ciulli esposti si allevano aH'agricoltura e alle arti : le fanciulle sono allo-

gate in conservatorii appositi. I maschi, giunti all'eta di 21 anno, si licen-

ziano, con dar loro qualche discreta somma di denaro. Le donne ricevono

la dote per allogarsi in matrimonio, o rimangono nel Conservatorio.

Dalle tavole poste nel Resoconto pel 1864 deduconsi le seguenti noti-

zie. Sopra i 1058 fanciulli dati al Brefotrofio lungo 1'anno, 189 furono ri-

conosciuti per legittimi in appresso ; 909 si possono riputare illegittimi.

In quanto al sesso ye ne furono 545 maschi
,
e 553 femmine. Innanzi al

compimento del primo lor mese dalla nascita vennero 957 fanciulli; 154

non oltrepassavano il primo anno
;
17 soltanto superavano questa eta.

Siccome il 31 Dicembre 1863 il pio luogo avea in sua custocfia 2223

esposti, cosi la cifra totale del fanciulli, che vi ebbero ricovero nel 1864,
ascese a 3321. Sopra una tal cifra gli usciti nel detto anno furono 1362

divisi in questi tre ordini. Furono conceduti a probe persone per appli-

carli all'arte 69 : furono restituiti ai loro genitori 133 : ne morirono 1160.

La mortalita dunque fu di 1 a 3. A prima vista questa cifra spaventa gli

inesperti, ma sembrera lodevole ai pratici. Essa e 1'effetto della condizio-

ne loro, non dell' incuria della carita. In Londra, non gia solo nell'Ospizio

della Maternita
,
ma in tutta la citta muore almeno un fanciullo sopra

quattro: e spesso due e qualche anno tre sopra quattro *. Fara meraviglia
ora che ne muoia uno sopra tre in un ospizio di maternita? Si considerino

queste circostanze. Spesso nascono da genitori viziati e infermi : le loro

madri il piu delle volte hanno dovulo mancare d' ogni cura nello stato

della loro gravidanza : nati appena quei teneri corpicciuoli ,
invece di

essere curati e custoditi
,
sono esposti ad ogni inclemenza di aria

,
e so-

vente per lungo viaggio. II fatto che sopra i 1160 morti, i cinque setlimi

non aveano oltrepassato il terzo giorno dalla loro nascita, e ilpiii gran
numero non erano rimasi che poche ore nel Brefotrofio, pruova che la

cagione di cosi alia mortalita e piu veramente fuori di esso che dentro.

9. Dopo di aver discorso in particolare di ciascuno Spedale, diciamo

qualche cosa in generate di tutti essi. I cinque Spedali d'infermi sottopo-
sti alia commissione, aveano, alia fine del 1863, sotto cura 1087 persone,
delle quali 714 uomini, e 373 donne. Avendone nell'anno seguente rice-

vuti 13,968 uomini, e 3609 donne, che furono in tutto 17,577 entrati, ne

consegue che in essi vennero assistiti 18,664 infermi. Ne perirono 1332

uomini, 551 donna, in tutto 1883 persone, cio che fa un 10 sopra 100 :

\ ^Yilliam Fare, prof. d'Jgiene a Londra. V. Raccoglilore medico, ann. \.*
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ed uscirono dallo Spedale la massima parte guariti, alcuni notabilmente

raigliorati, alcuni pochi trasferiti altrove, 15,818, cioe uomini 12,716, e

donne 3002. Cosicche alia fine dell'anno rimasero nei letti a curarsi 663

uomini, 400 donne, in tutto 1063 persone.

In quanto al tempo che ciascun malato rimase nello Spedale non e pos-

sibile compendiare le cifre, ed e cosa inutile indicarne la media. Nelle

tavole statistiche che si riferiscono a ciascuno Spedale, e sono distribuite

per quelli di S. Spirito e di S. Salvatore in mesi, e per gli altri in tri-

raestri, con una indicazione assai particolareggiata di malattie, e diversa

secondo la natura diversa degli Ospedali ;
in queste tavole statistiche si

trova a lato a ciascun morbo indicato quasi sempre il tempo spesovi

intorno per curarlo.

Non picciola utilita puo cavarsi d'alla scienza medica per lo studio di

queste tavole. Poiche essendovi indicati i metodi terapeutici seguiti pei

different! morbi, e i successi ottenutine, e cio specialmente pei casi meno

owii, che sono posti in note speciali ;
se ne possono trarre ammaestra-

menti pratici di gran vantaggio. La facolta medica di Roma apparisce in

questo Resoconto
,
non solo oculata e intelligente, quanto altra mai, ma

eziandio prudente nel non ricorrere senza bisogno a sperienze arrischia-

te con danno degl' infermi, e ardita a certi rimedii straordinarii, nei casi

che non offrivano altra speranza di guarigione. Cosi, per non dire che

del solo Spedale di S. Spirito, di fronte alia semplicita ordinaria delle cu-

re, troviamo eseguite paracentesi per empiema encistico
,
tracheotomie ,

toracentesi, punture del pericardio, ed altrettali audaci operazioni, segui-
te sempre da buon successo o intero o almen parziale.
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CONTEMPORANEA

Roma 14 Aprik 1866.

I.

COSE ITALIANS.

STATI POIVTIFICII 1. Le solenmta della Pasqua in Roma 2. II Santo Padre
a S. Maria sopra Minerva 3. Funeral! a S. M. la regina Maria Amalia,
vedova del re di Francia Luigi Filippo 4. Anniversario del 12 Aprile.

1. Essendo piaciuto a Dio nostro Signore di continuare al Santo Pa-
dre quel dono che, come da tutti gli si prega con ferventissimi TOti, cosi

ya a benefizio di lutto il mondo cattolico
,

cioe una rigogliosa e floridis-

sima condizione di sanita
,

le funzioni della Settimana santa, favorite

anche dalla benignita del cielo quasi sempre sereno, ebbero luogo in

tutta la loro pompa solennissima, assistendoyi
o pontificando Sua Santita;

a contento universale delle piu che 40 migliaia di forestieri, accorsi d'o-

gni parte del mondo. Lo spettacolo della benedizione papale dalla loggia
del Yaticano, nel Giovedi Santo e nella Domenica di Pasqua, basto da se

solo a mostrare quanto errino i nemici della Chiesa, quando si danno a
credere

, e dicono oggimai morto il Papato e venuta a niente la yenera-
zione dei popoli per la soyrumana maesta del Pontificate romano.

Sua Santita ebbe pure la singolare degnazione di accogliere, in distinti

giorni, a piu centinaia e talora anche a piu migliaia per yolta, i forestieri

ragguardevoli che ne aveano fatto istanza; nella quale congiuntura, e

questi con indirizzi commoventissimi e spiranti la piu yiya t'ede ed una
incrollabile deyozione alia Sede di Pietro

,
fecero omaggio di amore

sincere al tenerissimo Padre che tutti conoscono in Pio IX
;
e Sua San-

tita, con quelle infocate parole, che lo spirito di Dio gli mette sul labbro,
15 conforto a far yalere in opere di pieta ,

di zelo
,
di virtu cristiana quei

sensi
;

i quali ,
\olti alia sua persona , egli scorgeva indirizzati ad altro
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ancora, cioe al trionfo della Chicsa e della giustizia, ed al ravvedimento
dei nemici della Santa Sede.

Tutti poi videro, con vero giubilo ,
che la sanita del Santo Padre non

pati detrimentp verunp dalle grayi fatiche di quelle funzioni e delle in-

nuraerabili udienze private, concedute a'personaggi bramosi di ricevere

una particolare sua benedizione; e le acclamazioni altissime di tripudio
che accpmpagnarono Sua Santita

, quando il lunedi dopo Pasqua fu a

passeggiare a piedi sul Pincio, e la dolce viplenza con cui la moltitudine

gli si assiepava attorno perppternepur baciare il lembo delle vesti, ben

mostrarono, come da tulti si riguardi quale favore specialissimo di Dio la

conservazione di tanto Padre e Sovrano.
2. Le stesse dimostrazioni di amore e di pssequio ebberp luogp la

Domenica in Albis, 8 Aprile, quando Sua Santita, in trenp semipubblico,
si reco alia chiesa di santa Maria sopra Minerva, per assistere alia Cap-
pella papale ,

trasferita a questo giorno dai 25 Marzo , nel quale non si

potea celebrare la solennita della Annunziazione della B. Y. Le vie sti-

pate di popolo, adorne di arazzi
, echeggiarono di grida esultanti, e di

voti ardenti pel Santo Padre
,
mentre d' ogni parte ,

dalle tinestre e dai

balconi scendea una pioggia di fiori.

3. Nella chiesa intitolata al SS. Nome di Gesu fu celebrato, il giovedi
C Aprile, con magnifica pompa di apparato e di musica

,
un solenne fu-

nerale per 1' anima della teste defunta regina Maria Amalia , figlia di

Ferdinando I re delle Due Sicilie
,
e vedova del re di Francia Luigi Fi-

ll ppo d' Orleans. La Messa fu
pontificata , e 1' assoluzione al tumulo fu

fatta daMonsig. Haynald, Arcivescovo di Cartagine. Assisteronp nel

Presbiterio le LL. EE. Rule Monsignor Borromeo-Arese , e Monsignor
Pacca, 1' uno Maggiordpmo, 1'altro Maestro di Camera della Santita di

Nostro Signore, ed altri ecclesiastici della nobile anticamera pontificia.

Attorno al catafalco , in seggi convenient}, disposti a due ale, prestarpno
assistenza le LL. MM. il Re e la Regina del Regno delle Due Sicilie

,

S. M. la Regina vedova di Napoli, S. M. la Regina vedova di Sassonia,
le LL. AA. RR. i Principie lePrincipesse di Napoli, ele LL. AA. il Prin-

cipe e la Principessa di Sassonia-Coburgo-Gotha. Gli augusti perspnaggi
inlervennero tulti colle persene che ne formano le rispettive corti. I fe-

deli concorsero in grande numero, fino dalle prime ore del mattino, a suf-

fragare 1'anima della defunta Regina; e nel tempo della sacra cerimoaia

la calca fu tale, che il
yastissimo tempio ne era in ogni parte ripieno. La

guardia svizzera palatina decorava la funzione.

4. L' anniversarip del 12 Aprile, che rammenta a Roma due grazie in-

signi ricevute da Dio, e che essa ben dimostra di riconoscere come tali,

cioe il ritorno del Santo Padre dopo il trionfo del 1849, e la sua preser-
vazione dalle rovine di S. Agnese: fu anche quest' anno celebrato dai

Romani con tale sfoggio di dimostrazioni di pieta, di devozione e d'af-

letto, che al tutto ci e d'uopo differire la narrazione ad altro quaderno,
in cui le angustie del tempo e dello spazio non ci vietino, come oggi, di

fame condegna memoria.
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TOSCANA E STATI ANNESSI 1. Prorogazione delle Camere; conclusion! della

Giunta per le Finanze; disegni del Ministero 2. 11 Mazzini ed il Saffi

rifmtano 1'
incaricp di essere Deputati ,

dichiarandosi repubblicani
3. Meschini risultati del Consorzio nazionale, che ricusa di concorrere per
un prestito al Governo 4.

Disppsizioni
del Governo, circa il conflitto

tra 1'Austria e la Prussia; provvedimenti militari.

1. La Camera del Deputati, aspettando sempre che i Quindecemviri,
onde si compone la Giunta destinata a disaminare il sistema delle Finanze
ed a proporre il da farsi per ristorarle, venisse a conclusione, si occupo
di cose assai poco rilevanti, udi inlerpellanze passionate e risposte mini-

steriali circa i fatti di Barletta, attese a disaminare leggi pel credito fon-

diarip ; poi stanca di tante fatiche, vogliosa di vacanze, e per dare agio
al Ministero di fare i fatti suoi, senza molestie di interpellanze politiche

sopra le sue relazioni esterne, decreto, alii 25 di Marzo, di prorogare le

sue tornate fino al 16 Aprile.
Codesta Giunta dei Qmndecemviri non venne a capo di poter trovare

un relatore delle discussioni fatte e delle prese deliberazioni
; troppo ar-

duo essendo il compile di strigare quella matassa. Finora sembra che
nenimeno i membri della Giunla abbiano potuto convenire in un partito

chiaro, pratico, circa i disegni da proporre, le leggi da ideare, i balzelli

da approvare o da rifiutare, per quel che spetta il sistema ideato dallo

Scialoja; ed intanto le Finanze si reggono a forza di puntelli.
Essendo oggimai sul finire il tempo, pel quale la Camera avea conce-

duto al Ministero la facolta di esercitare il bilancio provvisorio, e gia
annunziato dai diarii del Governo, che questo chiedera noyamente la

stessa facolta per altri tre mesi. II che mostra come non abbiasi fiducia

Teruna di pur riuscire, in minor tempo, a fermare qualche risoluzione
circa i provvedimenti da attuarsi per rifornire 1'erario.

Inpltre il Ministero gia bandi pei suoi giornali che, all'uopo di man-
dare innanzi questo aflare, e farlo uscire dalle incertezze, onde piu che

d'ogni altro intoppo si risente ramministrazionepubblica, si indugiera la

discussione delle leggi per la confiscazione dei beni ecclesiastici e 1'abo-

lizione dei Corpi religiosi, iinche non siasi condotto a termine quel gra-
vissimo negozio delle Finanze.

2. II Mazzini, appena ebbe saputo delle pratiche fatte in Messina per la

sua elezione a Deputato, scrisse ad un suo amico e confidente una lettera,
riferita per disteso nella Nazione di Firenze (n. 92-93); con la quale
ringrazia quegli elettori

; e dichiara di non aver mai smesso la sua fede

repubblicana; ed essersi contentato di lasciar fare alia Monarchia, finche

questa serviva a' suoi disegni ;
ora aver perduto ogni fiducia di veder

compiuti questi, se continua ad aver la direzione del moyimento la Mo-
narchia stessa

; aver dunque fatto divorzio, e non volersi punto mesco-
lar con lei

;
e non potere percio accettare il mandate di Deputato in una

Camera come quella di Firenze.
II simigliante fece Aurelio Saffi, che e il secondo dei superstiti Trium-

viri della Repubblica Romana del 1849, e che fu eletto Deputato da
quei di Forli.

Con cio e tolto un
impiccip al Ministero; il quale avea tutta la ragionc

di temere, che i Messinesi s'incocciassero a rieleggere da capo il Mazzini,
malgrado della ripulsa data dalla Camera.
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3. II Consorzio nazionale, finche si tratto di raccogliere firme, ossia

promesse di doni, parye andare innanzi a vele gonfie ;
e contava gia i

capitali a piii che died milioni; cosa da nulla rispetto al bisogno presente
dell' Italia settaria, e da men che nulla, quanto al colmare il baratro ster-

minato dei cinque mila milioni del Debito pubblico. Or quando si venne
al riscuotere il denaro promesso ,

la cosa divenne anche piu meschina.

Appena fmora si pole spremere agli oblatori un milione e mezzo.
Intanto il credito italiano scadeva a precipizio; e la rendita pubblica

scendeva fino al 56 per 100 1 Cio diede uno spavento incredibile ai ban-

chieri e speculated, che ne sanno grado al sig. Rotschild. Convennero a

Firenze, per consultarsi tra loro sul da fare
;
e fermarqno di offerire al

Governo un imprestito di almeno 200 milioni alia pari, coll' interesse

del 5 per 100; sperando con cio di rialzare il credito emigliorare le sorti

de' tbndi pubblici. Ma, sentendo benissimo che essi soli non bastayano a

tanto, mandarono a Torino, richiedendo il Consorzio nazionale di voler

concorrere alia presa risoluzione
;
ma questq, udita e discussa la pro-

posta, sotto la Presidenza del Principe di Carignano, si rifiutd di mesco-
larsi in tal negozio. E cosi il Governo si trovo frustrate d'ogni speranza
dei bramato sussidio, che forse sottomano erasi studiato di avere da quei
banchieri.

4. 1 timori di guerra prossima, omai diffusi in tutta Europa, pel con-

flitto fra la Prussia e 1'Austria, aggravarono anche le condizioni del cre-

dito pubblico italiano ;
massime dacche la spedizione del generale Gqyone

a Berlino, 1' arrive a Firenze di agenti prussiani, le comunicazioni inces-

santi col Gabinetto di Parigi, e certi provvedimenti militari, diedero ca-

gione di credere, che il Governo di Firenze siasi impegnato in lega of-

fensiva e difensiva con la Prussia contrp
1' Austria. Con gli eserciti di

terra e di mare appena organati, e di cui non poca parte dovrebbesi la-

sciare a custodia del regno di Napoli; con le Fiuanze mezzo fallite; col

popplo gia oppresso di enormi balzelli
;
con lo scontento diffuso in ogni

ordine cittadino: 1'impresa contro Yenezia , pericolosa in ogni tempo,

potrebbe tornare irreparabilmente funesta nel presente, se non fosse sor-

retta da nuovo intervento francese, e dal prestigio di Napoleone III, ac-

compagnato da 200,000 Francesi.

Or egli sembra accertato, che Napoleone III non sia punto inchinato a

correre i rischi di una nuova guerra, che non potrebbe piu essere circo-

scritta come quella del 1859, ma diverrebbe certamente europea ;
e per-

cio crebbe lo sgomento pubblico al yedere come tentenni il Ministero del

La Marmora; il quale ora sembra vincolato alia Prussia, ora
tiratp

ad-

dietro dallu Francia
;
ora risoluto di romperla a mezzo e gittarsi allo

sbaraglio, ora deciso di star sulle difese. L'Opinione non dissimulo che,
se T occasione fosse al tutto propizia, certo non si lascerebbe perdere, e

si correrebbe alia redenzione di Yenezia
;
ma dichiaro pure che non si

yerrebbe a' fatti
,
se non quando s' avessero buone guarentigie di felice

riuscimentp. E queste finora non paipno ottenute.

Intanto 51 Governo mando ordine di eseguire le cerne militari pel 1866,

che, sul fmire del passato anno, avea sospese indetinitamente. Avvio
una squadra di navi corazzate a Taranto, con ordine di condursi nel-

1'Adriatico
;
e provvide che una ragguardevole forza marittima si accol-

ga ad Ancona. Mosse buon nerbo di truppe dalle loro stanze, accostan-
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dole alia Lombardia ed apparecchio ogni cosa per mobilizzazione della

Guardia nazionale, che debba succedere nei presidii alia truppa di linea.

Quel che debba accadere poi, Dio solo lo sa.

II.

COSE STRANIERE.

ALEMAGNA 1. Infausti risultati della Gonvenzione di Gastein circa i Ducati di

Schleswig ed Holstein 2. Schiarimenti circa i rappresentanti del par-
tito unitario in Alemagna ; risoluzioni fermate dal Congresso de'Deputati
alemanni a Francfort per quella Convenzione 3. Minacce della Prussia,

richiami dell' Austria, presso il Senate di Francfort 4. Teritativi del

Bismark per appropriare alia Prussia i Ducali; dimostrazioni popolari in

favore e contro di tali disegni 5. Conflitto e scambio di dispacci tra

FAustria e la Prussia 6. Indirizzo dell' ordine equestre dei Ducati, per

implorare 1'annessione con la Prussia ; risposta del Re 7. Bando del re

Guglielmo contro chi favorisse altro Pretendente nei Ducati.

1. II re Gristiano IX di Daniraarca, vittima della sconsigliata temerita

de' suoi Ministri, che il costrinsero ad entrare in lotta disuguale contro

F Alemagna, e sopraffatto dagli eserciti di potentissimi nemici incauta-

mente provocati ,
fu ridotto a dover rinunziare ogni suo

dirittp
sui Du-

cati di Schleswig ed Holstein, a favore de'vittoriosi sovrani d'Austria e

Prussia
;
come abbiamo narrate nei vol. VIII, IX, X, XI e XII della Se-

rie V. a Ma egli pare che, insieme coi diritti sui Ducati, trasmettesse loro

in dono le furie della guerra; si che il Trattato di Vienna del 30 Ottobre

1864, da noi cpmpendiato nella Serie VI, vol. I, pag. 372-74, ben po-
trebbe essere simboleggiato da quelia tale camicia di Nesso, che i poeti

favoleggiarono essersi maudata da Dejanira ad Ercole
;

il quale, poiche
se ne fu rivestito, entro in tanto furore contro di se medesimo, che si getto
nelle vampe d'una pira per levarsi la vita.

Infatti, come prima quel Trattato ebbe 1' ultimo suggello, con le ratifi-

cazioni del 16 Novembre 1864, e subito le antiche rivalita fra 1'Austria

e la Prussia si ridestarono con tutte le loro acerbezze
;

si che apparve
manifesto, la loro alleanza contro la Danimarca essere stato un calcolo di

pplitica interessata
,
non un componimento di sicura amicizia

;
e le ca-

gioni delle nuove lotte si derivarono precisamente dall' esercizio di quei
diritti

,
che il re Cristiano IX ayea dovuto cedere ad amendue in comu-

ne. Imperocche, mentre la Prussia voleva adoperarli perguisa da condur-
re a termine il vero disegno, per cui avea impresa la guerra ,

cioe Tan-

nessione dei Ducati alia corona degli Hohenzollern ;
i Austria invece,

che ayea congiunto le proprie armi a quelle dell' emula sua a solo dise-

gno di frenarne 1'ambizione, di vigilarne gli andamenti, di limitarne i

pericolosi accrescimenti di potenza e di territorio, mostro chiaro di vo-
ler impedire quell'annessione ;

alia quale se essa consentisse, con cio solo

recherebbe un colpo mortale a se medesima
,

si per 1' aumento di forze

che ne avrebbe la Prussia
,
e si per la necessita in cui le minori Poten-

ze germaniche si
trpverebbero, o di collegarsi fra loro a mutua difesa con-

tro le due maggiori, o di soggiacere alia preponderanza prussiana, dopo
avere sperimentato si fiacco ed impotente il primato austriaco.
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Non ci e necessario ricprdare qui per singula le gradazioni, con cui

venne svolgendosi la politica del Cavour tedesco, cioe del Bismark
, rhe

pei suoi procedimenti da moltt yiene appellato con tal nome, onde si

qualifica la sua lealta e la sua diplomazia. Le variazioni del Bismark
nelle sue dichiarazioni ufficiali, da noi mentovate net precedente vol. VI,
a pag. 252-53, erano attuate nei Ducati con tali forme da padrone, che
il Commissario austriaco ad ogni poco era nel

casp, o di doverla rom-

pere con decise
pstilita,

o di lasciar calpestare i diritti dell'Imperatore
del pari che quelli della Dieta. I

cqntrasti ,
da noi concisamente mento-

yati nel vol. Ill, a pag. 749-51, divennero si frequenti e si gravi, che

gia a mezzo la state del passato anno sembrava imminente un conflitto

a mano armata
;
e percio da Berlino si carezzava il Governo italiano

per averlo alleato, e si riconosceva il nuovo Regno d'llalia, e si face-

va riconoscere dalle minori Potenze alemanne, e si largheggiava in con-

cessioni per un trattato di commercio fra 1' Italia stessa e lo Zollverein.

Ma allora la Francia non si dichiarava, 1' Italia non era in pronto, la

Russia pareva vincolata da qualche gratitudine all' Austria pel contegno
di questa durante il sollevamento della Polonia, e la Prussia stessa ,

im-

pacciata di dentro per 1' opposizione della Camera e della democrazia

sconlenta, non era allestita ancora per una guerra. Quindi si ascoltarono

i consigli della moderazione
,
e col Trattato di Gastein, da noi trascrilto

nel vol. Ill, pag. 751-53, fu provveduto ad attenuare, se non a cessare

affatto, le cause di quelle scissure; stipulando che rimanesse comune il

diritto di sovranita sopra amendue i Ducati, e percio il condominio delle

due Potenze conquistatrici : ma 1'esercizio di esso fosse distinto, ammi-
nistrandosi 1' Holstein dall' Austria e lo Schleswig dalla Prussia.

Ma purtroppo questo accordo lasciava sussistere la cagione vera di tutti

i guai, in quanto non definiva nulla circa le sorti dei Ducati
,

la qualita
del Governo che vi si dovesse islituire, e la persona del Sovrano che ne
dovesse portare la corona. La Prussia non rinunziava punto al suo dise-

gno di appropriarsi, a qualunque costo , quelle ambite province; e 1'Au-

stria restaya nella dura necessita o di contrastare, anche con le armi, alia

sua rivale il possesso di tutta la preda, o di
avyilirsi

cedendo a quella,

per compenso pecuniario , i suoi diritti ,
a rischio di perdere anche ogni

influenza in Germania. Continuandosi dunque i maneggi della Prussia pel
suo intento, si dovetle continuar dall' Austria 1' opposizione, circpspetta
raasalda; e quanto piu il Gpvernatore prussiano dello Schleswig ado-

peravasi a soffocare ogni agitazione in fayore del Duca d' Auguslem-

bpurg, reprimendp come un attentato di crimenlese ogni manifestazione

di desiderio, che si
convocasserp gli Stati generali e si consultasse il de-

siderio di quei popoli : tanto piu il Goyernatore austriaco dell' Holstein

ostentava mitezza nel suo reggimento, rispelto pei diritti degli Stati, be-

Dignita verso 1'Augustembourg, ed un cotal generoso disinteresse, onde
non si pregiudicasse in alcun modo il futuro ordinamento dei Ducati a

termine di rigorosa giustizia.

Questo contegno dell' Austria irritava profondamente il Bismark
,
che

yedeva altraversati si forti ostacoli alle sue pratiche, e che riputava do-

verne percio ringagliardire si 1'opposizione degli Stati minori nella Dieta

di Francfort, e si quella della stessa democrazia alemanna, inchinata bensi

a confortare il predominio della Prussia contro 1'Austria, ma a vantaggio
dell' influenza democratica, non a profitto della podesta monarchica.
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2. Infatti il malcontento delia democrazia si paleso in forma solenne a

Francfort, in un Congresso al quale convennerp Deputati di quasi tutti

gli Stati tedeschi. E qui ci pare al tutto necessario di dare qualche schia-

rimento sopra questa specie di Corpo rappresentativo dell'Alemagna, che
si costitui da se medesimo, di cui tanto adorn braronsi 1'Austria e la Prus-

sia, e che molti confondono col National-verein, da noi
spesse volte ri-

cordato. II Congresso dc Deputati , ed il National-verein sono egual-
mente efficaci nel mantenere 1'agitazione che sommoye la Germania, ed
esercitano una influenza che non e a disdegnare , poiche varii Gpverni
alemanni gia si sentono tratti per essa a grave ciraento; ma queste istitu-

zioni politiche, sorte, per cosi dire, da se stesse, sono distinte 1'una dall'al-

tra benche afiini, ed esercitano ciascuna una parte sua propria nel dram-
ma della riforma politica in Alemagna ;

laonde bisogna averne giustp
concetto, se vuolsi, pei tempi che corrono, sapere le vere condizioni di

guesta parte d' Europa, i cui destini possono ayere efficace e cospicua
influenza anche su quelli della civilta e della religione.

II Congresso del Deputati ed il National-serein hanno le stesse ten-

denze
;
e mirano press'a poco al medesimo scopo. 1 settarii, che compon-

gono questi corpi, si propongono di preparare reffetluazione, in tutta 1'A-

lemagna, d' ogni sorta di riforme politiche e sociali
,

civili e militari ,

amministrative e giudiziarie, economiche e finanziarie, e certo non esclu-

donp dal loro programma i progressi del razionalismo contro la religione.
Essi

Yoglionp
rifare Torganizzazione dell'Alemagna, cosi che debba vol-

gere all' unita
;
e se si contentano per ora

4

,
che continui a durare alcun

tempo 1'unione federate dei yarii Stati
,
intendono tuttavia che la Confe-

derazione debba sottostare ad una specie di podesta centrale
,
d' iudole

democratica, ed assistita da un Parlamento nazionale.

II Congresso dei Deputati pretende d'essere il tipo ed il precursore di

cpdesto futuro Parlamento, e di fame 1'ufficio, sino all'epoca in cui la na-
zione alemanna, congiunta in perfetta unita, potra avere la sua rappre-
sentanza ufficiale. E di qui si trae il carattere

distintiyo
di codesto Con-

gresso dal National-serein. Per essere membro del primo, bisogna asso-

iutamente aver ufficio di Deputato in alcuna delle Assemblee
elettiye

che esistono nei Yarii Stati alemanni in virtu di ordini costituzionali
;

ma, per essere membro del secondo
,
basta essere alemanno di qualsiasi

razza o paese ;
e di fatto sono gia ascritti a questo consorzio un 18,000

socii, di cui grandissima parte furono sulle prime di gente prussiana ,

favoriti percio dal Governo di Berlino
,
che presumeva potersene valere

a' suoi disegni di primato. Cosi in certo modo il primo si tolse Tincarico

di essere per ora
, rispetto al secondo, quel che negli Stati costituzionali

la Camera elettiva rispetto al pppolo da cui e tratta.

Amend ue questi corpi politici sono organati quasi allo stesso modo
;
e

si costituiscono di aggregazioni nei singoli Stati della Confederazione, le

quali corrispondono fra loro, e s' accordano, e me.ttono capo ad un Comi-
tato centrale e supremo, incaricato di convocare le assemblee generali, di

sopravvegliare la riscossione del tributo che devesi dagli ascritti pagare
al consorzio, di promovere 1' arrolamento di nuovi affigliati, e di provve-
dere a gli usi del tesoro comune.
Ma il Congresso de Deputati puo dirsi che ricevette la sua forma piena

nel Dicembre del 1863, quando si raccolse per deliberare sopra la que-
stione dei Ducati di Schleswig ed Holstein, e risolvette che questi si do-



238 CRONACA

vessero smembrare dalla Danimarca, ed incorporare, coine uno Stato

distinto, alia Confederazione germanica, dichiarandoli appartenenti alia

nazione alemanna. Allora il Congresso, per assicurare I'adempimento di

questo sup yoto, istitui un Comitato centrale permanente, composto di

36 merabri
;

al quale conf'eri amplissimi poteri ed obbligo speciale di di-

rigere i giornali progressisti ,
con

facplta
di forraare una Giunta ristretta

e dirigente, per maggiore yigoria d'azione, che doyesse risiedere a

Franctbrt, e conyocare 1' Assemblea generale ogni qualyolta le congiun-
ture cio richiedessero.

Codesto Comitato de' Trentasei tenne sue sedute pubbliche il 16 Otto-

tobre 1864 a Weimar, il 26 Marzo 1865 a Berlino, e di nuoyo il 3 Set-

tembre del 1865 a Leipzig, senza incontrare opposizione yeruna da parte
dei Goyerni. Ma la citata convenzione di Gastein, siccome metteya le sorti

dei Ducati alia merce dell'Austria e della Prussia, senza far capitale ye-

runo ne della Dieta federale ne del yoto popolare si dei Ducati e si del-

1' Alemagna, parve ai Trentasei una specie di crimenlese contro la na-

zione
;
e pero essi convocarono

, pel giorno 1. di Otlobre, il Congresso
generale dei Deputati a Francfort.

Quest' assemblea riusci meno numerosa che le precedenti, perche i

Prussian! ed Austriaci rifiutarono quasi tulti di parteciparyi;
e furono in

tutto 275 gli intervenuti; cioe dell'Austria 1
;
della Prussia 7; della Ba-

Tiera 80; della Sassonia 9; dell' Hannover 10; del Wurtemberg 27; di

Baden 70; dell' Assia-Elettorale 9; dell' Assia-Granducale 20; del Bruns-
wick 3

;
di Nassau 21

;
dello Schleswig-Holstein 20

;
della Sassonia-

"Weimar 2
;
della Sassonia-Coburgo 2; della Sassonia-Meiningen 2

;
della

Sassonia-Altembourg 1
;
del Lippe-Detmold 1

;
di Lubecca 1

;
di Franc-

fort 37; di Amburgo 2. La quale rassegna distinta puo tornare utile al-

1'estimazione dello stato rispettivo delle forze democratize e della fazione

unilaria nei yarii Stati alemanni.

La Giunta centrale espose all'Assemblea il motivo della riunione, cioe

la necessita di dichiararsi circa il Trattato di Gastein, e di prendere le

risoluzioni che fossero riconosciute convenienti alle present! condizioni

dell'Alemagna; le quali risoluzioni gia erano preparate in formule concise

e/vibrate dal Comitato stesso, che ebbe la soddisfazione di vederle tutte

approvate, parte a yoto unanime, parte a grandissima pluralita di suf-

fragi. Queste risoluzioni, il cui testo puo yedersi anche nel Journal

historiqne et liUe'raire di Liegi (torn. XXXII, pag. 353) dichiara-vano, in

sentenza, che il Trattato di Gastein offendeva profondamente ogni or-

dine legale ed ogni sicurezza legale in Alemagna ;
che esso minacciava

di porgere pretesto ad un intervento straniero nelle faccende alemanne,
intervento I'unesto sotto qualsiasi forma e che doyrebbe in ogrii caso es-

sere schiyato; che quel Trattato, siccome conchiuso con aperte yiolazioni

del diritto, non era in yerun modp obbligatorio pei Ducati
;
che il diritto

di questi, quanto al disporre di se stessi, non potea essene limitato, saho
che dagli interessi prevalenti dell'Alemagna; e che la convocazione d'un

Parlamento alemanno era urgente e necessaria . Poi, prima di scioglier-

si, 1'Assemblea ricostitui il Comitato dei Trentasei e la Giunta dirigente,

rinnoyello i poteri loro dati, e prescrisse loro di adoperarsi gagharda-
mente, perche sortissero etletto le prese risoluzioni.

3. II Comitato dei Trentasei erasi raccolto a Leipzig, a mezzo il pre-
cedente Settembre, per preparare codesta Assemblea generale che ten-
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nesi poi il 1. Ottobre a Francfort; ed il Bisraark ne avea ricevute si-

cure
nqtizie.

Di che avea fatto proporre a Vienna, che si facesse qualche
uilicio in comune presso il Senate di Francfort, perche dovesse impedire

quella raunata, la quale egli ben sapea indirizzata a creargli qualche iin-

paccio ed a crescere baldanza alia fazione che gia si apertamente oppo-
nevasi alia voluta annessione dei Ducati; e per determinare 1' Austria a

tenergli mano nel disegno di riruoyere
tal pericolo, fece dichiarare a

Yienna, che ad ogni modo la Prussia farebbe da se, qualora V Austria si

rifiutasse ad esserle compagna. Si tenne sopra cio consiglio di Gabinetto,
e tutti i Ministri dell'Imperatore, che vi parteciparono, furorio unanimi

nel decidere, che si consentisse al desiderio della Prussia, appunto per-
che questa npn fosse sola, ed al tutto libera di condurre le cose a modo
suo in materia si delicata

; posciache il tratto abituale, altiero e spiccio
del Bismark verso gli altri membri della Confederazioue, potea guasta-
re il negozio, e produrre nuovi conflitti, ed offendere il diritto federate.

Fu pertanto compilatp un dispaccio da mandare a Francfort, per avya-
Jorare discretamente i richiami della Prussia; e gia si era in procin-
to di spedirlo, quando il Bismark mando significare a Vienna, com' egli

bramava che si soprassedesse alquanto; ed il Gabinetto imperiale con-

sent! all'indugio. Questo solo fatto basta a dare un'idea delle cure squi-
site poste dall' Austria, per evitare ogni urto con la Prussia, e della pru-
denza con cut quella sludiavasi di frenare le intemperanze di questa, sen-

za darle giusta cagione di levar querele, che non si procedesse d'accordo.

Ouando il Congresso dei Deputati ebbe tenuta la descritta adunanza,
il Bismark mando dicendo a Yienna, parergli tempo da eseguire la fatta

convegna ;
e comunico al Gabinetto imperiale il tenore del dispaccio, che

egli spedirebbe a Francfort. Questo fu trovato troppo acerbo nella forma,
henche in sostanza paresse fondato sopra giusti motivi; tuttavia non po-
teudosi dare addietro

,
o sperare che il Bismark vplesse cangiare tuono^

e raddolcire le sue parole, fu d'uopp che anche il Mensdorff-Pouilly si

contentasse di mandare suoi richiami, ma in forma assai piii temperata,
al Senato di quella citta. Amendue le Note, riferite anche nel Memorial

diplomatique del 29 Ottobre (pag. 703), esprimevano lagnanze perche
nella citta, oye risiede la Dieta, si fosse permessa quella illegale ed inco-

stituzionale riunione d'un'Assemblea, che si usurpava una rappresentan-
za illegittima e pericolosa; e chiedevano che il Senato prpvvedesse ad

impedire ogni altra cotale manifestazione. Ma la nota austriaca contenta-
vasi di allegare le sue ragioni, indicare i pericoli di tali raunate e di espor-
ne 1'illegalita, con la giunta, che reputava doyersi da tutti gli altri Stati

della
Confederazipne recare lo stesso giudizio intorno a quel fatto ed alia

giustizia di questi richiami; per contro la nota prussiana diceva, secco

secco, che tali scandali
iipn potrebbero piu essere tollerati una seconda

yolta : che da Francfort si
spacciavano pubblicazioni insigni per la loro

Irutalitd: che era riprensibilela eccessiva indulgenza del Senato: e che
le due grandi Potenze alemanne si ripromettevano di non dover mai piu
essere

ppste nel caso di dover impedire, col loro intervento, le conseguenze
d'altre simili ed intollerabili condiscendenze

;
ed aggiungeva che lo stesso

senso aveano i richiami del Gabinetto austriaco.
II Senato di Francfort meritamente si adonto della forma minaccevole

della nota prussiana; ma, tratto in inganno da quest' insinuazione del

Bismark, erro credendo che le frasi comminatorie fossero approvate dal-
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F Austria; onde rispose ad amendue con la stessa Nota; e percio 1' Au-
stria rifiuto di accettare tal risposta, fatta dal primo Borgomastro; in cui

si ribattevano le accuse, e si metteva in chiaro 1'olfesa che da quelle mi-
nacce risultava al

dirittp
federate ed alia indipendenza degli Stati, senza

dissimulare la meraviglia dell'udir fare tante querele per 1'adunanza te-

nuta dai Deputati a Francfort
, mentre la stessissima cosa erasi fatta gia

tre altre yolte, pubblicamente, anche sul territorio prussiano, senza in-

contrare ostacolo di sorta da parte del Gpverno del re Guglielmo, che
era ne faceva si vivi risentimenti. Ma, chiarito

1'abbaglip, fu poi spedi-
ta a Vienna una risposta piu confacente ai modi riserbati e degni tenuti

dall'Austria; ed in questa si giustificava il Senato, senza quelle risentite

protestazioni ,
che andarono a bruciapelo a colpire la sola Prussia.

Questo fatto levo gran rumore in tutta la Germania; poiche ognuno
degli Stati minori vide chiaro quel che dovrebbe aspettarsi dalla Prussia,

quando questa pervenisse a quvWegemonia, che e lo scopo di tutta la sua

politica ;
e dall'arroganza, con cui si minacciava la citta libera di Franc-

fort, capi di quali attentati sarebbe capace il Bisraark, se non incontras-*

se qualche valido rattento alle sue ambizioni. Onde gli sguardi de' mal-

contenti tornarono a yoltarsi verso 1' Austria, e si capi che di qualche
utilita potrebbe ancor essere il patto federale, quando 1' Imperatore si

accingesse a farlo valere, per tutela de'piccoli contro le bramosie dei

grandi.
4. Quel che volesse 51 Bismark, con questo sup pigliar a scudisciate il

Senato di Francfort, apparisce manifesto; dar a intendere agli Stati mi-

nori, che non tollererebbe da parte loro un efficace contrasto a' suoi di-

segni ;
far credere a tutti d'ayer in cio consenziente 1'Austria; esercitare

di fatto Yegemonia tanto ambita; cessare il fomite dell'opposizione demo-
cratica che gli dava noia in casa; e cosi preparare 1'Alemagna a guardare,
senza muoversi, tacita spettatrice, T ultimo atto del dramma cominciato

con T esecuzione federale contro la Danimarca
,
cioe 1' annessione dei

Bucati alia Prussia.

Questa egli veniva intanto apparecchiando operosamente, non senza

speranza di trarre 1'Austria a consentirvi con la cessione de'suoi diritti

di condominio. E, veduto che per due milioni e mezzo di tailed avea
ottenuta dal Governo imperiale la piena e libera proprieta del Lauem-

bourg, si pose in cuore di dover con simigliante maneggio riuscire al-

1' acquisto anche dello Schleswig e dell' Holstein. Pertanto, saputo che
1'Austria si disponeva a contrarre un nuovo ed pneroso debito, con 1'im-

prestito, di cui abbiamo annunciata la conchiusione nel vol. prec. a

pag. 247, il Bismark mando offerire a Vienna un grazioso dono di 80 mi-
lioni di tailed sonanti, in cambio della

grazipsa cessione, che 1' Impera-
tore facesse al Re di Prussia, de' suoi diritti di condominio sui Ducati,
tolti alia Danimarca.

Questa offerta fu dignitosamente respintd, e allora si tenne segreta

ogni cosa; ma ora, inaspritosi il litigio fra il Bismark, smanipso di pur fi-

nirla, e 1'Austria costretta a mettersi sulle difese, i diarii ufficiosi di

Vienna, ed anche il Memorial diplomatique, rivelaronp quella proposta
di traffico; onde riuscivano sempre piu chiari grintendimenti del Cavour

prussiano, ed appariva da quale perfetta lealta fossero ispirate le parole,
con cui, alii 13 Giugno 1863, egli, risppndendo nelle Camere a chi si di-

chiarava contro 1'annessione dei Ducati, usci in queste affermazioni: Io
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ho compiutamente effettuato il nostro programma, tranne 1' insediamento
del Principe d' Augustembourg sul trpno dei Ducati

;
ma questo pup ac-

cadere da oggi a domani, purche egli proyi i suoi diritti a tale eredita...

L'annessione alia Prussia sarebbe felicissimo evento pei Ducati; ma non
e a desiderarsi per la Prussia, a cagione delta somma eccessiva di debito

pubblico, di cui questa dovrebbe percio assumere il carico . E mentre

egli diceva questo, gia era pronto e
rispluto,

non pure di gravare il teso-

rp prussiano con questo Debito, di cui si fingeva sgomentato, ma ezian-

dio con 80 o 100 milioni di talleri di piii, che egli avrebbe subito gittati
a' piedi deH'Austria, se questa si fosse ayvilita a segno di condiscendere
all' indecoroso e funesto mercatol

Fallito il disegno della compera, il Bismark fu quasi a un punto di fa-

re un colpo da pari suo, cioe di prendere assoluto possesso dello Schles-

wig a nome della Prussia, dichiarando di lasciare all' Austria piena fa-

colta di fare altrettanto per 1'Holstein; e ne fece gittar yoce da' suoi gior-
nali, per iscandagliare qual giudizio ne recherebbe 1'Alemagna; ma il

gridip che si leyo d'ogni parte contro tale attentato doyette bastare, co-

me diceva la Boersenhalle, a
capacitare

il Bismark, che egli prenderebbe
a rodere un osso troppo duro pei suoi denti.

Intanto nei Ducati que' medesimi liberali, che si erano mostrati piu ar-

denti contro la Danimarca, cominciando a sentire il peso della domina-
zione prussiana, che direttamente aggravayasi sullo Schleswig ed indi-

reltamente influiva anche nell'Holslein, dayano opera a rivendicare i loro

diritti
; teneano adunanze per dare il conveniente indirizzo all'opinione

popolare; e rammentavano pubblicamente le promesse ricevute (non solo
dalla Dieta alemanna, ma specialmente dalle Potenze alleate nella recen-
te guerra) che si rispetterebbe 1'autonomia e

}'
indiyisibilita dei Ducati,

e che questi avrebbero reggimento loro
prpprio, sotto quel soyrano che,

oltre al yantare diritti ereditarii, fosse designate dal yoto dei popoli e
dal suffragio degli Stati. E percio promoveano petizioni onde chiedere al-

1' Austria ed alia Prussia il lealeadempimento di
quelle promesse, la con-

yocazione degli Stati, e la proclamazione si del Soyrano e si dell'indi-

pendenza dei Ducati uniti.

Questo contrariaya troppo i disegni del Bismark; e percio il Manteuf-

fel, Governatore prussiano dello Schleswig, promulgo a mezzo il passato
Decembre, un bando, con cui yietava seyeramente ogni adunanza pubblica
che avesse carattere rjolitico, ed ogpi petizione collettiva, come cose con-
trarie ai diritti

soyrani del Re di Prussia. Malgrado di questo, un ragguar-
devole numero di Deputati conyennero, il 27 Decembre, a Flensbourg, a
discutere sopra gli ordini e le condizioni present! dei Ducati. II Manteuf-

fel^se
ne risenti, e mando pubblicare, qualche giorno appresso, che dal

1.' Gennaio ogni mercoldi egli riceyerebbe,
nel castello di Gottorp, chiun-

que volesse presentargli yoti e petizioni, rimanendo fermo il divieto di quel-
le raunate e domande collettiye. Ma niunp brigavasi d'intrattenersi a tu

per tu col Manteuffel, il che non ayrebbe giovatp a nulla, perche sarebbesi

ognora potuto dire, che erano fantasie di privati cittadini, non yoto di po-
polo ; e per altra parte, come diremo altrove, quandq la Prussia riusci a

raggranellare qualche diecina di tirme di personaggi dell'ordine eque-
stre ad un indirizzo collettivo, che chiedesse Tannessione, lo ebbe in quel
conto che un solenne yoto dato dalla rappresentanza genuina dello Stato.

Serie YJ, vol. YJ, fasc. 386. 16 14 Aprile 1866.
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Ond'e chiaro che non yoleva petizioni contrarie all'annessione, ma pro-
moveva i suoi interessi, senza curarsi delle contraddizioni in cui si git-
tava per riuscire all'intento.

Tutt'al contrario il generate Gablentz, Governatore auslriaco deir Hoi-

stein, opponendosi efficacemente a tutto cio che potesse turbare 1'ordine

{wbblico, e vietando le raunate tumultuarie, lasciava che si manifestasse

i'opinione popolare circa i punti sopramentovati, e mostrava di non vo-
ler in alcun modo pregiudicare la risoluzione che dovrebbe decidere del-

le sorti dei Ducati; e percio ritiutayasi
alia Convocazione degli Stati, ma

non s'opponeva ai meetings, con cui i partigiani dell'autonomia e del Du-
ca d'Augustembourg esprimeyano i loro YOti. Cosi I'll Gennaio di que-
st'anno egli pubblico un rescritto, nel quale rammentava la dichiarazione

austro-prussiana, fatta il 18 Novembre alia Dieta germauica, secondo la

quale non si ammetteva come opportuna, nelle presenti congiunture, la

conyocazione degli Stati
;
e diceva : Secondo i giornali , preparansi in

varii luoghi certe petizioni per la prossima convocazione degli Stati. At-
tenendomi alia indicata dichiarazione, e non essendo mutate le congiun-
ture, mi credo in obbligo di far sapere, che io non sono in grado di pre-
stare efficace aiuto a tali sforzi, e che quindi non potro accettare codeste

petizioni, le quali tornerebbero evidentemeute infruttuose .

3. Questi modi temperati e benevoli spiacquero forte al Bismark, che
ne mando acerbe doglianze a Vienna ;

ma gli fu risposto con garbo, in

modo, come dicono, evasivo, sperando che quella foga si verrebbe cal-

mando. Or egli accadde tutto al contrario
; poiche il 23 Gennaio i parti-

giani dell' Augustembourg tennero ad Altona un altro meeting, nel quale
non dissimularono punto i loro gravami ed i loro intenti. 11 Bismark,
istizzito piu contro il Gablentz che non ayea impedito quella manifest**

zione, che contro chi 1'avea fatta, scrisse un secondo dispaccio, il

27 Gennaio, al Mensdorff-Pouilly, in questa sentenza: che quel meeting
non avrebbe alcun valore, se non fosse per la connivenza del Governa-
tore dell'Holstein, il quale avea tollerato che 1' Augustembourg fosse ac-

colto, festeggiato, acclamato come sovrano legittimo dei Ducati, ed i Gq-
verni d' Austria e Prussia fossero pubblicamente bersagliati da acerbissi-

mi biasimi in rnodo intollerabile; che tali eventi erano in aperta opposi-
zione, non solo col

cqntegno che 1'Austria dovrebbe tenere nell'Holstein,
maeziandio coi diritti stipulate anche per la Prussia nel Trattato di Yien-
na: e finiva accusando 1'Austria, in termini assai virulenti, d'aver

vipla-
to il Trattato di Gastein, e dichiarando ricisamente che, dove non si ri-

parasse a tali sconci, la Prussia dovrebbe risolversi a non piu consultare
altro che il proprio interesse ! Era questo una specie di ultimatum, che
avrebbe potuto cangiarsi in un tizzone di guerra immediata.

II Mensdorff-Pouilly, con dispaccio del 7 Febbraio, cpmpilato
in forma

cortese ma dignitosa, rispose al Bismark: 1' Austria ricouoscere di non

poter disporre dell' Holstein da se sola , come la Prussia non puo da se
sola disporre dello Schleswig; ma 1'esercizio della sovranita dover essere

Hbero ed indipendente per 1'Austria nell' Holstein, come per la Prussia

nello Schleswig : questa pertanto non potersi riguardare come offesa

dai modi dell' amministrazione austriaca nell' Holstein, come quella non
ha diritto d'ingerirsi nei procedimenti prussiani nello Schleswig: laonde

ciascuno dovesse fare, salve le pattovite guarentigie e condizioni , quel
che gli mettesse bene. Quanto al meeting d' Altona, nulla esseryi di
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riprensibile, perche consentito dalle leggi del Ducato; e se, come 1'Au-

gustembourg si studiava di farvi yalere i suoi diritti, cosi la Prussia,
con gli stessi mezzi, s'ingegnasse di avvalorarvi i proprii, yi godrebbe la

stessa liberta, ne 1'Austria yi porrebbe ostacolq
di sorta.

II Bismark era cosi messo alle strette o d' impugnare subito le armi

per ottenere con la forza quello che non ci consentiya alle sue minacce,
o di tacere; e, non essendo ancora pronto al cimento, scelse di tacere

lino al 24 di Marzq. Quel che accadesse di poi ,
diremo a miglior luogo

tra le cose d'Austria e Prussia.

6. A maniera di replica indiretta alia risposta austriaca, il Monitors

prussiano pubblico una lettera
,
in data del 23 Gennaio

,
con la quale il

conte di Scheel-Plessen, con altri 18 signori dell' ordine equestre dei

Ducati , ayeano fatto ricorso al Re di Prussia
, perche yolesse mettere

un termine alle sciagure ed alle incertezze di quei popoli, con la loro an-

nessione alia Prussia stessa. Ecco le loro parole: Noi dichiariamo sen-

z'ambagi, che non possiamo scorgere il benessere e la salute della npstra
patria, salvo che nell'unione con la monarchia prussiana. Noi speriamo
dalla sayiezza del Re, ch' egli sapra scegliere mezzi che conducano a tal

fine
,
e che le istituzioni proprie di questi paesi , quando siano riuniti

sotto lo scettro della Prussia, saranno mantenute in quanto e conciliabile

col hene pubblico . Cosi quello stesso Goyerno prussiano, che proibiva
come un crimenlese il raccogliere firme ad una petizione, che riyendi-

casse 1'adempimento delle promesse fatte d'autonomia e d'indipendenza
pei Ducati, sotto un proprio loro Soyrano : metteya in gran mostra il yoto
di 19 privati Signori , e ne prendeya argomento ad ayyalprare le sue

pretensipni ad assoluto dominio su quegli Stati, tolti alia Danimarca sotto

cplore di darli o aH'Augustembourg oad altro Principe indipendente, ma
distinto dai Soyrani d'Austria e Prussia.

II Re fece rispondere, per mezzo del Bismark
,

alii 2 Marzo, come

pubblico la Gazzetta della Croce dell' 8 : che S. M. partecipaya piena-
mente ai sensi di rammarico a lui espressi dai diciannove, circa le con-
dizioni dei Ducati ; che si studierebbe di effettuarne i yoti di annessione
alia Prussia

, pel conyincimento che questp sia rottimo disegno per pro-
moyere la loro prosperita ;

e che farebbe percio nuoyi sforzi per ottenere

1'assenso dell'Austria, mantenendo intanto i diritti gia posti in sodo. Del
yoto della Dieta federaie o del consenso dei popoli, non fece pure un
motto, quasi che non si fosse altre yolte obbligato a piu riprese di tener-

ne conto, come di condizione indispensabile 1

Gli sforzi per ottenere 1' assenso dell' Austria furono fatti
,

e diremo a
suo luogo di qual indole si

fosserp,
e quali risultati abbiano prodotto.

7. Ne di questo si tenne pago il Bismark. Per yiemmeglio assicurare
il riuscimento del suo impegno , yolle porre a cimento la maesta stessa

della persona del Re
,
e lo trasse ad un atto di gran rilevanza, come per

ispingerlo cosi innanzi, che non potesse piu dare addietro. Sotto il di 11
di Marzo fece firmare dai re Guglielmo un bando

,
riferito nel Memorial

diplomatique del 25 (pag. 186) ,
col quale, in yirtu del Trattato di Ga-

stein e con tuono da assoluto Signore, denunziava seyerissime pene di

carcere a chiunque, nei Ducati di Schleswig ed Holstein, si adoperasse di

fattp,
o cercasse di indurre altri

,
o cospirasse per troyar mezzi da stabi-

liryi, con la forza o con maneggi, un' altra autorita soyrana, distinta da

quella dei Soyrani riconosciuti pel Trattato di Vienna. Questo bandire ,
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con la firma del Re, ordini e pene per fatti
,
che si commettessero anche

nell' Holstein, era un gettare in mezzo un nuovo pretesto di rottura col-

1'Austria. Imperocche , qualora nell' Holstein qualcuno avesse commesso

gli attentati contro cui fulminavasi quel bando, o il Governo austriaco

avrebbe applicato quelle pene, o no. Nel primo caso, 1' Austria avrebbe

riceyuto la legge del suo alleato, ed abdieata la sua sovranita: cosa in-

possibile a supporsi; pel secondp caso, o la Prussia dovea rassegnarsi a

veder negletti gli ordini cosi ricisi del suo Re, o volerne I'adempimento
anche a costo di adoperare la forza. Ed ecco sorgere il conflitto con I'Au-

strial La Prussia dunque gittp
il dado della guerra. L' Austria lo lascio

cadere in terra, senza far capitale veruno di quel bando.

IMPERO D' AUSTRIA. 1. Apologia dell' Austria fatta dai suoi nemici 2. Prepa-
rativi di difesa 3. Disposizioni del popoli dell' Impero e delle minori
Poteuze alemanne, se scoppiasse la guerra con la Prussia 4. Dispaccio
del Gabinelto di Vienna a quello di Berlino, per dare e chiedere dichiara-

zioni pacifiche.

1. Codesto grave conflitto fra 1'Austria e la Prussia, onde potrebbe fa-

cilmente essere prodotto un generate scompiglio in Europa, con tutti i

flagelli d' una guerra tra le grandi Potenze, tiene volti a se gli occhi ed
i pensieri di tutti i pubblicisti; e la Diplomazia si travaglia a cercare modi
di componimenlo, a dare consigli, a divinare i disegni dei contendenti e

dei loro supposti partigiani od
ayversarii,

a congetturare le conseguenze
di questo o di quel risultato pacih'co o bellicose; ne finora pare che siasi

Iroyato uno spediente baslevole a cessare pericolo si pressante, ed a

strigare 1'arruflata matassa altrimenti che col taglio della spada.
Ma un raro fenqmeno, contrp ogni espettazione, ci e dato di notare

nel contegno dei liberali d' ogni nazione, e segnatamente della Francia

e dell' Inghilterra; ciqe che quasi tutti sono d'accordo in rendere giusti-
zia alia rettitudine dei procedimenti del Governo austriaco, ed in flagel-
lare la sformata ambizione del Bismark, ostinatosi in voler eflettuare, a

costo di mandar sossopra tutta Europa, i suoi disegni di conquista terri-

toriale e di predominio politico e militare della Prussia in Alemagna.
Dalle cose soprariferite gia e manifesto quali, e quanto meschini, siauo

gli appigli studiosamente cercati dal Bismark per roraperla con 1' Austria;
e meglio apparira da quello che diremo a suo luogo, narrando le cose

proprie della Prussia. L'ingiustizia delle sue pretensioni; 1'arroganza con

cui le sostiene; il disprezzo ch'egli professa per i principii di cui poc'anzi

servivasi, onde avviare 1'impresa di appropriarsi i Ducati; Taudacia con
cui manomette e lo spirito dei Trattati, e gli accordi coi Soyrani,

e le

guarentigie promesse, ed il Patto federale, e 1'alleanza stipulata con

1 Austria: tutte queste cose, apertamente confessate dai nemici stessi

deH'Austria, riescono ad una eloquente apologia di questa Potenza, e

giustificano anticipatamente le risoluzioni, che essa doyra prendere per

riyendicare
i suoi diritti. Basti dire che perfino il parigino Journal des

Debats, tuttoche venduto a' servigi del Governo italiano, notoriamente

collegato con quello di Prussia a danni dell' Austria, pure e costretto a

testimoniare, che il torto sta evidentemente da parte della Prussia.

Ma piu chiaro ancora si trova esposta la faccenda dalla liberalissima

Revue des Deux Mondes del 1 Aprile (
tom. LXII, p. 789 ), la quale pren-
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de a dimostrare che, quand' anche I'Austria fosse la priraa a muovere le

arrai e far tonare i cannoni, sarebbe ingiusto il chiamarla in colpa di

rompere la guerra; perche la provocazione premeditata ed ostinata yiene
dalla Prussia. Ed inoltre il trionfo della Prussia sarebbe per I'Austria una

profonda umiliazione, e sposterebbe 1'asse delle forze in Alemagna; la

Prussia sarebbe ingrandita come Potenza tedesca, e I'Austria, disonorata

dal suo mercato, abdicherebbe il natural patronato, che esercita sugli
Stati medii nella Confederazione, i quali non avrebberp piu nulla a spe-
rare dal patronato della Corte di Vienna contrp le invasive tendenze

della Corte di Berlino; e questa, avendo stabilito il suo predominio
con un falto romoroso, sarebbe ben tosto corteggiata dai deboli, e si fa-

rebbe cedere dagli Stati medii il comando delle loro truppe e la rappre-
sentanza all' esterno. Allora, per

lo stato militare e per la diplomazia

germanica, avrebbe lupgo cio, che 1'unione doganale ha fatto per 1'in-

dustria e pel commercio. L' Austria sarebbe eliminata dalla Confedera-

zione, e 1'egempnia prussiana stabilita. E dunque naturale che la Corte

di Vienna preferisca di arrischiar tutto, anziche vedersi condannata ad
una tale degradazione .

2. Gia in piu congiunture I'Austria avea potuto toccar con mano il va-
lore dell' alleanza e dell' amicizia, che essa lusingavasi di stringere o di

aver stretta con 1'eterna sua rivale; che e, tutto al contrario, intenta solo

a curare il proprio ingrandimento, e che percio non perde occasione di

umiliare ed affievolire, e lasciar
affieyolire

da'nemici della Germania, la

potenza austriaca. N'ebbe I'Austria chiaro esperimento nel 1850, quando
sol con un felice e rapido successo militare pole rivendicare le sue ragio-

ni, e condurre la Prussia agli accordi di Olmiitz
;
torno ad averne saggio

nel 1859, quando la Prussia aspeltoa far sembiantedi tenerele parti del-

1'Austria fin dopo la disfatta d; Solferino e la disastrosa pace di Villafran-

ca. Piu manifesto ancora fu reso 1'animo della Prussia dal modo, con cui

e rifiulo d' intervenire al Congresso de'Sovrani alemanni, convpcati dal-

T Imperatore a Francfort, e ne mandp a vuoto tutti i disegni di ri forma
del Patto federale. Ed ora, appunto in quella che I'Austria avea bisogno
di pace e tranquillita pel componimentp degli interni dissidii, pel rasso-

damento dei nuovi ordini costituzionali, per Tassetto dell' Ungheria, per
rassicurare il possesso dei suoi dominii sull' Adriatico ed in Italia, ecco
la Prussia, 1'alleata di ieri, cercar pretesti nel Trattato di Gastein

, per
costringere 1' Austria od a vituperarsi da se stessa con una abdicazione

umiliante de'suoi diritti e con un mercato ignominioso, ovvero a doyer
correre il supremo cimento d'una guerra in Alemagna, con la Russia in-

jQda alle spalle, con 1' Italia rivoluzionaria scatenata al fianco, e con la

Francia alia vedetta di quel che le torni a conto, e non disposta certa-

mente a patire che 1'opera sua del 1859 e del 1860 sia disfatta 1

'Ora egli pare che 1' Austria abbia compreso fino a qual punto potesse ,

nialgrado delle buone
disposizipni personali del re Guglielmo, fare asse-

gnamento sopra la lealta del Bismark. Imperocche, dppo le dichiarazioni

del 27 Gennaio, in cui il Prussiano altamente bandiva che, se il Gabi-
netto di Vienna non s' inducesse ad intendere ed eseguire il Trattato di

Gastein in quel significato ed in quella forma che arride a quel di Berli-

no, la Prussia farebbe quel che le metterebbe bene: si capi a Vienna co-
me non fosse impossible, da parte della Prussia, una imitazione piu o
meno esatta di quel die fece il Piemonte nel 1848 in Lombardia, e nel
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1860 contro la Santa Sede ed 11 Regno di Napoli. Percio diede opera a

precauziqni di difesa. E con questo intento rinforzo i presidii inBoemia,
e comincio ad armare le piazze di questo regno e della Gallizia, e vieto

ppi
1' esportazione dei

cayalli,
e mando fornire i magazzini di guerra, e

aispose che in poche settimane possano le truppe congedale raccogliersi
alle bandiere ed essere pronte a marciare.

Ma questi apparecchi di cautela ftirono usufruttuati dal Bismark a giu-
stificare i suoi disegni aggressivi, fingendo di esserne atterrito, ed esa-

gerandone stranamente 1'importanza. Appunto come fece il Cavour con-

tro la Santa Sede nel 1860; quando, dai pochi soldati che il Governo

pontificio, cedendo alle pressanti istanze del Gabinetto imperiale di Pa-

rigi, yeniva raccogliendo a difesa dell' ordine interno, quel Ministro di

Yittorio Emmanuele colse pretesto di mandare ad un tempo, subito dopo
il colloquio del Cialdini con 1'lmperatore a Chambery, il suo ultimatum
a Boma, e le masnade cialdiniane nelle Marche e nell' Umbria, a com-

piere 1'assassinio di Castelfidardo e d'Ancona.
Cosi il Bismark pei suoi giornali mando trombare in tutta Europa stra-

DJssime cose dei preparativi guerreschi dell' Austria contro la Prussia,
divisando il numero dei reggimenti di cavalleria e di fanteria che gia.

erano in marcia, ed il colore dei loro abbigliamenti, e la qualita delle ar-

tiglierie, e la copia delle munizioni stivate nei magazzini, e quant' altro

potea giovare a quella fantasmagoria. Certi diarii ufficiosi della Prussia

andarono tant'oltre in questo genere d'invenzione, che descrissero, come

accampati in tal luogo, reggimenti che nonesistono; come aTviate a mar-
ce forzatecerte truppe che non si mossero mai; come spinti dall' Italia in

Alemagna otto reggimenti di cavalleria, mentre non ve ne ha otto in tut-

to il regno Lombardo-Veneto; e cosi molte altre falsita.

3. Con questo pote il Bismark fare gabbo ad una parte de
j

suoi Prus-

siani, ma non gia all'Europa, che yide smentiti in forma troppo autenti-

ca quei sognati apprestamenti ostili dell'Austria. E diciamo a bella posta
che solo ad una parte dei Prussian! si poterono dar a intendere quelle

fanfaluche; imperocche la ragione delTAustria, e la falsita dei disegni
ad essa attribuiti e di quei supposti armamenti aggressivi, sono cosi note

in tutta Alemagna, che, persino in Prussia, i diarii indipendenli e le rau-

nate popolari schernirono quelle frottole, e si dichiararono contro la

guerra, a cui il Bismark, dominato da sfrenata ambizione, e per uscire

dagli impacci del suo conflitto con la Camera dei Deputati prussiani, vor-

rebbe trarre 1'Alemagna tutta.

Del resto, se la guerra dovesse scoppiare, i popoli dell'lmpero la
sp-

sterrebbero Talprosamente; e gia d'ogni parte s'ebbero a Vienna le piu
rassicuranti notizie circa ledisposizioni, non solo degli eserciti,maezian-
dio degli ordini cittadini, quanto al dpversi rispondere alle provocazioni
ed agli assalti della Prussia con una risoliitezza tale, che per lunga pezza
non abbia piu 1' Alemagna a doversi trovare avyolta

in cotali scompigli,

per le eccessive pretensioni dell' egemonia prussiana.
Ecco, per esempio, come si dichiaro uno dei piu accreditati giornali

della Boemia, LaPolitica: Qualora 1' Austria fosse astretta di ricorrere

alle armi per tutelare la sua potenza e 1'onor suo, gli eroi prussiani pos-
sono essere persuasi, che niuna guerra sarebhe tanto popolare in Austria,

quanto quella che avesse per isnopp
di domare 1'ingordigia conquistatri-

ce della Prussia. II Goyerno austriaco puo contare, nel caso d' una tal
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guerra, sul concorso piu energico de' suoi popoli; quando si tratti di far

stare la Prussia, non vi sono piu discordie p fazioni in Austria. Quanta
alia Boemia, nostra patria speciale, e voto sincerissimo ed universale di

essa, che il Governo sia libero da qualunque interno incaglio, che in tali

congiunture gli si potesse attrayersare
. E in questa sentenza scrivono

tutti, senza distinzione di partiti, i giornali de' varii Stati dell'Impero.
Ma non e perduta ogni speranza, che, se non composto in soda pace,

questo conflitto possa almeno essere impedito dal prorompere in aperta

guerra. II contegno della Francia, che si
dichiarp risoluta a piena neu-

tralita, come 1' Inghilterra ;
i caldissirni ufficii fatti presso i due Gabinetti

di Berlino e di Vienna da alcune Corti, interessate a sedare que' contra-

sti; le lettere percio indirizzate dallo Czar all'Imperatore ed al re Gu-

glielruo; e piu di tutto la prudenza dell'Austria e 1'appoggio che percio

seppe guadagnarsi dagli Stati minori, mostrando di
vpler rimettere il

litigio al tribunale della Dieta, danno facolta alia Prussia di fermarsi a

tempo, senza pregiudizio del suo onore e delle sue pretensiouL Vorra
essa valersi di questa comodita d'una dignitosa ritirata? Gli Stati minori

1'hanno offerta, con le risposte date ad una circolare del Bismark, e che
in sostanza riescono a dire : se yoi vi farete

assalitpre,
noi saremo con-

tro voi; se poi, come fa 1'Austria, deferite il negozio alia Dieta, seconda
che prescrive 1' art. XI del Patto federale, avremo anche per voi e pei
vostri diritti ogni riguardo. Di qui si yede intanto, che esse prppendono
chiaramente per 1'Austria, che fu la prima ad appellare al giudizio della

Dieta.

4. Difatto, come a Vienna si ebbe notizia d'una Circolare, spedita dal

Bismark a tutti gli Stati della Confederazione
;
nella quale loro si denun-

ziava 1'Austria come perturbatrice della pace, e come intesa a preparare
un'aggressione contro la Prussia, richiedendoli di dichiarare per quale
delle parti contendenti volessero stare : il Governo imperiale non indu-

gio a dare un passo risoluto
;
cioe a smentire solennemente le intenzioni

e gli apparecchi ostili allegati dalla Prussia , protestandosi lealmente
fedele all' osservanza dell' art. XI dell'atto federale. Ecco la nota che fa

presentata, il 31 Marzo, a tal fine, dal conte Karoliy, ambasciadore au-

striaco in Berlino, al conte Bismark, pubblicata nella Gazzetta uffidale
di Vienna alii 3 Aprile :

E venuto a cognizione deirimperiale Gabinetto austriaco, che il Go-
yerno di S. M. il Re di Prussia, per rimuovere da se la responsabilita
delle insorte apprensioni d' un pericolo per la pace ,

attribui tendenze
ostili alia Corte imperiale, anzi accenno persino alia eventualita d' una
minaccia contro la monarchia prussiana, mediante un' aggressione del-

1'Austria.

Per quanto sia notoria in Europa 1' insussistenza di tale insinuazio-

ne, deve tuttavia importare al Governo imperiale di protestare espres-
samente, verso cotesto regio Gabinetto, contro un'accusa tanto assoluta-

mente incpmpatibile coll' evidenza de' fatti. II sottoscritto ha ricevuta

pertanto 1' incarico di dichiarare in piena forma a S. E. il signor conte di

Bismark-Schb'nhausen, nulla essere piu lontano dalle intenzioni di S. M.
F Imperatpre, che un procedere offensive verso la Prussia. Non solo i

sentimenti amrichevoli
, manifestati in si

mplteplici guise, colla parola e

coll'opera, dall' Imperatore per la persona di S. M. il Re, come pure per
lo Stato prussiano, escludono decisamente qualunque intenzione simile ;
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ma 1' Imperatore si ricorda altresi de' doveri, che tanto V Austria quanto
la Prussia hanno assunto solennemente, mediante il trattato federate ger-
manico. Sua Maesta 1' Imperatore e fermamente risoluto di non porsi,
dal canto suo ,

in contraddizione colle disposizioni dell' articolo XI del-

1'Atto federate, le quali vietano ai membri della Confederazione di soste-

nere le loro controversie colla forza.

II sottoscritto, mentre invita 11 signer presidente del R. Ministero a

sottoporre la presente Nota al Re, suo augusto Signore, deve aggiun-

gere 1' espressione della speranza, che il R. Gabinetto si trovera indottq
a respingere da se, in modo altrettanto precisq

e non equivoco, cqm'egli
ha fatto in nome del suo imperiale Governo ,

il sospetto d' una divisata

rottura della pace, ed a ripristinare cosi quella generale fiducia nella con-

servazione della pace interna della Germania, che non avrebbe mai do-

Tuto poter essere turbata. II sottoscritto ha 1' onore, auche in quest' in-

contro, ecc.

PRUSSIA 1. Motivi probabili del presente conflitto, suscitalo dal Bismark ;

decreto reale pel riorganamento della Camera dei Signori 2. Riaper-
tura del Parlamento

; messaggio del Re letto dal Bismark 3. Discqrsq
del Grabow, rieletto presidente della Camera dei Deputati; proteslazioni
del Ministero 4. Cenni sopra le Finanze; spese per le fortificazioni di

Kiel 5. Conflitti varii fra i Deputati ed il Ministero 6. Prorogazione
delle Camere fino al termine prefisso alia

sessipne ; motivi allegati dal

Bismark 7. Indirizzo d'una parte dei Signori al Re 8. Praiiche del

Bismark per muovere 1' Italia e la Francia contro 1' Austria 9. Circolare

flel Bismark agli Stati d' Alemagna, pel suo conflitto con 1' Austria 10.

Risposta della Baviera e d'altri Stati minori 11. Preparativi guerre-
schi 12. Risposta del Gabinetto di Berlino alia nota auslriaca del 31 Man-
zo

; proposta alia Dieta federale.

1. Per quanto siano accese le brame del conte Bismark, di procurare
al suo Re, cui e devotissimo, quell'aumento di potenza, onde s'accresce-

rebbe anche lo splendore della Corona e della nazione prussiana , e che

proverrebbe dall' annessione dei Ducati dell' Elba
;
tuttavia e indubitato

che egli, per mettere la Prussia a si grave cimento
, dqvette avere ben

altri e piu pungenti stimoli, che non siano la soddisfazione d' un impe-
gno, 1'acquisto d'un territorio, la smania di deprimere 1'Austria e di far

grandeggiare il prorjrio Sovrano.
Prima di gettare in mezzo quel tizzone infiammato, onde sembra do-

verne andare in yampe di guerra, non solo tutta 1'Alemagna, ma ezian-

dio tutta 1'Europa, e da credere che egli abbia accuratamente disaminato

le probabilita dell' esito di tanta impresa ;
e che siavi stato spinto, si da

qualche grave necessita di politica interna, e si dalle speranze concepu-
te per qualche segreto accordo con altre Potenze. Imperocche ,

sebbene

egli sia d' indole altera ed avyentata, ed ostinatissimo nei propositi suoi,

tuttavia la sperienza dei gravissimi incagli, incontrati tra gli stessi Prus-

siani, per parte della Camera dei Deputati e della democrazia, I'avrebbe

sconsigliato dal provocare contro di se tutta rAlemagna, se non fosse sta-

to sicuro d' altri validi presidii. Forse questi gli diedero animo ad arri-

sicare il gran colpo ; ed anzi lo spediente d'una guerra gli tiovette sem-
brare il piu apprqpriato a distogliere i Prussiani stessi dall'attendere alle

quistioni costituzionali interne, che gia durano da piu anni, con si aspro
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conflitto, fra la Corona e la Camera eletliva, per la faccenda del rior-

ganamento dell'esercitp.
Con cio egli avrebbe imitato la politica di qual-

che altro Sovrano assai astuto, che, quando sente roraoreggiarsi in ca-

sa qualche procella, ne rimove i pericoli col frastuono del cannone e col-

10 strepito del tamburi e delle trombe, che suonano a vittoria per ripor-
tati trionti contro nemici esterni.

Non pseremmo dire quanto siano fondate le congetture esposte da piu

giornali;i quali pretendpno di sapere, e spaccianp come cosa indubitata,
che la Prussia, prima di gettare il guanto della disfida all'Austria ed agli
Stati d' Alemagna che parteggiano per I'Austria, abbia stipulate segreti
accordi con la Russia, e pattovito con la Francia i compensi da dare alia

sua neutralita. Queste dicerie, fondate sui viaggi del Bismark a Biarritz

ed a Parigi, sui suoi colloquii intimi con Napoleone III e col Drouyn De
Lhuys, sullo scambio di onorificenze fra il re Guglielmo ed il Sovrano
della Francia

,
sui tuono cortese e benevolo delle corrispondenze uffizia-

11 ed ufficiose con la Russia, e piu di tutto suIla baldanza, che altrimenti

sarebbe eccesiva, con cui spinse innanzi I'assalto diplomatico: tutte que-
ste dicerie possono essere men precise nei particolari, ma pare altresi che
debbano almeno aver qualche base sicura nel complesso delle relazioni

esterne della Prussia. E certo pero, che potentissimq dovette essere

rimpulso dato al Bismark dal bispgnp di troncare le
q_uistioni

costituzio-

nali interne, dalle quali riceveva impiccio si grande, cne non si scorgeva
omai come potesse uscirne, altrimenti che con un Colpo di Slato e con
un mutamento radicale nella costituzione del reame.

L'asspluta ed
incrpllabile opposizione della Camera al disegno, che il

re Guglielmo I dichiaro piu volte solennemente essere tutto suo, di rior-

ganare \ esercito in altra forma, produsse quei diverbii, quegli scandali,

quelle reiterate chiusure e dissoluzioni della Camera
,
che narrammo nei

primi volumi di questa Serie
;
e che riuscirono

, per parte del Governo,
allo smacco di veder rieletti dal popolo a gran pluralita di voti quegli
stessi Deputati, e dai Deputati quello stesso Presidente sig. Grabow, che
era 1'anima deH'opposizipne; e, per parte degli oppositpri, all'umiliazione

di veder negletti i loro richiami ed i loro biasimi, respinte le
lorp istanze,

mantenuto in carica T abborrito Ministro
, spacciate senza cerimonie le

guarentigie costituzipnali,
e sciolta 1'Assemblea rappresentativa con quel-

la franchezza, con cui si manderebbe a casa un branco di scolaretti indo-

cili. Di che i nostri lettori possono, ove loro piaccia, rinfrescarsi la me-
moria con quel che ne abbiamo scritto nel volume III, a pag. 489-95.
Ma la Camera, chiusa il 17 Giugnp del passato 1865, senza che si fos-

sero discusse ed approvate le leggi di Finanza, non potea restare eterna-

mente chiusa, a meno che il Governo, con un colpo di Stato, abrogasse
la Costituzione ed ottriasse al reame nuovi ordini politici. Onde, non
volendo ricorrere a questo partito, e dovendo pure riconvocare i Depu-
tati, che certo non sarebbero meno ostili, il Bismark attese a rinforzarsi

dalla parte onde avea gia ricevuto valido aiuto, cioe da quella della Ca-
mera dei Signori.

Pertanto, sotto il 10 del passato Npvembre, fu promulgate un Decreto

reale, in virtu del quale il numero dei rappresentanti della proprieta fon-

diaria nella Camera dei Signori era
accresciutp

da 41 a 90
; si conside-

ravano come ascritti al numero degli eleggibili i
possesspri

di dominii

equestri che li avessero da 50 anni; e si dichiaravano fondi equestri con-
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solidati quelli, la cui trasmissione fosse assicurata in linea maschile da

patti special!, come feudi, maggiorascati ecc.; si prefiggevanp le condi-

zioni di diritto alia presentazione nelle circoscrizioni della nobilta e nelle

associazioni de'Comitati; e si fermava da ultimo, che tali mutazioni, spet-
tanti alia formazione dei Corpi costitutiyi

della rappresentanza nazionale,
non potrebbero piu effettuarsi in avvenire, che per via di legge sancita

da quei Corpi stessi.

Questa riforma radicale e rilevantissima
, per cui alteravasi una legge

costitutiva d' uno dei grandi Poteri dello Stato, si confessava implicita-
mente dal Goyerno stesso come anormale, poiche promettevasi di non piu
fare simili atti in avvenire

;
ma satisfece a molti proprietarii, cbe cosi vi-

dero spalancarsi innanzi Y accesso all'Alta Camera, e diedero al Bismark
tulto i'appoggio della loro adesione; e, sebbene come liberali avessero

che ridire contro tal procedimento assoluto, pure si disposero a coglier-
ne i frutti, ed attemperarono il loro liberalismo all'utile della congiuntura.

Ma, per altra parte, era eyidente che cio non potea andare a sangue
della Camera dei Deputati ,

i cui membri sparsi andavano minutamente

registrando le illegalita compiute dal Goyerno, per adoperarle poi a ma-
niera d'armi contro di lui, come prima si riaprisse la

sessipne ;
alia qua-

le finalmente furono convocati i Deputati pel 15 Gennaio di quest'anno.
2. II re Guglielmo I, che piu altre yoke ayea in persona adempiuto

Fufficio di inaugurare la sessione, con suo discorso; e che ayea patito
lo sfregio di yedere reiette le riforme dell' esercito, di cui egli ayea pro-
fessato altamente d' aver assunto un impegno, da cui non yorrebbe mai
desistere finche non le ayesse compiute: il Re si rifiuto ad esporre la sua

persona e la sua maesta a nuove ripulse. Commise pertanto al Bismark
di fare le sue veci; e questi adempie tale incarico, leggendo , in nome
del Re, un Messaggio, il cui testo e riferito anche nel Memorial diploma-
tique del 21 Gennaio (pag. 42-43).

In questo documento il Bismark espose, con modi piuttosto asciutti,

come si fossero amministrate le Finanze, e come si fosse proyyeduto al

difetto di bilancio sancito dalle Camere; promise di presentare quello del

corrente anno; si stese a dire dei trattati di commercio, dei progress!
del traffico, dell'utile delle yie ferrate. Quindi yenne al punto delicato

del riorganamento dell' esercito, e disse, crudo crudo: che non avendp
la Camera ypluto aderire ai disegni del Re, che li riputava necessarii, il

Governo si atterrebbe agli ordini posti provvisoriamente in yigore ;

cioe continuerebbe ad eseguire quelle riforme, flnche la Camera s' indu-

cesse ad approvarle.
Parlo poi distesamente,dppo un breye cenno sull'annessionedelLauem-

bourg ,
delle condizioni dei Ducati di Schleswig ed Ilolstein, affermando

la yolonta di tenerli ad ogni costo, e per ora secpndo i patti di Gastein;

espose con gran pompa gli attestati avuti di cola in favore deirannessio-

ne; e raccornando alia Camera che, se realmente bramaya di servire al

Ke ed alia patria, preslasse il suo concorso al Governo, che non inten-

deva ad altro che al servigio del Re e della patria.
3. La Camera, trattata con tanta disinvoltura dal Bismark, gli rispose

ben tosto in forma niente menoyiva e razzente. Poiche nella tornata del

17 Gennaio, quandp si venne ai suffragi per 1'elezione del Presidente, il

Grabow, tanto inviso al Ministero, fti proclamato con 192 voti contro

soli 29
,
dei quali 24 furono dati al conseryatore Von der Heydt. 11 Gra-
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bow
,
salito al suo seggio , ruppe la prima lancia contro il Governo

; e

1'assalto fu terribile. Chi volesse leggere per disteso quel tiero discorso,

ne cerchi nella Gazzetta nazionale di Berlino o nel Debats del 20 Gen-

naio. Qui ci basti riferirne i punti capital!.

Ringraziata la Camera dell'onore
cpnferitogli,

il Grabow entro subito

di pie pari nell'argomento della lotta impresa dal Governo contro la rap-

presentanza nazionale
; parlo della violata costituzione; della liberta di

parola negata ai Deputati ;
delle repressioni eccessive adpperate contro i

diarii liberali; del favore conceduto, per servigio de'Ministri, ai giornali

reazionarii
;
del divieto con cui eransi impedite le feste democratiche a

Colonia, da noi mentovate nel vol. Ill, a pag. 494
;
dei castighi inflitti a

pubblici ufficiali, per aver mostrato di parteggiare con la Camera. De-

ploro amaramente le condizipni
del poter legislative, inchiodato, si che

non possa procedere innanzi, per un impegno di un Ministro ; proclamo
la liberta e legalita costituzionale come sola capace di condurre ad una
convenevole soluzione della controversia pei Ducati, che disse aggrava-
ta ed arruffata viepeggio dal Trattato di Gastein ;

e fini con aspirazioni
all'unita alemanna. Tutto questo parlare, che era come un fuoco non in-

terrotto di artiglierie contro il Ministero, fu accolto ed acclamato, ad ogni
frase, da entusiastici applausi.

II Von der Heydt si levo a dire poche parole di protestazione, in no-

me del partito conservatore, contro il discorso del Grabow; ed il di se-

guente urro dei Ministri fece il simigliante, senz'altro vantaggio che di

veder ascoltati con disdegnosa freddezza i suoi richiami. Poi si venne
subito alle strette

;
ed il conflitto pose in evidenza i tesori d' ira che le

avverse parti serbavano in petto.
4. Se i Deputati ayessero voluto far qualche capitale dell' abilita del

Governo neU" amministrazione delle finanze, avrebbero avuto motivo di

essere meno accaniti nell' osteggiarlo. Imperocche il disegno di bilancio

pel 1866, presentato dal Ministero, e pubblicato dal Monitors del 22,

presentava un perfetto equilibrio fra le entrate e le spese, nella somma
di talleri 156,973,770. II che, avuto riguardo allo stato disastroso ed ai

disavanzi enormi in cui si trovano altri Regni ed Imperi, dovea potersi

guardare come un raro beneficio. Ma i risguardi politic!i parvero dover

prevalere sopra gli economici
;
e la Camera non si mostro punto ricono-

scente di quella rara ventura, di non aver a spendere oltre alia giusta
somma delle entrate, senza nuovi balzelli e senza imprestiti.

Yero e che il Governo presento alia Camera un disegno di legge per
un credito straordinario da concedersi alia Marina, per compera di iregate

corazzate, per le fortificazioni e gli arsenali da erigere a Kiel, per le mu-
nizioni e lo scayo del porto e della Jahde; al quale uopo richiedeansi 10
milioni di talleri; ma lo scopo era cosi evidentemente utile agli interessi

della Prussia, che, essendo le Finanze in condizioni si prospere, non po-
tea quella domanda dar luogo a gravi difficolta.

5. Tuttavia i contrasti scoppiarono acerbissimi
;
in prima per 1'annes-

sione del Lauembourg, che il Yirchow impugno come incostituzionale,

perche, dovendo aggravare le Finanze, erasi effettuata senza consenso
della Camera; poi per la severita con cui si erano impedite le ricordate

manifestazioni ed i banchetti democratici a Colonia; quindi pel processo
intentato a qualche Deputato, durante la proroga delle Camere; e cosi via
yia pei singoli atti del Governo. L'acerbita delle filippiche degli opposi-
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tori eccito i risentimenti aspri e minacciosi dei Ministri; ed il parlamen-
tarismo fece curiosa mostra di tutti i suoi vizii intrinseci, e della giunta
che ad essi reca la passione politica, esaltata sino al fanatismo.

6. Era chiarp
che di questo passo non si potea andare innanzi, e certo

non era sperabile verun componimento di concordia. II Bismark credeva

giunto il rnomento d'ingaggiare la lotta coll'Austria, e non avea bisogno
d'essere distratto in altre cure; ed inoltre la Camera avrebbe potuto, per
amore di contrasto alia sua persona, far contrasto alia sua politica verso
1'Austria. Fu dunque deciso nel consiglio del Re, e decretato con ordinan-
za reale del 22 Febbraio, che la Camera si dovesse prorogare fino al ter-

mine prefisso alia presente sessione; il che praticainente equivaleva ad
un discioglimento.

Cio fu eseguito il 23, quando il Bismark, alia presenza delle due Ca-
mere riunite, lesse una specie di atto fiscale contro la Camera, riferito

nel Debats del 26; nel quale, passando a rassegna, nella stessa forma che

gia 1'anno scorso, i procedimenti della Camera, Topposizione incrollabile,

il suo rifiuto diattendere a leggi di Finanze, la sua persistenza in accaneg-
giare il Governo per quanto avea fatto, senza disaminarne gli utili; e,

cosi a passo a passo ritoccando tutta la serie delle avvenute altercazioni,
fini con dire che il Re, temendo di veder sempre piu crescere gli ostacoli

alia conciliazione, avea decretato, ed in suo nome si bandiva, che fosse

chiusa la Camera sino al termine fissato a questa Sessione.

II Grabow, prima di separarsi dai suoi colleghi, flagello in poche pa-
role ancora una yolta il Ministero; ed i Deputati se ne andarono, secondo
il solito, dopo una triplice acclamazione di: Viva il Rel ii che non tolse

che rimanessero rabbiosi nemici del Bismark.
7. Non cosi avvenne dei Signori; cinquantasette dei quali, rimasti a

Berlino, si poserp d'accordo e firmarono un indirizzo al Re. Con esso,
alii 2 Marzp, il ringraziarono di quanto ayea fatto per la nazione

, per la

marina, pei Ducati, insinuandogli d'aver in pregio 1'alleanza austriaca,
merce della quale erasi amplificato lo Stato con le nuoye conquiste; quin-
di passarono a lamentare il contegno della Camera dei Deputati; a biasi-

mare 1'opposizione yiolenta sostenuta da quella contro il Ministero in co-

se, per le quali esso doveasi piuttosto riguardare come benemerito della

patria; e soprattutto 1'arroganza del pretendere una specie di soyranita

a detrimento deH'autorita regale e dei diritti dell' alta Camera. E finiya

cosi: Y. M. ha
riceyuto

la spada da Dio per punire quelli che fanno il

male. Noi giuriamo di secondare, con tutte le nostre forze, laM. Y. nella

lotta costituzionale. 11 Regradi molto questesigniticazioni, ed il Bismark
mostro di non esser punto impicciato pel colpo fatto contro la Camera dei

Deputati, e tiro innanzi i suoi disegni.
8. Questo Ministro, persuasooggimai, e piu che convinto dell'impossi-

bilita di piegare 1' Austria, p
con offerte di pecunia, o con sole minacce,

a cedergli la piena proprieta dei Ducati, si
risolyette (se e yero quel che

dicono concordemente tutti i giornali, che sogliono essere meglio infor-

mati) di venire all'uso della forza; ma si consiglio di evitare quei modi
che lo potessero mettere al cozzo con le altre Potenze germaniche. Laon-
de fermo seco di imitare a perfezione i modi tenuti nel 1859 per tranel-

lare 1'Austria, e metterla in aspetto di assalitrice, onde poterle dare ad-

dpsso, con plauso della diplomazia, compiacente sempre quando si tratta

di dar ragione al piu forte. E con questo intento voile anche provarsi a
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fare, che la lotta contro 1' Austria s' impegnasse in Italia, in guisa che

questa apparisse di bel nuovo (come gia avvenne, per la convegna di

Plombieres, nel 1859) in aspetto di vittima che si difende contro un so-

yerchiatore prepotente. Cosi la Prussia avrebbe avuto il destro di scen-

dere ancor essa in campo, come gia la Francia nel 1859, col vantp di ge-
nerosa difenditrice d'un suo alleato iniquamente assalito

;
ed i veri assali-

tori avrebbero riscosso il compatimento ed ottenuta la benevplenza dovu-
ta a chi, benche a malincuore, e ridotto alia dura necessita di difendersi.

Per effetiuare questo machiavellico trovato, bisognava aver consen-

ziente, od almen neutrale la Francia, senza i cui cenni ben si sa che 1'Ita-

lia non pup dar passo o muover dito. <I1 Gabinetto di Berlino, dice il

Memorial diplomatique dell' 8
Aprile (p. 209

)
avea falto di tutto per as-

sicurarsi, se non del cpncorso, almeno del tacito consenso della Francia.

Profferte, protestazioni, promesse ;
nulla avea negletto a tal uopo. Era

andato tino a segno di far intravedere certi compensi sul Reno, in ricam-

hio delle condiscendenze che esso
spllecitava.

Ma il Governo francese,
fedele a' suoi principii (e, noi aggiunyiamo, gia abbastanza impiccia-
to per altre cagioni che tutti sanno, si dentro e si fuori deli impero )

non

rispose a quelle istanze, che con nuova dichiarazione di assoluta neu-
tralila. Bisogno dunque voltarsi ad altro maneggio.

Facendo assegnamento sulle passioni rivoluzionarie dauna parte, e
sull'odio tradizionale dell' Italia (settaria) contro 1'Austria, il sig. Bis-

mark prese ad aizzare T un contro 1'altro i Gabinetti di Vienna, e di Fi-

renze; ripromettendosi che, quando la lotta fosse impegnata, quello di

Firenze dovesse necessariamente trarre a se il concorso di quel di Parigi
e T intervento armato della Francia, la quale non puo permettere che I'o-

pera sua, che pur costo
tantp sangue in Italia (ed anche molto denaro per

compera dei traditori, aggiiingiamo noi) abbia a tornare in cimento.
Con questo si avea il doppio vantaggio di non suscitare apertamen-

te la guerra, e di spostarla. Invece d'impegnare il conflitto contro la

Confederazione germanica , quello si eccitava nel Yeneto
;
e siccome la

guerra dovea di necessita stendersi a tutta Europa, il sig. Bismark si ri-

servava di correre allora in aiuto dell' Italia, e frenare ad un tempo tut-

ta 1'Alemagna con la prospettiva dell' intervento della Francia.

Cosi appunto il Memorial, che afferma inoltre: Napoleone III non
aver consentitp al disegno ,

ed aver anzi ammonito 1' Italia a non lasciar-

si carrucolare in tal imbroglio , distogliendola con i suoi energici consigli
da si imprudenti tentativi. E sia pur cosi!

9. Questa spiegazione del Memorial, se e fpndata nei suoi particolari,
come non e inverosimile nel concetto della politica prussiana, basterebbe
a spiegare plausibilmente gli andirivieni del Principe Napoleone, di fran-

cia in Italia e d' Italia in Francia
;
la corsa a Parigi del conte Arese

;
i

consigli di Generali tenuti a Firenze
; la spedizione del Generate italia-

no Govone a Berlino e le ostentate carezze ed onoriiicenze di cui fu ri-

colmo dal re Guglielmp e dal Bismark; la chiamata di 45,000 soldati

italiani
sotto^le

armi
;

il frettoloso armamento della marina militare e la

spedizione d' una squadra corazzata nell'Adriatico
;
e tante altre cose ,

che
produsserp

il ribasso dei fondi pubblici italiani fino al 53 per 100 ,

con quel di piu che tiene in
angpscia tutta Y Italia

;
la quale, se ora fos-

se anche irapossibilitata, pel divieto di Napoleone III
,

a farsi assalitri-
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ce , potrebbe essere costretta a difendersi
, per i patti gia stipulati con

la Prussia contro 1'Austria.

Ad ogni modo e certo che il Bismark, se veramente architetto quella
macchina di perfidia, non pole adoperarla. Imperocche yediamo che egli,

spintosi gia troppo innanzi
,
incalzato dalle commozioni interne delia de-

mocrazia irritata, volendp pur finirla con 1'Austria, diede un passo, dal

quale parea vpler ad ogni costo rifuggire ;
e mando a tutti gli Stati del-

la Confederazione germanica una Circolare, sotto il 24Marzo, con la

quale ben potrebbe guadagnare sol questo, d'aver a combattere in cam-

po aperto, non solo contro 1'Austria, ma contro tutti o quasi tutti gli Sta-

ti di Alemagna ;
nel qual caso non apparisce ancora

,
se egli potrebbe

contare con sicurezza sull'aiuto della Russia
,
o sull' intervento francese

in sussidio dell' Italia sua alleata.

Questo documento, che provoco la Nota del 31 Marzo dal Governo di

Vienna, da noi riferita piu sopra, puo dividersi in due parti ;
e noi, non

potendo per la lunghezza riferirlo distesamente, qual si legge nel Memo-
rial diplomatique a pag. 218, ne daremo un sunto fedele.

Pertanto nella prima comincia con up breve cenno delle speranze fon-

date sul Trattato di Gastein, per un pacifico assetto dei Ducati; dolendosi

che tali speranze andassero deluse pel contegno dell'Austria, che, contro

10 spirito di quella convenzione, qual s'
intendeya a Berlino, si diede a

favorire, con ispiacevoli connivenze, i maneggi dell'Augustembourg ,
a

detrimento dei diritti del Re di Prussia. Aggiunge che tornarono vane le

pratiche fatte a Vienna, per ottenere che si mutasse contegno ; poiche la

fredda risposta, avutane sotto il 7 Febbraio, fu tale, che apparve manifesto

11 proposito dell'Austria di ppporsi aH'annessipne dei Ducati alia Prussia,
e si dovettero cessare percip

le comunicazioni tra le due Corti a tal pro-

posito. Quindi fa gli stupori degli smisurati armamenti dell'Austria, evi-

dentemente fatti con disegno ostile contro la Prussia, la quale non avea
dato yerun pretesto a diffidenze, e si tenne dall' imitare, come ne avea
il

dirittp, quelle manifestazioni di nimicizia, fino alia data del 24; quandq
oggimai non si potea piu, senza esporsi a grave rischio, chiudere gli

occhi e tralasciar di prendere le necessarie cautele di difesa, si a tutela

della propria dignita e si a salvaguardia del proprio Stato. II che, in

due parole, val quanto dire: volevamp pigliarci i Ducati, 1'Austria si op-

poneva; noi abbiam rotto i trattati diplomatic!, 1' Austria si e armata;

dunque tutta la colpa e sua.

Questo discorso, tra diplomatici, potrebbe ayere qualche valore, se

fossero veri gli smisurati e minacciosi armamenti attribuiti all' Austria;
ma questi non sussistono, ne in quelle proporzioni, ne con quell' aspettp
minaccioso, che suppose il Bismark; anzi 1'Austria negp assolutamente il

fatto, e si protesto in forma solenne di non aver alcun disegno ostile con-

tro la Prussia, anzi dichiaro di
yolersi attenere fedelmente all'art. XI del

Patto federale, che vieta ad ogni confederato il farsi ragione con le armi
e 1'obbliga a rimettere il litigio alia Dieta: dunque tutta l'argomentazione
del Bismark posa sul falso, quanto alle minacce dell'Austria, e mette in

luce il diritto di questa, in quanto al suo contegno pei Ducati.

La seconda parte del dispaccio va tutta in discorsi per provare, che la

Costituzione federale e viziosa; che non serve nulla per la concordia fra

i Potentali che la compongono ;
che essa non puo ne frenare le due grandi
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Potenze ne servire di valida difesa alle minor!
;
che bisogna pertanto ri-

formare questo Patto. E conchiude invitando le singole Potenze a dichia-

rare per qual delle due, cioe se per 1'Austria o la Prussia, vogliano stare,

qualora la forza degli eventi le travolgesse in guerra 1'una contro 1'altra.

Ma , per ottenere che le minori Potenze si dichiarino per la Prussia ,

il Bismark si distese molto sull'esaggerare le condizioni poco propizie di

difesa, in cui essa si trova, quando non abbia dalla sua 1'Alemagna; co-

me per inculcare loro : badate bene, che se voi mi lasciate soverchiare

dairAustria, anche voi cascherete poi sotto il suo giogq, e la vostra in-

dipendenza ne andra in dileguo; laonde la causa mia e anche causa

vostra.

10. Questo dispaccio, mettendo cosi alle strette le minori Potenze,
traeva la Prussia ad un grave cimento. Imperocche, o quelle si dichia-

ravano almeno in parte per lei
,
e la guerra era inevitable

;
o si dichia-

ravano in gran numero contro lei
,
e la Prussia non poteva piu efiettua-

re i suoi disegni, senza correre gravissimi pericoli, senza discapito della

sua digmta, e senza mettersi apertamente dalla parte del torto.

Gli Stati minori settentrionali
,
come separati dal centro delle forze

alemanne, piu rimoti dall'Austria, piu esposti ad un'inyasione della Prus-

sia
, e piu vincolati alia corte di Berlino per legami di parentado e per

comunanza d' interessi
,
doveano essere piu lenti e circospetti a rispon-

dere; benche sia certo che 1'Annover non ha dimenticato la prepotenza
con cui il Bismark fece discacciare dall' Holstein le truppe annoveresi ,

quando gli piacque dichiarare finito il compito di esse quanto all'esecu-

zione federale.

Per contrario la Bayiera, la Sassonia, Baden e piu altri degli Stati

meridionali di Germania, meno esposti a pericolo, o piu vicini a chi lor

darebbe aiuto, poteano essere piu pronti e schietti nel dichiararsr, e cer-

to non volcano perdere 1' opportunita di riacquistare 1' influenza loro do-

Tuta, in virtu del Patto federale. Quindi e che quando, il 27 Marzo, 1'am-

basciadore prussiano presso la Cprte di Monaco lesse al sig. Yon der

Pfordten il citato dispaccio del Bismark
,
e chiese verbalmente che cosa

farebbe la Baviera nel caso di guerra tra Austria e Prussia ,
il Ministro

bavaro, presi gli ordini del Re, rispose a viva voce in queste parole:
I1 Governo bavarese agira secondo il diritto federale, ed adempira i

suoi doveri federali. Ora 1'art. XI dell'Atto federale proibisce ai membri
della Confederazione alemanna di ricorrere alia forza. Se uno dei mem-
bri di essa si trova minacciato da un altro

, egli e obbligato di indriz-

zarsi alia dieta; laquale, in virtu dell'art. XIX dello stesso Atlo
,
ha

dovere di vigilare al mantenimento della pace e dei possedimenti di cia-

scuno. II Confederato, che pel primo si muove all'assalto, viola il patto
federale .

II Governo d'Assia-Darmstadt fu anche piu energico nella sua risposta,
che in sentenza fu questa: Noi ci atteniamo al diritto federale

;
non ri-

conosciamo ad alcuna delle Potenze alemanne verun diritto di proprieta
dei Ducati, derivato dalla pace di Vienna; ed, in caso di guerra, impu-
gneremo le armi contro la prima delle grandi Potenze, che rompesse la

pace federale. Nel caso che si risolva la quistione dei Ducati secondo le

Jegjgi federali
,

la Prussia non dee temere puuto di veder negletti i suoi

diritti ed i riguardi, che s'avvengono alia sua qualita di grande Potenza;
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quando, per contrario, le sue tendenze ad annessioni sono piene di peri-
coli per la Germania e per la Prussia stessa .

Le altre minor! Potenze quasi tulte, con sensi piu o meno risoluti
,

si

dichiararono egualmente per 1'osservanza del Patto federale.

11. Ma il sig. Bisraark, che forse prevedeva questo risultato, non ne
ebbe sgoraento ;

e pare che fosse risoluto ad ogni costo di spuntarla in

questo impegno ; giacche, supponendp ammessi da ognuno come eviden-
temente giusti i suoi richiami contro gli esaggerati armamenti dell'Austria,
si diede dal canto suo a fare gagliardi e molteplici apparecchi bellicosi ,

chiamando nuove milizie sotto le bandiere
,
yietando 1'esportazione dei

cavalli, mettendo in assetto di guerra piu corpi d'esercito
, disponendo

ogni cosa per muovere la Landwher e lasciando a chi vuole il divinare,
se con cio si conformasse solo all'adagio : Si vis pacem, para bellum.

12. Ma la nota austriaca del 31 Marzo, applaudita da tutta 1' Alema-

gna, con voci concordi, ed eziandiq da quasi tutti i diarii indipendenti
prussiani, lo pose in necessila di spiegarsi chiaro: poiche se egli voleva

pace, 1'Austria non chiedeva altro, rimettendo il litigio alia Dieta; se egli
rifiutavasi all' osservanza di questo Patto federale, non tornava evidente
che egli, con proposito deliberate, incalzava alia guerra?

II Bismark usci da quest' imbroglio con tutta disinvoltura, cioe man-
dando a Vienna una nota, sotto il 7 Aprile, in cui ribadi tutle le accuse
fatte gia nell' altra dei 24 Marzo alia sua rivale

; accagionandola d' aver

minacciatp la Prussia con armamenti da non potersi giustificare; e ripro-

testandosi, che la Prussia, solo perche astretta da necessita di giusta dife-

sa, faceva ora altrettanto, dopo aver aspettato fmo al 27 Marzo a mettersi
in guardia. Ricambio le parole cortesi circa i sentimenti benevoli, che uni-

scono il Re e 1' Imperatore, e fini con dire che al Gabinetto di Vieuna
non mancherebbero occasion! di mostrare

cpi
fatti 1' amicizia dell' Impe-

ratore per lo Stato prussiano. Del rimettersi alia Dieta, non disse silla-

ha. Con cio le cose rimasero nello stato di prima. Tutti i diarii, anche i

piu ostili all'Austria, riconobbero che con cio il Bismark non ayea prpprio
risposto nulla; e confessarono che cosi avea dato chiaro indizio di non
amar quella pace, che fingeva di deplorare gia rotta per colpa dell'Austria.

Stando alle notizie recate da' telegrammi, la Prussia propose poi alia

Dieta di Francfort, alii 9 Aprile, che si debba convqcare un Parlamento
di tutti i popoli alemanni, composto di Deputati nominati per elezipni

di-

relte, a suffragio universale, all'uopo di discutere un disegno di riforma

del Patto federale, che sarebbe presentato dalla Prussia. La Dieta, il

giorno 10, ammise questa proposta, decretando che si comunicasse su-
bito a tutti i Governi della Confederazione, prefiggendo il termine d'una
settimana per discuterla, e secondando cosi la domanda fatta dal rappre-
sentante prussiano, perche si spicciasse tal faccenda il piu presto possi-
bile. Di che discorreremo altra yolta, quando saranno pubblicati i docu-
menti ufficiali.

Ma fin d'ora si puo conghietturare di qual indole debba essere la ri-

forma divisata dal Goyerno di Berlino; come vi debba essere rispettata
1' influenza di quello di Vienna; e come Yegemonia o predominio politico
e militare della Prussia su tutta la Germania sia lo scopo finale di questo
tramestio, onde tutta Europa sta in affanno.



CONSEGUENZE AMARE

BELLA LIBERIA DE'CULTI
IMPOSTA ALL' ITALIA

I.

Tumullo sanguinoso di Barletta.

Piu volts abbiaino letto ne'pubblici fogli la violenta reazione, falla

nelle diverse citta italiane contro i disseminatori di eresia, venuti di

fuori a turbarne 1'unila religiosa. Ma niuna e slala si feroce, come

quella di Barlelta, popolosa e nobile cilta deile Puglie. Quivierasi Ira-

sferito da Firenze un tal Gaetano Giannini, uomo ignorante ma fana-

tico, e sotto la protezione del Governo aveva aperto scuola di prole-

stautesimo 1. II popolo barlettano ne concepi aspra indegnazione ;

1 La condizione di costui ci viene esposta dallo stesso giornalc de' suoi

correligionarii in questi termini: Gaetano Giannini, che ha sparse cola.

1'Evangelo, e che nei giornali e qualificato ministro evangelico e come tale*

fu qualificato anche dal signor Ministro deirinterno, e un semplice fedele,

un uomo del popolo se.nza alcuno studio
,
un lavorante legnaiuolo fioren-

tino. Diciamo questo non per far disonore a quel caro fratello, che anzi

cio lo onora e da gloria a Dio, per aver volulo suscitare dalla parica del le-

gnaiuolo un potente suo servitore. L'Eco della Verita , giornale evangeli-

co. Ann. 3, n. 22.

Che costui poi fosse protetto dal Governo, lo afferma il Conciliatore di Na-

poli. A Barletla si era istituita una societa evangelica, come ce ne stanna

In Napoli, come ce ne stanno in quasi tutte le cilta del regno; 1' autorita la

proteggeva. Vedi lo Stendardo Cattolico di Geneva n. 75.

Setie ?7, vol. Y7, fasc. 387. 17 23 Aprile 1866.
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sicche
,
secondo la conforme narrazione della Pairia e del Concilia-

tore di Napoli, tanto il Siudaco quanto gli officiali della Guardia na-

zionale e i citladini piu cospicui fecero istan/a all' autorita governa-

tiva acciocche rinviasse la
,
onde era venulo

, quel perlurbatore ,
se

Yoleasi scongiurar la tempesta che gia romoreggiava aH'intorno.

Come era da aspeltarsi dall' iniqua polilica inaugurata in Italia
,

il

Sottoprefelto nego ricisamente di assenlire alia dimanda
,
ne si euro

pun to delle solenni protesle, onde quei signori rintuzzarono 1'improv-

\ida ripulsa. Sventuratamente le costoro previsioni non andarono

fallile; giacche il giorno 19 Marzo, di sacro a S. Giuseppe, 1' ira

popolare scoppio furiosaraente conlro 1'eretico dommatizzante e pro-

ruppe in eccessi
,
che funestarono 1' animo di lutti i buoni.

Qui i giornali cattolici e i giornali liberaleschi differiscono grande-

mente Ira loro nel narrare le cause prossime, che deterrainarono quel

sanguiuoso tumullo. Imperocche i primi riferiscono che il popolo di

Barletta raonto in tanto furore, perche i prelesi Evangelici insulta-

rono non solo in piazza, ma uello stesso lempio, la religiooe cattolica

e i suoi ministd. Era il giorno festivo di S. Giuseppe : due evange-

lici entrano in chiesa e meltono in derisione il sacerdote che ne re-

citava il sacro panegirico; mentre un altro evangelico arringava in

piazza contro i preti. II popolo non ne potette piu, e diede in atti di

spietata ferocia. Cosi il Conciliatore ; e gli altri presso a poco ripe-

tono le stesse cose. Per conlrario i diarii liberaleschi dicono che gli

Evangelici si conlenevano tranquilli nelle loro case, e che la furia del

popolo procedette dall'aver esso udita una predica contro il protestan-

tesimo. II 19 corrente, verso le tre pomeridiane, il popolo accorse

in folia straordinaria al maggior tempio e udito il quaresimalisla pre-

dicare contro il protestantesimo, senza ascoltare i consigli della ra-

gione, metle mano alle croci, alle sedie e a quant'allro trovasi nella

chiesa e strepitando e urlando corre furibondo ecc. Cosi il Corrie-

re delle Puglie; e lulti i giornali consorti gridano all'unisonola crocc

addosso al Predicatore, quasi avesse colle sue parole cagionato quel

tremendo disastro. Noi crediam per cerlo che il racconto veritiero

sia quello dei giornali cattolici; giacche i giornali liberaleschi
,
av-

yezzi a menlire senza niun pudore, non possono trovar fede, se non

presso i balordL
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Ma se ci ha opposizione riell' assegnare le cause, ci ha consenso

nel riferirne gli effelti. Tulti i giornali sono concordi a dire che il

popolo corse da prima,alla casadel Giannini; e non trovato lui, tru-

cido uno de' suoi proseliti ,
e poscia altri che incontro per le vie o

assail nelle case , delle quali qualcuna devaslo ed incendio
, quella

appunto ove 1'eretico leneva le sue combriccoie. I morti in tal guisa

furono, secondo la relazione del Giannini, Ire; secondo altri, cinque;

secondo il Conciliatore^i Napoli , selte. Checche ne sia
,

il certo 5

che fu versato sangue ,
e che alcuni perirono. Tultavia anche in cio

e notevole una discrepanza ;
ed e che dove i giornali narrano solo

uccisioni di evangelici ,
il Giannini per contrario nella lettera, in cui

descrive T accaduto
,

afferma che anche del popolo rimasero estinte

nove persone e molte allre ferite. Ecco le sue parole: Morti dique-

gli ,
che gridavano : Viva la santa Fede, furono 9 e molti feriti 1.

II silenzio dei giornali, eziandio caltolici, sopra questo particolare e

certamente di gran peso: mad'altra parle il Giannini era sopra luo-

go, e, benchd appiallato, riseppe i fatli da quelli stessi, che li aveva-

no veduli.^Dove dunque la sua testificazione fosse vera, bisognereb-

Le dire che gli evangelici non se ne stettero colle mani in mano ad

aspellare il martirio; ma, come il Giannini avendo letlo nell' Evan-

gelo: Si persequuti vos fuerint in una civitate fugite in a/mm, cerc6

scampo su pei telli di casa in casa 2; cosi altri de'suoi compagni,

avendo del pari letlo nel Vangelo: Ecce duo gladii hie, diedero di

piglio alle armi e lavorarono di coltello ancor essi. Ma allora (sup-

1 L'Eco della Verita, n. 22.

2 II Gianaini cosi raccontala sua fuga, insieme con due fanciulli, figlidi

due suoi amici : II padrone (della casa in cui egli stava) affacciatosi alia gal-

leria, e veduto il popolo che veniva verso il palazzo, ad altro non penso che

a salvare la mia vita, portatomi sopra una terrazza, additatami la direzione

delle tetta. 1 due ragazzini venutimi dietro, li dissi: Bambini, lasciatemi solo;

ma essi dissero :No, vogliamo morire con lei
;
e di tetto intetto li couducevo

meco. Trovato un luogo ove ricoverarci, il padrone ci caccio aspramente.

Rimesse le nostre ariime nelle mani del Signore, si continuo il cammino e

trovata una terrazza da saltare a basso, mi calai e quindi presi i miei bambi-

ni meco; ma trovalane ancora un'altra mi calai giu il primo, e poi i ragazzi-

Bi. Vedula una porta semichiusa, apro furtivameute; veduto un letto, pren-

do i ragazzini e ci mettiamo tulti e tre sotto quel letto* Ivi.
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ponendo doe vera cotesta narrazione) non sapremmo interidere ,

perche i giornali liberal! ,
mentre fanno tanto chiasso della morie dei

sei o sette evangelic!, non meltano niun lameixto della morte dei nove

cattolici ! Non erano anch' essi uomini e cittadini e noslri fratelli in

Crislo? Ne si dica che la loro morte accadesse per mano della mili-

zia; giacche tutti convengono che la pubblica forza non accorse , se

non a caso finito. II conflitto adunque non pote ingaggiarsi ,
se non

tra gli evangelici e i popolani ;
e chi sa ch% 1' effusione del sangue

non sia cominciala farsi dai primi , piultosto che dai secondi. Non-

diineno agli occhi dei liberal!, questi sono i soli colpevoli, quelli del

tutto innocenli.

II.

Di cui e la colpa ?

Noi veramente non iscagioniamo ne gli uni ne gli allri ; giacche,

comunque avvenisse il fatlo, cerlo n& gli evangelici aveyano dirillo

di turbar 1'unita religiosa d' un popolo cattolico e molto meno d'in-

sullarne la piela; ne il popolo avea diritlo di farsi giustizia da se

medesimo
,

'e molto meno per atti si atroci. Tullavolta se di questo

lulluoso avvenimenlo vogliam cercare il reo principale, non esitiamo

pun.to a dichiarare che questo reo principale ci sembra appunto il

Governo.

A provar cio baslerebbe ricordare Y irritazione degli animi
,
che

antecedenlemenle erasi. manifestata nel popolo di Barletta. Lo stesso

giornale liberalesco, il Corriere delle Puglie, ce ne fornisce il raccon-

to: Erano gia parecchi mesi, egli dice, che un Giannini Gaetano

di Firenze, ministro evangelico, avea fermalo domicilio in Barlelta,

con T intendimento di far proselili alle sue dotlrine e credenze reli-

giose. A tal uopo teneva in una casa privata segrele conferenze
,

ed era riuscito a circondarsi di una quarantina di adepti. Intanto

questo fatlo si era propagate tra il nostro popolo ,
il quale dotalo di

fervida immaginazione ne avea concepito forte sdegno ed aperta

indignazione. Di giorno in giorno diveniva piu fiero lo sdegno fra
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il popolo 1. Ora prescindencjo da ogni allra considerazione
, non

dovea cio consigliare alia piu volgare prudenza di allontanare a tem-

po dalla citta quel mascalzone? II Governo italiano, per mantellare

1' iniquo ostracismo
,

in cui tiene i Vescovi cattolici
, dice di non

poler permeltere il loro ritorno nelle proprie Diocesi , perche po-

trebbe dar luogo a tumulti. Quanlo un tal preleslo sia falso , e stato

ben dimoslralo dal fatto di quei pochissimi Prelali , a cui in onla

del Governo riusci di ricondursi Ira i loro greggi ,
dai quali furono

accolti trionfalmente. Ma dov' anche quel pretesto fosse vero
,
non

dovea esso a piu forte ragione valere pel caso del Giannini
,
a ri-

spetto del popolo barleltano ? Non avea questo dimostrato chiara-

niente che non volea ereticl in casa sua? Non avea per mezzo del

Sindaco e dei capi della milizia ciltadina, falto intendere aH'aulorila

pqlilica questa sua ferma risoluzione? Una tempesta sordamenle

mugghiava conlro i campioni del prolestantesimo. II Sindaco, che

ne avea avuto senlore ,
fece delle pratiche col Sottoprefetlo, onde il

ministro evangelico si allonlanasse ad evitare gravi conseguenze ,

alle quali un giorno o 1' altro bisognava aspettarsi. Nego ricisa-

mente il Sottoprefelto di oltemperare alle richieste
, appoggiando-

si alia legge cbe garantisce il libero esercizio di tutti i culli. Al suo

diniego tennero dietro le proteste del Sindaco
,

del Colonnello e

Maggiori della Guardia nazionale, nonche de' Notabili del paese, che

prevedevano la burrasca 2. Tant'e: per mantenere, a dispetto dei

popolo, un predicante eretico, s'invoca una legge che non esiste; e

si pone in non cale la legge che esiste, a riguardo de'Vescovi desi-

derati dal popolo ! E questa la logica dei liberali ! Ma veniamo a una

considerazione di maggiore importanza.

I giornali liberaleschi
,
con gole infernali

,
non rifinano di urlare

caninamenle conlro del Clero e del popolo callolico
,
dicendo che

tulta la colpa e del loro fanatismo e della loro inlolleranza. Tra essl

si distingue massimamente il Dirillo
;

il quale nelle sue colonne con-

serta una filza di articoli furibondi, senza capo ne coda, ma spirant!
V

1 Vedi lo Stendardo Cattolico n. 73.

2 Cos! la Patria di Napoli, riportala dallo Stendardo Cattolico di Geno-

.
va n. 72.
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sdegno satanico contro la Chiesa ,
a fine di aizzare il Governo a piu

fiera persecuzione. Vi sembra proprio il Minotauro descritto da Dante,

Che gir non sa ma qua e la saltella
,

per 1' ira bestiale, ond' e accecato. L' assunto suo principale e di per-

suadere a furia d'inveltive e di gratuite asserzioni che le stragi di

Barleita sono sintomi d' una vasta congiura del solito scelleralo par-

tito clericale , istigato da Roma affine di oltenere con un mare di

sangue il trionfo del Papato ed il rovesciamento degli ordini civili

del regno. Dice che il parlito borbonico ricomincia a lener alto le

fronti ; cbe in varie citta furono lentativi di sommosse, appeha sven-

tati dall' anliveggenza dell' autorita
;

e lamenta che in Lecce ci fu

2>erfino chi ebbe il coraggio di fare una petizione alia Camera in-

vocando il rilorno de'Gesuiti l. Conclusione di tutto cio si e 1' ecci-

tare il Governo a percuotere il Clero senza pieta; giacche finora si e

commesso il gravissimo ed imperdonabile errore di accarezzarlo 2.

Capile, leltor cortese, il senso di queslo latino? 11 Governo fin qui

non ha fatlo altro, che imprigionare ed esiliare Vescovi e Preti,

chiudere Seminarii , spogliare Clriese, sopprimere e metier sul la-

slrico monache e frati. Quest! e consimili tralti sono agli occhi dei

rivoluzionarii nienle piu, che carezze! Si, essi sono carezze, ma ca-

rezze da tigri e da iene.

Al furibondo periodico mazziniano tengon bordone gli altri gior-

nali democratic!. Per contrario i moderati, intendendo bene il ridi-

colo, a cui si esporrebbero con simili ciarlatanerie, si contentano di

spargere sol qualche sospetto in generale sull' influenza del Clero in

quegli eccessi. Cosi la Nazione di Firenze, dopo aver prolestato

che dal momenta che quasi un cenlinaio dipersone venivano addotte

in potere della giustizia per render conto di quella sirage, ne parve

che ogni soltile ricerca sulle origini e suite cause immediate e su-

yristigatori ed aulori di essa ne dovesse essere interdetta; con ser-

pentina maiizia soggiunge, che alcuni nondimeno veggono in quei

fatti lo scoppio improvviso e forse prematuro di una vasta cospira-

l Num. 88. Vedi ancora i mimed 85, 86, eccetera. 2 Num. 85.
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zione ordita da Roma ai danni del Recjno d 'Italia 1. Ma quail pro-

ve o almen quali indizii recate voi, per giustificare un' imputazione

si graje? Nessuna. Tutla la prova e quesla: alcuni veggono.

Se non che invece
(Ji questa sognata cospiraziqne da parte del

Clero, messa innanzi dai liberal! per solo intento di accattargli odio;

ci ha vera cospirazione per parle loro al perfido scopo d' introdurre

e propagare il prolestantesimo in Italia. Noi ne udimmo Y esplicita

confessione da uno del sopraccapi della rivoluzione, zelanlissimo

dell' unila d' Italia, ma nondimeno desideroso che in lei si mante-

nesse intatla la fede cattolica. Costui con gran dolore si querelava

della risoluzione, che sapeva essersi presa da'consorti, di protestan-

tizzare 1' Italia, affine di rendere impossible in mezzo ad essa la so-

vranita temporale del romano Ponlefice. L' empio voto, senza fallo,

restera privo di effetto ; non solo perche il protestanlesimo ripugna

troppo all'indole e all'ingegno italiano, ma molto piu perche Iddio

prolegge questa sua terra dilelta. Tullavia esso spiega le vessazioni

del Governo contro tutto cio che senle di caltolicismo, il favore che

presta agli Emissarii dell'eresia, e, quanlo al fatto presente, la ve-

nula del Giannini da Firenze e 1'ostinazione deH'autorita civile a ri-

tenerlo in Barletta, non ostante 1'avversione e le minacce del popolo.

Cio posto, non dovra sopra esso Governo rovesciarsi la col pa prin-

cipale dell'orribile avvenimenlo ? Giuslamente il Conciliators di Na-

poli, dopo la narrazione di quei dolorosi fatti, esce nelle seguenti

parole : Signori del Governo, voi meltete troppo inconsultamente

il dito sulla piaga, che avete aperta nelle carni del popolo. Bada-

tevi ! potete togliergli il pane ;
ed esso ve lo dara forse spontaneo

e morra di fame : ma la storia e li che ammaestra a non toccare la

religione del popolo.

Torniamo a ripetere, noi non intendiarao scusare in nessun modo

gli eccessi commessi
;
essi sono riprovevoli agli occhi di chiun-

que ha Gore di umanita e di giustizia. Nondimeno non puo negarsi

che, se non e scusabile, e almeno compatibile il popolo, messo a si

dure strette dal cospiratore Governo. Egli si e veduto offeso ne' suol

1 Nazione n. 92.



264 CONSEGUENZE AMARE DELLA LIBERIA DE* CULTI

dirilli piu sacri, senza che ii Governo, come ne avea il dovere,

porgesse mano a tutelarli. II -popolo catlolico ha certamente diritto

a veder rispettata e difesa la sua religione. Ha diritto a non .palire

che venga insidi^ta la semplicita de' suoi figljuoli e delle sue donne

da sedultori slranieri, in materia di fede e di morale. Ha dirilto a

BOH veder vilipesi e vituperali da saltimbanchi i suoi sacerdoti. Oue-

sti diritli loccano la parte piu viva del suo spirito. 11 cattolico crede,

giusta il simbolo di S. Atanasio, che la Chiesa fa recitare ai suoi mi-

nistri, non potersi andar salvo se non professando la callolica fede,

da cui chi si discosla un sol punto, sara senza fallo elernamente dan-

nato: Quicumque mill salvus esse, ante omnia opus est ut teneat ca-

tholicam Fidem. Quam nisi quisque integrant inviotatamque ser-

vaverit , absque dubio in aeternum peribit. Con questa credenza

in cuore come puo tollerare che impunemenle, colla predicazione del-

1'eresia, si cerchi non pure di perverlir la sua fede (contro di che po-

trebbe egli forse tenersi in guardia), ma la fede altresi de'suoi figli e

delle sue flglie, al che non polrebbe egli mai sopperire bastevolmen-

le colla sua vigilanza? II Rosmini sostiene che, considerate il puro

diritto di natura, 1' uomo puo adoperare la forza per liberarsi da chi

colla sua perversita gli pone ostinatamente innanzi occasione prossi-

ma di peccato. Si converrebbe, cosi egli, rinnegare ogni esperien-

za per disconoscere che le forze della liberta (benche questa, consi-

derata in se stessa, sia una forza anche fisicamente suprema )
sono

nel fatto limitate: e che 1' uomo non ha il polere prossimo e alia

mano, di vincere lulte le lentazioni con oppor loro direltamenle la

sola polenza della sua libera volonta. Quindi gli nasce il dovere mo-

rale di evitare lulto cio che puo essere a lui occasione prossima di

peccare. A questo dovere morale risponde il dirilto di usare la forza,

ogni qualvolta 1'attenlato dell'altrui perversila procura a lui una oc-

casione prossima di peccare, ossia una tenlazione capace di farlo va-

cillare nella virtu, e non v' ha altra via di evitarla 1. Estendendo

poi cio che dice della difesa dei dirilti proprii, a quella dei dirilti al-

trui, soggiunge : Un padre potra uccidere colui che insidia alia

1 ROSMLM, Filosofia del Diritlo, vol. I, pag. 255.
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pudicizia, alia wlu ed alia religione de'suoi figliuoli, se questain-

sidia sia tale da addurli in pericolo prossimo di prevaricare, e se al-

tro mezzo non gli si affaccia di liberarli dall' incessante potenle in-

sidialore 1. Non e questo il luogo di esaminare se e in quali casi

e fino a qual punto e solto quali riserve colesta dottrina sia accet-

tabile. Ma certo 1' aulorila di un si illustre filosofo, rispetlabile cer-

tamente anche dai liberali
,
non puo agevolmente sfatarsi da loro,

quasi fosse una celia. Essa vale, se non altro, a dimostrare quanta

sia la colpa di quel Governo, che ricusando la guarentigia dovuta

ai dirilti naturali nello stato sociale
, coslringe il popolo a procurar-

lasi da se medesimo
, quasi fosse nello stato selvaggio , con mezzi

truculenti ed illecili.

III.

Qual rimedio si apparecchi dal Governo.

Appena avutasi contezza del lultuoso avvenimento di Barlella, si

affrellarono non pochi Deputati a muoverne gravi inlerpellanze al

Ministero. In un allro punlo del Regno, cioe a dire in Reggio di Ca-

labria, quasi contemporaneamente al fatto di Barlelta, e slato perpe-

trate un atroce delilto sopra uno de' piu speccbiali e benefici e vene-

randi cittadini. II barone Mantica, uomo di antica virtu, benemerito

per tanli titoli del suo paese, per non altro peccato che d'essere slato

elelto Presidente d' uua Sociela caltolica
,
fu in pubblica strada ag-

gredilo da un vile assassino e stramazzato a terra in un lago di

sangue per grave ferita sul capo con bastone ferrato. Slaremo a ve-

dere se si trovera. alcun Deputato liberale che interpelli il Ministero

ed invochi il rigor delle leggi conlro 1'iniquo aggressore. Ma tor-

nando al falto presente, che cosa chiesero gl' interpellanti pei fatli di

Barletta? Principalmente due cose: che sia punito sopra lutli il pre-

dicalore, e si sancisca la liberta del culti, abolendo il primo articolo

dello Statuto
; val quanto dire che sia punilo chi non ha colpa, e che

sia confermata la cagione del male. La prima di tali cose mostra la

giustizia, la seconda moslra la sapienza del liberalismo moderno.

, Filosofia del Diritto, vol. I, pag. 255.
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Quanto al primo capo, il prime iaterpellante, il Corte, si espresso

cosi : Colla legge comune noi possiamo processare ;
noi polremo

forse vedere impiccalo il frate, eke e slato causa di quesli mali 1.

Quanto al secondo : dopo avere riprovato che si mandassero i soldali

a messa e si conservassero lultavia i Vescovi e si lilubasse sull' abro-

gazione radicale degli Ordini religiosi, soggiunse: Conchiudero

dicendo che correremo riscbio di essere iurbati da fatli tremeudi

come quelli di Barletta , se non avremo il coraggio di estirpare il

male dalle radici ,
se non avremo il coraggio di abrogare il primo

articolo dello Statuto 2. Ma per rispondere qualcbe cosa a coleslo

energumeno ,
noi cbiediamo : qual fu il delilto del povero frate, per

cui egli amerebbe vederlo impiccato? A delta sua, I

1

aver predicate

contro il protestanlesimo e i protestanti. Dunque, a giudizio suo, il

predicare contro 1' eresia e i banditori dell' eresia e delilto capilale

nell' Ilalia rigenerala! E costoro ritengono lutlavia il nome di cat-

lolici, e seggorio legislatori in un regno cattolico ! Ma, lasciando star

cio, non s'accorge il valenluomo che con quesla sua norma di giu-

slizia criminale egli condanna al capestro se medesimo e lulli gli

onorevoli interpellanti suoi consorli? Imperocche egli ed essi hanno

parimenle in pubblico Parlamento predicate contro il Callolicismo ed

I suoi Ministri. Lo stesso dicasi dei giornalisli liberali, i quali hanno

fatta una simile predica per via della pubblica slampa contro del

Clero cattolico
, rappresentandolo come cospiralore e nemico e sov-

verlitore della liberla e della grandezza nazionale. Se non avele due

pesi e due misure, o sig. Corle, tutti costoro debbono
,
secondo il

vostro criterio legale, essere impiccati insieine con voi. Anzi, notate,

la voslra predica conlro del Clero caltolico e piu deliltuosa , che non

quella del frate conlro i protestanli, perche fatta con maggiore pub-

blicila, e in materia piu capace di accendere 1'ira del popolo contro

una classe di cittadini. Imperocche il Dirillo ci fa sapere che il popolo

italiano e oggimai reso indifferenle in materia di religione, e per con-

trario e gelosissimo della liberla, dei dirilli civili, deH'unita, dell'in-

dipendenza polilica, e \ia discorrendo. La fede nel callolidsmo, son

sue parole, non e piu tale, da fare insorgere le popolazioni per arden-

1 Alii ufliciali della Camera pag. 1038. 2 Ivi.
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te e geloso amore che ne sentano. . . II popolo italiano non distingue

tanto facilraente, anzi e ben naturale che confonda in uno stesso odio,

in una slessa avversione tanlo il sacerdote cattolico
, quanto il piu

acerrimo nemico dell' unita e della prosperita della sua nazione. . .

II popolo insorge , da in eccessi
, quando vi sia istigato per un suo

interesse, per una cerlezza che abbia di miglioramento sociale, ma

non gia per una speranza ideale, per un enlusiasmo sovrumano, che

non ha riscontro nella realta. La fede non anima piu, come nel se-

colo del firrimondo 1. Queste parole sono una compiuta assoluzione

del frate predicatore di Barlelia, e una condanna manifesta dei De-

pulati e dei giornalisli accusatori del Clero cattolico. II raziocinio

e molto semplice. Imperocche, secondo il principio del sig. Corte, la

predica contro una dottrina e un ceto di persone, atta ad istigare il

popolo ad insorgere, e degna dell' estremo supplizio. Ora la predica

del frate contro il protestantesimo e i proteslanti non era atta a far

do; giacche, secondo 1' attestazione del Diritlo, la fede nel cattoli-

cismo non e piu tale, da fare insorgere le popolazioni. Dunque il frate

non e colpevole. Per contrario, il popolo insorge e da in eccessi

quando vi e istigato per suo interesse e per certezza di migliora-

menlo sociale, ed e disposto a riconoscere nel sacerdote cattolico il

nemico della prosperity della sua nazione. Ora la predica dei Depu-
tati inlerpellanti e dei giornalisti liberali, istiga il popolo contra il

Clero sotto \1sta d' interesse e di miglioramento sociale, e lo rap-

presenta come nemico della prosperila nazionale. Dunque essa e atta

a far insorgere il popolo, e pero ai suoi aulori e dovuto il capeslro,

secondo la logica giuridica del sig. Corte. Che vi sembra, sig. De-

putato, di questa illazione?

Per quello poi che spelta al secondo capo, il ministro Chiaves

dicliLiro non esserci verun bisogno di abolire il primo articolo dello

Statulo; giacche esso non significa altro se non che, quando il Go-

verno dovesse compiere alcuna cerimonia religiosa ,
lo farebbe con

rito cattolico 2. Del resto assicurochelaliberladicoscienzasarebbe

1 IlDiritto n.9i.

2 Questa bestiale interpretazione di un arlicolo tanto chiaro, e stata sa-

plentemente confutata dall' Unita Cattolica, nel suo numero "75, 30 Marzo:

Interpretazione ministeriale del primo articolo dello Staluto. Ad esso rimet-

tiamo il lettore.
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mantenuta plena ed intera. E veramenle quanta sia la diligenza del

Governo a manleoere questa liberta di coscienza, ossia 1' introduzio-

ne del protestantesimo presso le nostre popolazioni catloliche, ben il

diede a divedere nella cura, onde procuro che al Giannini, non po-

tuto piu ritenersi in Barletta, sottentrasse tosto un altro ministro

evangelico, nel nobile ufficio di predicar 1' eresia. La cosa e narrata

dal Viceconsole russo, residenle in Barletla, in una sua lettera, ri-

portata dal Dirilto: II giorno 23 Marzo, egli dice, menlre si dispo-

neva a partire da qui il ministro evangelico, che per vero miracolo

si e salvato
;

nello stesso giorno arrivava da Ancona un suo supe-

riore con sudditanza inglese (suddito inglese) che appena arrivalo si

presenlava alia sotto-prefeltura ,
dichiarando che la sera del giorno

seguente dovea tenere conferenza con i suoi adepti e ne domandava

sicurezza. Difalli ieri sera verso le ore 7 p. m. ebbe luogo. la riu-

nione in un' abitazione fuori le mura della citta, che fu perlustrata

da un drappello delle regie truppe... La riunione di quella sera allro

scopo non ebbe che d' iucoraggiare i suoi adept], assicurandoli che

sono e lo saranno senapre protetli 1. L' insurrezione fu prodotta

dall' odio dei Barlettani al proteslantesimo. Ebbene i Barlettani si

puniscono, e in barba dei medesimi il prolestantesimo si manliene

e si difende, eziandio colla pubblica forza ! Cos! s' insulla alia reli-

gione del popolo da quelli stessi, che 1'adulano col dargli il titolo di

sovrano. Non e queslo lilolo, in bocca loro, un amaro sarcasmo?

IV.

Sloltezza politico, nell' ostinarsi a voler in Italia

la liberta de' culti.

Le cose ragionale fin qui provano abbastanza quesla noslra pro-

posizione; non essendoci maggiore stoltezza politica, che voler ur-

tare si vivaraente le tendenze religiose del popolo, raassime solto

istiluzioni di governo popolare. Nondimeno sara bene dimorarci un

poco piu posatamente a dimostrare questa verita, per altro di per se

evidente.

1 II Diritto n. 90.
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Se Dio e uno, una e la credenza in lui, cd uno il culto da tribu-

targlisi. E poiche questo culto dall'uomo, naturalmente sociale, dee

preslarsi a Dio socialmente, e V unita di dottrina esige unita di ma-

gislero ;
una conviene che sia la societa religiosa ed uno il Dottore

e Capo supremo, che 1'ammaeslra e governa. Quesle cose, che lo

slesso dettame di natura c'insegna, ci vengono mirabilmenle confer-

mate dalla rivelazione divina : Unus Dominus, una Fides, unum

Baplisma l. Fiet unum ovile, et unus Pastor 2. In cio nei popoli,

che conoscono il vero Dio e la vera sua Chiesa, e fondata la legge

dell' unica professione di fede catlolica e di soggezione all' unico Vi-

cario di Gesu Cristo. II quale ordinamento lungi dall' essere uu ol-

traggio alia liberta, ne e principio e guarenligia; giacche la liber-

ia non altronde si origina, che dalla verila, e nella sola verila trova

sostegno e difesa. Cbi dice il contrario, o deve smentire la parola

dell'Apostolo che la Chiesa catlolica sia colonna e fermezza della

verila, o dee sostenere che la menzogna e i'errore possa esser fonte

di perfezione per 1'uomo. Che se
,
cio non ostanle, la prudenza go-

vernaliva consiglia in alcuni Stati la permissione di piu culti di-

versi
; questa politixja tolleranza

, come spiegammo altre volte , si

elegge come un male minore per cansarne un altro maggiore. la

quei popoli che
, per inveterata scissura di opposle credenze , deb-

bono , socialmente parlando , considerarsi come in istato di scet-

ticismo religioso, 1' impossibilila di tradurre in fatto pubblico 1'u-

nita di fede privata , e il riguardo dovuto alle coscienze
, quan-

tunque erronee, di una gran parte di citladini, rendono piu con-

forme alia pace pubblica lasciar ciascuno in tranquillo possesso

delle proprie credenze, asp^ttando dalla provvidenza divina e dalla

forza della verita che si faccia la luce In quelle menti ottenebrate.

Ma questo , come ognun vede , e uno stato di cose , che si accetta

come inevilabile necessila
,
non e attuazione del vero lipo di perfe-

zione sociale, da procurarsi, dove quella necessita non sussiste.

Di qui puo gia intendersi la stoltezza dei noslri padroni, nel voler

dare ad ogni costo la liberta di culti all' Italia. II popolo italiano go-

deva, la Dio merce, raltissimo privilegio d'una identica e comuna

1 Ad Ephesios IV.- 2 IOAM. XYU
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professione di fede nella Chiesa cattolica. Tranne i pochi Valdesi

delle valli di Pinerolo, e i pochi Ebrei disseminati in diverse cilia,

niuna sella scindeva 1'unita religiosa dell'intera nazione. A qual pro

adunque inlrodurre presso lei cio , che si deplora come piaga gra-

Tissima in altri popoli? Non e un' imperdonabile imprevidenza pro-

cacciarsi da se medesimo un male, che la sola impossibility di schi-

varlo pue rendere comportevole?

II piu eurioso si e che costoro , mentre scindono si turpementc

Funila religiosa degl'Italiani ,
si sgolano con tulta forza a gridare :

unita d' Italia, unita nazionale. A cotesla unila, da essi tanlo brama-

ta, niente e cosi nocivo, come la diseordia in materia di religione.

II dissidio religiose Don solo disum'sce i cuori
, perche disunisce le

menti, ma assale il principio slesso di tutto 1' ordine sociale. I doveri

wsoDio sono i piu capital! tra i doveri dell' uomo. II bene ordinarci

al conseguimento della felidta sempiterna e il massimo interesse che

abbiamo quaggiu ,
ed ha ragione di fine per rispetto e lull! gli aJtri

negozii ed alti della vita presente. La diseordia sopra quesli puuti e

diseordia fondamentale , che si stende fioo al foco-lare domestico e

penetra le piu intime relazioni della famiglia. Quindi Cristo parlando

della verita religiosa, che era venulo id annunziare sulla terra centre

gli errori del Paganesimo ,
disse : lo non son venuto a recarpace ,

ma guerra. Perocche son venuto a separare il figliuole dal padre, la

figliuola dalla madre, e la nuora dal socero: Non veni pacem milte-

re
,
sed gladwm. Veni enim separare hominem adversum pairem

suum, et filiam adversum matrem suam, et nurum adversus socrum

suum 1. Con cio egli voile significare la necessaria lotta, che dovea

nascere nel sen& slesso delle famiglie per'contesa di religione. E ve-

ramenle con ehe occhio puo'la sposa guardare il marito, o la figliuo-

la il padre, che sa essere nemico al suo Dio, che e 1'oggelto massing

de' suoi amori e della sua yenerazione? Oual saldezza di affelto p&tra

manlenere verso ehi ella sa che dovra esser da lei eternalmenle dis-

giunto, come dannato alle iiamme infernali? Per serbare una tempo-

raaea pace, dovra serapre guardarsi di pure introdurre un discorso

sopra gli oggetli che piu inleressano
, quali sono quelli di anima

1 MATTH. 10.
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c di vita fulura. Se cio ha luogo nella stessa societa coniugale e pa-

tcrna ,
dove i vincoli sono si strelti

; quanto piu non dee aver luogo

nella societa civile, in cui piu deboli senza paragone sono i legami

di amista vieendevole? Ricordi il lettore i conflitli, lestragi, le

guerre civili, che in altri tempi desolarorio la Germania ,
la Fran-

cia
,

la Svizzera , per le scissure di religione cagionale dall' eresia.

Xon dee dunque recar maraviglia quella sentenza del Vico : Ogni

cilia divisa in parti per cagione di religione o e gia rovinata o e

presso alia rovina 1. II corpo fisico si corrompe per dissoluzione

delle parti , che prima erano unite
;

lo stesso avviene dei corpi

niorali.

Se questo e vero della discordia religlosa a rispetto della sociela

in generale; e vero massimamente a rispelto di quelle societa, do T

ve 1' unione civile e nazionale non e ancor bene assodata, ma solo e

sul formarsi. Quivi la divisione degli animi, prodotta dal dissidio

religiose ,
non trova verun contrappeso da parte della congiunzione

di altri comuni interessi ,
resa stabile da lunga consuetudine. Cio

appunlo si verifica dell' Italia. Qui 1'unita sialuale non solo e di data

rccenlissima, ma e contrastata da non pochi altri eiementi di vieen-

devol coDtrasto. Qual insipienza dunque e quella de' nostri liberali ,

nel gittarle in seno, appunto in tali congiunture, questo fomite poten-

lissimo di dissenzione, la discrepanza religiosa? Essi, se avessero

senno ,
dovrebbero con ogni cura procacciare piuttosto che tulti nella

penisola si mantengano nell' unita di quella fede
, che li coslituiva

gia fratelli in Cristo e figliuoli d'un medesimo padre. Un tal cemen-

to di amore scambievole sarebbe d' immenso aiuto a procurare ulte-

riore unita negli ordirii eziandio della vita politica.

Ma inutilmente ragioniamo con costoro di prudenza, di senno, di

provvisioni opportune. Essi, per giusto giudizio di Dio, come hanno

operato finora, cosi convien clie continuino ad operare all' impazzata.

Ouesla medesima loro slollizia e nelle mani della provvidenza pre-

parazione e slrumenlo a demolire il mostruoso edifizio, che come ban-

no innalzato, cosi cercano di assodare coll' empieta e 1' ingiustizia.

1 Scienza Nuova 1. 1, pag. 101.



I LIBERI PENSATORI DI M1LANO

CAMPIONI BELLA RAGIONE

Ricorderele, lettori nostri umanissimi
,
la malta disfida che i Li-

beri Pensatori di Milano avventarono, col programma del Libero

Pensiero
,
contro a tutte le religioni, e la infelice pruova che fecero

co' loro primi tentativi. Ora , sapete che ? i Liberi Pensatori di Mr-

lano fanno mostra di essere persuasi di avere giltata una terribil

paura nel campo de' cattolici , appunto con quel programma e con

que' loro tentativi. Leggele un po' questo avviso
,
come lo abbiamo

letto co' nostri occhi nel numero 3 del sopraddetto periodico a pag.

47, e che dice cosi : UN NUOYO GIORNALE. Veniamo assicurati, che

In quesli giorni si e tenuta una seduta fra i caporioni del Catlolicis-

mo, fra cui primeggiava Cesare Canlu, per av\isare ai modi di fon-

dare in Milano un giornale ,
destinato a combattere il Libero Pen-

siero . Grande urto davvero ha dovuto sentire lutla crislianila da

quell' orribile carica, chegia le diede Luigi Slefanoni! Immaginate:

i caporioni del Caltolicismo
(
come dicono que' barbassori

,
con una

metafora non longe petita, perche e tolta di mezzo a loro
)
si danno at-

torno, adunano consulle, bilanciano le proprie forze, discutono mezzi

di difesa, per vedere d' impedire il totale sterminio della loro reli-

gione. Conciossiache
,
dovevano essi argomentare ,

se e riuscita co-

tanto rovinosa la prima piuttoslo avvisaglia di pugna ,
che pugna

seria
, che vorra essere allorche si accoglieranno tutte le forze nemi-

che per ballerci in giornala campale : gli Stefanoni e i Demora, i

Lucii Veri e i Pellegrini ,
una Gabrina in maschera di Marfisa

,
e i

tre fulmini di guerra , gli ausiliari Filippo de Boni
,
Mauro Macchi e

Giuseppe Ferrari?
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Vero e che i Liberi Pensatori di Milano
, quanlunque venissero

assicurali della nolizia da persone degne di fede, consideratala pero

maluramente non la vollero credere. Ma non pensaste percio cbe

rimettessero punto di quella pretensione di avere sgomentati mor-

talmente i catlolici : per questo anzi si professano di non prestarvi

fede , perche essi credono che i cattolici
,
nonche sgomentali , sono

rimasli impetrili dalla paura. Udile : Diamo questa nolizia con

tutta riserva, parendoci assolulamente impossibile, che questi fer-

venti cattolici possano dimenlicare d'un trallo yl'insegnamenti della

loro Chiesa, per enlrare in campo colla ragione e discutere con essa

sulla verita de' misted
; poiche indubbiamente noi non potremmo a

meno di trascinarli su tal lerreno, per loro sdrucciolevole . Avete

inteso? La ragione, che fa loro sembrare del tutlo improbabile la

notizia, e perche i cattolici (quanto piu i caporioni del Caltolidsmo?)

debbono essere intimamente persuasi dell' assolula impossibility di

difendere la loro religione conlro il Libero Pensiero. Tuttavia se per

pochezza di raente si potessero per un momento dimenticare della

loro impotenza, ora che si e a tempo si tengano per avvisati : sliano

dunque buoni, assegnati, a modo
; altrimenti, hem ! essi Liberi Pen-

satori di Milano saranno indubbiamente costretti di venire alle brutte.

Or dite: non vi pare una pensala veramente ingegnosa la novel-

lelta di un giornale ,
che i piu dotti e piu rinomali fra i caltolici

scriverebbero coll' unico scopo di combaltere il Libero Pensiero?

Ognuno a senlirla deve andare in estasi di meraviglia, e sclamare:

Picciola bagaltella! I catlolici vanno cercando le loro cime per op-

porle al Libero Pensiero ! Ma questo Libero Pensiero ha da essere

danque di una possanza impareggiabile! E che arche di sapienza

conviene che sieno gli ominoni che lo dettano ! Misericordia ! Te-

niamci alia larga! Ma il sublime effetto della novella non polea du-

rare cbe poco; quel poco che era necessario perche il tempo so-

prarrivasse a smentirla. E percio non vi pare un parti lo anche piu

furbo, 1'averla smenlita essi i primi con un compenso.che dovesse

rincarire mille lanti la merce?

E avete notato qual e la loro forza
; quella forza che non solo li

rende invincibili
,
ma toglie sino agli avversarii il pensiero di op-

Serie VI, vol. VI, fasc. 387. 18 23 Aprilc 1866.
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pugnarli ? Una tal forza e la Ragione umana. Conciossiacosackc

questa povera umana Ragione era oppressa ,
avviiita

, conculcala ,

calpesta sotlo i calci della Fede. II che vedendo i Liberi Pensatori

di Milano , per piela di tanto strazio , 1' hanno sferrata di solto a

que' calci, dicliiarandosi generosamente suoi campioni. Di che rico-

noscentissima la Ragione ha loro cedule tulte le sue armi, che essa

non potea far valere solto la tirannia della Fede
; cingendoli , come

a dire, suoi cavalieri. Che polranno dunque fare i cattolici in difesa

della Fede e per offendere la Ragione? Armeggiare co' dommi?

Ma la Ragione e stata messa fuori il tiro de' dommi. Appressarsi

alia forlezza per pigliarla d'assalto? Ma il terreno e assai sdruccio-

levole per loro, e ad ogni passo prenderanno uno scappuccio. Ecco

perche il migliore. spedienle che lor rimanga e quello di usar pru-

denza : vedere e tacere ;
tacere e vedere.

Questo e in tulta la interezza il concetto de' Liberi Pensalori di

Milano. Nel quale, per dire anche noi tulto il nostro pensiero , non

sappiamo che ammirare di piu: se la goffaggine ridicolosa dell' ar-

lifizio, con che si argomenlano di corbellare il pubblico per darsi aria

e lono d' importanza ;
se la superbia dismisurata di reputare i sa-

pienli di lutte 1' eta una mauata di stupidi, e se solamenle i dotti e

saputi; se la ignoranza, non sappiamo se crassa, se supina, se af-

fettata, di affermare che la Fede e in opposizione colla Ragione, c

Tuna non si puo difender coll'aHra
;
se finalmente 1' imbecillila on-

de dan mostra, non sapendo ueppur ricopiare i soflsmi d'altr' incre-

cluli
,
e traendo invece i loro argomenti dalle bugie, dalle calunnie,

da' piu sbardellali paralogismi. Noi non terremo conto ne di quelle

bugie ne di quelle calunnie; e neppure ci da 1' animo di riferire le

orrende bestemmie contro il nostro Dio, specialmente quando parla-

no dell' inferno; che, infelici! par che gli scolti sin d'adesso. Ci con-

tenteremo sollanto di far vedere che cosa e per essi la Ragione, e,

per cio che ci permelta lo spazio, che cosa essi valgono per ragioni.

E dunque innauzi tulto da sapere, che il fondamenlo della difesa,

che i Liberi Pensalori lolgono della Ragione per poterle rivendica-

re la sua nobilla, restiluirle i suoi dritti, rassicurarle la sua poten-

za, e un domma, il quale, mentre la invilisce e degrada in infinite,

la fa impotente ad ogni cosa che valga. Imperciocche lor teorica e,
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che 1'anima dell' uomo non si distingue per allro dall' anima de' bru-

ti, se non per queslo, che 1' anima dell' uomo risulta da un organis-

mo un po meglio conformato. E che furono gli uomini originaria-

mente secondo la loro filosofia? Furono dapprima molluschi, poi

retlili, poi quadrupedi, poi sciramioni. E cosi grinfinili molluschi,

che al presente nuotano nella melma, si verranno ancor essi a poco

a poco a trasformare in reltili, in quadrupedi, in scimmioni, e, pia-

cendo a Dio, potranno co' secoli diventare eziandio Liberi Pensalori.

Che cosa e dunque la ragione umana secondo il sublime concetlo

di questi suoi caldi patrocinalori? Una forza, o anche un semplice

meccanismo della materia
,
e niente piu. Donde il dubbio eminente-

mente scienlifico degli scrittori del Diritto
,
che la mente di un Ga-

*!ileo, o di altro insigne filosofo che si fosse , possa esser fmita nei

capo di un solfanello.

Immaginate dunque, leltore ooslro
, che voi vi trovaste, se non

altro, nella ppinione universale degli uomini, in possesso di altissi-

ma nobilla, e ne godeste per conseguenza pacificamente tutt' i drilti,

contento ancora di sostenerne i pesi e i doveri. Or che direste
,
se

un avvocalo azzeccagarbugli , senza esser pregato da voi , ma tutto

da se, dicendosi mosso da puro zelo della vostra dignita e indipen-

denza, si recasse ne' tribunali, e quivi facesse ogni opera di persua-

dere ai giudici, che il tale de' tali non e quel nobile che allri dice,

ma anzi un plebeo, un marrano, discendenfe per linea relta da

un Ottentoto o da una Testa piatta; e che e giustizia emandparlo
dai doveri, che gl'impone la sua prelesa nobilla, licenziandolo final-

mente ad appaiarsi co' trecconi suoi pari ne' ridotti e nelle beltole.

Che direste
, gentil leltore

,
a colesla scappata, e vedendo il messe-

re venirvi innanzi tulto lieto di avervi reso si segnalato servigio?

Yoi cerlamente non dareste negli eccessi, come forse sareste tenta-

to, se alcuno con animo di offendervi vi negasse in faccia i vostri

titoli. Voi anzi rideresle saporitamente del gaglioffo, perocche senza

dubbio il poverino dovrebbe aver mandalo in processione il cervello.

E non e una pazzia ancbe piu matta, venirci innanzi col sussiego di

difensori della nobilla e de' dritti della Ragione umana, e intanto ag-

guagliarla alia condizione de'bruti, e accomunarla con questi nella par-

tecipazione, piu o meno chiaramente espressa, di un medesimo fine? .
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Imperciocche quando ancora i Liberi Pensatori fossero cordial -

menle persuasi, che tulti siamo scimmie, e questa loro persuasione

volessero per disinganno comune Irasmetler negli allri
;

tutt' altro

dovrebbero essi protestare che assumer la causa della dignita ed ec-

cellenza della Ragione umaoa. Piuttosto dovrebbero dire alia Ragio-

ne : Signora buona, vi hanno ingannala, e crudelmente ingannata,

dandovi ad intendere non sappiamo cbe grand! cose, inlorno all' es-

sere vostro ed alia vosfcra destinazione. Ma noi abbiarao fatti molti

studii, studii accurali, studii profondi sopra di voi. Ora dobbiamo

dirvelo, con dolore si; ma che varrebbe mantenervi piu a lungo nel-

1' illusione? Voi ci venite dalle leste de' molluschi
,
dalle quali nobi-

litandovi a poco a poco passasle a berleggiar colle scimmie , per

quindi trascorrere dopo migliaia di secoli a lesser sofismi co'filosofi,*

chiacchiere cogli oratori , e gherminelle co' polilici. Non v' invanite

pero. Oggi o domani voi finirete collo sprizzare un po di luce da un

solfancllo, e sara 1'uUima fase della voslra gloria : Pulvis es, et in

pulverem reverteris I Colesto discorso , se empio ,
se scelleralo

,

almeno non implicherebbe la conlraddizione ne' suoi termini stessi.

Ma chi puo inlendere che si faccia la causa della dignila e della ec-

cellenza della Ragione umana, nell'atto che si vuol persuadere esse-

re la umana ragione non piu che un meccanico svolgimento delle

forze maleriali?

Per contrario la EBde
,
che e da costoro accusata di a\vilire la

Ragione, e appunto quella che consacra co'suoi dommi la divina sua

origine, lo scopo che ha su quesla terra, la sua immortale destina-

zione. Non si turino gli orecchi i Liberi Pensatori a senlire dommi.

Conciossiache notammo gia in un altro articolo 1, chei dommi, che

la Fede c' impone ,
sono di due specie : alcuni conoscibili per \irtu

naturale e che inollre sono confermati dalla divina rivelazione ;
ed

altri che non potrebbero essere discoperti per sola virtu del nostro

intelletto, de' quali percio non abbiamo altrimenli conlezza che pel

benefizio della Fede. Ora non dovrebbero essi ignorare, che la opi-

nione, piu generalmente tenuta da' filosofi anche gentili, e diffusa dal

principio del mondo in tutlo
,
il genere umano, e stata sempre che

1 Serie VI, vol. V, pag. 555 e segg.



CAMPIONI BELLA RAGIONE 217

1' aniraa umana sia una sostanza indipendenlc dal corpo ,
la quale

parlecipi in cerla guisa dell' csser divino, e debba per sua nalura

aver vita immorlale dopo la morle del corpo. La Fede non ha avulo

in queslo altra parte, salvoche di suggellare una tale credenza, come

infallibile verila rivelata ancora da Dio. Domandiamo ora a chiun-

que ha 1'uso dell' intellelto : cbi fa piu onore alia noslra ragione:

la Fede, che la dice insieme col genere umano, la piu nobile facol-

ta deU'aniraa spiriluale e immortale ;
ovvero i Liberi Pensatori, che

la fanno una risultanza della materia , che quindi a poco dovra ri-

solversi in nulla?

Vero e che qualche Libero Pensatore di Milano par che senta ri-

brezzo di professarsi esplicilamente malerialista. Ma cio allro non

prova, se non che in alcuni di quesrinfelici rimane ancora un po' di

pudore, e che nonostante il coraggio, veramenle diabolico della loro

incredulila, a certi assurdi, a cui ripugna invincibilmente la natura,

seguita tuttavia, lor malgrado, a ripugnare la penna. Quanlo al fatto

pero il Libero Pensatore, per cio stesso che e Libero Pensalore, co-

me non puo ammeltere un Dio assoluto
,
un Dio personale, un Dio

crealore; cosi non puo ammeltere un' anima sceverata dalla materia^

spirituale, destinata a perpetuamente vivere nel suo essere indivi-

duale. Pero che vale cio che afferma di se il Demora per iscagionar-

si della taccia di materialist? Mi affretlo a dichiarare, cosi egli,

che son lull' altro che materialista
;
anzi con Mazzini credo al lento

progresso dell'Io, altraverso a una serie indefinita d'esistenze, sosti-

tuilo all' impossible conquisla della perfezione, altraverso a una sola

e breve esislenza. La mia credenza pero non passa la probability

morale l. Si davvero? Ma cotesla leorica non contiene essa pure

sotto le forme del panteismo quel materialismo che nega?

Piu logico il De Boni confessa a nome di tulti cio che sono, cio che

devono essere i Liberi Pensatori
,

esortandoli a farsi superiori ad

ogni umano risguardo e a disprezzare animosamenle la comune ri-

provazione. Slringiamoci, esso dice, al pallo de'nostri principii ; ne

vi sgomenti il vocabolo
,
che gli avversi e gli sciocchi vi geltano in

faccia ad insullo e discredilo. Ci dicono materialist! , perche non af-

1 Yed. Libero Pensiero, n. 12, pag. 183.
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fermiamo cbe quantola scienza afferma; perche neghiamo quello che

niega la scienza
; perche respingiamo la dualila nella vita, la quale

euna nell'uomo, non animo ecorpo, non ispirito e maleria 1. Con-

forme alia quale dottrina
,

la Gabrina del Libero Pensiero
, in una

sua empia cicalata che per antifrasi intitola Pension religiosi di una

donna, scrive cosi : Se col cessare della vita, tutto si distrugge o si

trasforma, e evidente, che li estinti non hanno piu bisogno di noi .

E vero che sembra parlare dubilativamente , perche seguita a be-

stemmiare dicendo che li estinti non hanno piu bisogno di noi , an-

che nella ipotesi che le lor anime sopravvivano. Ma questa ipotesi e

chiaramente esclusa da lei colla prolesta di quelle parole se mai

potesse ammeltersi
,

le quali equivalentemente dicono che, a giu-

dizio della nostra saputella, la delta ipotesi non pub ammettersi 2.

Quindi e che il Libero Pensiero riferisce con gaudio, e come glo-

ria di famiglia, una pretesa somiglianza, che un tal Canestrini to-

scano crede ravvisare tra certi cranii di scimmie e cerli cranii di uo-

mini : argomento invitlo, come vedele, per dedurre la idenlita spe-

cifica delle anime rispettive. Pero tullo sollucherandosi di si beata

^coperla , conchiude colle parole del Panaro, relalore dell'esperien-

za: che il delto Canestrini ritiene ben fondata 1' idea, cbe 1'tOMO

e la SCIMMIA derivano da UNO STIPITE COMUNE 3
.

Ma i Liberi Pensatori si persuadono di compensare abbastanza di

tanto sfregio la umana ragione , predicando a gola piena , che essa

basta a se medesima, lanlo solo che si lasci regolare dalla legge on-

nipotente del Progresso. Soltanto si badi di non lasciare atlraversa-

re qualche domma cattolico: se-il domma s'infrappoae col Progres-

so, gli e come fermare bruscamente una macchina a tutto moto, che

ogni cosa va in fascio. Ma se voi addimandate in particolare che sia

cotesto Progresso e a quale termine debba condurre, noi sanno dire

neppur essi. Dicono solamente che ci e un' impulso geuerale nell' u-

manila, che bisogna secondare
;
e secondando questo impulso 1'uma-

na ragione verra in possesso di lutli i veri che le appartengono, e

la legge morale trovera tutta la sua applicazione. Sono gerghi, come

yedete, i quali a chi per poco si conosce delle nebulosila alamanne ,

1 Libero Pensiero, n. 8, pag. 115. 2 Ibid. n. 14, pag. 210.

3 Ibid, n.' 11, pag. 176.
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si fanno subito ravvisare per prette conseguenze di un assurdo im-

pasto di panteismo razionalistico e di materialismo grossiero; e vale

a dire di tm lal gruppo di dommi, in cui qual ragione, la quale slia

ne'suoi gaugheri, si potrebbe adagiare? Che pero gli slessi Liberi

Pensalori
, per violenza die si facciano all' intelletto

, non-crediamo

che possano ad allro pervenire ,
salvoche a un dubbio vario e inde-

terminalo, 11 quale, a somiglianza di spettro, vagoli sopra il caos del-

la negazione universale. Lo abbiamo udito poco fa confessare di se

stesso dal Demora, che riduceva la sua credenza ad una mera^ro-
babilita morale. Onde immediatamenleappressodeduceva: Questo

si e il motivo
, per cui mi senlo poter \1vere in pace con tulti i ra-

zionalisli, che compongono la noslra sociela, siano essi alei, pantei-

sli
,
deisli

,
dualisti , materialisti

, eghelianisti ; purche le loro nega-

zioni e i loro sistemi non si appoggino ad una rivelazione sopran-

naturale.

Vedete dunque mostruosa contraddizione di quesli nuovi Donchi-

sciotti della Ragione : dall' una parte le impongono un Progresso, il

quale e indifferente a principii di partenza i piu ripugnanli fra loro,

e di cui ciascheduno e fonte inesausta d' inconcepibili assurdi : dal-

1' altra parte poi le fanno un dovere di non ammeUere i dommi della

Fede ,*o sieno intorno a verita naturali che, son si coriformi a' suoi

lumi, o sieno assolutamente soprannaturali , che sebbene superior},

non appariscono pero ripugnanti a que'lumi. Non ci fermeremo di

vanlaggio sopra queste doltrine. Le abbiam chiarite, quanl' era suf-

ficiente nell' articolo sopraccitato ;
il quale inoltre e una risposla an-

licipata alle false affermazioni, ai falsi supposti ed a qualche falsa

allegazione dello Stefanoni in due sfuriate conlro la Fede, che si leg-

gono nei numeri terzo e quarto del Libero Pensiero. Invece prende-

remo un saggio di quelle ragioni, conlro alle quali gli abbiamo uditi

vanlare che non puo trovare risposta il Cattolico. Solamenle ci duole

che la pochezza dello spazio non ci permelta di ricercarle tutle ; e

dall' altra parle ne sarebbe Iroppo annoiato il lettore. Ma le poche

che esamineremo, 8 faremo di scegliere le piu forli
,
saranno esem-

pio ed argomen to delle altre.

Abbiam veduto pur ora, che i Liberi Pensalori non hanno nulla a

ridire contra T ateo
,

il panteisla ,
il dualista

,
il deisla'. II che \iene
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a dire che la Ragione umana, di cui essi si sono falti rappresentanli,

ritrova probabile cosi il sistema degli uni come il sistema degli altri.

Ma cio, che la Ragione umana non solamente non rilrova probabile ,

ma neppure possibile ,
e la rivelazione soprannalurale ,

anche am-

messo il Dio de' Caltolici. L' assunto e di Lucio Vero, nome classico,

come vedete ;
e classicissima percio riesce la dimostrazione. Udile ,

che c' e da imparare anche un po'di eleganze grammaficali. Fa

d' uopo osservare (cosi egli con sussiego filosofico), che Dio, come

perfetto ed eterno ,
non puo in alcun tempo modificare la propria

volonldi , che agisce in modo coslante ed eguale sopra un presenle

che non ebbe passato e non ha futuro: una volta sorto Tuomo, quale

logica conseguenza di questa costanle pressione volitiva ,
Dio non

puo , senza contraddirsi
, palesare a lui cose ,

che prima voile fos-

sero superiori alia ragione, onde lo dotava 1. E con questa pap-

polata Lucio Vero si persuade da senno di avere disdetto a Domi-

neddio ogni comunicazione colle sue creature ! Vi pare? Dio e im-

mutabile, e, secondo la frase del nostro filosofone, non puo modi-

ficare in alcun tempo la sua volonla : eryo dunque non puo, sen-

za conlraddirsi, palesare a lui cose, che prima voile fossero supe-

riori alia ragione, onde lo dotava . Ma bravo il noslro Lucio; ma

bravo davvero ! Voi con quest' argomento potele mandare a tabbo-

riveggioli tutlo il mondo: voslra merce che duriamo ancora! Imper-

ciocche, vedete un po' se abbiamo capilo il vostro argomento : mil-

1'anni addietro, ne noi, ne voi, ne quanli ci sono, esistevamo: il che

TUO! dire che Dio mill' anni addietro non ci voile creare- Ma non

pole volere mill'anni appresso cio che non voile mill'anni innanzi. fi

chiaro dunque, che ne noi, ne voi, ne quanli ci sono esisliamo. Vi

par sbardellata la conseguenza? Pur essa fila per dirilto dal vostro

argomenlo: il quale per altro ogni studenlello di filosofia vi puo man-

dare in fumo agevolmente, facendovi osservare, che Dio non vuo-

le e disvuole, perche in un dalo tempo opera effelti diversi e qual-

che volta conlrarii a quelli che ha operalo in altro tempo. La ragio-

ne di questo si e, perche quello che Dio melte in atto nel tempo e

da lui predisposlo dall' eternila
;
e alcune cose che egli voile e dis-

1 Libero Pensiero n. 7, pag. 109 e seg.
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pose secondo determinati tempi, persone e circoslanze, puo non

averle volute o disposle secondo altri tempi, allre persone ed allre

circostanze. Che contraddizione vedete in queslo, signer Lucio?

Giacche, inollre, quanto alia sublime metafora delta costante pres-

sione volitiva, dalla quale fate sorgere I' uomo, come logica conse-

(juenza, voi date indizio di un altro errore non men grossolano; cioe

che Dio sia una specie di macchina a vapore, che operi per impulse

di una forza necessaria, e pero non produca che effetli necessarii.

Ma non capite che un tale Iddio sarebbe piu imperfetto di quell' uo-

mo che ne sorge, di cui e tanlo pregio la liberla deU'arbitrio ? E se

questo non capite, arriverete almeno a comprendere che voi,, pogna-

mo esempio, siete un essere contingenle; ossia che potele esistere,

come esistele nel presente millesimo, e polreste non esistere, come

non esistevate tanti millesimi addielro. Crediamo che assentite e non

vogliale a diriltura darvi per essere necessario. II che posto, vedete

anche voi, che Iddio poteva fare a meuo di regalare al mondo Lucio

Vero : e se cio non ostanle il mondo ha 1'invidiabile benefizio di pos-

sederlo, queslo significa che Iddio gliene fe la grazia, perche voile,

non gia per la forza della costante pressione volitiva, che e una vo-

stra chimera, ma per la determinazione del suo libero arbitrio, che

e suo eterno attribute.

E qui ci permetterele che vi addirizziamo un' altra sconciatura

dell' argomento. Voi assumevate, siccome effelto della famosa pres-

sione volitioa di Dio, che alcune verila fossero superior! all' umana

ragione. Ma in questo negozio non enlra per nuHa ne la pressione,

che per un gioco di fantasia vi piace di supporre in Dio
,
ne la li-

berta, che ogni sano intellelto e obbligato di affermargli. Che alcuni

veri sieno naturalmente superiori alia umana ragione, e necessaria

conseguenza della limitazione di quesla, come e necessaria conse-

guenza della pochezza di noslra virtu visiva, che sfornita di slru-

menti ottici non possa discernere -tanti corpi celesti. Iddio benedetlo

lia volulo prdvvedere a cotesta nostra infermila rivelandoci, per sua

sola degnazione, moltissime verita soprannaturali, che senza ingiu-

stizia avria potuto tenerci nascoste
; che contraddizione e in queslo,

o che ci trova a ridire Lucio Vero ?
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Ci Irova nullameno die la presa a un terribile dilemma. Udite

come seguita: aH'uomo bastano le verita, cui per forza di ra-

gione puo giugnere; e allora la rivelazione e inutile. non gli ba-

slano; e allora perche la rivelazione non fu contemporanea allacrea-

zione? Or cidica Lucio Vero, il quale, senza far giudizio temera-

rio, noi possiamo supporre che voleniieri intervenga a cerli banchet-

li democratic!, ogni volta che gli si presenti 1'occasione: ci dica

dunque che cosa risponderebbe, se una di quesle volte fosse confor-

talo a levarsi di mensa dopo poche porlate, in virtu del seguente di-

lemma: Signor Lucio, o vi basta il vostro pranzo ordinario, a cui

equivale cio che avete mangialo sinora ; e in tal caso il dippiu di

queste imbandigioni vi e inutile : o non vi basta; e allora come ac-

cade che vi reggele sulle gambe? Risponderebbe, noi crediamo,

che 1'argomento, per essere un argomento erutlato fra i bicchieri, ha

un solo difetto; quello di esser proposlo in sul principio della men-

sa, quando, general mente parlando, il cervello non ancora si trova

sotto la pressione turbativa di Bacco. E noi neppure coteslo difetto

ritroviamo nel suo dilemma; poiche alia pressione di Bacco soppe-

riscono tanle z\lre pressioni, non meno twbativefal discorso. E non

da egli iadizio di vacillamenlo intellelluale chi mette per condizione

di un favore, che si dia e si riceva, il bisogno estremo che se ne ab-

bia? le verita naturali, argomenta Lucio Vero, bastano all'uomo e

allora la rivelazione e inutile. Gli poteano bastare, rispondiamo noi,

per ottenere il fine naturale, se Iddio avesse voluto lasciarlo ne' ter-

mini di quello: non-gli poteano bastare per un fine soprannaturale,

posto che volesse, come ha voluto di fallo, elevarlo a questo. Inol-

tre, stando anche solo alle veril^i naturali necessarie per vivere vir-

tuosamente, forse non potea Dio consigliarsi piu colla sua infmila

Lonta, che co' litoli rigorosi della giuslizia, condiscendendo a venire

colla divina rivelazione in soccorso della umana infermila, che si fa-

cilmente le perde di vista? II che fanno anche gli uomini mediocre-

nienle umani, i quali, per somministrare un soccorso agl'indigeuli,

non metlono per condizione T ultimo limite dell' assoluta necessila,

ma basta loro che vi abbia una necessila relativa. quelle ve-

rita, conchiudeva il dilemma, erano all'uomo necessarie, e allora la

rivelazione dovea essere contemporanea alia creazione. Dopo le



CAMPIONI DELLA RAGIONE 283

cose delle, Lucio Vero si puo mellere in serbo per migliore occa-

sione queslo secondo corno del dilemma. Nondimeno vedete un po'

se quest'uomo ne indovini una. Benche la rivelazione, che compren-

de le verita soprannaturali non fosse affatlo necessaria, e quella che

risguarda le nalurali fosse solo sommamente opporluna, e quindi

non dovuta secondo il rigore della giustizia; tultavolla il Signore'

dell'una e deir ultra insieme fe beriefizio al genere umano ne' primi

progenilori, come apparisce dalla Bibbia. Ne dica Lucio che esso

non crede alia Bibbia: lo sappiamo; ma poiche argomenta ad homi-

nem , cioe a dire dalla tesi catlolica ,
non dovea assumere un ter-

mine che e del tutto contrario alia delta lesi.

Se non che questo Dio, ripiglia acutamente Lucio Yero, con tutta

la buona inlenzione, sarebbe nell' assolula impossibility di manife-

stare all' uomo cio die volesse. II che dimostra con un allro dilem-

ma, che e il seguente: L'uomo non riceve impressioni che da mez-

zi material! e pe' sensi: dunque se la rivelazione dee compiersi,

converra che o 1'uomo assuma forma spiriluale, separandosi dalla

materia; o Dio si valga di questa, rivestendosene: ma Tuna o 1'al-

tra ipolesi additerebbero un'imperfezione dell'Enle; dunque ambo

sono impossibili . E noi abbiamo 1' onore di fargli sapere, che ne

Tuna ne 1'altra e necessaria; e quindi il dilemma, senza frutto, vi-

res dispergit in auras. Non e necessario che 1'uomo si svesta della

materia per ricevere la divina rivelazione, perche sebbene 1' ani-

ma, per legge naturale

solo da sensato apprende
Cio che fa poscia d'intelletto degno;

nondimeno non \1 e nessuna conlraddizione che Dio, il quale ha sta-

bililo queslo modo ordinario, ne usi uu allro slraordinario, comuni-

candosi immedialamente all' inlellello. E che ? Colui che ha creala

Fanima spirituale , benche 1' abbia volula congiunla colla maleria,

non avra poi la polenza di meltersi in comunicazione immediata con

lei, almeno senza buona licenza di Lucio Vero, che e oslinalo a non

volergliela accordare? Ne questo dall' allra parle e il solo mezzo di

comunicazione che possa Dio adoperare colla creatura umana. Senza

disveslire 1' uomo della materia, senza veslirsene egli stesso, senza

operare immediatamente sull'inlelletto, niuno gli puo vietare di pro-
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durre segni sensibili manifestativi della sua parola; che e tanto me-

no che creare dal niente le cose.

Ma Lucio Vero rilorna aH'assalto, e ci ritorna con un terzo dilem-

ma, avendo sperimenlala la mirabile efficacia degli allri due. Udite

dunque: D' allromle e bensi vero
,

che 1' uomo ha molte verita

ignorate; ma quelle che gli si rivelano (attenli che il dilemma scoc-

ca!) o sono superior*! alia sua intelligenza ,
ed ei non polra egual-

mente in nessun modo concepirle; o non lo sono
,

e allora e inutile

il manifestargliele , perche possiede la potenza di conoscerle e com-

prenderle . Queslo si, questo e dilemma che vale. Ma badale, signor

Lucio, che ha le punte delle corna rivolte contro di voi ; e vedete

quanto giocano meglio a danno voslro! Perocche, o le verita, di cui

si Iratta, sono superior! all' intelletto dell'uomo (e di tal genere sono

le puramente soprannaturali) ,
e allora se 1'uojno non le puo com-

prendere adequatamenle, ne puo almeno apprendere 1'esistenza,

concepirle in qualche modo e, do che piu monta, fame suo vantag-

gio per couseguire la vita eterna. Adunque la rivelazione di queste

verita non solo e possibile, ma e sommamente ulile a lui. Non vi

pare ragionevole la cosa, signor Lucio? Perocche converrete anche

voi, che quel contadino, che nell'allro articolo prendemmo ad esem-

pio, benche non possa concepire il meccanismo della locomotiva di

una strada ferrata, o quello del lelegrafo elettrico, non per queslo e

impossibilitalo a conoscere 1'esislenza dell'una e dell'altro ;
e con

questa sola cognizione egli ha quanto basta per potersene avvalere

ad un bisogno. Se poi le verila, delle quali si conlroverle, non sono

superiori all' intelletto dell'uomo (e vengono Ira queste le puramente

nalurali, risguardanli 1'ordine morale), e allora se dall'un canto e

possibile manifestargliele, perche, come voi saggiamente osservate,

egli possiede la potenza di conoscerle e comprenderle, dall'altro

canto non solo non e inutile, ma anzi ulilissimo che gli sieno mani-

feslate, inquanloche per lal modo le conoscera piu prontamente, piu

pienamente e senza pericolo di errore. E cosi, crediamo, risponde-

reste anche voi, se mai un oscuranlisla si argomentasse con questo

tocco di dilemma di armeggiare conlro la istruzione delle classi po-

polari, tanto propugnata da' moderni liberali. II caso, come certa-

menle non isfugge al voslro acume, e il medesimo ;
salvo che i libe-
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rali non vogliono propriamente la islruzione delle moltitudini, inlorno

le veritci che conviene sapere e i doveri che bisogna pralicare ;
ma

piuttoslo 1' inganno rispetto alle prime, e la perversione rispetto ai

second!, sicche sieno arreticate negli error! della setta e si rendano

nelle sue raani strumenti acconci a* suoi fini.

Ma niente affatto, salta qui in mezzo, un tal Pellegrino: il negozio

non e da trattare co' dilemmi, ma colle definizioni : definizioni vo-

gliono essere, se si ama di andare al fondo delle quistioni. Or dile

un po'a me, che cosa e mistero? Mislero vuol dire cosa che non so

e non capisco . E che cosa e verila! Verita vuol dire cosa che si

puo sapere e capire . Dal che, come 1'acqua per la china, discende,

la conseguenza, che non esiste \{ mistero : o meglio ancora, che esi-

ste il mistero, ed e non la cosa cercata, ma il cercatore stesso .

Voi non avrele capito la forza deH'argomento ; e non e meraviglia,

perche si fouda su' concelli trascendenti. Ma ecco che il nostro Pel-

legrino vel dichiara con due lucidissimi esempii. Una volla si tro-

vava egli a mensa con una lieta brigata, e dando di becco ora

1'uno ora 1'allro generosamente al fiasco, accadde in sulla fine, che

volendo il nostro Pellegrino pigliarne commiato, gli die di lulta

forza una strappata per baciarlo 1'uUima volta. Ma voile fortuna che

il fiasco fosse vuoto, e cosi andato in fallo la strappata, sel senli le-

valo bruscamenle due buone spanne oltre il livello de' baci. Oue-

sto caso si semplice fu per lui, quanto a trovare la quiddita del mi-

stero, do che per Galileo la oscillazione della lampana per trovare

il pendolo. Egli allora tutto lieto per la grande scoperta : Sfgnori,

esclamo, ecco qui che cosa e il mistero cristiano : il fiasco vuoto,

che si crede esser pieno . Un' allra volla questo medesimo Pelle-

grino saliva una gradinata, tutlo assorto nello slesso soggetlo ;
e

inlanto non si avvide che erano terminati i gradi, e si trovava sullo

spianalo. Pero senza sospelto levo ancora lo zampino per montare

un allro grado; e al mezz'arco del passo, credendo appoggiarlo sul

sodo, lo abbandono a se stesso per dare 1'avviata all'altro zampino.

L'effetto nalurale di queslo falso
sunposlo

fu una spiacevole scossa

di tulla la persona, compensata pero da una gioconda verila che gli

rimbalzo nella mente, e gli disse : Vai cercando il mislero ! ec-

colo : il mistero altro non e che un falso scalino
;
uno scalino che si
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crede esistere, ma non esiste . Ne volete di piu per farvi convinti

della nullita del mislero 1 ?

E come il mislero e una nullita
;

cosi la Bibbia che li contiene e

un ammasso di contraddizioni. La pruova si legge al num.* 9, pa-

gina 134 e seguenti, col litolo, 1' insegna del Manicomio, perchS

niuno possa prendere abbaglio sullo stato menlale di chi dettolla.

Adunque il saggio scritlore, il quale non si solloscrive, o sia per

modeslia, o sia perche si crede abbastanza noto per 1' insegna, rac-

conta che un giorno si tenne un gran concilio de' rappresentanti di

tutle le religion!, per costringere la piccola schiera de' Liberi Pen-

satori ad acceltare la Bibbia, in virtu di un plebiscite mondiale. Ma

che? Si trovo che mille milioni di uomirii, conlro trecento quaranta

milioni, non credevano nella Bibbia. Questi trecento quaranta mi-

lioni pensarono allora di accordarsi almeno tra loro. Non 1'avesser

tentatoJ Poiche immanlinente cinque milioni di Ebrei protestarono

conlro i libri del Nuovo Testamento, e si separarouo da' Cristiani.

Gli Ebrei cosi divisi si suddivisero ancora, rimanendo gli ortodossi

del tutto fedeli all'antica tradizione de' libri sanli, e i Samaritani

introducendo un nuovo Pentateuco di Mose e rigettando i profeti

minori. Nel campo poi de' Gristiani furono tante le scisme e le resie,

che salvo solo un ducento e piu milioni, che si ritennero con ma-

ravigliosa unila di pensieri tulti conformi in una medesima pro-

fessione, delle rimanenli frazioni e frazioni di frazioni saria cosa im-

possibile computare il numero. In quest' orribile ballibuglio i Liberi

Pensafori, che erano cola convenuti per essere giudicali, si tro-

varono per la natura delle cose trasformati in giudici : ed uno in

nome di tulti (probabilmente 1'uomo dell' insegna), scocco questo

terribile argomento, che die vinta la causa al Libero Pensiero.

Che vale (egli disse) combattervi, se tutti avete torto? E se tutti

avete ragione, egli e manifesto allora che la Bibbia si conlraddice,

ed e fonte di tulli gli errori. II quale argomento si appoggia so-

pra questo invitto principio, che allora quando piu parti conlendo-

no fra se sopra un pun to di driyp o di fatto, cio basta ed e d'avan-

zo per dover conchiudere che tutte quelle parti irreparabilmente

1 Num. 6, pag. 89 e segg.
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hanno torto, quali die sieno le ragioni che alcuna di loro possa

produrre a suo pro. E cosi da oggi innanzi i tribunal!, senz' af-

fannarsi di esaminare le cause, di ponderare ragioni, di udire te-

slimonii, al prirao affacciarsi de' liliganli e udire i loro piati, po-

tranno con tutta sicurezza sentenziare : Ah voi piatite Ira voi ! Non

bisogna allro
;
avete proferita la vostra condanna : voi a^7ete torto

tulti quanti . Per conseguenza se si tralti di roba, la roba in qui-

slione sara natural mente del Fisco, essendo diventata nullius. L'uo-

mo dell' insegna si aifretti a fare accetlare il principle, e avra sal-

vata anche 1' Italia dalla bancarotta.

Ma donde questo Cristianesimo, e donde la Chiesa catlolica, chc

si vanta essere il vero Cristianesimo? Se volete imparare la genesi

dell'uno e dell'altra, dovete leggere un' altra pappolata di due pa-

gine del gia nolo Lucio Vero. II quale, premesse alcune osserva-

zioni, che si dimostrano degne figliuole di quella stessa mente, che

partori i famosi dilemmi, ci fa sapere, qual mente come il Crislia-

nesimo nacque riassumendo tutte le aspirazioni liberali, simpa-

tiche e progressiste di quell'epoca ; d'onde il suo pronto dilatarsi e

popolarizzarsi : ma di mano in mano che il progresso stava oltra-

passandolo, s' indispeltiva, s' irritava e lo combatteva, rimanendo

sempre necessariamente sconfitto, e perdendo ognora piu il suo

presligio
1 . Avele'capito come ando colesta faccenda del Cri-

slianesimo? Esso comparve come la sintesi di tutte le aspirazioni

di quell'epoca, la quale, come sapete, era epoca pagana, e abbo-

minava per do altamente la superbia del mondo, le sozzure del

senso, le vanita de' beni temporal! , stando tulta immersa coll'ani-

mo nel desiderio degli elerni. Non e dunque meraviglia, se il Cri-

stianesimo avesse goduto ne' suoi primi tempi una pace si invidia-

bile, specialmente sotto Nerone
; e molto meno che si fosse potuto

dilatare, in mezzo a tanto favore e tante simpalie di quel secolo.

Per contrario, ne' secoli susseguenti, volendo il Crislianesimo, co-

rn' e sua natura, rimanere slazionario, e 1' epochs andare innan-

zi col progresso, doveltero insieme cozzare, rimanendo sempre
necessariamenle sconfitto il Cristianesimo, e perdendo ognora piu

1 Libero Pensiero n. 4, pag. 58 e seg.
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il presligio . Coteste necessarie e continue sconfitte del Crislia-

nesimo furono naluralmenle la cagione del suo finale trionfo sollo

Costanlino ;
e coteste perdite sempre crescent! di prestigio furono

ugualmente la causa eke tulto il mondo civile diventasse cristiano.

Cos! dice la storia ecclesiastica di Turpino buon' anima, e cosi con-

chiude la logica di Lucio Vero.

Quanto poi alia Chiesa, Lucio Vero ci fa sapere eke essa non co-

mincio ad esisiere col Crislianesimo ; stantecjie il Crislianesimo non

nacque sociela. In diebus illis
,
come ha letto nella sloria sopracci-

tala, non erano tra cristiani ne Vescovi
,
ne preti, ne diacorii; e

molto meno aveano forma e organismo social e : ckeccke dica in con-

trario il libro degli Atli e Paolo Aposlolo nelle sue lettere. Se non eke,

cresciuto il numero de' credenti ,
fu necessario un po di ordinamen-

to. Le mollitudini adunque, per suffragio popolare (
ue potea essere

altrimenti
)

si elessero alcuni Anziani e li norninarono Preti, alcuni

Ispettori e li nominarono Vescovi, alcuni minislri e li nominarono

diaconi. Cotesto fu come il primo embrione della Ckiesa , cosa ben

diversa dal Crislianesimo; laquale, fortificandosi ogni di piu, venne

poi a quell' estremo di polenza di cui ancor gode. Donde si ha la

vera spiegazione di un fatto, quanto manifesto agli occki di tutti, al-

trettanto enimmatico : cioe eke sebbene il cristianesimo per la in-

su/ficienza e falsila de suoi principii sia caduto e anzi morto da un

bel pezzo ; pure la Ckiesa seguito a sopravvivergli vegeta e rigo-

gliosa , tanto eke essa e giunta colla sua potenza a portarlo sino ai

nostri tempi, bencke in ischelelro deforme.

Noi, e ancke i nostri lettori, uon possiamo fare a meno di ringra-

ziare i Liberi Pensatori , per averci dato cosi facile agio di riconfer-

mare la noslra Fede. Yogliamo lor offerire un attestalo del nostro

aggradimento ,
e sopra un punto eke piu di tutti gl' interessa. Sap-

piamo eke van cercaudo lo slipite della lor famiglia , e sarebbero

ambiziosi di rilrovarlo in quella razza eke kan dello. Noi , conside-

rate non gia 1' esterne modificazioni de' cranii , argomenti sempre

fallaci
;
ma si le intrinsecke forze da loro manifestate

,
li possiamo

assicur-are
,
eke se per fatto non discendono da quel ceppo ,

ne di-

scendono per diritto. E cosi ancke su questo punto si puo conciliare

la Bibbia colla Ragione.



LO SPIRITISMO
NEL HONDO MODERNO *

LVII.

Natura delta magia.

Escludendo dallo Spiritismo moderno tutte le cagioni fisiche arre-

calesene finora
, o possibili ad arrecarsi nell' avvenire , giugnemmo

alia necessaria illazione che dovesse cercarsene 1' origine nell' inter-

ponimento dei Demonii, e che pero lo Spiritismo do\7ea dirsi cd era

inagia. La stessa conclusione promettemmo di trarre da una argo-

mentazione piu diretta e non meno dimostrativa. Eccola nei sommi

suoi capi, cui verremo ordinatamente svolgendo colla massima bre-

\ita che ci sara possibile.

Chi nega Y esistenza del Demonic , non potra certo ammellere*

1' esistenza della magia. Noi non rivolgiamo a costoro il nostro dis-

corso : essi non sono ne filosofi ne cristiani : perche rinnegano a un

tempo e il lume della ragione, e il testimonio della storia, e 1' auto-

rita delle sante Scritture, e gl' insegnamenli dommatici della Chiesa.

Parliamo invece a' cattolici, e per6 supponiamo ne' nostri leltori salda

la credenza degli spiriti rei e della loro operazione sul mondo \isi-

bile. Dal qual punto procedendo nella presente discussione cosi ra-

gioniamo: Se nello Spirilismo si riscontrano la natura propria , i ca-

1 V. il volume precedente pag. 442 e segg.

Serie Y/, vol. Y/, fate. 387. 19 2i Aprile 186(L



290 LO SPIRITISMO

ratleri specific! e gli effelti ordinarii della magia ,
non si potranno

differenziare tra loro Spirilismo e magia. Ma in real la lutlo cio che

alia magia si conviene come sua dote propria, si verifica altresi

nello Spirilismo. Dunque lo Spiritismo deve dirsi ed e vera magia.

Perche questo ragionamento sfugga a qualsivoglia eccezione
, dob-

biamo far due cose : prima studiare qual sia la nalura
, quali i ca-

ratteri
, quali gli effetti della magia ;

e poi dimostrare che quella

Datura, quei caratteri, quegli effetti si avverano nello Spiritismo.

Qual e la natura propria della magia? Prendasi la definizione,

ammessa comunemente nelle scuole teologiche ,
ed accellata dai ca-

Donisti e dai legislator}. Essa costituisce la magia diabolica in una

facolia di produrre effetti maravigliosi ed insoliti, per opera e mi-

nistero del demonii, e con segni da essi stabiliti, o con essi comer-

tail. In questa definizione si comprendono i Ire costilutivi
, proprii

della magia : cioe dire la natura speciale degli effetti, la causa im-

mediata di tali effetti, ed infine la condizione richiesta perche questa

eausa li produca. Una parola solo intorno a ciascun d'essi.

In quanto al primo, che e la nalura propria degli effetti, questi non

diconsi miracolosi, ma meravigliosi, non diconsi soprannaturali, ma
insoliti : poiche la cagione loro non e superiore alia natura creata ,

con e soprannaturale ; ma e solamenle molto piu forte, molto piu

efficace delle forze della natura sensibile. Se 1' effetto fosse realmen-

te superiore alle forze naturali
,

e non potesse arrecarsi alia virtu

propria della crealura , come sarebbe
,

a cagion d' eseinpio ,
la ri-

suscitazione di un morto o 1' annullamento totale di una sostanza ;

questo effetto, dovendosi attribuire all' onnipotenza di Dio creatore ,

supererebbe d' infinita distanza ogni forza magica : esso sarebbe

prodigio e non prestigio , miracolo vero e non semplice falto mera-

viglioso. Ouindi se si considera 1' entita fisica degli effetti magici,

prescindendo dalle due circostanze del tempo e del modo
,
rientra-

DO essi, propriamente parlando, nell' ordine comune degli effetli na-

turali; ma se si considerano le delle due circostanze del tempo e

del modo, colpiscono 1' immaginazione, escono fuori dell' usato, e

Talgono ad eccitare la meraviglia. Ridurre una piaggia diserta in

amenissimo giardino, e cosa piu o meno agevole, ma non impossi-



NEL MONDO MODERKO 291

bile a clii ha voglia e denaro di farlo: dategli tempo, e il giardino

verdeggera. Ma se io mi vedessi cangiata solto la vista in un breve

attimo di tempo quella spiaggia in giardino, io me ne stupirei come

di una meraviglia , perche alle forze ordinarie degli agenti natural!

non e conceduto il produrre istantaneamente un tal cangiamento.

Levarsi in allo coll' aiuto di un pallone e divenuta cosa non rara ai

nostri di : levarsi in alto, senza nessuno strumento, come fece un di

al cospetto dei Romani Simon Mago, eccede la facolta naturale del-

1'uomo, e desta meritamente Io stupore.

Ma cio solo non basta a costituire la magia. Richiedesi inoltre che

questi effetti producansi per opera e ministero de'demonii. Poiche le

operazioni proprie della magia possono, siccome dicemmo, eccedere,

quanto al modo e al tempo della loro produzione ,
le forze fisiche , e

per questo capo non hanno nulla che le distingua da alcune opera-

zioni soprannaturali dei veri miracoli. E per fermo se molte volte il

fatto miracoloso per la sua sostanza medesima e impossibile alia vir-

tu diabolica
; spesso tra il prodigio e il prestigio non vi e altra diffe-

renza dalla causa produttrice in fuora, che nel primo e la grazia stra-

ordiuaria di Dio misericordioso, e nel secondo la virtu naturale ed

efficacissima del mal demonio. A questa classe riduconsi molti del

prodigi di secondo ordine ,
e soprattutto quelli che son tali per la

brevita del tempo o per la insufficienza del mezzo. La Scrittura santa

ce n'offre parecchi esempii : il piu insigne dei quali e la pruova fal-

ta da Mose ed Aronne innanzi a Faraone. Aronne gitto la sua verga

Innauzi a Faraone, e la verga si cangio in serpente: malo stesso av-

venne delle verghe, che i maghi d' Egitto, chiamati da Faraone ,

posero in mezzo. Or il primo cangiamento fu miracoloso, siccome

quello che fu operalo direttamente da Dio, in segno del comando da

lui dato a Mose : il secondo fu prestigioso, perche fatto, come dice

la sacra Esodo, per incantesimo egiziano l. Bisogna dunque por

1 Dixitque Dominus ad Moysen et Aaron: Cum dixerit vobisPharao oslen-

dite signa, dices ad Aaron: tolte mrgam tuam etproiice earn coram Pharao-

ne, ac vertetur in colubrum. Ingressi itague Moyses et Aaron ad Pharaonem
t

fecerunt sicut praeceperat Dominus; tulitque Aaron virgam coram Pharaone

et serms eius, quae versa est in colubrum. Vocavit autem Pharao sapientes et

maleficos, et fecerunt etiam ipsi per incantationes aegyptiacas et arcana
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mente sagace alia cagione operatrice di quei fatti slraordinarii : e

discernere per via degl' indizii proprii , che e di altro luogo indica-

re, quelli che son direttamente da Dio, da quelli che sono prodotli

per ministero o per opera del demonio. Quest! soli conosce per suoi

figli necessarii la magia, la quale pero non si puo scompagnare dal

titolo che ha alia loro origine.

Finalmente per distinguere la magia da qualsivoglia altra opera-

zione diabolica sopra la terra, chiamasi essa una facolta dell' uomo, e

dicesi vincolata nell'opera da certi segni o stabiliti dal demonio, o col

demonio concertati. Tulte le operazioni magiche si fondano, quasi in

base, sopra un patio Ira 1'uomo e il demonio
;
cosicche non si ponga

mai in atto la facolta che acquista il mago se non in virtu di questo

contratto, chiedendo il ministero diabolico per mezzo dei segni o sta-

biliti dal demonio, o con lui paltuiti. Y'e forse alcuno che sara ten-

taio di ridersi sotto i baffi di questa nostra asserzione
; poiche gli

parra impossible che possa esistere un palto fra 1' uomo e il demo-

nio. Or questi, invece di farsi beffe di cio, riscontri piuttosto 1'Evan-

gelo di S. Matteo al capo IV: e \1 leggera il palto offerto dal demo-

nio a Gesu Redentore : Ti daro quanta I occhio vede, se tu ti pro-

sternerai per adorarmi 1. Or se il demonio offri di contrarre un tal

obbligo airUomo-Dio, perche non potra a un semplice uomo offdre

un patto somigliante: faro questo cosi e cosi se tu mi adorerai, se

rinnegherai la fede, se cesserai d' invocare il nome di Maria, o

checche allro si voglia? Al demonio non manca il potere di parlar

cogli uomini, non manca ii potere di operare sopra la materia : e se

quesli due poteri ha, non gli si puo negare anche quello di prornet-

tere sotto certe condizioni 1' opera sua. Che poi di fatto nella magia

interceda un tal patto, pruovasi con tutte le autorila piu irrecusabili

della Scritlura, dei Padri, dei teologi, dei giuristi e degli storici; le

quali e soverchio ed inutile il qui riferire per le particolari, potendo-

si leggere in tutti gli autori che han traltalo di questo argomenlo 2.

dam slmiliter ; proieceruntque singuli mrgas suas, quae versae sunt in dra-

cones. EXOD. VII, 8-12.

1 Et dixit el : Eaec omnia libi dabo si cadens adoraverisme. MATTH. IV, 9.

2 Vedi specialmente il famoso DELRIO, Disquisitionum magicarum, lib. II,

quaest. IV et seqq.
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II patto che i maghi contraggono col demonio suol essere or es-

presso or lacito. La storia ecclesiastica e il foro criminale ci offrono

parecchie forme di palto espresso : or cioe con certa solennita e in-

nanzi a lestimonii, or secrete e da solo a solo: or per via di giura-

mento e di promessa orale
,
or per via di carte variamente scritte :

or fatto di persona, or col mezzo d' un procuratore : e cosi discorri

di molte altre differenze che non e di questo luogo il notare. Ma ii

patto espresso contraesi molto piii raramente che il tacito. Questo e

di due generi, assai differenti tra loro nella malizia, ma nulla o qua-

si nulla neU'effello. II primo e valersi scientemente e volontariamen-

te di quei segni superstiziosi, di cui si valgono i maghi propriamen-

te detti, e che siappresero o dai cosloro libri o dai costoro insegna-

menti ed esempii. II secondo e valersi di quei medesimi segni , ai

quali il demonio ha obbligata la sua cooperazione, ignorando del tulto

che essi sono superstiziosi e suggeriti dai demonio a chi gli si vincolo

con promessa. Ne vale il dire che il demonio non riconoscera il co-

mando datogli da tale, che non compro 1'ubbidienza sua con un pat-

to personale ed espresso ; poiche il fine dell' inferno *per istringere

un cotal patio si e di trarre in perdizione non il tal uomo
,
ma 1'uo-

mo
;
e cosi 1' adoperare scientemente i segni dati a un chicchessiasl

dai demonio e un implicito consentire agli obblighi da colui assunli

per averne quei servigio. Nulla poi monta che nel secondo genere

di patto tacito manchi la scienza e la volontct d'ogni consorzio o re-

lazione col demonio : perche se allora, per la iutera bupna fede del-

1'operante, esso e immune di colpa, non e libero dai pericolo di ca-

dervi in appresso o per isfrenato senso di curiosita, o per amore di

qualche materiale vantaggio. Or questo lucro sperato basta al demo-

nio per obbedire al segno, datogli anco da chi non potea conoscerlo

come tale.

Nel patto non si stabilisce soltanto 1'onere reciproco che il demo-

nio assume rimpelto all' uomo
,
e 1' uomo rimpetto al demonio : ma

i segni altresi si determinano, coi quali 1'uomo dovra richiedere 1'aiu-

to diabolico tutte le volte che ne ha voglia. I quali segni sono anche

essi in due maniere stabiliti : o sono cioe suggeriti ovvero imposti

dai demonio, o sono indicati dall'uomo e accettati dai demonio.
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Questa circostanza poco monta in vero all'essenza della magia: ma

non e di piccolo valore in quanto al discernimento dei casi parlico-

lari. Molte volte avvenne che a persone ancor pie e del lutlo in-

consapevoli si vedesse accorrere il demonio
,
e dirsi chiamato da es-

se per loro aiuto. Era il caso di segni prefissi e diremo cosi ordina-

ti dal demonio, ai quali prometteva di accorrere coll'opera sua, fos-

sero pur da chi si volesse adoperati.

Riducendo adunque in breve cio che finora dicemmo riguardo al-

ia vera natura della magia ,
conchiudiamo che essa richiede tre con-

dizioni.: 1. che le sue operazioni sieno meravigliose e insolite
,
ma

non soprannaturali e miracolose; 2'. che queste operazioni col mez-

zo di certi indizii non possano ascriversi ad altro agente che al de-

monio
;
3*. che esse non si effeltuino che dopo un patto o espresso o

tacito, o recente o antico, interceduto tra il demonio ed il mago.

LVIII.

Effetti proprii della magia.

Qui non intendiamo d' indagare la natura generica di questi ef-

fetti , ma bensi Y estensione esterna che essi hanno usato ed usatio

prendere. Delia prima dicemmo teste quel poco che e necessario

alia nostra argomentazione : della seconda dobbiamo occuparci per

1' utilita di questo trattato.

Fin dove puo estendersi 1'azione del demonio sopra il noslro mon-

do ? Chi volesse rispondervi con una parola sola
,
dovrebbe dire che

quell'azione si riduce tutta e solo al moto locale. Ed in vero tulto il

potere che ha il demonio non e altro che quello di far muovere a po-

sta sua i corpi : quando adunque un eflelto non si puo, almeno radi-

calmente, ridurre ad un semplice movimento di corpi, esso porta con

se un carattere manifesto di piu nobile causalita. Ne con cio credasi

che il campo della operazione diabolica si restringa molto. Esso riman

vastissimo chi considera le tre grandi specie che quell' unico genere

di operazione abbraccia ,
che sono la traslocazione semplice dei cor-

pi ,
1' applicazione degli agenti al loro subbietto

,
e la illusione dei
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sensi umani. In questo sono uniforrai i teologi , seguendo tutli T in-

segnamento di S. Agostino l. Daremo una breve spiegazione per

ciascuna di queste tre specie di movimenti.

Traslocazione. I corpi ubbidiscono ai demonii siffattamente , che

non v' e ne grandezza di mole ne vastila di volume che valga a re-

sistere al loro impulso. II solo limite che la lor forza motiva riscon-

tra ,
e 1'ordine dell' universo , cui non possono nella sua generality

turbare : e questo limile non precede da debolezza loro interna, ma

dalla volonta del crealore, la quale ,
secondo che Firmiliano scrive-

va a S. Cipriano, non consente loro lo sfacimento della sua benefica

economia , ma solo permette un passaggero e parziale turbamento ,

affinche quella poi piu splendidamente rifulga. Questa forza di muo-

vere i corpi e cosi intensa , che puo loro imporre una celerita quasi

dicemmo istantanea ; cosicche la sparizione d' un corpo e 1'appari-

zione d' un altro succedano senza intervallo sensibile di tempo , co-

me accadde nel cambiamento delle verghe egiziarie in serpenti nelle

mani dei maghi di Egitto. Di quanti presligi mirabilissimi sia fera-

ce quesla sola facolta traslocalrice , il vede ognuno che per poco si

faccia colla sua immaginazione a figurarsi le varie combinazioni di

effetti e i varii casi.

Applicazione degli agenti al loro subbietto. Ma piu ferace assai

e questa seconda facolta. II demonio , la cui intelligenza primitiva

non venne scemata per la punizione sofferta , e che per la esperien-

za di si lunghi secoli venne anzi nei fatti particolari perfezionata ,
il

demonio conosce plenamente la virtu propria d'ogni sostanza creata,

le leggi da Dio prestabilite alle singole forze naturali
,

le condizioni

piu propizie alia produzione dell'efietlo , le disposizioni piu utili del-

le materie, i tempi piu opportuni all'attuazione. Quando egli adun-

que vorra produrre un dato effetto
, gli bastera porre in contatto fra

loro, nelle migliori condizioni possibili, una data sostanza attiva col

suo proprio subbielto : e questa semplice applicazione, per cui fare

basta la potenza che ha di muover i corpi , sara piu che sufficiente

a fargli ottenere qualsivoglia intento. L'effelto che ne consegue &

meramente naturale : perche derivasi dalle sole forze della natura.

1 S. AUGUSTINI, lib. De Dimnatione Daemonwn, c. 3 et 5 : et lib. Ill

De Trinitate
7 c. 7, 8, 9.



1

V,

296 LO SPIRITISMO

Ma esso deve dirsi ed e diabolico
, perche quelle forze vennero ap-

plicate all'azione attuale dal demonio. Quindi rispetto all'uomo esso

e insolito ,
e meraviglioso , puo anche rivestire Fapparenza di pro-

digio. Con cio la nalura inlera puo dirsi il campo dett'operazione de-

moniaca ,
e non v' e effetto parziale cui egli non possa produrre se-

condo il suo beneplacito.

lllusione. Quando ne la traslocazione ne la delta applicazione

bastano ,
allora sogliono i demonii ricorrere alia illusione

,
e con

mendaci apparenze ingannano i sensi umani
, cosicche appaiano fat-

ti veri quei che tali non sono. Un tale inganno si trama dal demonio

per di moto , mutando cioe col trasferimento una delle tre cose

necessarie ad ogni sensazione , quali sono, 1'organo sensitivo , 1'ob-

bietto sentito , e il mezzo che pone in comunicazione questo con

quello. Non e difficile ad ogni lettore il comprendere quante vie,

con ciascuna di queste tre mutazioni
, sieno facilmente aperle alia

decezione ed all'errore dei sensi, e quindi crediamo opera vana 1'in-

trattenerci a pur accennarle.

Sara forse piu utile allo scopo che ci prefiggiamo in questo studio,

il vedere come di fatti e fino a che punto si sia T inferno prevaluto

di questo suo potere. E questo un punto si vasto, che a solo toe-

carlo di volo richiederebbe volumi interi. Esso abbraccia la sloria

di migliaia di secoli e di tutte le nazioni della terra: giacche noi non

conosciamo ne tempo ne popolo che non sia stato infestato da magia,

ne forma che questa non abbia vestita. Pur tuttavia, affin di clarne

una semplice idea ai noslri lettori, ci contenteremo di noverare qui

poc' altro che i nudi nomi di quelle grandi classi di magia, che fino

ab antico si distinguevano nelle scuole e nel foro, Esse non sono

state formate a priori: sarebbero phi ordinate e piu compiute. Quei

nomi venuero dietro ai fatti; e furono a mano a mano introdotli nel

linguaggio, secondo che certi effetti nuovi o novamente considerali ri-

chiedevano una nuova classificazione. Ne noi intendiamo di darli tut-

ti: ci contentiamo di citarne solo alcuni, piu universalmente ammessi.

Siccome col demonio puo tenersi consorzio per due grandi fini
,

cioe dire per conoscere le cose occulte, o per operare falti straordi-

narii; cosi la magia dividesi in due grandi generi, il primo dei quali

dicesi Divinazione
,

il secondo dicesi Incantesimo. La divinazione
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comprende tante specie particolari, quanti sono i mezzi di cui 1' uo-

mo si vale superstiziosamente per giugnere allo scoprimento delle

cose occulte.

La prima specie di divinazione e Praestigium , quando il demo-

mo si vale di certe apparizioni fittizie di persone o di cose per an-

nunziare o mostrare cio che e occulto.

La seconda e Necromantia, la quale e una divinazione falta con

finte risuscitazioni o apparizioni di morli, che parlano o fan segni.

La terza e Geomantia, che e divinazione di cose occulte, fatta per

via di segni impressi nei corpi terrestri dal demonio, come sulla

pietra, sul legno, sulla carta e va dicendo.

La quarla e Hydromantia, se quei segni appariscono smT acqua,

come tempeste, coloramenti, ecc.

La quinta e Aeromantia, se quei segni veggonsi nell' aria, come

luci, venti, ecc.

La sesta e Pyromantia, se quei segni manifestansi nel fuoco.

Le cinque seguenti chiedono i loro responsi ai segni che si pale-

sano nel corpo umano, e ciascuna prende il nome dalla parte ove

quei segni si osservano
;

e quindi dicesi Chiromantia dalle mani,

Spatulomantia dalle spatule, Metoposcopia dal fronte, Podomantia

dai piedi, e Physiognomia dai lineamenli generali della persona.

La duodecima e Oniromantia, perche il demonio palesa nel son-

no le cose occulte che gli si chiedono.

La tredicesima e Astrologia giudiziaria, giacche dall' osservanza

superstiziosa degli astri pretendesi di scoprire i futuri avvenimenli

che dipendono dalla libera volonta degli uomini.

La decimaquarta e Pythonia, e s' avvera quando il demonio svela

le cose occulte per mezzo di persone che invasa e obbliga di parlare

a lor malgrado.

Le quattro seguenti comprendono lo studio dei segni diabolici in

certe determinate occasioni o in certi spcciali oggetti: cosi YAugu-
rium osserva le voci e i suoni degli uomini e degli animali, YAuspi-
cium osserva il volo degli uccelli, YOmen osserva certe parole prof-

ferite a caso dalle persone in una determinata circostanza, YAruspi-

cium indaga nolle interiora degli animali
,

sacrificali ai falsi Dei , i

segni profferti dai demonii.
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La decimanona, assai frequente presso i pagani, e 1' Oraculum,

vale a dire il response che 1'idolo venerate da alle dimande dei suoi

adoratori.

La vigesima, che da per se sola costituisce una classe molto nu-

merosa
,
cui e superfluo di qui specificare , chiamasi Sortilegium ,

che e una divinazione diabolica, falta per via di sorti che si giltano,

e nelle quali si attende dal demonio lo scoprimento delle secrete e

occulte cose.

Che se dalla divinazione passiamo agriacantesimi,ci si offre una

varieta cosi straordinariamente grande di effetti
, gli uni dagli altri

diversi, che impossibile riesce il pure accennarne i nomi. Ci dovre-

mo contentare, sopra la traccia dei monumenti storici, ricercati con

tanta cura da' sommi teologi applicalisi a chiarir questo punto ,
a

indicare alcuni principal! capi di certe operazioni, avveratesi per lo

passato, fin dalla piu remota antichita. Nel che fare ci si perdoni il

mantener che facciamo una nomenclatura anliquata, affine di serbare

tulti i segni di quei tempi in cui scrissero gli autori, che per questo

fine consultammo.

Gi' incantatori o maghi hanno in primo luogo potere d' intervertire

o cangiare parzialmente e per breve spazio di tempo le leggi piu

general! della natura fisica: tal per esempio fu il volo di Simon Ma-

go. II. Possono sospendere parzialmente per un dato luogo e tempo

gli effetti proprii degli astri, come ingenerar tenebre di pieno giorno,

o far brillare la luce viva del sole a nolte alta. III. Impediscono al

fuoco che bruci, o air acqua che bagni, o alle altre sostanze che pro-

ducano i loro ordinarii effetti. IV. Hanno il potere di eccilar nel-

T aria le lempeste, far precipitare la grandine, far soffiare i venli,

sprigionare le saette, e cosi dicasi per gli aliri fenomeni almosferici.

Y. Possouo distruggere piantagiorii di alberi o di messi
, greggi di

animali, edificii : e in tal potere di distruzione riescono valenli sopra

ogni dire. VI. Possono altresi far sorgere edificii in un batter d' oc-

chio, e popolare di greggi le campagne diserte, e raunare in un punto

dato alberi e piante. VII. Nell'organismo animale, ossia degli uomini

ossia dei bruti, possono ingenerare tutte quelle modificazioni, o sini-

stre o benigne, che non sorpassano la virtu naturale degli agenti

creali, di cui solo possono valersi. VIII. Possono trasportare i corpi
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anche piu pesanli da luogo a luogo, e con tale rapidila che la suc-

cessione del tempo non si avverta. IX. Possono produrre sonni, son-

nambulismi, estasi false, vision! e va dicendo. X. Possono pro-

durre nella fantasia, nelle passioni, nei sensi dell' uomo tulle le im-

pressioni, che queste facolla sogliono ricevere dagli oggetti esterni.

E per finire questa enumerazione, piutloslo di generi vaslissimi, che

di specie determinate di effetli
,
diremo in una parola che non si

sottrae al poler del demonio nulla di tulto do che le forze da Dio

poste negli agenti naturali possono operare : ne quel potere conosce

altro freno, che la sola divina volonta, la quale incatena il rio talen-

to che 1' inferno ha contro del genere umano. Sarebbe piu facile

adunque indagare do che la magia non puo ,
che esporre cio che

essa puo.

LIX.

Caratteri proprii delta magia.

Gli effetli della magia si trovano sempre conformi a qualche altro

effetlo, proveniente da altre cause: poiche ora rassomigliano ai veri

miracoli, ora ai fenomeni naturali, ora agli artefizii dell'ingegno uma-

no. Cio desumesi evidentemenle da quello che abbiamo discorso in-

nanzi. Rassomigliano ai miracoli quelli che per la istantaneita del

tempo e la stravaganza del modo superano apparentemente le forze

naturali : rassomigliano ai fenomeni naturali quelli che non presen-

tano a prima visla nulla d' insolito o di straordinario, e iiitanlo solo

sono magici, in quanto 1'attivita delle cause seconde fu applicata al-

Falto per impulse diabolico. Rassomigliano agli artefizii dell'ingegno

umano tulle quelle illusion!, che possono essere prodotte egualmen-

te da quesli. Ora come fare a discernere gli effetli della magia da

quelli delle altre cause mentovale ?

La regola assegnata comunemente dai teologi 1, e questa: Dove

nei falli straordinarii non iscorgesi ne la grazia del miracolo
,
ne la

1 CAIET. in Summ. verbo Incantatio. YICTORIA de Magia num. 16. VALEN-

TIN Diss. VI, quaest. 12.
a DELRIO lib. II, quaest. V. SUAREZ lib. II, de Super-

stitione.
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forza della natura, ne la sottigliezza dell'arteficio, la deve ammellersi

T efficacia della magia. La qual regola nella sua massima brevila

comprende un concetto assai giusto ed assai prudente. II concetto

si e che debbasi in questa ricerca procedere piuttoslo per via di

esclusione
,
che per via di induzione : essendo la prima piu sicura e

piu cauta della seconda. Nello svolgimento teorico pero di quella re-

gola , e nella sua pratica applicazione si manifestano delle circoslan-

ze, le quali accompagnano, or tutte insieme or divisamente, le ope-

razioni magiche, e possono per conseguenza ritenersi quali caratteri

loro proprii. Le principali fra queste ritrarremo qui in un breve

quadro, siccome altamente necessarie alia noslra argomentazione.

II primo carattere desumesi dalle qualita morali della persona che

opera. Nel dubbio che un falto possa essere o prodigioso o presti-

gioso, 1'indagine, intorno alia vita di colui che 1'ha prodotto, basta a

determinarne con sicurezza la rea o buona natura. Iddio non onora

col concorso straordinario della sua grazia, ordinariamente parlando,

se non unicamente la santita. Se questa manca, se in sua vece regna

il vizio ,
vi e bastevole fondamento per giudicare che il fatto appar-

iiene all' azione del demonio, che esso e magico.

II secondo caratlere collima col primo, e devesi risguardare uni-

lamente con esso. II miracolo non interviene nell' ordine fisico
,

se

non per la glorificazione maggiore di Dio nell' ordine morale. Se

adunque da un effelto straordinario ,
che potrebbe esser miracoloso

a prima vista, non ne consegua ne la confermazione di un vero, ne

lo slimolo o il premio ad una virtu; se esso non e per la men rea

che un semplice pascolo di vana curiosila
;
molto piu poi se da esso

venga cagionato alcun delrimento anche passeggero o alia verita o

alia sanlita ;
do solo basla per rigettarlo nella classe dei prestigi

diabolici. L' albero si conosce dal frutlo : e lo spidto di luce e di

candore non puo essere ne autore ije occasione di tenebre e di

sozzure.

Per la stessa ragionesi debbono escludere dai miracoli, ed inclu-

dere fra i prestigi magici tulte quelle operazioni, nelle quali intercede

comechessia alcun vizio morale : come sarebbe la leggerezza ,
la

menzogna, la seduzione, 1'interesse, la frode, la disobbedienza e va

dicendo di quelle circostanze immorali che ne accompagnano la pro-



NEL HONDO MODERNO 301

duzione. Cio costituisce il terzo caraltere degli effetli magici, la per-

versita delle circostanze che ne accompagnano 1'atto.

La perversita degli effetti che ne conseguono costituisce il quarto

caraltero delle operazioni diaboliche di magia. Qui non parliamo di

perversita morale ,
ma di perversita solo materiale

; parliamo pro-

priamente di danno fisico che da quegli atti possa derivare. Soventi

da certe operazioni straordinarie conseguitano nelle persone, o agenti

o ancor pazienti, delle malattie mentali o corporali; le quali giunsero

in molti casi fino alia demenza totale o alia morte. Iddio
, benefico

conservatore della natura
,
non ricorre ai prodigi per fare il male

fisico delle sue creature
,
se non solo in quei casi nei quali infligge

pel bene morale di tutlo il genere umano un soleune castigo all' in-

dividuo
;
ed in tal caso i segni del suo intervento prodigioso sono

sempre manifestissimi.

II quinto carattere risguarda i mezzi adoperali dai maghi per con-

seguire il loro intento. Sogliono essi d' ordinario essere sproporzio-

nati agli effetti che debbon produrre : son gesli ed atti ora ridicolosi,

ora vani
;
sono parole o incoerenti o impotenti ;

sono comandi pieni

di pretensione e di albagia ;
sono misture sciocche di sostanze in-

congruenti accoppiate insieme
; sono osservanze superstiziose impo-

sle a capriccio ; sono minacce diabolicamente biasfeme, o commina-

zioni ed invocazioni puerili ; o sono altre mtilita di pari sorta, che e

inutile il qui enumerare. La sola cosa che manca sempre ai prestigi

d'incantesimo infernale e che non manca mai quando traltasi di veri

miracoli , si e la fede viva in Dio onnipotente ,
1'umile invocazione

del suo nome, la confessione della propria indegnita.

Un sesto carattere e Tislabilita degli effetti che la magia produce,

se non sempre, certo non molto di raro. Se si tratta di operazioni

proprie delle facolta intellettuali o sensitive dell'uomo, assai sovente

rincontrasi una mancanza totale di memoria, dopo che la scena e ter-

minata : poichd il tutto si passo fuori dell' anima e senza sua coope-

razione. Se si tratta di operazioni esterne all' uomo , spesso 1'effetto

e solo passaggero , ed offre tutte le qualit& d' una illusione momen-

tanea o d'un inganno sottilmente ordito.

Puossi assegnare, per settimo carattere, la necessity che i maghi
asseriscono esservi del loro intervento personate, affine di conseguir
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quell' effetto, e il caro prezzo o di denaro, o di anima
,
o di onore a

cui vendono un tale intervento.

A questa pretesa necessita tien dietro un' altra circostanza
, che

costituisce , ancor piu che tutte le precedent! , un caraltere proprio

della magia. Sogliono i maghi decantare la regolare assistenza del

loro spirito, cosicche pretendono che posti i tali passi, fatti i tali atli,

pronunziati i tali comandi, debba immancabilmente quello spirito ac-

correre a porger loro saiuto della sua opera. Anzi spesso si millantano

di sforzarlo e di obbligarlo a mal suo grado, e pretendono di legarlo

indissolubilmente o a tal persona che loro aggradisca , o a tal cosa

che piu lor piaccia. Ognun vede che cio e al tutto contrario a quel-

1'ordine soprannaturale, che appunto chiamasi di grazia, perche e al

tutto gratuitamente impartito agli uomini : ognun sa che negli annali

della Chiesa non si e mai letto nei miracoli, operati da Dio nei suoi

Santi, nulla che possa riferirsi a tale incongrua dipendenza.

Bastano al nostro scopo i caratleri fin qui enumerati. Chi volesse

cercare in essi un'idea comune a tutti, potrebbe forse rawisarla in

questo canone : le circostanze antecedent!
,

concomitant! e conse-

guenti degli efletti magici riveslono il carattere proprio della lor

causa produttrice, cioe 1'odio del vero e del bene, si d'ordine sopran-

naturale si d'ordine naturale. Ne poteva essere altrimenti. Poiche se

il demonio piega il suo orgoglio smisurato fino a farsi servo , anzi

strumento dell' uorao , ei non lo fa che per secondare un odio an-

cora piu smisurato che lo divora, 1' odio verso Dio creatore e reden-

tore del genere umano
,

e verso 1' uomo sua crealura e sua reden-

zione.

LIX.

Lo Spiritismo ha identita di natura
,
di effetti e di caralleri

colla magia.

Or che abbiamo indicata la natura , gli effetti e il carattere pro-

prio della magia ,
e assai facile la disquisizione che ci siamo pro-

posta ,
se cioe debba lo Spiritismo moderno riputarsi appartenenza

sua, prescindendo da qualsivoglia altro argomento. Per conchiudere
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questo punto e necessario di esaminare se la natura , gli effetti e i

caratteri dello Spiritismo sieao gli stessi di quelli da noi arrecati per

la magia. Se cio si avvera, non v' e piu luogo a dubbio. Ora noi di-

ciamo che non solo cio si avvera, ma si avvera con una evidenza e

pieuczza tale, che non dubitiamo di asserire magia e Spirilismo es-

sere per noi due parole del tutto sinonioie e significative d'una stes-

sa cosa. Ne dobbiamo affannarci molto a dimostrarlo : poiche siam

certi che quanti hanno avuto la pazienza di leggere tutta intera la

trattazione, che noi abbiam fatta di questo argomento ,
han gia do-

vulo entro di se pronunziare il medesimo giudizio che noi. Ci baste-

ra adunque il restringere in brevi parole le principal! nozioni date

innanzi, e che si affanno a queslo argomento ,
affine di portar tulta

la luce necessaria sopra questo paragone cosi decisivo.

Per cosliluire la magia tre condizioni vedemmo essere assoluta-

mente necessarie : la meraviglia e straordinariela degli effetti : il

rninistero diabolico : e il patto almeno lacito col demonio. Del mini-

stero diabolico non dovremo parlare qui ora
; perche questa e ap-

punlo la illazione ultima di tutto il iiostro paragone. Omessa adun-

que questa , quale delle altre due condizioni manca allo Spiritismo ?

Cerlamenle nessuna. Non manca la prima : poiche sono appunto gli

effetti straordinarii che esso si atlribuisce
,
e con ragione, la causa

unica del tanto agitarsi che ora si fa questa quistione , dei tanli gior-

nali che se ne pubblicano ,
delle tante accademie che se ne sono

istituite ,
de' tanti sperimenti che se ne prendono, dei tanti imposto-

ri che tentano di falsilicarlo. Non manca 1' altra : poiche lasciando

di investigare se v' e o non v' e il patto espresso col demonio in que-

sto o in quel caso, cio che non e assolutamente necessario alia ma-

gia, il certo e che gli effetti spiritistici si moltiplicano ogni giorno,

col mettere appunto in atto quei segni e quei mezzi che gli Spiritisti

o Mesmeristi insegnarono fin qui e divulgarono ,
come o assoluta-

mente necessarii, o almen convenient! a produrli: cio che vedemmo

coslituire il palto tacito col demonio.

Dalla natura dello Spiritismo passiamo a considerarne gli effelti.

Non v' e bisogno di molte parole per far conoscere come tra quelli

della magia e quelli dello Spiritismo non v' e solo somiglianza ma
identila. Nel percorrere i trattati di magia, scritti qualche secolo in-
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nanzi all' esperienze di Mesmer , a noi pareva di leggere i libri ap-

punto dei magnelizzatori modern! : tanto eran simili i falti esposli

dagli uni e dagli altri. In tutlo il corso di questo trattato noi gll

esponemmo ,
or descrivendoli or classificandoli : qui ci baslerebbe

il rimandare senz'altro il nostro lettore a quei luoghi ; perche quivi

vegga arrecarsi alia virtu dello Spiritismo la stessa efficacia , che

s'attribuisce alia magia. Ma pur vogliamo portare un brano del si-

gnor Du Potet, uno dei grandi corifei del Mesmerismo
; poiche men-

tre esso riepiloga in breve lullo cio che noi potremmo qui dire, con-

tiene molto opportune e molto ulili confession!. Ecco dunque cio

che egli dice, nel suo Trattalo del Magnelismo : Che m' imporla se

tin negromante indiano o egiziano abbia il potere di evocare le om-

bre
, di fascinare un'assemblea intiera , di curare o di far nascere

la lal malattia?.... Non ho forse anche io il polere di evocare, per

mezzo del sonnambulismo
, questi morli? Non ho forse anche io il

potere di guarire colle semplici passate magnetiche le malattie , non

ho ancor io mille e un mezzo di produrre effetti benefici o male-

fici?.... Possouo per mezzo dell' azione del rnagnelismo umano so-

spendersi in alto i corpi materiali? Si Alcuni soggetti possono

essi nello stato magnetico prendere delle pose ginnastiche o fare dei

movimenli impossibili alle leggi dell'anatomia? Si Possono essi

vedere ad occhi chiusi e a distanze incommensurabili ed ascollare

cio che vi si dice ? Si II lucido puo egli parlare lingue che mai

non apprese ed insegnare scienze che mai non istudio? Si Puo

gli rendersi intangibile da qualsivoglia danno di fuoco o di veleuo?

Si Puo egli comunicare coi morti , propor loro i suoi dubbii , e

udirne i responsi ? Si Puo egli batter de' colpi a distanze smisu-

rate ? Si Puo 1' uomo mesmerizzato giltar delle pietre in luoghi

remotissimi
,
e ammaliare

,
a quel modo che dicono tutti i libri di

magia, terre, giardini , bestiami, uomini? Si Si puo alia folia

riunila insieme far toccare e mangiare oggetti reali nell'apparenza,

ma nella realta illusorii? Si Puo 1'uomo col mezzo del magne-

tismo avere ai suoi ordini degli spirit! folletti
,
e riceverne dei ser-

\igi? Si Puo 1'uomo destare piogge, venli, grandini, e farle ces-

sare a sua posta ? Si .
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Delia molto piu lunga e. piu svolta emimerazione che il Du Potet

fa di tulti i poteri magnetic!, noi ci siamo contentali, per amor di

brevila, di fare una semplice scelta. Si paragoni pero con quello che

noi dicemmo del poter raagico, e si vegga come 1' una cosa collimi

coll' altra in guisa, che ben potrebbe il Du Potet attribuirsi questa

parte dagli anlichi trattatori di magia, come quesli potrebbero es-

sere senza danno veruno scambiali col Du Potet.

Non ci rimane per conchiudere il nostro argomenlo, se non di esa-

minare se i caratteri proprii degli effelti magici trovinsi uguali ai

caralteri proprii degli effetli spiritislici. Fortunatamente questo rag-

guaglio e stato da noi molto chiarito in alcuni dei paragrafi prece-

duti
;
laonde qui ci bastera il porre semplicemente sott' occhio i punti

d' identita che corrono fra questi e quelli. Nello Spiritismo la mora-

lita dei medium offre altrettanto sospelto quanto quella dei maliardi

nella magia. Nello Spiritismo gli effelti a danno delle yerila rivelate

e deir innocenza de' coslumi, sono altrettanlo perniciosi quanto nella

magia. Nello Spirilismo le circostanze concomitanti le operazioni dei

medium sono spesso moralmenle cosi trisli , come sono tristi nella

magia. Nello Spiritismo i danni materiali che incolgono a chi \i si

soggelta sono cosi frequenti e cosi gravi come nella magia. Nello Spi-

rilismo i mezzi adoperati han tanto poca connessione col fine voluto,

quanto poca ne hanno nella magia. Nello Spiritismo gli effetli sono

cosi fugaci e spesso cosi illusorii, come sono gli effetti della magia.

Nello Spiritismo i medium vantano la loro opera e il loro potere ,

come la vanlano gli stregoni nella magia. Nello Spiritismo si preten-

de di dominare a sua posta 1' agenle mislerioso che deve operare,

come nella magia. E per comprender tutto nell' idea unica , che in-

forma lutli questi caratteri, negli effetti spiritistici riscontrasi la stes-

sa mancanza del bene yero
,

la stessa impronta del male
, qualche

Tolta neir ordine fisico e sempre nel morale, che trovasi negli effetti

magici. Essi adunque nelle circostanze indispensabili della loro pro-

duzione hanno tal medesimezza di caratlere , che da queslo lato gli

uni non si possono distinguere dagli altri. Come si potra dunque ne-

gare loro la medesimezza di origine?

Serie VI, vol. Y/, fasc. 387. 20 24 Aprile 1866.
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La qual conchiusione, tratta per necessita di logica, non e nuova

nel campo degli Spiritist! phi schietli : omai un gran numero di quest!

la professa ancora nel pubblico. Ma essa non e neppur di oggi ne

di ieri : essa e antica
,
e fino dai primi esordii del Mesmerismo fu

posta fuori con ingenuita da sbigotlire. Ecco in fatti cio che, fin da

quel tempo, professo di credere e d' iusegnare a tutti il sig. Du Potet,

uno dei maggiorenti nella setta spiritistica ,
la cui parola ha grande

autorita. Egli dice cosi: II magnetismo e la magia. L' isloria non

oi conserva essa forse il triste esempio di cio che avvenne alle ge-

nerazioni passate a proposito della magia e degl' incantesimi? I fatti

erano purtroppo veri , e davan luogo a terribili abusi e pratiche

mostruose.... Ma come ho scoperto io quest' arte? D' onde 1' ho io

tratta? Forse die dalle mie idee? No
;
la natura stessa e slata quella

che me 1' ha presentata innanzi. Ma come? Producendo sotto ai miei

occhi
,
senza che io da principio li cercassi

,
alcuni fatti indubitabili

d' incantesimo e di magia.

Che se fin dalle prime magnetizzazioni io non me ne avvidi, si

attribuisca cio alia benda cheio avea innanzi agli occhi, come 1'han-

no ancora tanti magnetizzatori. Ed in effetto che cosa e mai questo

sonno sonnambolico ? Tin effetlo della potenza magica. Che cosa e la

magnetizzazione ^, distanza, col solo pensiero, e seoza verun rappor-

to, se non 1'azione esercitata un di dai pastori e dagli slregoni? Poi-

che sappiatelo bene, gli effetti si producono sopra gli animali come

sopra 1' uomo. E chi mai determina questi attraimenti, queste incli-

nazioni subitanee, queste crisi, queste convulsioni, che posson ren-

dersi durevoli e pericolose, se non quell' istesso principio adoperato

in antico
, quello stesso agente tanto conosciuU) dagli uomini del

passalo?... Tutti i principal! caratleri della magia si trovano dun-

que scritti sui fenomeni presentemente prodolti; cio che voi chiama-

te fluidi nervosi, magnetismo, estasi, gli antichi Io chiamavano essi

pure potenza occulta dell'anima, soggezione, affatturamenlo l. Nulla

1 Le magnetisms, c' est la magie, dit-il. V histoire ne nous conserve-t-elle

pas le triste exemple qui advint aux generations passees an sujet de lasorcel-

lerie el de la magie? Les fails n'etaient que trop reels, el donnaient lieu a

d' affreux abus, a des pratiques monstrueuses.... Mais comment ai-je trottve
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pu6 dirsi di piu chiaro e difficilmente si puo trovare una confessio-

ne piu palese di questa. La quale e tantopiii da valutare, in quanto-

che il signer du Potet non si contenla della semplice asserzione, ma

In molti luoghi del suo libro fa de' manifest! parallel! fra i fenomeni

prodotti da tal magnelismo cogli antichi incantesimi della magia.

Ne egli e il solo tra i magnelizzatori a confessare cio. II sig. Caha-

gnet non la cede in nulla al Du Potet in quanto e schiettezza di lin-

guaggio ; anch' egli conchiude come lui in sostanza, che ora chia-

masi (luido nervoso cio che allora chiamavasi demonio ; ma il de-

monio di allora era il fluido nervoso d'oggidi, e il fluido d'oggidi e

51 demonio di allora.

Queste due testimonianze bastino ai lettori spassionati, perche in-

clinino il loro mtellelto a scorgere , colla fiaccola di cosi potenti ra-

gioni, negli effetti dello Spiritismo 1' opera del demonio, come ve la

scorgevano due dei piu valenti campioni di quest'arte, dalla cui boc-

ca solo T evidenza del fatlo
,
e lo sdegno degli altrui soflsmi

, polea

strappare una confessione, cosi poco confacevole alia loro estimazio-

ne di filosofi spregiudicati.

cet art? On l'ai-je pris? Dans mes idees? Non, c'est la nature elle-meme qui

me l'a fait connaitrc. Comment? En produisant sous mes yeux, sans queje
les cherchasse d" abord, des falls indubitables de sorcellerie et de magie. Et

si, des les premieres magnetisations, je ne F ai pas reconnu, c'est quefavais
un bandeau sur les yeux, comme I'ont encore torn les magnetiseurs. En effet,

qu'est-ce que le sommeil somnambulique? Un resultat de la puissance magi-

que. Qu'est-ce que la magnetisation a distance, par la pensee, et sans rap-

ports, si ce n'est encore F action exercee par les bergers et les sorciers? Car,

sachez-le, les effets se produisent sur les animaux comme sur I'homme. Et qui

determine ces attractions, ces penchants subits, ces fureurs, ces antipathies,

ces crises, ces convulsions, que I' on peutrendre durables et dangereuses, si

ce n'est leprincipememe employe, V'agent tres-certainement connu des horn-

mes du passe?... Tous les principaux caracteres de la magie, cette science

dimne et diabolique, se trouvent done ecrits dans les phenomenes produits

actuellement. Ce que vous appelez fluides nerveux, magnetisme, extase, les

anciens I' appelaient puissance occulte de I'dme, sujetion, envoutement.
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LIV.

Liberia di culto.

Chiamo in testimonio gl' Iddii della mia

volonta
,
che i Galilei non sieno ne

uccisi ne percossi contro giustizia, ne

sia loro fatto alcun male: dichiaro

tuttavia che si conviene al tutto pre-

ferire loro gli uomini pii. Perciocche

la stoltezza ne'Galilei condusse Timpe-
ro all'orlo del preciplzio ,

e la beni-

gnita dei Numi ci ha salvi tutti. Pero

gli e giusto che noi onoriamo chi ser-

ve alia pieta, sieno essi individui, o

sierio intere citta. GIUL. APOST. Lett.

adArtabio. (Opp. ed cit. p. 376.)

Insieme a Gioviano ad accompagnare la salma di Coslanzo era ve-

nuto per decoro anco il medico di corte
,
di nome Cesario 1

,
uomo

di virtu e di scienza eccellente. Figliuolo della santa matrona Non-

na
, fratello germano di Gregorio il Nazianzeno ,

amico di Basilio ,

avea forniti gli studii nella scuola di Alessandria. Filosofia, geome-

tria, astronomia, tutto voile conoscere ;
ma il suo vanto precipuo fio-

1 S-. Cesario, medico.
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riva neil'arte salutare. E si cbiaro ne corse il grido ancor fuori del-

1' Egitto, che i Padri coscritti di Costantinopoli gli mandarono offe-

rire diploma di concittadino e seggio nel loro senalo. Ne paghi a tan-

to fecero ambasciatori a Costanzo, supplicandolo si contentasse per

gloria loro annoverarlo tra gli altri ornamenti della sua corle : la

quale raccomandazione tanto valse appo Augusto ,
che di presenle

complacque la dimanda, e poco dipoi Cesario era divenulo protome-

dico dell' Imperatore e suo favorilo.

Pareva che Iddio avesse a diletto profusi i doni suoi in quel figliuo-

lo di Santi. Alta, svelta, digaitosa la persona, sguardo sicuro e pe-

netrante e benigno insieme , alti avvenenti e fattezze composte a vi-

rile bellezza : ogni cosa concorreva a formar nobile albergo ad ani-

mo phi nobile le cento volte. Perciocche tra il sorriso della fortuna

non mostrava cenno di alterigia, ne pativa solletico di ambizione o

d'avarizia. I grandi della corte, che a lui facevan capo nelle infermi-

ta, non poteano d' altra remunerazione riconoscerlo
,
fuorche di am-

mirazione : poiche stipendio non animetteva
,
eccelto la provvigione

di corte. Ai poverelli donava i soccorsi dell'arte, rifiorendoli per

giunta di limosine e di santi consigli. Di che non e a dire se andas-

se in voce di magnanimo e di misericordioso. In mantenere poi la

purila della fede cattolica e professarne le massime , tale gli splen-

deva sulla fronte una fierezza cristiana, che in fra la gente cortigia-

na, ora ortodossa, ora eretica, ora vacillante
,
niuno fa ardito mai

di lusingarlo a conapiacere 1' Imperatore ;
e all' Imperatore slesso non

basl6 1'animo di tentarlo. Illustri ed opulente famiglie ambirono la

sua parentela : egli in guisa cortese si ma recisa disdisse ogni si-

mile apertura, avendo al tulto deliberato di non ispargere lo spirito

nelle brighe domestiche
, ne sviarsi dagli studii , ne tarpare le ali

alle evangeliche contemplazioni. Tale era 1'amico ,
cui Iddio dispo-

neva di concedere
,
o piuttosto di moslrare per poco a Tigranate :

non senza gran frutto.

Giuliano avutolo in Costanlinopoli non si perito punto a mante-

nerlo nella carica
,
ed a colmarlo di favori

,
col bieco intendimento

di fame nobilissima conquista a' suoi disegni. Ma quanto il buon

Cesario trovava Costantinopoli diversa da quando 1'avea lasciata !
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Fumavano ancora i roghi , sanguinavano le mannaie
, ond'eran pe-

rili i piu colpevoli del ministri di Costanzo
,
e un popolo d' innocen-

li : cassi d'ufficio pressoche tutli i cristiani di corle, i regii orti in-

gombrati di are profane e d'idoli rammassativi d'ogni parte, le sa-

le e i gabinetti della persona augusta ridotli ad oralorii e in cia-

scun' ora del giorno fumigati d' incenso, e con questo un dire sordo,

errante Ira i vecchi di palazzo , che nottetempo scorresse il sangue

urnano
,
la ne' solterranei sotto le fondamenta. I servidori del passa-

to Governo agli occhi di Cesario non sembravano certo esemplari di

pieta e disinteresse
; che anzi ve n'era a gran numero

, ambiziosi ,

venderecci, piacentieri, schiavi fiaccati alle voglie del padrone : cio-

nondimeno
,
al confronto dei novelli corligiani ,

se quelli apparivano

uomini malvagi, questi riuscivano al tulto serpenti e rettili schifosi.

Le primarie dignita cascavano in seno a retori
, per merito di

avere lodati gl' Iddii in tempo che la idolatria era disfavorita
;
a filo-

sofi ,
in guiderdone delle teurgie diaboliche pralicate contro le leggi

di Costantino e di Costanzo ;
a cospiralori gia dannali ai metalli

, a

premio di avere secretamente parteggiato per Giuliano. Maliardi ed

eunucati coribanli di Cibele e gerofanti volgari ,
rilevati daltrebbio;

e lupe immoiide
,
mal tolte al guadagno del corpo, spaziavano per le

aule regali, in faccenda di antistite e di sacerdotesse dei misteri di-

Tini. Massimo lo stregone, circondato di schiavi, tronfio, intraltabile,

appena rendeva la parola agli anlichi amid : un branco di cinici, usati

gia a tozzolare colla bisaccia, guazzavano nell'unto : ogni piu ribalda

genia di slrologhi, di giullari, d'indovini, di cantafavole, d'incantato-

ri, di divinatori dei sogni, di dicitori di ventura, givano burbanzosi

per le contrade della citta, con istomaco de'cittadini, i quali vedeva-

no tanta allerigia di plebeacci risaliti, e la nuova gente, senza meri-

to niuno , da mondezzai assorgere al grado di amici di Augusto.

N'era un puzzo universale ,
e per ogni lato udivasi il rammaricare

sul governo ,
e il rimpiagnere i tempi ,

sebben tristi ,
della tirannia

di Coslanzo.

Ne minore sorgeva il gemito de'crisliani nelle province al soprag-

giugnere de' novelli magistrali. Per dare consoli a Roma ,
Giuliano

pose 1'occhio in un barbaro goto, di nome Nevitta, di religione scono-
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sciuta ,
e in im Mamertino pagano, e ladro per giunta. Ad Oribasio

amico, seduttore, mago domestico tocco la questuradi palazzo: Cri-

santo, Frisco e altri arnesi di simile valore, ricolli nel fango, acca-

rezzati, trasricchiti, falti dispensatori di grazie sovrane. Pretestato,

1'idolatra smanioso, ridicolo a tutta Roma l, venne a passare per

Costanlinopoli ;
Giuliano lo colse a volo, e si repulo avventuroso di

commettergli il proconsolato deirAcaia. Ogni citta punto punto con-

siderevole o famosa ne' tempi addietro per alcuna santuaria degli

Dei, vedevasi arrivare pontefici e ponteficesse, speditivi dair Impe-

ratore con ordine di rialzare le mine de'templi, ridestare gli oraco-

li, ravvivare le devozioni, disciplinare i collegi degli auguri, rimet-

tere in fiore i sacrifizii e misteri : e perche al dispendio non iscar-

seggiasse la moneta, con rescritto crudele si confiscavano i beni delle

chiese e devolveansi ai delubri sacrileghi.

Tuttavia Giuliano non tenevasi pago a riaprire i postriboli de'Nu-

mi (che postriboli erano nelle secrete cerimonie), consumavasi di fie-

le contro il nome cristiano, ne altro di e notte rugumava, che di ster-

minarlo dal mondo. In tutto 1'impero, diceva egli ad un ristrelto

de'suoi fedeli, i sacri templi si ristorano, rinverdiscono i luchi, 1'in-

censo e le vittime in certe province son rincarali : ma tutto cotesto

e nulla : finche non ho scoronato il Galileo, mi pesa sul capo il dia-

dema : questo e il mio voto, il mio compito, la mia gloria : schiac-

ciarlo, schiacciarlo nel fango...

- E perche non nel sangue? rispondeva Massimo, lo stregone.

Hai cento legioni: mano alia scure, e si purga la terra.

Sarebbe il meglio : ma non e possibile.

- Almeno dare in capo ai sacerdoti, almenb ai vescovi.

- Non gioverebbe; riprese a dire con un gemito Giuliano. Che

giovo a Diocleziano e a Decio la mannaia ? per un nemico degli Dei

svenato cento ne sorgeano piu fanatici, come i vermini subbolliscono

dal cadavere.

E pure anche il ferro col fuoce si doma.

1 Di Vettio Agorio Pretestato noi demrao un cenno al capo XXXIX
(ser. VI, vol IV, pag. 300). La uioglie Paolina era stata Tauroboliata, com

appare da antiche iscrizioni.
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Si: ma gli animi non si tramutano : non mi basta che griddii

sieno incensati colla mano : voglio che si odii il Galileo, voglio an-

dare al fondo.

Augusto, sollentrava un gerofante di Alessandria, al fondo si

va col distruggere clero e monad e canoniche : io posso giurare che

essi sono la peste dell'Egilto, il loro sguardo avvelena 1'aere, e la

parola uccide la religion di Oro, di Iside e del gran Serapide.

Ci meltero mano: a suo tempo. Oggi com' oggi, se nulla nul-

la dessi nel sangue di chierici e di donne n' andrei in voce di liran-

no : i popoli non sono anche maturi.

Io indovino il pensiero d' Augusto, s'intrarnise qui un saccen-

te, egli vuol in prima tirar dalla sua le milizie, come il divo Mas-

simiano...

Oh Massimiano, Massimiano divino ! se tu eri meno precipi-

toso e piu sagace! esclamo Giuliano. E si tacque, come assorto

in profonda speculazione.

Oribasio uomo di aslutissimo inlendimento, ascoltato aveva il va-

rio consigliare, senza aprir bocca : e 1' Imperatore sembrava collo

sguardo interrogarlo del suo avviso. II piu efficace partito, disse

Oribasio, e il piu moderate. Buoneleggi e fedeli esecutori: ed'uopo

legare le mani ai pontefici de' crisliani, salvare dai loro incanlesimi

la giovenlu, ammutire le loro cattedre, impoverirli e lentamente di-

struggerli, le cariche tutte dell'impero affidarle ad uomini di retto

pensare, con istruzioni energiche di fiaccare la baldanza de' Galilei.

A questo tormento sordo
,
ma potente ,

non reggeranno. Quando il

ferro va costantemente attorno alia pianta , oggi cade una vetta ,

domani un ramo, posdomani una radica, 1'altro dl la corteccia, il

tronco forza e che si svigorisca, si consumi e muoia : e tu, Augusto,

prima di avere falli bianchi i capelli, avrai ristorata la religion nostra.

Bravo Oribasio ! esclamo Giuliano. Questo e il mio pensiero,

ma gli Dei mi ispirano anche meglio.

E che? interrogarono molti insieme. E Giuliano con un sor-

riso di iena e lisciandosi lungamente la barba prese a dire : Tut-

to questo che voi suggerite io 1'ho gia da gran pezza risoluto e phi

la ancora: il sangue de' Galilei sarebbe volutta divina a' celesti Numi
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e a me : gia loro T ho consacrato pel giorno che saranno pochi e

divisi : ma bisogna farsi strada. Intanto al primo sladio della rige-

nerazione sociale e da trovare ua bel nome che incanti le molti-

tudini...

E quale? interruppe Oribasio ringalluzzito dalla augusta ap-

provazione.

Ecco il nome : Liberia di culto.

Liberia! liberta di cullo ai nemici di Giove Ottimo Massimo?

ai nemici nostri? liberta come a' lempi di Costantino?

- Tu non m' intendi : non sara la liberla di Coslanlino
,
ma la

liberta di Giuliano. M' inlendi ora? II nome piacera a tutti : i Galilei

medesimi giureranno che questa e la panacea omerica, o per meglio

dire la mansuetudine evangelica : tocchera a me di dosarla si che

non faccia loro indigestione. Al grido di liberta torneranno alle loro

sedi i vescovi esigliati, ed eccoli alle prese cogl' intrusi che sono in

possesso : i dissidii, le contnrversie, le eresie, come essi dicono, sa-

ranno il porno di discordia , ed io lodato di clemenza li vedro alta-

nagliarsi tra loro, sbranarsi, divorarsi come le fiere nell
1

anfitealro.

E noi aizzarli, finche sia lempo di dare in capo ai superstiti. Non vi

maravigliate se mi vedete anco accarezzare alcuno de' loro prelaz-

zuoli, qualche prelato che mi faccia buon giuoco. Faro di tutto: gli

Dei conoscono la santila delle mie intenzioni.

Viva la liberta di Giuliano ! grido Oribasio. Cosi mi va.

Ne tardo gran fatlo a promulgarsi la legge lungamente maturata,

nella quale si tesseva 1' elogio dell' ellenismo
,

e si vituperava con

sacrileghe parole il crislianesimo : si raccomandava ai prefetti di

favorire a loro potere la religione e i seguaci degli Dei, ma si vieta-

va di percuotere e di uccidere i Galilei (queslo soprannome di scher-

no era imposto per decreto
)
solo per causa delle loro sloltezze. Au-

gusto aver fermo
,
che oggimai ciascun cittadino godesse con tran-

quillita i suoi lempli: gli sbanditi rimpatriassero, e il proprio culto

esercitassero con sicurezza. Giuliano scrisse inoltre di sua mano a

cerli prelati, famosi per erelicale perfidia, e tra gli altri un profuma-

to dispaccio, stillanle grazia ed amore, all' esecrabile e sanguinario

Aezio, pregandolo di fare ritorno al suo gregge, e offerendogli i ca-
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valli delle posle imperial! perche venisse a corte a rinnovare 1'anli-

ca amista. Per dargli un pegno di questa , donavagli terre ed asse-

gni sui fondi suoi particolari 1.

Delle quali cose tutte grandi erano le dicerie che n' andavano tra

il popolo, che ogni fatto del nuovo Governo spiava e commentava.

I piii non sapevano indovinare come mai ii principe, alienissimo dal-

la religione cristiana, s' indolciasse si zuccheroso inverso alcuni pre-

lati
,
che pur erano manifestamente i pessimi tra i pessimi eretici

onde allora formicolava 1' orienle. Oh perche, diceva un dabben

uomo a un diacono de' Santi Aposloli, perche vo' altri non bazzicate

a corte?

Bella cotesta ! Per non esserne cacciati a calci.

Gua', e Aezio e quegli altri ne son cacciati a calci?

Benedetto chi 1' iiitende ! io per me credo che vanno ad aiutare

la barca del diavolo.

E son preti? e son vescovi?

Ih, gran che! Tra tante centinaia di galantuomini, un pugno di

birboni, che fa? fu cosi sempre e sempre sara cosi. Vedestu a corte

Atanasio di Alessandria, o Eusebio di Vercelli , o Ilario di Pottieri,

o Liberio della gran Roma ? mai no : chi si avvolticchia attorno a

Giuliano e il rifiuto del clero
; quando un prele ha le carte sporche

colla Chiesa, allora si strofina alia corte, si sfriccica agli eunuchi,

si profuma, s' inebbria delle grazie di cotali sovrani. E i sovrani del

taglio di Giuliano iuteneriscono al loro aspetlo, si compungono, bre-

ve, danno loro i trenta danari, rubati, se occorre, agli altri preti.

Alia larga da tali favori, alia larga.

Padre mio, voi la dite cruda.

Cruda, si, cruda: e cotesto dimostra la santil& del sacerdozio

cristiano. Noi se cadiamo basso, e segno che Gesu Crislo ci ha po-

sto in alto. Percio anche il giudicio nostro sara di gloria grande o

di dannazione grande. Noi non restiamo a mezza via. Del resto, ve-

1 Questa lettera e alia pag. 404 delle Opere di GIULIANO, ed. cit. In essa

bestemmia Cristo e favorisce il vescovo eretico : ne in questo v' e contrad-

dizione, piu di quello che ve ne sia nelle carezze che i Governi settarii fan-

no ai preti e ai religiosi, ribelli alia potesta ecclesiastica.
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di, anche dai tetti in giu comincia la igaominia di chi fa onta all'o-

nore clericale : i laici sanno che si debba pensare di cotali scagnoz-

zi di corte : li dispregiano del piu fino e cordiale dispregio ; i cor-

tigiani stessi, e Giuliano pel primo, li lengono in un calcetto, e quan-

do spremuto avranno il limone butteranno la scorza al mondezzaio.

Dillo tu stesso, li vorrestu al capezzale di morte.

- Manco pel mio cane !

Mentre tali riflessioni si avvicendavano cola nel vestibolo de' Santi

Apostoli , sugli scandali de' prelati erelici accarezzati da Giuliano ,

eccoti un vocio confuso e una frotta di popolani abbaruflati, che tor-

navano dal foro : chi malediceva Augusto ,
chi gridava ,

chi minac-

ciava : le donue sclamavano a cielo : Che tempi ! oh che tempi !

I meno impetuosi si contentavano di rimpiangere il governo di

Costanzo, e alcuni* piu generosi confortavano le brigate : Meglio e

digiunare, meglio morire, che rinnegare Gesu Cristo.

Cesario usciva allora dal tempio, dove quielamente aveva prolun-

gata la sua orazione :
-- Che e? che e stalo? interrogo egli.

- Non si puo piu vivere, signore, siam condannati !

Condannati? perche? da chi ?

Da Auguslo.
-

(
Ah se costui gli sapesse mescere un centellino di cicuta !

bisticciava tra denti un tale che il riconobbe per medico di corte. )

-
Augusto non condanna la brava gente , rispose Cesario alia

turba.

-Si, ma intanto che si magna? Tutta la piazza e contaminata :

verdure,, legunai, frutti, pane, pesce, tutto e stato consacrato agl' id-

diastri di Augusto...
- Non puo essere !

- Ed e pur troppo : che e che non e, saltano a mezzo i satanassi

di corle : qua i canestri, qua le zane, qua le bestie, tutto al Dio del

foro: le donne si conlendeano, i pesciaiuoli minacciavano di mette-

re a rumore pescheria e mercato, ai beccai pizzicavan le mani di dar

di piglio agli squartatoi. Era pur meglio! ma si, vatli a mazzicare con

una razzamaglia di manigoldi briachi e colle spadacce di munizione.

Si presero tutto, e non furon contenti finche non ebbero tutto imbro-
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dolato di acqua del diavolo
,
e scannate le bestie vive dinanzi all' I-

dolo. Cos! comandava Augusto : se la magni lui quella carnaccia

sconsagrata !

In casa mia non ne entrera ua cicciolo.

Almeno si trovasse del pane!

Oh si, prese a dire Cesario, attonito a si crudele novita ; un

po' di pane si trovera. Quanti siete?

Tre E io E io E io. EgH era un e io che non

finiva.

Via, venite raeco. E li condusse a casa sua, dove, aperto

il granaio, fece a ciascuno distribuire del frumenlo, quanto bastasse

quel di e piu altri. 11 simile facevano per la cilia i nobili e doviziosi

ciltadini
;

i cherici poi e i monaci s' erano giurati di dar fondo alle

conserve di grasce, ne permettere che i fedeli si cibassero di cibi sa-

crificali, finch5 la necessita eslrema e ineluttabile non costringesse

di torre altro parlito. Intanto 1'ira popolare muggiva cupa e profon-

da, e scoppiava in minacce di sedizioni e di violenze. Giuliano, cui

non pareva ancor tempo di metlere a cimento la sua dignita, le-

vo gli ordini dali, rincappellando all' anlico odio la rabbia della

disdelta.

Cesario nondimeno tornava ogni di alia reggia, e 1' ufficio suo

compiva con disciollura e grandezza: ne fino allora alcuno de'corli-

giani aveagli rivolto pure una parola torta : la grazia del principe gli

serviva di scudo contro i pagani. Ora, usando a corte, non potea, a

lungo andare
,
non avvenirsi in Tigranate : tan to piu che le anime

eccelse, diffondono intorno a se un come raggio d' amore, e nell' in-

conlrarsi in simili a se medesime, gli amori si confondono per na-

turale simpatia che in breve diviene amicizia. Oltre all' occasione

del conversare, un' altra ne inlervenne vie piu possente. Tigranate

intese che Cesario era native di presso Nazianzo : e pero la prima

parola che gli disse si fu : Conoscesti tu per avventura un Gre-

gorio, che sludiava pochi anni addietro in Atene?

Un poco, disse sorridendo Cesario : e inio fratello germano.

E Tigranate allora, tutto lieto : Dammi la mano, noi siamo

non solo amid, ma ospiti. E si fece a raccontargli come avessero
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insieme frequentato lo studio ateniese, e infine tra loro corresse

streltissirna famigliarita. Or che fa egli il tuo Gregorio? con-

chiuse Tigranate.
- L' ho visto di fuga 1' ultima volta che fui a Cesarea col povero

Costanzo : appena ebbi tempo di dare una scappata di due giornl

ad Ibora...

Ad Ibora !

- Ad Ibora, si : mio fratello s' e inromitalo cola con un certo

Basilio, che son due anime in un nocciolo : e tu dei conoscerlo, poi-

che furono ad Atene insieme.

- Ah quanto avrei pagato, per accompagnarti quei due giorni !

Oh Ibora, Ibora! esclamava Tigranate, oh Ibora! Ibora!

Ci fosti mai? disse un po' maravigliato Cesario : Ibora e una

bicocca come Nazianzo, una cittaducola perduta la sulle sponde di

un fiumiciattolo.

Non dire, amico, non dire cosi : e la perla delle citta, o alme-

no dentro v' e la perla. E qui traboccandogli 1' animo sul suo

amore, il rubesto e fiero Tigranate s' inteneri tutto, e parevagli dol-

ce conforto al suo cuore di sfogarsi con Cesario, cui la fama cele-

brava per probo e generoso cristiano, ed esso riconosceva per fra-

tello ed amico degli ospiti suoi. Or non la vedesti tu la mia Te-

cla? (conchiuse egli}, non t'incontrasti in lei per caso? non la udisti

cantare a coro? non dislinguesli la sua voce?

Amico, poiche tale vuoi che ti chiami, tu parli piu da inna-

moralo che da altro. Oh che vuoi, ch' io la vedessi, s' ella vive nel

monistero delle fanciulle ? distinguere sua voce mentre io non la

conosco !

- Benedetto quel Basilio ! non poteva egli parlartene ? egli che

e a capo di questa faccenda, e che fu ospitalo gia in casa dei pa-

renti della fanciulla, a Carri.

-
Senti, una donzella in cui tu ponesti il tuo amore, vo'ben cre-

dere che sia un rubacuori, ma a volere che Basilio me ne informas-

se, cotesta e un' ubbiuzza da fidanzati. Sai uomo che e colui : pro-

fondalo nel romitorio suo non vede altro che cielo e filosofia, nelle

cose di sotto la luna gli e cieco, mulo, morto. Ma sta... tu di'che

1'edi Carri.
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Di Carri, si, di Carri in Mesopotamia.

Una bimba, su cui c'e un romanzo di avventure in Persia, che. . .

Dessa !

Gua' ch
1

io n'ho inteso parlare ! Ha un padre di eta avanzatet-

ta, di figura patriarcale...

Appunto!

E bene io la vidi : quando si dice il caso ! la vidi, ma proprio

a caso, a casaccio, e senza porvi la menoma attenzione del mondo.

Chi sapeva che la fosse tua impromessa, e ch' io ti dovessi conosce-

re qui ? la vidi che partiva d' Ibora. . .

Partiva? partiva?... E io non so nulla !

Almeno cosi m' e parso. II giorno e 1' ora ch' io giunsi cola,

Basilio era tutto in faccende di cortesia con quel brav' uomo, cui

traltava di suo ospile, la fanciulla era li : la partisse poi o no nol

vorrei giurare.

Era inferma?

Puo darsi : nol so.

Partiva per Carri o per Antiochia?

Nol dimandai.

Avesti il torto a non dimandare.

Chi fosse profeta! Poi, bada, in quel momento avevo la testa

intronata del trambusto di Cesarea, ch' io non ci vedevo phi. Figu-

rati che Cesarea era un campo di battaglia. Si marciava col grosso

dell' esercito verso la Persia; e si fece alto otto di per attestare le

legioni sbandate, prender lingua delle mosse nemiche, far veltova-

glie, eccetera. Mi ci sottrassi due giorni per vedere i miei, e fu

gala ch' io ottenessi licenza di due giorni.

Tigranate non insistetle piu oltre, e sembrava ascoltare fiso cogli

occhi in Cesario: onde questi si continue: - - Tornalo al campo, era

un mare in tempesta: ambascerie di alleati, orde di Sciti che ci ar-

rivavano a cavallo, consigli di guerra, appresti, ordini, messi : in

questa, una staffetta battente, che Giuliano ha presa la porpora. I

consistoriali si davano a' cani, per rabbia
;
Costanzo non avea piti

faccia d' uomo: chi diceva si tornasse addietro a dare in capo al no-

vello Augusto; chi volea partire 1' esercito in due guerre ;
chi volea
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si fosse fatta la pace con Sapore a qualunque costo : in fine, vinse il

partito di Coslanzo, di marciare innanzi, rimeltendo la vendetta a

poi. II disordine di quella marciata non si puo dire : si andava in-

nanzi ,
indietro

,
alto qui ,

alto la
, di notte levare le tende : breve,

fortuna che Sapore si ritiro senza fare guerra grossa. E Costanzo?

Costanzo invece di svernare in Mesopotamia bandisce la ritirata fino

ad Antiochia: e primo provvedimento per la guerra, inlima un con-

cilio ecumenico ! Per giunta si innamorazza d' una Faustina, e la

vuol sposare, che Y altra era appena fredda. Adunque galloria di

nozze, concilii di vescovi, armamento di guerra tutto ad un tempo:

r Oronle coperto di barche e di navi che recavano provvigioni, le-

gnami, corderie,. ferramenta : cataste sui moli, carriaggi in tutte le

strade, trabacche ed officine sulle piazze : e tra mezzo un nugolo di

soldati e di schiavi, caricare e scaricare, vettureggiare, collocare,

disporre, aguzzini che scoppiavan le fruste, tira qua, porta la, arri:

e trattanto i tribuni arrabbiavano a veder giugnere pini e tronchi

per le macchine deiranfitealro, e gabbiate di fiere pei giuochi, men-

tre si mancava di cavalleria. Ma questo era nulla a petto del taffe-

ruglio di palazzo. I prelati arrivavano dalle province, cattolici pochi

o punti, ariani i piu o d' altre setle : Costanzo voleva riceverli e par-

lamentare con ciascheduno: le vetture imperiali giungevano a tutte

l
f

ore gremite di soldati, di curiali, di vescovi, d' istrioni
;
che era

una mascherata. I/ Imperatore si trovava da per tutto : apriva gli

spettacoli nell' ippodromo, correva ad assistere ad una tornata sino-

dale nella basilica, guizzava di chiesa per raunare il consislorio : spo-

so, prete, sagrestano, legislatore, guerriero, retore, teologo, tutto,

eccetto che savio imperatore. Tra tali scombugli si acciabatto una

formola di fede
, e il pover' uomo si vantava di rimettere con quella

1' impero in pace : era la diciottesima variazione del simbolo ariano

e la piu smaccata di tutte : e lui voleva imporla di forza alia Chiesa.

II primo premio che ne colse, fu la novella che Sapore ingrossava

da capo sul Tigri : Augusto si scosse allora da' formolarii <di leologia,

sorti in campagna, giunse a Edessa : la nuovo fulmine : 1' annunzio

che Giuliano gli dichiarava la guerra in Occidente, e non contento

della porpora presa voleva prendere Costantinopoli. Da una parte il
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Persiano fremente, daH'altra il cognato nemico, lascio a le pensare

che si potea consigliare in tale estremo : il consislorio andava a fu-

rore, chi la dicea piu pazza si credeva piu savio, non si raccapezzo

nulla: sul lardi Gostanzo per disperato licenzio tulti e si serro nella

stanza sbuffando come toro ferito. lo lo tenevo d'occhio, temendo un

insulto di sangue ai capo: e nel mio cuore dicevo: Ecco che si gua-

dagna a perseguitare la Cliiesa ! non ha in tutto Occidenle chi si

levi per affrontare il suo competitore. Intanto per ogni buona cau-

tela vegliai neU'anlicamera : ed ecco sulla terza ora di notte un cor-

riere ansante scavalca a palazzo : le guardie il conducono al conte

de' domestici. Debbo parlare, diceva egli, ad Augusto. Domani,

risponde il conte. No, questa notte : ora, ora e non piu tardi.

E non ci fu rimedio : convenne portar 1' ambasciata all' Imperatore.

Costanzo era tutto vestito, gittato sur un seggiolone, ne addormen-

tato ne sveglio del tutto. Che c' e? grida. Dispacci dall'esercito,

che non aminetton ritardo. Sara un disastro: a dimani... no qua

il dispaccio e il messo. II dispaccio recava, che Sapore era rien-

trato ne' confini, e licenziava le truppe; le spie assicuravano che per

quell'anno non c'era piu guerra da quel lato. Costanzo trapassa dalla

meslizia al tripudio, dalla disperazione alia baldanza: non credo chiu-

desse occhio il rimanente della notte. All'alba fa bandire parlamento;

ei non era stato mai cosi eloquente: sfolgoro la ingratitudine di Giu-

liano, la villa di ribellarsi mentre 1' impero stava alle prese con ne-

mico esterno: promise di trarne vendetta memorabile, intanto si

preparassero alia marciata, anzi alia vittoria. Quel di stesso mosse

contro Giuliano : o per meglio dire al sepolcro, che gli si apri sotto i

piedi tra via. Mi mori tra le braccia, e non ho finora potuto render-

mi capace di cotal morte : nel vigor delle forze, fremenle di collera

giusta, con in pugno la vittoria, una febbre lo batte morto in po-

co d' ora. Sara un caso
,
ma a me niun toglie di mente

,
che la sua

febbre fu o veleno o percossa di Dio : o piuttosto Y uno e 1' altro :

tu che ne pensi?

Tigranate a questa dimanda si riscosse, come chi rientra in se da

una distrazione di mente. Non aveva inteso pure una parola della

lunga narrazione di Cesario. Lo spirito suo era unicamente assorbito
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dal pensiero di Tecla. Partire da Ibora senza darmene un cenno !

son Ire mesi die non mi scrive... anch'io non le scrissi... ma che le

polevo in questo tempo scrivere che le piacesse? ... forse ell' ha pe-

nelrato ch'io interrolto il calecumenato ... e sdegnata con me ... Ift

sono caduto dal cuore ... chi sa!

Nota. Fuorl di qualche parola che e moderna, tutto e storia antica : e se

alcuno si argomenta di pur ghiribizzare che noi scriviamo la storia moderna,

e va dicendo : Costui e Tizio, costui e Sempronio ; ci sia egli cortese di dar

un' occhiata agli scrittori contemporanei a quei fatti
,
e andra capace , che

non noi scriviamo i fatti recenti trasportandoli ai tempi passati, ma piutto-

sto i moderni copiano Giuliano. A chi la colpa? La liberta di culto, al rnodo

-che i'intendono i rivoluzionarii, e genuina invenzione di Giuliano Apostata;

ne fanno fede le Opere di Giuliano, che formano un grosso volume in foglio ;

e fu da lui escogitata con tale perfidia ,
che gli stessi pagani e ammiratori

ne conobbero la scellerata intenzione, e ne lasciarono memoria nelle sto-

rie fino a noi pervenute. Quanto all' attentato di contaminare le grasce del

mercato di Costantinopoli, se ne possono vedere i fondamenti storici pres-

so il Baronio
,
anno 362

,
.43. Di Cesario ci cadra a miglior luogo il di-

scorso.

Scrie 77, wl. V/, fase. 387. 21 . 26 Aprile 1866.



LETTERA BELLA CIVILTA CATTOL1CA

AL DABBEN FRAMMASSONE TRIESTINO

Posciache voi , onorando signor dabben Frainmassone anonimo

trieslino ,
non avete fmora creduto dovere piu oltre zittire dopo la

risposta che ci siamo affretlati di dare alia proposta del vostro di-

lemma, permettete che noi
, pigliando questo vostro silenzio come

una tacita confessione di non aver piu che opporre, ci congratulia-

mo con esso voi della modeslia vostra e chi sa che non ancora del

vostro ravvedimento. Per aiutarvi al quale, caso che vi rimanesse

un qualche scrupolo ,
abbiamo pensato d' indirizzarvi questo poco

di poscrilto, che, se, come speriamo, non avra piu, forse, per voi,

alcuna necessita , potra almeno essere di qualche ulilita a quei mol-

tissimi che, come gia voi, sono ancora Frammassoni piu per vizio di

logica che di cuore.

E lanto piu ci pare convenienle ,
se non anzi forse necessario ,

questo poscritto, quanto che noi, nella prima nostra risposta, tutti in-

tenti com' eravamo a dislricare 1' arruffata matassa del vostro dilem-

ma
,
abbiamo trascurato di esaminare certe asserzioni della vostra

lettera le quali , lungi dal meritare non curanza
,
richiedevano anzi

atlenta ronsiderazione
; siccome quelle che, come abbiamo fiducia di

mostarvi ad evidenza, ci davano buono in mano per convincere sem-

pre meglio voi e chicchessia, che la Frammassoneria, checche voglia

essere delle intenzioni di molti suoi adepli ,
e pero in se medesima

una grande bricconeria.

In fatli, che cosa ci dicevate voi nella vostra lettera dei 15 Gen-

naio? Voi dicevate che i president! delle grandi logge furono
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sempre e sono i piu grandi e riputati uomini di Stato ;
a cagione di

esempio un Palmerston in Inghilterra ed un Cavour in Italia. All'al-

tezza della cui gloria politica quale di noi puo salire od avvicinarsi?

Cioe chi puo mai agguagliarsi alia smisurata e quasi divina intelli-

genza loro .

Colle quali vostre parole voi intendevate dire che , a parer vo-

slro
,
non puo essere cattiva una setta

,
la quale vanta per socii ed

anzi per presidenli uonrini cosi insigni. Ora se voi, dall' essere stall

Fraramassoni un Cavour ed un Palmerston ed altri simili assai, vo-

lete conchiudere che
la^

Frammassoneria e una istituzione politica

polenle, furba, astuta, intrigante, rivoluzionaria, nemica della Chie-

sa cattolica
,
e andate dicendo

,
niuno potrebbe negare la forza del

vostro argomenlo. Niuno mai vi sara che neghi al Cavour
,
al Pal-

merston e a somiglianti personaggi ne 1' ingegno, ne 1'asluzia, ne la

scienza politica, ne altri quanli volete doni naturali di uomini di Sta-

to. E niuno per conseguenza vi sar& che alia Frammassoiieria che li

ebbe (secondo che voi ci assicurate) per socii e per president!, neghi

1' astuzia, 1' ingegno, 1' iutrigo, la scienza polilica ne gli altri simili

doni nalurali che i suoi socii e president*! trasfondono in lei sempre

meglio. E tanto siam lungi dal negare quesle doti alia Frammasso-

neria ed ai Frammassoni professi, che anzi noi contendiamo appunto

questo slesso : e sempre andiamo dicendo che, per cio che si atliene

a politica fina, a intrighi di Stato e ad imbrogli d' ogni sorta, non

v' e nessuno al mondo che possa compelere coi Frammassoni.

Ma di grazia, signor Frammassone dabbene, che ha da fare tutto

questo colla bonla e colla santita della Frammassoneria? sareste

voi forse di quelli che fanno consistere la bonta nella malizia e la

santila nell' asluzia? In tal caso, invece di citare il Palmerston ed il

Cavour , potreste citare a diriltura il diavolo in persona che
, quan-

to a ingegno, non la cede a nessuno dei vostri piu grandi uomini di

Stalo. All'altezza della cui gloria politica (per servirci delle vostre

stesse parole) quale di voi Frammassoni, puo salire od avvicinarsi?

Cioe chi puo mai agguagliarsi alia smisurata e quasi diviua intelli-

genza sua? E pur il diavolo non e buono, quantunque sia si fino

politico, a petto del quale i Cavour e i Palmerston non sono che fan-

ciulloni da milla.
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Voi vedete dunque, signer anonimo triestino, che alia causa da

voi introdolta di canonizzazione della Frammassoneria non giova

per nulla questo miracolo, che voi allegate, di aver avuti per amid e

per presidenti uomini come un Cavour ed un Palmerston. Dei quali

sono notissime al mondo certe venialitadi che, per quanto agli occhi

frammassonici possano parere pagliuzze, alia comune degl' inten-

denti di morale e di onesta appariscono pero travi ed architravi.

E se volele vedere la cosa anche piu chiara, facciamo un'assurda

supposizione. Poniamo cioe, che un bel giorno nella Basilica di san

Pietro si celebri la festa di Bealificazione di un Cavour o di un Pal-

merston. Compresse in prima le risa omeriche, che una tale ipolesi

dee eccitare perfino nel piu dabben Frammassone del mondo, udia-

mo i commenti che sopra una tale apoteosi si farebbero da tulli.

Uno direbbe che con do la Chiesa avrebbe canonizzata la frode, e

insegnato ai fedeli che e cosa santa il burlarsi della parola anche

giurala. Un altro direbbe che d' ora innanzi e lecilo rubare
, pur6he

si rubi in grande. Un terzo soggiungerebbe . . . Ma e inutile il sog-

giungere a parole quello che meglio si lascia intendere a chi sa in-

tendere ;
intendendo ognuno che la canonizzazione di un qualsiasi di

questi eroi della Frammassoneria sarebbe la canonizzazione, a dir

poco, dei sette vizii capitali. E i primi a dirlo sarebbero i Frammas-

soni medesimi. I quali mai non avrebbero avuta si bella occasione

di sparlare della Ghiesa cattolica.

Or se la sola supposizione dell'essere proposti dalla Chiesa ai fede-

li per esempii da imitare un Cavour, un Palmerston e allrellali, pare

cosa cosi assurda e impossibile ;
non si fa egli da do medesimo evi-

dente che gli eroi Frammassoni sono luU'allro che buoni e santi ; e

che perdo e tult' altro che buona e santa la Frammassoneria che, in

mancanza di meglio ,
si contenta di mostrare al mondo

, qual lupa

amorevole, questi suoi lupacchiolti da lei leccati e lisdati e perfe-

zionati nella morale e onesta sua propria?

Voi intendete benissimo, signor anonimo, che noi non vogliamo

qui per nulla pregiudicare a quei doni umani e nalurali, e se volete

anche a quegli alti di onesta naturale che e il Cavour e il Palmer-

ston e tutti gli allri Frammassoni piu o meno dabbene possono aver

ricevuti da Dio e pralicali. I giansenisti soli, vostri amid e adepti,
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hanno quesla dottrina, cbe chi non e in grazia di Dio non puo fare

che peccati. Noi noil crediamo questo: e amiarno anzi pensare che

c il Cavour c il Palmerston e tutli i Frammassoni ebbero ed banno

delle parli buone. Ma cbe giovano quesle parli , quando ci e misto

tanto di male? Non parliamo dell'allra -vita, dove si sa cbe un solo

peccato morlale ci cbiude le porle del Paradiso. Ma in questa vila me-

desima, dove pure i giudizii umani sono tanto grossolani, non e egli

vero cbe in questo affare della moralila si fila dalla genie molto pel

soltile? Ruba taluno una volta sola un fazzoletto. Non gli giova

1'aver rispettato 1'altrui per tanli anni. Questa parte buona non lo

libera dall' essere condannalo come ladro alia carcere. Dice taluno

una bugia. Non gli giova 1'aver delta allre volte la verit&; egli e

senz' altro qualificato per bugiardo. E andale voi molliplicando gli

esempii. Se dunque il mondo ancbe piu mondano e cosi severo nel

giudicare la morale allrui , che cosa si dovra dire della Frammas-

soneria cbe ha tanti peccati sulla coscienza, e che se ha da citar un

galantuomo del suoi
, bisogna che vada a cercarlo tra gente celebre

si, dolta, furba, potente, ma tutt' altro che esemplare di quella se-

vera morale (parliamo della pubblica) che pure e la sola che merili

davvero queslo nome?

Crediamo, signer anonimo trieslino, di avervi spiegato chiaramen-

te che quella voslra citazione del Cavour e del Palmerston non solo

non e argomento bastevole a provare 1' innocenza della Frammasso-

neria, ma e anzi argomento bastevolissimo a dimostrare giusta e Scn-

ta la condanna solenne che della Frammassoneria ha teste rinnovata

la Sanlita di N. S. Papa Pio IX. Saremmo lietissimi di poter rice-

vere da voi medesimo 1' assicurazione che questa e la precedente

nostra lettera vi hanno capacitato. E per mostrarvi quanto andiamo

superbi di questa corrispondenza ,
della quale voi parete volerci ora

privare, faremo anche noi lo sforzo di produrre un dilemma che pro-

poniamo alia perspicacia voslra.

la Frammassoneria e buona
, e come va che si gloria di avere

a socii e president! genie non buona? non e buona, e come va che

voi la sostenete e difendele?

Aspettiamo la vostra risposta.
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Storia generate delle Storie, di GABRIELE ROSA Milano, editor!

della Biblioteca utile, 1865. Un vol. in 8. di pagg. 450.

Questo libro, invece di Storia generate delle Storie, si vorrebbe

con piu modestia e verita intitolare Zibaldone generate di Biblio-

yrafia storica; imperocche, se il primo titolo risponde meglio per

avventura alia generosa intenzione dell'Autore, il secondo e, a parer

nostro, quel che meglio si addice al libro, qual esso e riuscito nel-

Tesecuzione.

L'idea del sig. Rosa era certamente bella, grandiosa e degna di un

vasto intellello. Contemplando T altezza ed estensione smisurata, a

cui sono pervenuti oggidi gli studii storici, egli stimo non solo

maturi i tempi perche le letterature s'arricchiscano falYhtoriografia,

chiamata a diventare un ramo nuovo di critica e dotlrina letteraria,

ma urgente che alcuno prenda in qualche modo ad aprire la via 1 .

Anzi gli parve strano e impossible che in tanta moltiplicita di studii,

nessuno finora abbia preso espressamente a stendere la Storia della

storia, di questo ramo piu frondoso, piu vasto, piu antico, ed ora

1 Pag. 17.
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divenuto presso 1'universale molto piu importante (die' egli) di tulti

gli altri in ogni lelteralura.... Solo Andres, il celebre gesuila spa-

gnuolo, a Parma, nel 1782, oso in unvasto lavoro su tutte le lettere

assegnare un posto speciale alia letteratura storica di tulti i popoli

dalle origini a' tempi suoi. Ma sebbene forte e comprensivo e libero

1'ingegno dell'Andres, e copiosa la sua dotlrina
,
la storia allora era

molto lontana dalle riccbezze che acquisto poi, ne s' era elevata a

giudice e guida dei popoli : appena sorgeva la filosofia della storia ;

non ancora dominava il concetto della civil ta come meta di essa
; ne

1'intelletto di lui poteva andare sciolto dai legami delle scuole teolo-

giche, ne, avendo preso a trattare esclusivamente delle storie, pote-

va in opera si vasta e nuova concentrare 1' acume e la diligenza che

meritava 1 . Ed ancbe prima e dopo dell'Andres 1' idea genera-

le d'una storia delle storie germoglio in parecchi intellelti, e gia in-

contro alcuni principii e tentativi di esecuzione 2
;
ma questi rima-

sero a troppo gran pezza lontani da quell'idea.

Era dunque necessario che oggimai alcuno imprendesse a degna-

mente altuarla; colmando la gran lacuna lasciata fin qui nel mon-

do lelterato. La qual necessita vivamente sentendo il Rosa, si sob-

barco animosamenle all'arduo incarico di soddisfarla. Egli non inte-

se gia di stendere arida cronica 3
,
ne di dare in ordine cronolo-

gico la bibiiografia degli storici, che sarebbe opera immensa, ne la

statistica delle scritture storiche 4
;
ma bensi di scrivere una Storia

razionale e positiva della Storia 5, e di presentare un quadra

storico includente una teoria 6
. Perci6, tra la moltiludine stermi-

nata degli scrittori di sloria o di altre discipline a lei ausiliari ed

affini, egli si propose di schierare in ordioata mostra quelli soprat-

tutlo che influirono nella vita della sloria, che sono come prololi-

pi , quelli che gli parvero originali nel concelto , allarganli la

sfera della storia, segnanli un progresso, un principio di fase nuo-

Ta : e quesli medesimi voile rappresentarli, mirando non agl'in-

dividui, e alia loro biografia, ma segnalamente alia scienza, alia

1 Pag. 14. 2 Pag. 16. 3 Pag. 26. 4 Pag. 22. S Pag. 14.

6 Pag. 26.



328 RIVISTA

vita complessa della dotlrina, considerando gli scriltori nei rapporli

general! della storia, sludiandoli in quanto simboleggiano e formo-

lano la civilta, i concetti storici e il progresso della disciplina
1 .

Siccome inoltre egli ebbe in animo di considerare e presentare la

storia secondo i concetti piu vasti che ne furouo concepiti siuo ad

ora ,
e miro col presenle lavoro a soddisfare i nuovi bisogni svi-

luppati colle crescenli liberta dei popoli , e voile quindi trarre

dalla storia non solo un concetto piu vasto ed elevato del corso e

dello scopo dell'umanila, ma anche atlingerne scaltrimenti per lo svi-

luppo e T esercizio delle liberta civili e politiche
2

;
cosi egli do-

vetle abbracciare colla sloria
,
anche la geografia e 1' etnografia e la

slatislica e le scienze sociali e la numismalica e la diplomalica e la

linguistica e 1'erudizione storica, e quante altre discipline fanno og-

gidi aiuto e corteggio alia storia
; segnando anche di quesle il nasci-

mento e i progress! principal*!. Sopraltutto pero noi porremo, dice

egli , amore e predilezione a quella parte dell' opera nostra che ri-

guarda la storia delle idee storiche e fondamenlali, 1' ideale per cosi

dire e la psicologia della storia, ovvero la filosofia di essa
;
e questa

terremo come ii modello del noslro lavoro 3
.

Da tulto cio si vede che al nostro Autore non e mancato nulla per

grandezza di concetti e generosila di ardimenti, sia che si guard!

alia natura medesima del vastissimo tema da lui abbracciato, sia che

si osservi la sublimila del modo, ond'ei si propose di traltarlo. E noi

da queste prime pagine che ci offerivano una si bella e magnifica

prospettiva ,
avevamo concepite le piu grandi speranze e anlicipato

all' Autore un omaggio spontaneo di profonda stima. Se non che
,
a

misura che procedemmo nella lettura, abbiam veduto con nostro do-

lore dileguarsi ad una ad una quelle speranze, converlirsi la stima in

compassione, e trasformarsi la Storia generale delle storie in un po-

vero Zibaldone bibliografico. II tristo caso ci ha richiamato alia

te il vasaio di Orazio :

Amphora coepit

Institui; currente rota cur urceus eait?

1 Pag. 23. 2 Pag. 24. - 3 Pag. 25.
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Troppo lungo sarebbe il recare per minuto lutte le ragioni che ci

lianno condolto, nostro malgrado, aquesto giudizio; poiehe non v' e

quasi pagina che non sia in qualche modo e spesso in molli modi

magagnata. Ma quel poco che ne diremo, baslera a far toccare con

mano che tal giudizio e ben lungi dal peccare di rigore soverchio.

Lasciamo stare pertanto i difelli di forma e di dettato, le durezze

dcllo slile
,

le inutiii ripelizioni ,
le slegature e le negligenze che

spesso accusano la soverchia frelta dello scrittore
,

e danno al suo

lavoro piuttosto 1'aria d'una abborraccialura che non d'una composi-

zione medilala e grave. Non facciam caso parimenle di certe pueri-

lila e minuzie in cui 1'Autore si compiace e si perde, come sono quei

computi esalli che ad ogni poco egli lira dell' et& degli scriltori ,

quanti anni camparono, e di quanti anni il tale precedette o segui il

tale o il tal altro. Che importa al mondoil sapere, per esempio, che

Enrico Martin da Parigi, nalo nel 1810, sia esaltamente contem-

pqraneo di Munch, di cinque anni piu giovane di Canlu
,

di quattro

di Amari, di tredici piu vecchio di Taine 1
;
che il Millin fosse piu

giovane di due anni del Volney 2
;
o che il Gravina nascesse quando

era bambino di due anni Bianchini 3? Cotesti appunti , chi ne sia

vago, puo trarli senz' altro da un Indice cronologico degli scriltori ,

come quel che e posto in fine dell' opera ; ma la Storia delle storie ,

la grande storia ideale della scienza storica
,
non doveva fermarsi a

queste quisquiglie materiali di biografia.

Vogliamo anche perdonare facilmente al sig. Rosa parecchi error!

di fatto, che qua e la s'incontrano, e non sempre possono impularsi

al tipografo Borroni. Yero e che in un libro magistrale di storia,

qual dev' essere questo ,
tutto fiore e quintessenza di verita

, egli e

pure un grande sfregio a vedere certe inesattezze o svarioni che ap-

pena si tollererebbero in uno storico novizio. Come mai e potuto

uscir di bocca al Rosa
,

che il re Luigi IX di Francia peri nell' E-

gitto
4

;
che Carlomagno sapeva appena scrivere il suo nome 5

; che

i Francescani e i Domenicani furono alzati nel 1205 6; che il Zo-

1 Pag. 407. - 2 Pag. 350. - 3 Pag. 306. - 4 Pag. 207. - 5 Pag. 184.

6 Pag. 205.
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nara , quando scrisse gli Annali
,
era tultora laico l

;
cbe il Baluzio

era monaco Benedetlino 2 ed annotatore, col Pagi, degli Annali del

Baronio 3
; che Alcuino, da lui falto ora italiano ora inglese, era mo-

naco a Bobbio e fu indi cbiamato a fondare la scuola Palatina di

Carlomagno 4; cbe la invincibile armada di Filippo II fu sperperata

dal popolo 5 libero d' Inghilterra (libero sotto Elisabetta) e non gia

dalle lempeste ;
cbe le colonie inglesi emancipates! nel 1776 in Ame-

rica erano poste tra il S. Lorenzo
,

il Pacifico ed il Mississipi 6;

che S. Pietro di Roma fu fondato nel 1450 7
;
come mai

,
diciamo ,

quesle ed altre castronerie siffatte son polute cascar dalla penna dello

Storico delie storie? Nondimeno, abbiansi pure come semplici di-

strazioni, e perdonisi all'Autore, se in cosi vasta farraggine dinomi

e di fatti ha smarrito talvolta il bandolo : anche all'Omero della slo-

ria e permesso a quando a quando il sonnecchiare.

Ma non sappiamo se troveranno egualmenle scusa e perdono pres-

so i lettori le immense lacune cbe 1'Autore ha lasciate , e le inespli-

cabili Irasandature o dimenlicanze, merce le quali la piu \asla e do-

viziosa delle umane discipline Yedesi ridotta nelle sue mani a cosi

povero stato. Ben s' intende che, avendo egli preso ad esporre sola-

mente a rapidi e gran tratti le fasi principali e i progress! piu note-

voli per cui la storia
,
nel suo svolgersi di secolo in secolo presso i

popoli civili, e pervenuta alle presenli condizioni, non poteva e non

doveva impacciarsi di uua infimla di scriltori e di opere secondarie.

Ma e verissimo altresi, cbe le leggi medesime di tale assunto esige-

vano che si serbasse in tutta 1'opera una giusla ed armonica propor-

zione , che non si dimenlicassero categoric intere di opere impor-

tant! ,
che tra gli scrittori per qualsivoglia tilolo memorabili non si

pescasse a caso
, preferendo spesso i men degni e lasciando nelle

tenebre i nomi piu illustri. Ora per quesli capi appunto la Storia delle

storie e in gran maniera difettosa. Recbiamone qualche esempio ,

preso qua e la nelle varie epoche delia storica letleralura.

Fin dal principio ,
ci ha slranamente sorpresi il trovare quasi al

iulto dimenlicati i libri sacri della Bibbia. II Rosa si diffonde a ra-

1 Pag. 17J. 2 Pag. 295. 3 Pag. 266. 4 Pag. 177, 271.

5 Pag. 281 e 290. 6 Pag. 333. 7 Pag. 444.
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glonare dei Mahabharata, dei Ramayana, dei Parana, dei Rajalaran-

gini e dei Mahavanca , poemi o cronache antichissime dell' India ;

loda le epopee di Omero e le poesie di Esiodo
,

i libri di Sanconia-

tone , e perfino il Chou-King ossia
,
com' egli interprela ,

Bibbia ,

libro per eccellenza, del gran cinese Confucio ;
e sta benissimo. Ma

perche non lodare allresi, o nominare almeno a lato della Bibbia

de' Cinesi
,
anche la Bibbia degli Ebrei? perche lacere del Genesi e

del Pentateuco? perche negare a Mose 1'onore concedutoaConfucio

ed a Valmiki ed a Kalana? II fallo e, che il nostro Autore intorno

al primo Storico del mondo, intorno al narratore sublime della crea-

zione, del diluvio, della dispersione de' popoli, de' tempi patriarca-

li, non ci fa saper altro se non che, delle storie semitiche da Mose

lasciate, e scritte probabilmente in geroglifici ,
essere incerto quali

fossero i testi primitivi, perche rifusi poi da Esdra e Neemia 1. Se

pure non vogliam dire che egli alluda anche al Pentateuco cola dove,

parlando delle prime storie poetiche , dice che queste anco presso

gli Ebrei eclissate da formali e rituali e prosaiche teologie e rigi-

de legislazioni ,
non poterono vincere 1' onda dei secoli e serbarono

solo qualche sdruscito e trasforraato frammento ne'mili 2 . Con pa-

ri negligenza e dispregio si spaccia piu sotto del nuovo Testamento,

intorno al quale si contenta di notare che S. Luca, S. Paolo, S. Gio-

vanni scrissero greco
3

. In tal guisa i due cardini fondamenlali

della storia del genere umano
,
T antico e il nuovo Testamento , il

Pentateuco e il Vangelo ,
sono dallo Storico delle storie non curati o

bistratlati
;
senza un' ombra di rispelto, non diciamo gia alia loro

origine e autorita divina a cui il Rosa non crede, maneppure all'au-

torita ed importanza die umanamente hanno anche presso i non cre-

denli, alia venerazione universale che han posseduto e posseggono

sopra tutli i libri del mondo, ed all' infinita di opere e di studi onde

furono sorgente nella letteratura di tutte le nazioni civili.

Ma procediamo innanzi. Pervenuto al secolo quinto dell' era cri-

stiana, egli a proposito di Zosimo e d'altri greci, si ricorda dei tre

storici Socrate
,
Sozomeno e Teodoreto

,
i quali ognun sa essere tra

1 Pag. 52, 57, 33. 2 Pag. 32. 3 Pag. 141.
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I piii illustri di quel tempo, e dopo Eusebio, i principi dclla storia

ccclesiastica. Se non che il Rosa con piglio sprezzante passa ollre,

dicendo : La loro importanza nella storia generale non e di qualita

da farceli schierare qui , e di essi diremo ove si raggruppera la

storia della Chiesa 1
. E torna subito a parlare con grande amore

del pagano Zosimo , commendando la difesa
,
che ad onta delle

declamazioni e delle speculazioni teologiche degli scrittori crisliani

egli fece del gentilesimo. Quanto alia promessa poi di riparlare al-

trove dei tre storici predetli, egli se ne dimenlica affatto, giacche

in tutlo il volume non si fa piu di loro nessun motto.

Tra gli scrittori Bizantini, salta a pie pari da Giorgio Sincello
,

che fiori verso 1' 800, a Fozio 2 Patriarca; e non sembra nemmeno

accorgersi di Teofane
,
la cui celebre Cronografia e 1' opera storica

piu insigne del secolo IX presso i Greci
,
e il fondamento precipuo

delle storie seguenti di Cedreno
,

di Zonara ed altri orienlali
,
non

che della Historia Ecclesiaslica sive Chronica tripartita di Anasla-

sio Bibliotecario presso i latini. Se il Rosa avesse avvertito che que-

sta Historia di Anastasio non e altro per la massima parte che la

traduzione lalina della Cronografia di Teofane, non avrebbe cerla-

menle lodato il traduttore 3, senza dar prima le debite lodi all' Au-

tore originale; e non avrebbe detto le due solenni corbellerie
,
che

Anastasio Iraesse quella Historia dai documenii serbati negli ar-

chivii della Chiesa romana, e che ella sia un Corso regolare di vite

dei Pontefici
;
confondendo cosi due opere dislinlissime , quali sono

la Historia predelta e il Liber pontificalis.

Dopo Anastasio, rammenta Guido di Ravenna e le opere di lui

perdute ;
ma si dimentica di Agnello , che e 1' unico storico raven-

nate del secolo IX, di cui ci sian rimasli gli scritti. Tra gli altri scrit-

tori poi del medio evo
,

i pochissimi che ricorda sembrano scelli

piuttosto a caso che a ragion di merito
; giacche ne lascia net suo

gran dimenticatoio troppi altri, di merilo e d' importanza eguale ed

anco inaggiore. Va benissimo che si citinoReginone, Flodoardo, e

Richerio e Mariano Scoto ed altri
;
ma perche tacere poi di un Aimoi-

1 Pag. 160. 2 Pag. 176. 3 Pag. 180.
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no, di un Erchemperto, di Rodolfo Glabro, di Donizone, di Lamberto

Hersfeldense ,
di Goffredo Malalerra, di Ekkehardo, di Ugone Flo-

riacense, di Leone Ostiense, di Bertoldo Costanziense, di Guglielmo

Malmesburiense, di Orderico Viiale, di Riccardo da S. Gerraano,

di Ricobaldo da Ferrara, di Ferretto Vicenlino, di Albertino Mus-

sato, di Galvano Fiamma e di allri principalissimi Ira i cronisti di

quellaeta? Aggiungi, che nulla affalto ci vien dello di parecchie

fonli e calegorie di sloria cbe non si doveano punto pretermeltere ;

nulla di quelle lanle vite di Sanli, di Abbaii, di Vescovi, che sono

11 piu ricco e sincero tesoro di notizie storiche, trainandateci dal rae-

dio evo
;
uulla di quei tanli Annalisti anonimi che ogni Monaslero

aveva, e che il Rosa tutti in un fascio malamente dispregia come

nieri istoriografi di chiese 1, laddove oggidisono ricercali e raccolti

con tanlo amore dagli erudili e dai critici ;
nulla di quegl' illustri

biografi de' Papi che fiorirono tra Anastasio e il Platina, come a di-

re Pietro e Pandolfo pisani, il Cardinal Rosone, Guiberlo tullense, il

Cardinale Nicolo d'Aragona, Rernardo di Guido ,
Amalrico Augerio

e simili, i quali meritavan certo d' essere dal Rosa ricordati, al pa-

ri almeno di cerli biografi imperiali. E delle Grociate ,
che furono

un de'tratti piu gloriosi del medio evo, e dei numerosi Autori che al-

lora ne scrissero le eroiche imprese, il nostro Slorico non par cono-

scere altro che le memorie del Villehardouin e del Sire di Joinville.

Come pure lascia interamenle nelle tenebre la letleratura cavallere-

sca e romanzesca di que' tempi ,
la quale attraverso il velo delle sue

maravigliose finzioni, rappresenta pure tanta parte della storia,

de' costumi e dello spirito di quella eta. Per queste ed altre cotali

lacune, il medio evo sotto la penna del Rosa rimane un deserto sel-

vaggio e spaventoso , senza che punto siano giovali a rifiorirglielo

alcun poco gl' immensi studii che i moderni nan fatto per illustrare

quei secoli.

Venuto poi ai tempi nuovi che si aprono colla invenzione della

stampa , qui la moltiplicita stragrande degli scritlori e de' libri sem-

bra avere al tutto scombuiata ed oppressa la memoria del nostro

I Pag. 182.
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Autore. Intere nazioni , I'ungherese, per esempio, e la portoghese,

sono da lui affatto dimenticate
,
come se non fossero al mondo o non

avessero mai avuto uno storico degno di ricordanza. Intere class! di

opere ,
di studii, d' istituzioni appartenenli alia storia ed a' suoi pro-

gress! ,
sono da lui neglette , soprattutlo in do che riguarda la sto-

ria religiosa ed ecclesiaslica , la quale e un ramo cosi-vasto ed im-

portante della sloria universale. Egli loda, per esempio, moll! scrit-

tori di drilto civile e politico; ma non e mai che ricordi un solo

scriltore o un libro solo di diritlo canonico
,
e quasi direste che egli

Ignori perfino 1'esistenza di queslo diritto , non che di tanle opere

doltissime che ne trattano
,
ovvero non si accorga punto delle intime

relazioni che esso ha con tutla la storia del mondo crisliano. Egli

parla dell' Hyde e dell'Anquetil che illuslrarono le antichita religiose

de' Persiani e dei Guebri
,
e celebra il Dupuis, aulore del libro non

meno assurdo che empio sopra YOrigine de tons Us cultes ; ma dei

moltissimi scrittori che hanno con tanta dottrina illuslrato le origin!

e le antichita cristiane ,
non fa pure un motto. Come sono per lui

nomi ignoti Graziano, Barbosa, De Luca, Fagnano, Pirrhing, Zallin-

ger, Ferraris
,
Bianchi

, Phillips e simili
,
autori ed illustratori insi-

gni di materie canoniche
;

cosi lo sono e Panvinio e Schelstrate e

Noris e Allazio e Bosio e Gretsero e Mamachi e Thomassin e Zacca-

ria, con cent' altri famosi per sacra erudizione.

Parimente e al tutto digiuna presso di lui la storia degli sludii bi-

blici
,
dei dogmi, delle eresie, delle controversie religiose, delie

scienze sacre, degli Ordini religiosi, delle Mission! e conquiste del

crislianesimo
; quasi nulla la parte agiografica e la biografica ; e

quasi nulla insomma tutta quanta e la storia della Chiesa, giacche

in cosi vasta moltitudine di scriltori che ne trattarono
, giungono a

poc' oltre una dozzina quei che il Rosa nella sua Storia delle storie

ha degnato ,
e spesso ancora con infelice scelta ,

di meutovare.

Non crediate pero, ch'egli si sia comportato piu equamente verso

la storia profana. Imperocche ancor qui egli lascia di si gran vani che

e una piela a vedere. Si occupa volontieri di linguistica, di economia

polilica e di altre discipline secondarie
;
e ne tralascia parecchie che

alia storia apparlengono come parti essenziali e primarie. La storia
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Ictleraria, 1'artistica, la scienlifica, la mililare, la diplomatica appena

son favorite di qualche cenno: le grandi raccolte di leggi, di diplomi,

di epislole , di document! legali ,
di tratlali internazionali, eke sotto

nome di Codici, di Regesti, di Carlularii, di Statuti e simili, SODO il

fondamenlo piu autenlico della storia , il Rosa le ha tutte sepolle in

alto silenzio, insieme con tulle le opere degli eruditi e dei crilici eke

vi kan sudato intorno : e di quelle vasle collezioni di scrittori e mo-

numenti anticki, delle quali la grand'opera del Muratori e uno degli

esempii piu illustri ,
il nostro Slorico appena e eke mentovi alcune ;

lasciando, non si sa perche, nelle tenebre il piu gran numero, e fra

esse
,
non pocke di sommo valore , come quelle del D'Ackery ,

del-

i' Eccard , del Fez , del Ludewig ,
del Bouquet ,

del Migne , del Bu-

ckon ,
del Guizot ecc. ; e non facendo neppure un cenno delle pub-

blicazioni importantissime eke oggidi escono in luce sotto gli occki

suoi in Italia
,
come YArchivio storico di Firenze

,
le Relazioni ve-

nete, e i Monumenta historiae patriae di Torino. Or come rnai un

libro osa intitolarsi Storia generate delle Storie
, quando dimenlica

tante parti e cosi essenziali della storica letleratura? E come mai puo

egli pretendere di dar un giusto ed ordinalo concetto dei progress!

materiali e ideali della sloria, quando non fa eke sfiorare qua e la

a capriccio alcuni punli del campo vaslissimo eke ella abbraccia?

Ouesta leggerezza e poverla del Rosa si vede non solo nelle clas-

si e calegorie di materia storica da lui trasandate
,
ma si rende vie-

piu palpabile a considerare i nomi degli autori ck'egli loda
,

e a ri-

sconlrarli con quei eke dimentica
,
non si sa se per ignoranza o par-

zialita ,
ma 1' una e 1'altra inescusabile. Per addurne qualcke esem-

pio , egli loda 1' Italia sacra dell' Ugkelli
1

, ma non dice verbo dei

Sammarlani, aulori della Gallia chrisliana, ne del Lequien e del suo

Oriens Chrislianus
,
ne del Florez e della sua Espana sagrada , ne

del Farlati e del suo Illyricum sacrum
,
ne di altri cotali nel mede-

simo genere pregiatissimi ; egli ricorda le storie ecclesiaslicke del

Calmet e del Fleury, ma di Natale Alessandro e del Tillemont non

fa menzione : leva alle stelle la storia del Goncilio di Trento del Sar-

1 Pag. 283.
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pi
1

,
ma non fa niun caso di quella del Cardinal Pallavicino ,

e so-

lo piu tardi ,
a lull' altro proposito , ricorda per incidente

,
avere il

Pallavicino scritto in italiano 2
,
ed avere opposto al Sarpi una sto-

ria lucida %
: tra i conlinuatori del Baronio 4 cita un Bosconio

(
vo-

lea dir Bzovio) ,
e dimentica lo Spondano : commenda gli elegant!

libri Historiarum Indicarum del gesuita Maffei
,
e sembra ignorare

le immortali storie di Daniello Bartoli
,
anzi si duole che dal 1630

al 1710, in oltant'anni 1' Italia non mostri uno storico egregio 3, co-

me se egregi storici non fossero e il Barloli e il Pallavicino
, fiorili

appunto in quel periodo ,
od egregi almeno quanto un Davila

,
un

Denina ed altri di minor conlo da lui lodali: fa bella menzione del

Micali 6, dicendo esser egli slato il primo tra i moderni a scrivere

la sloria dei popoli italiani
, indipendenti da Roma

, e non sa che il

Guarnacci pubblicava fin dal 1767 la grand'opera delle Origini ita-

liche: enumera tra le biografie piu rilevanti de' tempi nostri Tinfa-

me Storia del Sarpi scritta dal Bianchi Giovini
,
e dimentica le bel-

le opere dell'Audin, del Voigt, dell' Hurter, del Gfrorer, dell' Hock,

del Montalembert e di non sappiamo quanti altri troppo piu degnl

di ricordanza; loda il Savigny , e trascura Gustavo Hugo, principal

fondatore della scuola storica del diritto
,
e tace di Federico Stahl ,

tace dell'Haller e del Bonald, illustrator! insigni quant'altri mai del-

la scienza giurislica e politica.

Dopo queste e cent'altre omissioni di cotal falta riescono veramente

ridicoli quei calcoli che il Rosa va di tratlo in tratto facendo con ac-

curato studio del numero degli scrittori che nacquero o fiorirono du-

rante un dato periodo, col ragguaglio della loro patria o nazione; e

piu ridicoli ancora i ragionamenli che fonda sopra tai dati. A che

pro, signor Gabriele, pigliarvi cotanto fastidio? Non v'accorgete voi,

che con questa fatica fate un buco nell'acqua? Se voi ci deste it

conto esatto ed intero degli scrittori illustri che appartengono ad

un'epoca qualsiasi, voi avresle ottimo dirilto di ragionare poi sopra

la fecondita o sterilila relativa di tal epoca, e sopra 1'allivita compa-

1 Pag. 271. - 2 Pag. 285. - 3 Pag. 317. 4 Pag. 266. - 5 Pag. 291.

6 Pag. 93,366.
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raliva delle varie nazioni, e di filosofare a senno voslro sopra le

cause e gli effelti di essa. Ma, quando nel trar quel conto voi proce-

dete cosi alia carlona, quando commeltete ad ogni passo cosi enormi

dimenticanze, qual valore volete mai che abbiano i vostri compuli e

raziocinii?

Pigliamo ad esempio un de' periodi a noi piu vicini. Dalla nasci-

ta di Schlosser a quella di Balbo, dice il Rosa, corrono dodici an-

Di (1776-1789), ne' quali ebbero vita ventiquattro egregi scriltori di

materie storiche, che si ragguagliano a due ogni anno. La mela di

lutti appartiene alia Germania (e sono Schlosser, Niebuhr, Savigny,

Carlo Rilter, C. Gustavo Carus, Ukert, Raumer, Hotlinger, Grimm,

Dahlmann, Boeck e Gesenius), tre sono inglesi (Brougham, Hallam,

Washington Irwing),quallro italiani (Balbi, Orelli,Mai, Troya), due

svedesi (Nilson, Geijer), uno francese (Barante), uno belga (Fetis),

uno spagnuolo (Toreno) 1. E sopra questo computo entradi botlo a

far le sue considerazioni. Ma, piano di grazia, sig. Rosa; tutte le

Tostre considerazioni sono fiato sprecato, se e falsa la base male-

matica sopra cui le fondate. Ora, per dir solo di quelli di cui ci sov-

viene, ai Francesi voi dovevate aggiungere Abele Remusat e il Bal-

lanche e il Guizot, al quale altrove 2 voi togliele crudelmente sette

anni di vita
;
fra gl'Italiani non dovevate dimenticare un Alessandro

Manzoni
;
tra gli scrittori di lingua inglese non dovevate

oijiettere

il Prilchard, il Morrison e 1'irlandese Tommaso Moore, storico non

meno che poela illustre; fra i Tedeschi dovevate comprendere anche

un Klaprolh, un Bohmer, un Luden, un Yoigt, un Hurter; fra gli

Svedesi un Hammerskold; e a tutti quesli dovevate aggiungere un

Lelewel polacco, un Rask danese, ed altri cbe non cerchiamo; tulti

scriltori illuslri di malerie storiche, al pari di qualsisia de' vostri

ventiquattro, e tulli nali in quel medesimo periodo di dodici anni.

Lo slesso dicasi degli altri periodi, dove 1'Autore precede colla

medesima avventatezza, computando e ragionando sempre a vanve-

ra
;
come puo chiarirsene chiunque voglia prendersi la briga di

esaminarli. Da quel poco intanto che abbiamo esposto fin qui intor-

1 Pag. 364. 2 Pag. 391.

Serie VI, vol. V/, fasc. 387. 22 26 Aprile 1866.
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no alia sola parle materiale del libro, vede il lellore non essere slalo

troppo severe il giudizio che ne abbiamo recato fin da principle.

Una compilazione vasta si, ma indigesla, abborracdata e lacuno-

sissima, di notizie inlorno a scritlori e a libri storici, cucite insie-

me con un po' di filo cronologico, puo ben chiamarsi una miscea,

una rapsodia, una ferrana, un centone, un zibaldone insomma di

inemorie storico-bibliografiche; ma non merila il nobii titolo di

Storia generate delle Slorie.

Ci resla ora ad esaminare 1* altra parte, di natura sua assai piu

inaporlante, cioe la parte ideale del libro; ma Tanguslia dello spazio

ci costringe a differirla ad un allro quaderno.

II.

Origenes ab impietatis et haereseos nota... vindicates, per ALOISIUM

VINCENZI in Rom. Archigymn. Litterar. hebraicar. professorem
- Romae 1864. Vol. II in 8.* di pagg. XXXIII-545.

L' importanza e Fampiezza delle malerie, Iratlate in queslo lavoro

del ch. prof. Vincenzi, richiederebbero assai piu spazio a ragionarne,

che non e quello delle pagine destinate in queslo periodico alia ras-

segna della stampa. Faremo tuttavia di condensare nella stretlezza

del luogo a tali articoli prefisso quanto basti ad invogliare i lellori

di saperne piu oltre, rivolgendo le non poche pagine dell' Autore. II

volume che abbiamo solto gli occhi, si propone di provare, come

Origene fu lontanissirao dal meritare la mala taccia d' empio e di

eretico, essendo stato immune da tulti quegli errori, che come tali

erano allora condanuali dalla Chiesa. Niuna delle accuse falte al leo-

logo alessandrino sia dagli antichi, sia dai moderni, e prelerila o

dissimulata
; niuno degli scrilti origeniani, tuttoche scoperti recen-

temente, sfugge 1' occhio dell' Autore in questa discussione. Ma sic-

come 1' opera scrilta da Origene intorno ai principii fu creduta con-

tenere pressoche tutti gli errori ad esso altribuiti, in quanto abbrac-

cia quasi lulto il ciclo della teologia cristiana; cosi V Autore a que-

st' opera segnatamente volge la sua mira, e fino dalla prefazione ne

chiarisce il tilolo, ne divisa 1' intendimento, ne spone 1'istoria.
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II trattalo dei principii, gia ideato da Clemente alessandrino 1 col-

1'intento di confutare le false dottrine dei pagani e degli eretici raar-

cionili intorno alle origin! delle cose, fu poi composto e divulgato da

Origene, succeduto a lui nel reggimento della celebre scuola di Ales-

sandria. Qual fg;sse in tale opera rintendimento del nuovo maestro

alessandrino
,
eel palesa egli stesso dicendo ch' ei voile convincere

special mente gli errori di coloro i quali, coineche professassero di cre-

dere in Gesii Cristo, si dilungavano nondimeno dalla verita nonpure
nelle minime cose, ma e nolle massime. Come poi tale opera fosse ac-

colta dai cattolici, cio non puo defmirsi, conforme nota il Vincenzi, se

non distinguendo due tempi, 1' anteriore e il posteriore a Teofilo ales-

sandrino : nel primo essa fu lenuta in pregio di ortodossa, uel secondo

comincio a riguardarsi come infelta di gravissimi errori. Siffatto mu-

tamenlo fa temere al Vincenzi, non forse gli eretici da Origene con-

futati facessero di quest'opera cio che fecero certamente di altri scrit-

ti del temuto loro impugnatore. A questo sospetto aggiugne peso una

notizia, che il Vincenzi raccoglie dall'eresiografo sirmondiano, dove

questi tratta degli Apelliti, eretici uscili dalla scuola di Marcione.

Hos Origenes, scrive quell' anonimo antico, ita perfecte superavit,

ut eorum causa periodeutes fieret, et per singulas quasque urbes

per orientem eundo praedicaret. Et quia innumerabilia sunttracta-

torum eius volumina, haeretici superati libros eius ad suos libilus

callidissima argumentatione mularunt, ut, quos vellent decipere ,

dicerent, ita Origenem suis expositionibus definiisse. Unde quicum-

que hodie Origenem legit , si prudenti eum novit recitatione distin-

guere, deprehendit loca ab haereticis maculata. Quod ita esse, san-

ctus Pamphilus martyr in suo Apologetico declaravit 2. E di fatto,

consistendo 1' errore fondamentale di Marcione e dei suoi successor!

nella loro dottrina intorno ai principii del? universe 3, non e a cre-

dere, che quegli eretici fossero meno sollecili in corrompere questa

opera Dei principii di quello che furono in guastare gli allri scritti ori-

geniani di minor conto. Col mezzo di questa ipotesi agevolmente si

1 CLEM. ALEX. Strom. Ill, 2 coll. V, VI.

2 Praedestinatus, L. I, c. 22.

3 Philosophumenon, Lib. VII, c. 3, ed. Cruic.
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rende ragione delle conlrarie traduzioni che ci sono rimasle dopo la

perdila dell' intero testo originate. Cosi di leggieri s' intende, come

S. Panfilo nel principio dell' Apologia pole affermare che Origene

nell' opera Dei principii custodi fedelinente la predicazione apostoli-

ca, mentre molti altri lo accagionarono poi di aveivjuivi insegnalo

dommi eterodossi. Opina pertanto 1'Aulore, che i Marcioniti per ven-

dicarsi della sconfitla ricevuta da si terribile avversario facessero ,

deli' opera cattolica Dei principii e di un libro gnoslico dello stesso

argomento, una terza opera piena di tutti quegli errori, che poi sgra-

zialamente furono apposti ad Origene.

Go premesso, 1' Autore entra a discutere quale delle due tradu-

zioni debba slimarsi piu conforme al testo originale, quella di S. Gi-

rolamo o quella di Rufino
;

e per via di un laborioso esarae aggiu-

dica la preminenza alia ruflniana, siccome a quella che pienamente

concorda colle doitrine allrove insegnate da Origene ,
e corrispon-

de all' argomento tratlato nei singoli luoghi, e si conviene coi passi

genuini allegati dal marlire S. Panfilo nell'Apologia. Vero e che Ru-

fino confessa di aver correlto il codice greco ;
ma questa Candida

confessione, anziche nuocere, giova non poco all'assunlo dell'Autore.

Perocche Rufino afferma di aver emendati o pretermessi solamente

alcuni tralli attinentisi alia doltrina trinitaria
; aggiugne di aver cio

falto soltanlo dove trovo il suo codice conlrario alle doitrine di Ori-

gene; avverle ultimamente che le sue correzioni riguardano solo al-

cune parole incautamenle poste ed alcune cose discordanli daW ar-

gomento. Onde si conferma quanlo altronde sappiamo, cioe che Ru-

fino pose molto studio nel paragonare le diverse opere dell'Alessan-

drino, valendosi a tal uopo dei migliori codici che gli vennero tro-

vati, laddove S. Girolamo, occupatissimo in altri lavori, non enlro a

disaminare la integrila dei codici origeniani, non istitui accurata

comparazione tra i varii lavori dello stesso scrittore
,
e spinto dal

suo zelo dinunzio ai fedeli le eresie da se trovale nei codici che ave-

va alia mano.

Non si creda peraltro, che 1'apologia tessuta dal Vincenzi si fondi

unicamente sulla preminenza della traduzione di Rufino. Essa si

fonda smTesame comparative delle diverse opere di Origene e sulla
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discussione di lulli e singoli i capi di accusa, onde fu gravato il suo

nome. II qual metodo obbliga 1' Aulore ad allegare i Iralti parallel!

di tulle le opere origeniane ed a correre quasi lullo il campo della

leologia crisliana. In quesl' opera lunga e falicosa Iroveranno i let-

lori im andare precedulo sempre dal semplice inlenlo di chiarire la

verila e regolalo coslanlemente a norma delle piii sicure leggi cri-

liche ed ermeneuliche. Quando accade di dover cimenlare 1'aulenti-

cita e V inlegrila di alcuni scrilli allribuili ad Origene ,
la loro di-

scordia dalle opere genuine del medesimo scrillore e la conlrarielS,

delle senlenze sovr' essi pronunciate dagli anlichi Padri fornisce al

Vincenzi un doppio criterio per giudicare della loro sincerita.

Cosi, a cagion d'esempio, il Commenlario del primo salmo truovasi

ripreso , siccome erroneo contro il domma della risurrezione , da

S. Epifanio , metflre prima di lui era stalo allegalo da S. Panfilo in

difesa della orlodossia di Origene sopra quel domma e dopo di lui

fu commendato ai fedeli da S. Ilario. Di che inferisce il Vincenzi

che Epifanio lesse un codice falsato di quel Commenlario , laddove

Panfilo phi vicino di lempo all' Aulore ebbe il codice genuino, che

si serbava inlero anche al lempo di Ilario nell'occidente. Cosi nel

Dialogo contro Candido valentiniano, nel quale si difendono dottri-

ne ripugnanli a quelle di Origene , il Yincenzi ravvisa quel dialogo

adulleralo da mano eretica ,
di cbe Origene si querela nella sua fa-

mosa lettera agli amid alessandrini. Quanlo si e poi all' esame

dei lesti genuini, si scevera quivi sagacemenle il ragionamento ipo-

lelico, o vogliamo dire ad hominem
,

dall' assolulo che muove dai

prindpii comuni; la semplice proposta dei dubbii, che possano occor-

rere ai lellori, dalle afiermazioni dello scrittore; il senso apparente

dei lesli solitarii dal vero che si raccoglie da lullo il contesto ;
1' in-

tendimenlo medialo dell' allegoria, si famigliare ad Origene, dall' im-

mediato che allri voile cogliere da cerli passi delle opere origeniane;

e sempre si -ha la menle allo scope speciale che lo scriltore alessan-

drino si proponeva in ciascun passo o sia di confular 1'errore o sia

d' illuslrare la verila. Con lali avvisi 1' Aulore \iene dimoslrando

parlitamenle che tutli i luoghi genuini di Origene ,
nei quali parve

agli avversarii di trovare gravi errori, non solamente sono suscellivi
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di relta interpretazione ,
ma la richiedono di necessita

, quando si

leggano alia luce d'altri luoghi piu chiari dello stesso scriltore. Ma

perche i nostri leltori abbiano un saggio della critica dell' Aulore,

compendieremo qui la tratlazione dell' argomenlo per avvenlura piu

malagevole, qual e quello die si riferisce al composto umano riguar-

dato da Origene, secondo ne parve a molti, come un effetto penale

di reati precedent! alia unione dell' anima al corpo.

II capo VIII del secondo libro Dei principii secondo cerla lezione

sembra contenere questo errore, in quanto parla della condizione

delle anime umane innanzi al loro ingresso nei corpi : ma nol con-

tiene veramente
, se attendasi alia versione di Rufino

,
la quale in

questa parte riferisce fedelmente il senso originale. Quivi si tratta

della condizione dell'anima umana innanzi e dopo il peccato origina-

le, e si afferma, ch' essa fu creata spirito (*5y.z)', ma poi, spentosi

in essa il fuoco della carila, divenne anima
(tjwyjif))

cosi delta da tale

raffreddamento (dkb TOU ^6/siv). E' che di tale caduta e non d'altre

parli Origene, si conferma con un chiarissimo tratlo della Omilia VIII

da lui composta sopra Geremia : Tutti nel mondo cademmo per lo

peccato. . . . Tutti muoiamo in Adamo. Cosi cadde il mondo ed ha

mestieri di rialzamento, affinche tutti siamo vivificali in Cristo. Do-

ve il Yincenzi osserva che una simile accusa si muove comunemente

ancora a Taziano
,
da cui parecchie cose lolse Origene ; eppure Ta-

ziano nel suo discorso contro i genlili nega espressamente la preesi-

stenza delle anime ai corpi umani dicendo
,
che I'anima non fu mai

senza corpo. Che se S. Girolamo lesse al capo III del terzo libro

Dei principii un tralto, in cui si riconoscono a rispetto di certe ani-

me merili precedent! al loro ingresso nel corpo ; questo tratto truo-

vasi essere diverse nel codice di Rufino ,
dove si parla solo di me-

riti precedenti alia nascita degli uomini, e se ne allega in pruova 1'e-

sultanza del Battista nell' alvo materno. E qui di passata il Vincenzi

avverte, come dalla dottrina origeniana sopra la liberta deU'arbitrio

umano anche dopo la morte , di che trattasi nel passo allegato , non

puo inferirsi
,
che Origene ammettesse

,
come parve ad alcuni

,
la

capacila di peccare nelle anime beate. Perocche Origene stesso nel

suo sesto libro sopra 1'Epistola di S. Paolo ai Romani dice il contra-
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rio nei termini seguenti : Che sia quello die ne' secoli avvenire n-

tenga la liberta dell' arbilrio dal ricadere in peccato, ce lo insegna

I'Apostolo con dire che la carila mai non cade. V'ha sibbene un

passo ,
nel quale Origene fa raenzione delle anime esislenli prima

dei loro corpi , e leggesi nel Commentario sopra S. Malleo, dove si

spiega la parabola della vigna e degli operai. Ma poiche ne Pan-

filo , ne Ambrogio ,
ne Girolamo , ne Rufmo

,
ne verun altro degli

antichi trovarono cbe riprendere in quel Commenlado
,

il Vincenzi

a buon diritto sostituisce la voce s^w (/won) alia voce r.p6 (innan-

zi) ,
sulla quale sola si fonda il supposto significalo di quel passo.

E di falto gli esempii quivi recati
,
di Samuele valicinanle e di Ge-

remia orante pel popolo dopo la morte , mostrano che vi si parla

solamente della operosila delle anime fuori del corpo ,
non prima

della loro unione col corpo. Oltrediche le interpretazioni ,
che Ori-

gene diede del secondo capo della Genesi, escludono affalto la sen-

tenza che gli si voile imputare, di aver considerate la unione dell'a-

nima col corpo come una pena di colpe anteriori. Cosi nel secondo

libro Dei principii (
CC. VIII

,
IX.

) dopo avvertito il divario delia

creazione delle beslie da quella dell' uomo : Quanta all' uomo
, sog-

giugne Origene, benche niuno ne dubiti, ne possa veruno muoverne

quislione, la stessa Scritlura divina indica che Dio ispirb nella fac-

cia di hi un soffio di vita , e I' uomo fu fatlo in anima vivente. Ne

a dimostrare, che Origene credesse le anime discese dal cielo nei

corpi umani per loro casligo , punto vale cio che Origene scrive

della discesa e della salita delle anime al . 29 del libro Delia ora-

zione. Mercecche Origene a proposito delle parole: Non cindurre

in tentazione parla quivi delle pruove, cui sottostanno gli uomini nel-

la vila presente ,
e sotlo la melafora della discesa intende il cadere

in peccalo, come solto quella della salila intende il virtuoso operare.

Che se quivi parla delle anime
, per tal vocabolo intende gli uomini

secondo 1'uso tanto frequenle nella santa Scrittura, dalla quale pure

sono tolli i traslati del cadere e del rilevarsi. Checche dunque opi-

nasse Origene intorno alia introduzione delle anime nei corpi umani,

dove la Chiesa non avea definilo la verita da tenersi , non si puo

impulare ad Origene la sen tenza che nel corpo umano riconosce un
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luogo di pena per peccati anteriormenle commessi dall'anima. E que-

sto basti alia presente rassegna per saggio di quel molto che ciascu-

EO potra leggere di per se nell' opera del Vincenzi.

Dopo aver difeso Origene dalla taccia d'empio e di eretico in tulli

i punti di dottrina, che diedero occasione a tali accuse , raccoglie il

Vincenzi le preziose testimonialize rese da quel teologo alia verila

callolica, singolarmenle intorno ai punti chiamati in dubbio dai mo-

derni elerodossi, doe dire ai Sacramenli della penilenza, della euca-

ristia e del matrimonio, alia invocazione degli spiriti beati ed al pri-

mato della Sede romana. Da ultimo rincalza il suo ragionamento

con una robusta argomentazione, onde mostrasi assurda la supposi-

zione della eterodossia e della empieta, imputata ad Origene ;
ma di

questa noi non toccheremo se non di volo per non trapassare i nostri

eonfini. In tale ipotesi Origene avrebbe insegnato pubblicamenle

quegli errori medesimi, che avea preso a confutare nel pagano Celso

e negli erelici Valentino
,

Basilide e Marcione. E tanta empieta di

dottrine non sarebbe slata avverlita ne dal suo discepolo S. Grego-

rio il taumaturgo , ne dai Vescovi di Cesarea
,
di Tiro , di Cappado-

cia, di Atene e delle varie sedi dell'Arabia, coi quali lutti egli reslo

sempre in comunicazione ecclesiastica? Ollrediche come puo egli

supporsi che quel grande ingegno empisse i suoi scritti di manifesle

contraddizioni, affermando in un luogo e negando in un altro la spi-

ritualita\ di Dio , la divinila del Verbo umanato , la creazione del

mondo , il libero arbitrio della volonta umana ,
la risurrezione dei

corpi umani, la eternita delle pene? Possibile, che da tanto scom-

piglio di lutlo 1'ordine intellettuale venisse quel virtuoso tenor di

vita, che neppure i nemici osarono di negare ad Origene ? Possibile

ch'egli abbia tenuto tulto il conlrario di quella fede, per la quale non

solamente veglio e sudo tan to
,
ma combalte valorosamente fino alia

prigionia ed alia tortura? Se da tullo questo insigne lavoro del ch.

prof. Vincenzi discenda la conclusione ch' egli annunzia nel lilolo del

volume, noi lasceremo giudicarlo ai lettori
;
diremo solo a conforto

dell' Autore, che forse la piu grave difficolla da superarsi in questa

controversia sara.tulta estrinseca al merito della causa, enascera da

quel genere di pregiudizii, che Bacone amo chiamare idola tribus.
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in Flandra nel quattrocento, copiato un dipinlo

di leggiadra composizione di Giovanni Van Eyck,

detto altramente di Brugia. L' argomento e stato

dalla stretlezza sua uaturale per ingegno dello

scrittore allargato di molto: avendo egli preso

quindi occasions di parlare della mirabil arte de-

gli arazzieri, dei suoi progress! e del modo di

mantenerla tultavia in onorc.

FARABULINI DAVID Sopra un antico arazzo fiammingo, rappresentante Ge-

sii Bambino in grembo alia Madre, e 1'adorazione degli Angeli e degli

uomini, discorso del canonico prof. David Farabulini. Roma, lipografia

delle Belle Arli 1866. Un opusc. in 8. di pag. 58.

II prof. Ernesto Ferfter fu forse il primo a far

menzione nella sua Guida pei viaggiatori in Ita-

lia d'un vaghissimo arazzo fiammingo che ser-

basi in Roma e fu ullimamente ripuUto e ram-

mendato nell' Ospizio aposlolico di S. Michele.

Ivi e figurata la Vergine col Bambino in grem-
bo

;
nove angeli e quattro paslori 1'adorano ;

e

molte altre invenzioni e figure lo abbelliscono.

Tutto il quadro e selte palmi romani alto, targo

un po' piu di otto. Or di questo arazzo dolta-

mente e saggiamente favella col suo solilo buono

FIRENZE Corriere della sera, Giornale politico, sociale, quotidiano. tiren-

ze 1866, lip. Toscana, diretta da A. Oltonelli, via delle belle donne n.

piano terreno. L'associazione per lo Stato pontificio e di Lire it. 9 un tri-

meslre, 18 un semestre, 34 un anno : pel resto d'ltalia, lire 7,50; 15; e 28

rispetlivamente.

Corre 1'anno quarto dacche il Firenze discese mandiamo i congralulamenti piu sinceri , anzi

nell' arena a combattere in servigio dei piu sani i piu vivi ringraziamenti da parte dei buoni cat-

principii politici e delle piu sante verita reli- tolici italiani: e facciamvoto che esso seguasem-

giose: e in questo tempo ha dalo hella pruova pre ad averne liete le accoglienze., come ne ha

del suo coraggio e della sua abilita. Noi gli il merito.

FOGLIANO CARLO La divina maestra, ossia esercizii spiritual"! che Maria

santissima propone a' suoi divoti, nel mese di Maggio, pel sacerdote

Carlo Fogliano, collegiale al santuario d'Oropa; quarta edizione con ag-

giunte. Torino 1866, Pietro di G. Marietli, tipografo pontificio. Un vol.

in 32.* di pag. 264.

GAUTRELET F. La Domenica rispetto alia Religione ed alia Sociela, per
F. H. Gautrelet d. G. d. G., versione dal francese del P. Giulio Buffoli,

della medesima Gompagnia. Modena, tipogr. dell' immacolata Concezio-

ne 1866. Un vol. in 16. di pag. 181.

L' osservanza della Domenica nel doppio suo

obbligo di non lavorare e di santiflcarla con atti

religiosi ,
e a un tempo slesso indizio certo e

mezzo efficacissimo di pubblica onesta. Guai a

quel popolo , che profana la Domenica ! Eppure
cio siva introducendo ad arte nell' Italia dai

moderni suoi riformatori ! Per opporsi a questa

empieta e sventura varra molto la diffusione del

TOlumetlo qui annunziato. E forse quello che tratta

piu compiutameule questo argomento. Esso ha

cinque capi, ognun dei quali svolge una proposi-

zine di gran rilievo. Eccole tutte e cinque : I."

La Domenica simbolo e compendio della Religione

tutta quanta; H. a Osservata e pegno certo come

ne e condizione necessaria della santificazione del-

1'uomo
;
III." Di cui assicura la felicita procuran-

done fino da questa Tita il vero bene
,
IV .

a Pro-

fanata trae dietro a se ogni disordine e calamita ;

V.a Somma e dunque 1'importanza dell'osserrarla :

ma quali ne saranno i mezzi?
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GIGLI GIROLAMO Le opere di S. Gaterina da Siena, gia pubblicate da

Girolamo Gigli , completate e riprodotte. Roma 1866, tip. in piazza di

Montecitorio 119. Tre volumi in 8.

Quest' opera gia da noi annunziata si Tende presso il sig. Pielro di G. Marietli in Roma al

prezzo di scudi ire.

GRASSI GIOVANNI II discorso reale del 18 Novembre 1865, per 1'avv. Gio-

vanni Grassi. Bologna 1865, tipogr. Mareggiani alVinsegna di Dante, via

Malconlenti 1797. Un opusc. in 8. di pag. 22.

Dair analisi che il ch. signer avvocato Grassi ca Tolonlariamente accetlata. Brulta condizione e

fa delle parole dette dal Re all' apertura delle quest;), ma quel che e piu lirullo, si e che essa e

Camere, deduce che nelle leggi 1'llalia non ha che piu che Tera , come dimostra evidentemente il

il caos, nelle flnanze la dilapidazlone, nella po- coraggioso scrittore di quest'opuscolo.

lilica la precariela, nella religione la scomuni-

GRASSI MARIANO Relazione storica ed osservazioni sulla eruzione etnea

del 1865, e su' tremuoti flegrei che la seguirono, letta all'Accademia di

scienze, leltere ed arti di Aci reale, per Mariano Grassi, membro corri-

spondeote dell'Accademia di Scienze e Lettere di Palermo ecc. ecc. Ca-

tania 1865. Un opusc. in 8. di pag. 92.

In questo secolo tre famose eruzioni sono av- sia, ecco ora venire alia luce una descrizione mi-

Tenutesull'Etna: quella del 1832, quella del 1852, nulissima nei partlcolari, prudente nella critica,

e 1'ultima del 1865. Le prime due atlirarono i e cos'i piena di fatli important! descritti con ogni

piu zelanti geologi dell' Europa a visitare quel accuratezza, che scusa davvero una visita perso-

gruppo di vulcani che e 1'Etna: 1'ultima, che nale in quei luoghi. II sig. Grassi mostra nel farla

pur fu molto piu delle allre importanle, ha mos- mollo valore nelle scienze flsiche , specialmente

so molto meno la dotta curiosita , forse perche nella geologia x uno spirilo d'osservazione molto

1'attenzione era volta alle eruzioni morali, che aculo, e una piu che ordinaria diligenza.

minacciavano di scoppiar fra i popoli. Comunque

GUILLOIS AMBROGIO Spiegazione dogmatica ,
morale

, liturgica e canonica

del Catechismo, colla risposta alle obiezioni attinte dalle scienze, per

oppugnare la Religione ; opera dell' ab. Ambrogio Guillois, parroco di

Mans, offerta a S. S. Pio IX, che I'onoro di un Breve di ringraziamento,

e corredata dell'approvazione di varii Cardinali, Arcivescovi e Vescovi;

traduzione del can. Baldassarre Mazzoni, seconda edizione da esso cor-

relta e ritoccata. Firenze, per Cesare Rattazzi, editore libraio. Vol. 4

in 8." dipag. XXI1I-568, 564, 588, 540-47.

Per far pregiare quest'opera basta assicurare i sul principio del primo volume. Noi rimandiamo

lettori che il titolo non mentisce, quando parla i nostri lettori a quello che ne dicemmo a pagi-

delle approvazioni e delle lodi avute dall'Epi- na 232 del vol. VI, Serie V.

scopato; come puo vedersi nei testi stampati

KLITSCHE DE LA GRANGE ANTON1ETTA - - Ottavia. Racconto di Antonietta

Klitsche de la Grange. Modena, tip. dell' 1mm. Concezione 1866. Un vol.

in 16.' di pag. 166.

Ad ogni novella elucubrazione della nobile cio non tralasceremo di notare che qui e la vi

Autrice noi troviamo il suo lavoro migliore del e corsa qualche inesattezza sulla mitologia pa-

precedente. In questo che annunziamo la favola, gana e sui costumi romani del quarto secolo : e

come parlano i retori , e bella e naturale, ed che Oltavia e piu rigorosa ne'suoi principii che

ha per base alcune memorie storiche del tempo non esige strettamente il diritto ecclesiastico,

di Costantino: le scene veramente interessanli Ma questi nei non tolgono punto che il Raccon-

vi abboodano, e s'intrecciano con felice agevo- to non sia eccellente lettura, Sana, morale, at-

lezza, i caratteri sono spiccati, svariati, ben so- trattiva, e da porsi con frutto nelle mani dei

stenuti insino al flue : quello di Oltavia in modo giovani e anche delle fanciulle.

particolare, e quello di Afro schiavo etiope. Coa
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L. V. L. Lo spirito della Chiesa nella liturgia della settimana santa, ossia 1'of-

ficio di quest! giorni, tradotto e dichiarato per 1' intelligenza d'ogni clas-

se di persone, per L. V.L. canonico dell'insigne caltedrale di Orvielo. Mi-

lano, tip. e libreria arcivescovile ditta Boniardi-Pogliani di Ermen. Be-

sozzi 1866. Vn vol. in 8. di pag. VII, 544.

MALATESTA SAVERIO Cenni sulle strade e le passeggiate di Roma, esposti

in forma di dialogo da Saverio Malatesta. Narni 1864, tipogr. Gattame-

lata, diretta da A. Trinchi. Vn vol. in 8. di.pag. 223.

Non si puo negare che la ckta di Roma uni- no e il Senatore, i quali cosi atluosamente studia-

sca in se due eslremi opposti, magniflcenze su- nooraogni mezzo di ripulire, migliorare, abbellire

perbe e eontrapposti lalvoita poco decenti a ca- questa nobile citta, vorra considerate il libro del

pitale si illustre. Questa contraddizione va ora Malatesla come un voto della popolazione intera,

sparendo a poco a poco, grazie allo zelo del Go- e presi in considerazione quei consigli per mano

verno, del Municipio e dei privati. Tra i quali a metterli in opera, se buoni, o a'cangiarli in

il ch. sig. Malatesta in questo suo opuscolo non altri migliori, che 1'esperienza e il piu protratto

si contenta di fare lament!, ma suggerisce i ri- studio sapra trovare.

medii opportuni. Speriamo che il Municipio ronia-

MANC1NI NAZARENO Compendio di Meccanica elementare, teorica e pratica

del P. Nazareno Manciai della Compagnia di Gesu, professore nel Colle-

gio Romano. Roma, coi tipi delta Civilta Cattolica 1865. Vn vol. in 8." di

pag. 317.

Per giudicar drittamente di un' opera bisogna glior proposito certo non poteva imporsi. Vi e

esaminare due cose: quale sia lo scopo propo- riuscito? Noi crediamo che si. Le parti principal!

stosi dall'autore, e come 1'abbia esso conseguito. della meccanica, tanto pei solidi, quanto pei li-

Or lo scopo propostosi dal ch. p. Mancini si fu quidi, e per gli aeriformi vi son trattate a suffi-

di fornire un corso di meccanica elementare a cienza; e non v' e teoria utile che siavi omessa.

quei giovani studenti, che appena sapendo i pri- Le dimostrazioni sono desunte dalla geometria e

mi elementi delle matematiche, e non potendo dall'algebra: svolte con chiarezza, ecompendiate

dare a questo studio che un anno solo e cio per nelle piu semplici e piu leggiadre formole che

mezz'ora al di; pur tuttavia vogliano apprendere siensi esposte. Le applicazioni pratiche abbondano

con sufficiente profondita i principii piu univer- in una serie di problem! e di casi special!, rap-

sali di questa scienza utilissima. Vi sono altri presentati da numeri. E tulto cio e logicamente

corsi elementari di meccanica: ma essi non cor- concatenate con oltimo fllo di discorso, che Tal

Tispondono a quelle circostanze: poiche altri sono molto alia intelligenza e alia persuasione degli

troppo elementari e pero leggerissimi, altri troppo alunni. E dunque otlimo cotesto corso: e tra gli

aridi e gremiti di formole e di calcoli
,

e pero autori italiani non ne conosciamo altro, che possa

non capiti, allri mancano di molte teoriche che dirsi piu acconcio alia buona istruzione della gio-

le scoperte moderne han rese necessarie, altri ft- ventu sia ecclesiastica sia secolare, che non po-

nalmente van troppo per le general! e non di- tendo consecrarsi esclusivamente agli studii ma-

scendono mai alle applicazioni. Egli dunque si tematici, voglia non per tanto averne piu che

e proposto di evitare tutti questi scogli : e mi- mediocre conoscenza.

MENGOZZI LUIGI I conventi : dialogo di Luigi Mengozzi; proprieta lettera-

ria 1866. Civitavecchia, tipogr. Strambi. Un opusc. in 16. di pag. 24.

un Dialogo scritto in bei versi sciolti, e con li obbiezioni che si fanno dagli empii contro i

molto affetto verso gli Ordini claustrali, e con- convent!,

tiene in poco spazio le risposte alle principa-

MISLEI GEM1NIANO Le leltere di S. Paolo, Apostolo di tutti i tempi, spie-

gate ad istruzione e conforto dei cristiani per Geminiano Mislei d. G. d. G.

Roma, lip. della Rev. Cam. apostolica 1866. Due vol. in 8. di pag, XVI,
867, '372.

Per ora ci contentiamo di semplicemente annunziare quest'opera , la quale si yende al prezzo

di scudi tre alia tipografia Salviucci in Roma.
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NARDI FRANCESCO Ricordi di un viaggio in Oriente, di Monsignor France-

sco Nardi, pubblicati per le felici nozze del conte Cesare Meniconi Brac-

ceschi, guardia nobile di Sua Santita, colla contessa Maddalena Savor-

gnan di Brazza. Roma, stamperia della S. C. de Propaganda Fide, amml-
nistrata dal socio cav. P. Marietti 1866. Un opusc. in 8. di pag. 78.

Chi ama di passare alquante ore in una let- in Oriente. Quel suo stile vibrato e caldo suol

tura che cangi ad ogni tratto di materia, che dar anima'e varieta a qualsivoglia argomento chc

parli un po' di ogni cosa, e ne parli bene, che svolga: ma quando quest'argomento e per se Ti-

istruisca molto, e diletti quanto istruisce, legga vace, e pieno di mille novita curiose, non e dire

i Ricordi scritti da Mons. Nardi del suo viaggio quanto riesca leggiadro, e come penetri e piaccia.

PAPALINI FRANCESCO L'oremus di Pio IX: Parafrasi di Francesco Papalini,

pubblicata per la solenne ricorrenza del dodici Aprile. Roma, tip. Monal-

di 1866. Un opusc. in 16. di pag. VI/, 29.

L'Oremus, che dal sig. Papalini e qui due volte diant muros eius. Exaudi populum tuum cum mi-

parafrasato in buoni versi, e composto da Pio IX sericordia: avertatur furor tuusapopulotuo,quia
e contiene una sublime preghiera per Roma, tutta congregati sunt inimici nostri , qui gloriantur

intessuta di parole appropriatissime delle divine in virlule sua. Sel tu contere virlutem illorwm,

Scritture. Esso e il seguente. Oremus. Civitatem et disperge illos, ut cognoscant quia non est alms

istam circumda, tu Domine, et Angeli tui cusio- qui pugnel pro nobis, nisi tn Deus noster.

PARIA GIUSEPPE Grammatica della lingua italiana, di Giuseppe Paria d. C.

d. G. Sesta edizione. Torino, per Giadnto Marietti tipografo-libraio. Un
vol. in 16. dipag. 371.

PARNISETTI G. PIETRO Osservazioni meteorologiche, fatte in Alessandria

alia specola del seminario, 1865
;
anno duodecimo. Alessandria, tipogr.

Astuti Carlo 1866. Un opusc. in 8. di pag. 35.

Son raccolte in quest'opuscolo tutte le osser- atmosferica, 1' umidita dell' aria , le piogge, le

vazioni meteorologiche fatte nella specola del nevi, 1'evaporazione, lo stato atmosferico, 1'ozono

Seminario di Alessandria, correndo 1'anno 186o: ed i venti. L'egrgio Pietro Parnisetti, direttore

c vengono riferite con quella lucidila chest ri- di quella specola e scrittore dell'opuscolo, non

cerca nolle esposizioni di tal genere. Le osser- pud non riporlar lode per la sua diligenza, da

vazioni risguardano la temperatura, la pressione quelli che collivano siniili studii in tutta 1'ltalia.

PAVY LUIGI ANTONIO AGOSTINO Del celibato ecclesiastico, per Monsignore

Luigi Antonio Agostino Pavy, vescovo d'Algeri, versione del canonico

Pierfilippo Lobetti, con aggiunte relative alPattual diritto italiano. Par-

ma, Pietro Fiaccadori 1866. Un vol. in 16. dipag. XV, 359.

Nel 1850 un cerlo Montmilly che avea rice- quindi a trattare la questione legale del codice

vuto 1'ordine del Suddiaconato, si presento al po- francese: e dimostro come non era bisogno cer-

desta di Bona per contrarre innanzi a lui matri- car quivi un espresso articolo , ma baslano gli

monio. Fu respinto. Ricorse al tribuuale di Bona, anlicai canoni della Chiesa, passati nel gius ro-

il quale sentenzio che non essendo tra gl'impe- mano e nel drilto pubblico francese, e riconosciuli

dimenti del codice civile menlovato 1' ordine sa- dal Concordato; conferme le dottrine dei piu an-

cro, ogni prete potea contrarre matrimonio civile, lichi giureconsulti, e parecchie sentenze delle corti

II Podesta di Bona, eccitato dal Governatore ge- di appello e di cassazione. Gli studii e i voti del

nerale di Algeria, e animato dall' approvazione delto Prelate ottennero il loro intento: il tribunate

dei Ministri a Parigi, si rese opponente a quella di Bona riformo la sua sentenza, e la corte d'ap-

sentcn/a. Un tal fatto eccito vivo rumore in Al- pello di Parigi confermo quest' ultima decisions,

geria, e Mons. Pavy, Vescovo d'Algeri, crede suo Una tal questione interessa vivamente anche

uflkio pastorale d' illuminare la pubblica opi- I' Italia, ove s' e prodotto, dopo la fatal legge del

nione intorno ad una questione cosl importante. matrimonio civile, un caso analogo. Egli e stato

Egli scrisse adunque delle lettere, in cui favello dunque un felice consiglio quello di tradurre il

prima in genere del celibato, e poi in ispecie libro del dollo Prelate, e piu felice ancora quello

dell' impedimento dirimente che gli ordini sacri di applicarlo alia condizione presente della le-

pongono al matrimonio nella Chiesa latina. Venne gislazione in Italia. Cio fa 1'autore nell'Appendice
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posla in fine del libro, ove il molto esperto suo li motivi offre la legislazionc altuale deTI'Ilalia

tradultore stampa tcstualmente le risposte da lui per condannare di nullita il matrimonio del preti

avute da riputati giuristi al seguente quesito: Qua- e dei religiosi"?

PECORINI CARLO - Avvenlure di Bernardino della Serra, ossia il piu inno-

cente e ridicolo tra gli avventurieri, pel sac. D. Carlo Pecorini Ge-

nova, tip. della Gioventii 1866. Un vol. in 32. di pag. 208.

Chi vuole isvagarsi con risa schiette e prolun- fa smascellar dal ridere. Ma questo e riso inno-

gate legga le At-venture di Bernardino delta Ser- cente, riso che esilara senza corrompere : perche

ra. Egli fu un ceryellino stravaganle, d'ingegao nulla v' e che non sia crislianamente non solo

vivo, ma non levigato da coltura nessuna ,
una decenle, ma onorato e islruttivo. Leggasi adun

pasta d' oro pel cuore
,

schielto come 1' acqua, quo tra le brigate di giovani che voglion ralle-

persuasissimo d' essere un' area di giudizio e di grarsi insieme. Sappiasi pero che per serbare il

valore, un po' manesco, ma piu che un po
1

co- caraltere del protagonista, alia favella italiana che

dardo. Con tali qualita non v' e ventura lepida adopera il Pecorini nel raccontare, mischiansi il

che egli non incontri: anzi tutta la sua vita da dialetto valtarese-genovese in bocca di Bernardino,

bambino tant' alto fino all' eta provella e un con- 1'eroe di queste Avvenlure, e in bocca alle persone
tinuo successo di casi strani e ridicoli. Qucsli che conversan con lui i dialelti loro proprii, che-

adunque, veri o flnti chesieno poco imporla, ven- sono per lo piu il piacentino, il parmigiano, il mi-

gono narrati con molta lepidezza dal sig. Peco- lanese, il genovese, il romagnolo. Molti avran for-

rini: e ogni capitoletto che conla un caso nuovo se piacere di poter guslare un po' quest! dialetli.

PEROSINO GIAN SEVERING Nuova Grammatica latina secondo il raetodo di

fiurnouf, compilata ad uso delle tre prime classi ginnasiali; seconda edi-

zione corretta e migliorata. Torino 1866, tip. Arnaldi, via S. Agostino
n. 6. Un vol. in 16. di pag. 124.

PERRONE GIOVANNI Praelectiones theologicae, quas in Coll. Rom. S. I.

habebat loannes Perrone e Societate lesn, in eod. Coll. Theologiae Pro-

fessor. Editio trigesimaprima emendatissima, novissimis cl. auctoris ad-

ditionibus ac notis ornata et aucta. Volumen IV: De Deo Uno et trino

Taurini ex officina stereotypographica Hyacinthi Marietti 1865. Un vol.

in 8. di pag. 304.

PINAMONTI G. PIETRO La Religiosa in solitudine del P. G. Pietro Pinamon-

li, della Compagnia di Gesii Roma, tip. e libr. poliglotta de Propa-

ganda Fide 1866. Un vol. in 16. di pag. 440.

QUELOZ B. La pieta del cristiano verso i morti, secondata per ogni tempo
dell'anno e nel mese di Novembre con pii esercizii e regola di vita cri-

stiana, aggiuntovi la nozione di una recente arciconfraternita per i defun-

ti, per il Padre B. Queloz, Proc. Gen. della Congr. del SS. Redenlore. To-

rino 1865, tip. di Pielro Marietti, piazza B. V. degli Angeli, num. 2. Un
vol. in 32. di pag. 420.

ROHRBACHER Storia universale della Chiesa cattolica, dal principio del

mondo fino ai di nostri, dell' abate Rohrbacher, doltore in Teologia del-

rUniversila cattolica di Lovanio ecc. ecc. Prima traduzione italiana, so-

pra la terza edizione, contenente moltissime aggiunte e correzioni del-

Vautore, in seguito agli appunti fatti alle due precedent! edizioni. Se-

conda edizione riveduta e corretta. Torino 1865, per Giacinto Marietti

tipografo-libraio, Edizione in 8. grande a due colonne. Vol.XVdipa-
gine 688 e vol. XVI di pag. 930.

ROSSET MICHELE Prima Principia scientiarum, seu pbilosophia catholica

iuxta divum Thomam eiusque interpretationes, respectu habito ad hodier-

nam disciplinarum rationem: actore Michaele Rosset, presbytero , philo-
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sophiae professore in maiori Semlnario Camberiensi. Tomus II. Parims,

.apud Ludovicum Vives, bibliopolam editorem 1866. Un vol. in 16.' di pa-
gine 545.

E queslo il compimento dell' opera di cui gii L' Autore vi segue fedelmente la doltrina di

annunziammo colle meritate lodi il primo volu- S. Tommaso, proponendola con lucidita e so-

me. Esso contiene la teologia naturale, la psi- dezza.

cologia si empirica e si razionale , e la morale.

SCHMID G. EVV. Catechismo istorico, ossia spiegazione completa del Ca-

techismo, per via di esempii veri ed autenlici, per G. Evv. Schmid, cate-

chista nella scuola superiore delle Orsoline di Salzbourg ; prima versio-

sione italiana dalla francese dell'ab. P. Belet, per G. Bobbio sac. Barna-
bita. Parma, Pietro Fiaccadori 1865. Vol. qulnto in 16. di pag. 263.

SCIACCA (DA) BERNARDINO Yita di S. Calogero, eremita di Sciacca, corredata

di note criliche per P. Bernardino da Sciacca, cappuccino, non che del-

rufficio e messa del Santo. Sciacca, direzione del giornale il Tempo 1865.

Un opusc. in 8. di pag. 56.

SPANO GIOVANNI Gatalogo della Raccolta archeologica sarda del can. Gio-
vanni Spano, da lui donata al R. museo Gagliari; parte seconda: moneto
e medaglie. Cagliari, tip. arcivescovile 1865. Un vol. in 8. di pag. 260,
-con tavole e incisioni.

II Canonico Spano, Rettore della University di raccolte ad una ad una nel lerreno stesso del-

Cagliari, e nolo da gran tempo al mondo letle- 1'isola, fra i sepolcri e le rovine dell' anlichita.

s cato, come cultore egregio degli studii classic! Ma, se si considera 1'origine loro, ve ne ha dt

ed archeologici. II suo Bullettino archeologico pacsi e popoli svariatissimi, cioe di tutti quellL
mrdo

,
e gran numero di dotli Opuscoli da lui che ebbero relazioni di commercio colla Sardegna,

pubblicati , attestano 1' amore e lo studio inde- o vi signoreggiarono ; laonde si legge in esse.

fesso ch'egli ha posto ad illustrare le antichila quasi intera la storia delle vicende e dei domi-
4ella Sardegna , sua patria. Ne solo egli le ha nii a cui 1'isola soggiacque. Lo Spano le da clas-

illuslrate, ma ne ha raccolte nel corso di 20 silicate tulle secondo il metodo magistrale del-

anni preziosi avanzi , e con questi e giunto a 1'F.ckhel ;
le descrive esattamente ad una ad una,

lormure una delle piu rare e pregevoli Collezio- ed aggiunge qua e la le opportune illustrazioni

oi antiquarie, di cui possa vanlarsi un private ;
storiche. Vengono prima le Monde urbiche o

ia quale, da lui generosamenle donata al pubbli- autonome, cioe coniate dalle cilia liberc o dal-

co Museo della R. Universita di Cagliari, ne for- le colonie romane
; seguono quindi le Monete

ma ora, sotlo il tilolo di Collezione Spano, uno unciali, ossiano gli Assi romani
;

le Monete con-

degli ornamenti piu insigni. A rendere infine solari, o di Famiglie romane
;

le imperial!, da.

maggiormente universale il frulto delle sue fa- Giulio Cesare fino agli ultimi Bizanlini, che for-

tiche, s'avYiso di stampare il Catalogo di quesla mano da se sole ollre la meta di tutta la Colle-

Collezione. La Prima parte del Catalogo viie la zione
;

le Arabe o Cufiche, appartenenti al do-
Ince in Cagliari nel 1860, pel lipi del Timon; minio saraceno; quelle dei Comuni e Repubbli-
la Parte seconda e quella che al presente annun- che italiane del medio evo

; quelle di Aragona.

aiamo, e contiene le Monete e Medaglie. e di Spagna, che giungono fino all' anno 1720;
Questa Raccolta numismatica puo dirsi nazio- e per ultimo un'Appendice di Monete e Medaglie

oale, in quanlo che le monete ivi descritte, so- moderne d'uomini illustri.

no state scoperte tulte in Sardegna, e dall'Autore

SOSSI A. V. Risposta del Vicario capitolare d'Asti, al Ministro della pub-
blica istruzione. Torino, tip. de/PArmonia 1865. Un opusc. in 8. di pag. 8.

STRENNA dell'Ape parmense del 1866, Appendice. Parma 1866, tip. F. Car-

mignani. Un opusc. in 32. di pag. 25.

VERATTI BARTOLOMEO Della Laura del Petrarca e di un' antica vita di que-
sto. al chmo prof. cav. Salvatore Betti. Estratto dagli opuscoli religiosi,

Serie Vlf vol. Y/, fasc. 387. 23 28 Aprile 1866.
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letterarii e morall, die si stampano in Modena dalla lipografia erede So-

z 1866. Un opusc. in 8. dipag. 22.

In un codice Estense (Ms. Y11I.B.11.) trovasi pubblicata dal ch. Veralli negli Opuscoli di Mo-

una vita del Petrarca, trascritta da Francesco di dena, onde e stata estratta per questo librettino.

Goro Massaini da Siena nel Iio2 : questa e la

VERATTI BARTOLOfflEO Studii filologici. Strenna pel 1866. Modcna, tip. del-

I'erede Soliani 1865. Un opusc. in 8. 4 di pag. 80.

II celebre Professore Marc' Antonio Parenti uso mero di Voci che o non trovansi nei Vocabolarii,

di pubblicare ogni anno a modo di Strenna certe o quivi mancano di esempio , o non 1' hanno a

sue osservazioni fllologiche, che sono tutt' oro fl- proposito. Leggendola Ti abbiamo Irovalo avver-

nissimo. Morto lui, il ch. sig. Veralti ya racco- tenze e discussion! utili assai agli studenti della

gliendo dagli scritti inedili del Parenti un bel nostra favella, e ci siamo consolati che esse vedan

gruppetto di simili noterelle, e ne forma ancho la luce, come forse era intenzione dell'autor loro

gli una Strenna, aggiugnendovi di suo qui e che la vedessero, se gli fosse bastato il tempo di

cola qualche avvertimento, o qualche giunterella. ripulirle e perfezionarle.

La Strenna di quest 'anno contiene un certo nu-

YERITA' CATTOLICA (la] Rivista periodica agrigentina che si pubblica il 1,

I'll ed il 21 di ogni mese. Le associazioni si ricevono presso la Direzione

della Verita Cattolica in Girgenti. Ogni numero compoiiesi di pagine 8 in

4. Prezzo anticipate per un anno it. L. 3.

Nel Programma, stampato nel 1 numero pub- brievi articoletti di materie morali e religiose,

blicato quest' anno il di 1 di Gennaro, la Dire- confutazioni di errori , annunzii di buoni libri

zione del Giornale protestasi di yolersi mantenere stampati, gli alti della S. Sede e del Yescovi, una

cstranea a qualsivoglia discussione politica, per cronaca religiosa, e altre materie somiglianti. Lo

fornire al popolo in difesa della verila cattolica spirito e sinceramente cattolico, e tutto il perio-

una lettura utile, istruttiva ed amena. Come ab- dico, sia per 1'opportunila della scelta, sia per lo

tia adempiuta una tal promessa il mostrano i svolgimento dato, sia anche per una certa niti-

numeri venuti alia luce fin qui. In essi trovansi dezza di stampa e commendevole.

VERITA' (la] Giornale politico-religioso-letterario, che si pubblica in Verona
ilMercoldi ed il Sabato di ogni settimana. Le associazioni si ricevono alia

tipografia del Figlidi Maria. Verona Porla nuova: per un anno fiorini 6, SO,

per set mesi 3, 50: per due mesi 2.

Nel Veneto sono molti i giornali caltiTi, pochi causa della verita e della giustizia acquista sopra

i buoni. II vederne nascere uno nuovo, che dai un campo che ne avea bisogno. Anzi esorliamo

pochi numeri venuti alia luce finora ci da sicuro di viTO cuore tutti i buoni del Veronese e del

indizio che 6 scritto da cattolici zelanti e since- Veneziano a dargli ogni possibile assistenza. Si

rissimi, e stata naturalmente per noi una vera pcrsuaJano che il fare un buon giornale e cosa

consolazione. Noi gli diamo dunque il saluto fra- scabrosa e difficile; ed ha bisogno non solo di buo-

terno : e nel presentarlo agl' Italiani lo annun- na volonta e di buono ingegno , ma eziandio di

ziamo come un campione nuoTO, che la gran buona borsa.

VITTORIO (P.) DI S. GIO. BATTISTA Discorso in commendazione dell'opcra

della santa Infanzia, recitato il 14 Gennaio 1866, nella parrocchiale di

sant' Eufemia in Piacenza, dal P. Yiltorio di S. Gio. Battista, carraelitano

scalzo. Piacenza, dalla lipografia di Francesco Solari 1866. Un opusc.

in 8. dipag. 24.

2AGARI ROCCO M. Sull'agonia di N. S. Gesu Cristo, discorsi pel sac. Rocco

M. Zagari. Napoli, a spese di Andrea Festa 1866. Un opusc. in 32. di

pag. 71.

ZINELLI FEDERICO MARIA Lettera pastorale dell'Illmo e Rflio Monsignore,
Federico Maria Nob. Zinelli, Vescovo di Treviso, diretta al suo clero ed

al suo popolo, avvicinandosi la Quaresima dell'anno 1866. Treviso, dalla

lipogr. vescovile di G. Longo 1866. Un opusc. in 8. di pag. 30.
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I.

COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICII 1. II Santo Padre a S. Agnese extramuros 2. Nuove offer-

te spedite dall' Unith Cattolica a Sua Santita 3. Breve pontificio aU'As-

sodazione cattolico-italiana 4. Lettera del Yescovo di Rieti circa il

trattamento inflitto dal Governo usurpatore alle monache spogliate di

loro doti e rendite 5. Elenco di libri inscritti neli' Indice de' proibiti.

1. Nel pomeriggio del di 12 Aprile il Santo Padre recossi, in treno or-

dinario, alia chiesa di sant'Agnese extra muros
;
e da luogo preparato

nella galleria superiore assistette al canto dell' inno Ambrosiano ed alia

henedizione data col Yenerabile. Passo quindi nella sala dove, appunto

il 12 Aprile 1855, accadde il disastro, dal quale Sua Santita, con quan-

ti la circondavano
,
uscivano prodigiosamente salvi

;
ed ascolto leggere

alcune otlave dal conviltore Edgardo Mortara ,
che fu ammesso coi suoi

compagni, e coi Canonici Lateranensi cui e affidata la custodia di quella

chiesa, al bacio del piede. Lo stesso onore impetrarono , oltre S. M. la

Regina di Sassonia, moltissime altre persone ;
ed il popolo , accorso a

quella basilica in numero tragrande ,
facea risonare grida di plauso ;

le

quali accompagnarono sempre il corteggio del Santo Padre durante il ri-

torno al Yaticano ;
massime quando ,

entrata gia la nolle
,
Sua Santita

percorreva le vie di Roma gremite di popolo esultanle ,
e sfolgoranti per

una maravigliosa luminaria.

Da quel che abbiamo riferito altre volte, circa le dimostrazioni di

devozione e d'affetlo al Santo Padre
,
e di pieta verso 1' immacolata Yer-

gine Maria
,
onde i Romani sogliono celebrare questo duplice e faustis-

simo anniversario del 12 Aprile, i nostri lettori possono avere qualche
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concetto di quel maraviglioso spettacolo, che di se diede Roma quest'an-
no in tal giorno; poiche lo sfoggio di esso ebbe a superare di gran Jun-

ga, per avviso di quanti lo videro
, quanto erasi fatto negli anni andati.

La bella e particolareggiata descrizione
,
che ne fu fatta nel Giornale di

Roma e nell' Osservatore Romano, e trascritta da molti giornali anche

stranieri, ci esime dallo stenderci in tal narrazione, che ci e impedita
ancora da difetto di spazio.

2. La fama degli apparecchi di questa festa diede occasione ai bene-

meriti compilatori dell' Unitd Cattolica, per rinnovare, d'accordo cci buo-

ni cattolici d'ogni parte d' Italia, Tattestato gia tante altre volte espresso
della loro devozione al Santo Padre, mediante un'offerta di denaro, fino

alia somma di ventimila franchi, che aveano raccolta in qualche seiti-

mana; per compensare, dice il Giornale di Roma del 13 Aprile, il

furto sacrilego, avvenuto a Bologna, della corona di oro, onde Sua Bea-

titudine, quando Irovavasi in quella cilia
,
avea ricinto il capo della

effigie di Maria, delta di san Luca. Per lal modo avvisavano essi, che gli

abitatori delle altre italiche contrade sarebbonsi bene associali al gaudio

procurato dai Romani al sommo Pontefice
,
e la dimostrazione sarebbe

stala piu solenne, e lornerebbe piu cara al venerate Padre e Soyrano.

E cio accadde come appunto erasi da loro designato. Quei ventimila

franchi, mandati nel breye giro di pochi giorni da ogni parte d' Italia a

Torino
,
da questa citla si rimisero alia nostra Roma, e ieri si deposita-

rono nelle mani del Sanlo Padre. II quale, sebbene goda in conoscere, che

la nota pieta dei Bolognesi abbia gia in parte riparato al grave oltraggio,

e non resti molto da fare perche il danno sacrilego sia redintegrate, vuo-

le che quella somma, compiuto che abbia lo scopo della intera riparazio-

ne, in quanto potra sovrabbondare vada pure alia sua diletta Bologna,

per alleyiare i bisogni di qualcuno di quegl' istituti di carita, che sentono

maggiore la necessila dell' aiuto.

Inlanlo pero il Sanlo Padre, cui riusci accella oftremodo la predet-

ta significazione del religioso affelto degl' Italiani
,
ha pur gradili i sen-

timent!, che yersola sua sacra persona e i diritli della Santa Sede ven-

gono significati nell' eloquenle Indirizzo, onde il dono riparalore accom-

pagnavasi. Dei quali senlimenti, dolci e confortanli al suocuore, il San-

to Padre non cessa di rendere gloria a Dio
,
che per lal modo lo ristora

in parte delle ambasce procurategli dai Iraviali suoi figli. Ed in attesta-

zione di queslo gradimento impartisce agli oblatori e ai colleltori la sua

aposlolica benedizione.

3. Anche un'altra testimonianza di affetto diede tesle il Santo Padre alia

sua diletta Bologna, con un Breve, indirizzato al sig. Giulio Cesare Fanga-

rezzi, presidente della Direzione centrale della Associazione cattolico-ita-

liana; la quale dai cittadini bolognesi ebbe cominciamenlo, e che speria-

mo di vedere ampiamente diffusa per tutta Italia, con lo spirito medesimo,

onde sono animati i suoi egregi fondatori e promoted. Ecco il testo del
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Breve volto in italiano, qual si legge neU'ottimo Patriota cattolico di Bo-

logna, dell'll Aprile:

Pio PP. IX. Diletto figlio ,
salute ed apostolica benedizione. Abbia-

mo veduto, e con quanto nostro rammarico ! come per le inique trame

de' malvagi, toltosi ogni freno all'empieta e alia licenza, nelle province
italiane sia stata ridotta in lagrimevole servitii la Chiesa di Dio, che pur
dovrebbe soprastare come regina. Ci fu quindi cagion di letizia 1'udire,

che tra pii fedeli ben parecchi erano convenuti d' opera e di consiglio,

per difendere la liberta di essa Chiesa, e resistere agli sforzi degli empii,

secondoche prudenza consente e carita richiede. E pero leggemmo vo-

lontieri quella tua lettera, che Ci fece consapevoli di tal cosa
;
ne ora

possiam tenerci dal commendare assaissimo il tuo zelo ed intendimento,

non che di tutti coloro che a fine si santo sonosi collegati. E confidiamo

che tutti continuerete nell'intrapresa, con quei medesimi auspicii, onde la

cominciaste, e che nessun di voi uscira della via che vi siete propo-

sta con tanta pieta e saggezza. Piacesse al cielo che gli altri ancora, ve-

dendo che voi non mirate e non v' adoperate che a un retto e santo sco-

po, prendessero ad imitare la vostra devozione e costanza; e n'avessero

vergogna quelli di loro, i quali, intantoche si vantano campioni della liber-

ta, fanno di tutto per mettere in ferri la religione, che pur dicono di pro-

fessare ! Noi preghiamo ardentemente Dio che voglia favorire il vostro

disegno, e tanta virtu concedervi che vi riesca d'attuarlo. Affinche poi

abbiate un argomento della nostra singolare benevolenza, e un pegno
della celeste grazia, a te e agli altri a' quali presiedi, e che teco si sono

in pia societa congiunti , impartiamo con tutto 1'affetto 1' apostolica be-

nedizione. Dato in Roma presso S. Pietro, il 4 d' Aprile 1'anno 1866, vi-

gesimo del nostro Pontificato. Pio PP. IX.

4. II primo alto del Governo rivoluzionario di Firenze, appena riaper-

ta la Camera il 16 Aprile, si fu di rimetterc sul tappeto il disegno di leg-

ge per 1'abolizione dei Corpi religiosi ed il riordinamento dell'asse ecde-

siastico, che tutti sanno oggimai ridursi ad un puro e pretto ladroneccio

sacrilego dei beni della Chiesa, ed allo scompiglio della gerarchia eccle-

siastica, da doversi raffazzonare a capriccio dei Frammassoni del Mi-

nistero. Ma, la legge per la generale abolizione de' corpi religiosi non

essendosi ancora potuta ottenere, il Governo continua ad applicare quella

che raggiungeva in parte questo intento
,
e la Cassa ecclesiastica serve

di mezzana al latrocinio. Dove vadano le rendite e le doti delle monache

cosi derubate, si puo scorgere da queste poche parole della ministeriale

Gazzetta di Milano n. 103: Col fondo della Cassa ecclesiastica si fanno

le spese piu strane, a partire dalle feste di ballo; e ci ha una quanfita di

abati senza abazie e di preti che hanno buttato il collare, e che non ban-

no piu nulla che fare colla Chiesa, i quali si godono le migliaia di lire

per non so qual titolo . Ecco perche certi preti scostumati e liberali par-
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teggiano per 1' incameramento del beni ecclesiastici
, e fanno comunella

coi giornali giudaici e del Governo nel chiedere 1'abolizione del Conventi !

Ora
, perche si veda a qual sorte siano ridotte le viltime di codesta

legge d'iniquita, riferiamo qui una lettera indirizzata dal Yescovo di Rieti

all' Osservatore cattolico di Milano; dalla quale risulta, che adesso codesti

filantropi giudicano, che 9 centesimi di lira siano piii che sufficient! per
tutti i bisogni quotidiani d' una religiosa. Ecco la lettera:

Lo stato miserevole, cui sono ridotte le monache Benedettine di Scai

(mandamento di Amatrice, prefettura d'Aquila) di questa mia diocesi,

non credo che abbia riscontro con nessun altro convento d' Italia. Prima

che loro fossero tolti i beni non erano ricche di rendite, no; ma avevano

quanto era sufficiente per provvedersi di tutto il necessario alia yita, sen-

za bisogno di ricorrere ad altrui. Ora non e stato dato ad esse, che a ti-

tolo di pensione, altro che lire 50 mensili; e siccome sono diciotto quelle

religiose, non hanno per conseguenza che nove centesimi (e una frazione)

algiorno per ciascheduna. Puo di leggieri immaginarsi in quali angustie

trovisi una famiglia religiosa di diciotto persone, la quale, con un assegna-

mento si meschino, deve soddisfare ai bisogni tutti della vita, e sostene-

re le spese del culto. La condizione di quelle poverelle va ogni di piu ag-

gravandosi : ed e percio che prego V. S. di voler inserire nel suo ac-

creditato giornale questa mia: che il far nota al pubblico la loro poyerta

e una raccomandazione perche siano sovvenute ;
ed ho ferma fiducia nel

signor nostro Gesu Cristo e in Maria SS. immacolata che lo saranno. Mi
confermo con distinta stima. Di V. S. Illnia, Rieti, 2 Aprilel866. Servi-

tore GAETANO, Vescovo di Rieti.

La benemerita Unita Cattolica, al pari di piii altri diarii religiosi, s'af-

fretto di diyulgare queste troppo giuste querele; e molti pietosi furono

pronti a recare qualche soccorso a quelle infelici, come apparisce da let-

tere scritte dallo stesso Yescoyo di Rieti, onde ringraziare delle ricevute

offerte
;
le quali speriamo che debbano crescere in guisa, da adeguare al-

meno i piu urgenti bisogni si delle mentovate monache di Scai
,
e si dei

molti altri Monasteri assassinati dai filantropi liberali con niente minore

sevizia.

5. Con decreto del 9 Aprile, pubblicato alii 14, la sacra Congregazio-
ne dell' Indice ha proibito le seguenti opere:

Melanges philosophiques et religieux, par Bordas-Demoulin. Pa-

ris, 1846.

Essais sur la Reforme catholique, par Bordas-Demoulin et F. Huet.

Paris, 1856.

OEuvres posthumes de Bordas-Demoulin
, publie'es avec une intro-

duction et des notes, par F. Huet. Paris, 1861.

Histoire de la vie et des ouvrages de Bordas-Demoulin
, par F. Huet.

Paris, 1861.
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La science de I' Esprit, principes generaux de philosophic pure le

applique'e, par F. Huet. Paris, 1864.

Le probleme de la vie, recherche des bases d' une philosophic prati-

que, par Jacques Legrand. Paris, 1864.

L'Ame au point de vue de la science et de la raison, par J. P. Cheva-

lier, de Saint-Polen Artois. Paris, 1863.

Storia documentata di Carlo quinto in correlazione all' Italia, del

professore Giuseppe De Leva; volume I. Yenezia, 1864.

Lettere ad un Amico intorno ai beni ecclesiastici, di A. B. P. Lu-

gano, 1865.

Notizie storiche sull' origine del dominio temporale dei Papi, per
cura di P. A. M., professore di Filosofia e Mattematiche. Napoli, 1865.

Troppo tardi, ossia la questione romana sotto nuovo aspetto studiata

in Europa da Aurelio Turcolti , a fronte di quella studiata in Roma da

Pier Carlo Boggio. Torino, 1866.

Problemi di Teologia cristiana, per Mariano Maresca , deputato al

Parlamento nazionale. Parte I: Dio. Torino, 1863. Volumetto in 8. Deer.

S. Officii feria IV, die 17 Ian. 4866.

TOSCANA E STATI ANNESSI 1. Proposta del Pepoli alia Camera, pel Consorzio

nazionale 2. Preparativi bellicosi ; fortificazioni di Cremona; censo
dell' esercito

; arrolamenti pel partita d'azione 3. Raunate e bandi di

repubblicani a Firenze 4. Deficit nelle casse pubbliche ; renitenza al

pagamento dei balzelli 5. Confronto delle spese proporzionali fra il

Regno delle Due Sicilie ed il Regno d' Italia 6. Somma dei Buoni del

Tesoro 7. Tumulti di studenti a Napoli, a Pisa ed a Pavia 8. Alien-

talo a Reggio di Calabria; proleslazioni dell' Associazionc cattolico-itar

liana 9. Viaggi del principe Napoleone in Ilalia.

1. II Consorzio nazionale, bencheposto sotto gli auspicii della Monar-

chia, e sotto la direzione del principe di Carignano che ne fu eletto Pre-

sidente, incontra gravissimi ostacoli, non solo per opera del partito

d'azione, che non vuole lasciar appropriare al Ministero questo strumento

di cui pensava valersi per suo conto; ma anche per parte della Camera.

Abbiamo accennato a suo luogo, che il Ministero avea presentato uno
schema di legge, per dare 1' entitd morale a codesta istituzione. La pro-

posta fu messa a disamina da una Commissione parlamentare, di cui fa

eletto relatore Giovacchino Pepoli ;
il quale ,

come puo vedersi anche

nell't/m/a Cattolica del 30 Marzo, prese a dimostrare come, secondo i prin-

cipii di liberta, si dovesse impedire che il gelido soffio dell' ingerenza
ufficiale agghiacci la spontaneita e 1'entusiasmo della nazione

;
e per-

cio conchiuse non doversi dal Parlamento far altro che, con voto sponta-

neo, dare un appoggio morale a quell' associazione, e dare al Governo la

facolta di esimerla dalla tassa delle manirnorte e dall'imposta sulla rio

chezza mobile, non che dalle tasse di Bollo e Registro .



360 CRONACA

Finora nulla e conchiuso; ma e probabile che 11 Governo sara impedito

dall'ingoiarsi questo bocconcino
,
che nelle sterminate fauci del Cerbero

tinanziario sparirebbe in un baleno
,

lasciandolo affamato piu di prima ;

gli oblatori scemano
;
non si viene a capo di riscuotere le somme offerte r

se non in proporzioni tenuissime
;
ed il Consorzio, che avea per iscopo

di abbattere il Papato ,
come dichiararono quei del Comitato nazionale

,

e gia ridotto a doversi rinforzare con uno dei mezzi morali, riservati dalla

Convenzione del 15 Settembre 1864 contro la Santa Sede; cioe ad accat-

lare sussidii dallo spaccio di ribalderie contro la Religione e la Chiesa.

E di fatto una Ditta libraria
,

dei fratelli Foschini in Bologna, pubblico
d'aver comprato la nefandissima opera : I sette sacramenli di Filippo De

Boni, e di volerla vendere a prezzo di sole L. 3
; obbligandosi a dare la

sesta parte di questo prezzo al Consorzio nazionale. Cio dee bastare ad

aprire gli occhi a certi baccelli che
,
sebbene in fondo al cuore siano

cattolici, pure danno manoalle imprese de'Frammassoni, ogni volla che

questi leintitolano da qualche atto di beneficenza o di utilita pubblica.

2. La Camera dei Deputati ha ora ben altro di che occuparsi ,
che di

codesto rachitico Consorzio 1 Per una parte le pratiche avviate con la

Prussia per la guerra all' Austria rendettero necessarii molti provvedi-
menti militari dispendiosissimi ;

e per 1'altra il Governo oggimai non sa

piu dove prendere o rubare le somme richieste all' andamento della cosa

pubblica. II Ministero ha domandato alia Camera, nella tornata del 16

Aprile (ed ora sembra che voglia fame quistione di Gabinetto, altese le

congiunture e la probabile guerra contro 1'Austria
)
la facolta di esercitare

provvisoriamente il bilancio
,
linche la Camera stessa non Tabbia defini-

tamente approvato ;
il che equivale ad una approvazione assoluta, poiche

la Camera non sa ne puo esaminare il bilancio
,
senza prima risolversi

intorno alle proposte finanziarie dello Scialoja ,
e senza decretare nuovi

ed enormi balzelli
;

i quali , quanto sono facili a decretare, tanto appa-
riscono difficilissimi e pericolosi a riscuotersi.

Intanto le truppe si fanno viaggiare dalle province meridionali alle

settentrionali; si ricostituiscono i Depositi de' Reggimenti ,
aboliti gia

perche troppo costosi, ma ora necessarii per poter all'uopo crescere d'un

buon terzo 1'esercito
;

si lavora alacremente negli arsenali di Geneva e

di Napoli , per mettere in assetto di guerra le navi gia compiute ,
e per

compiere le cominciatfe
;

si attende a provvedere di munizioni da bocca

e da fuoco le fortezze, che devono servire o di riparo per una difesa o di

lase, come dicono, all' offesa. E come se cio non bastasse
,
un Decreto

reale, pubblicato dalla Gazzetta ufficiale,u.
6

105, ordino che si mettesse

mano senza indugio a fortiticare la citta di Cremona
,
cosi che nello spa-

zio di sei mesi le opere divisate debbano essere condotte a termine.

Queste fortificazioni di Cremona, che debbono costare parecchi milio-

ni, sono intese a rafforzare la linea di difesa che comincia da Bologna e

per Piacenza perviene a Pavia; e si stanno eseguendo da qualche migliaio
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d'operai, con una precipitazionc, che sembra proprio accennare alia

certezza del Governo, di doversene servire tra pochissimo tempo.

Inoltre, dopo che YOpinione ebbe distesamente provato, che la Prussia

omai non potea indietreggiare, che neppure la dimissione del Bismark

basterebbe a rimovere la necessita della guerra contro I'Austria, e che

F Italia non potrebbe esimersi dall'approfittare di tal congiuntura per ten-

tare la redenzione di Venezia: il Governo mando pubblicare nello stesso

diario, n. 102, una relazione del Ministro della Guerra al Re, nella quale
si magnifica la forza e lajeccellenza dell'esercito italiano, e si dimostra la

sua suificienza alle disegnate iraprese. In sostanza da codesta relazione

apparisce, che al presente si trovano in armi 204,329 uomini; che se ne

possono richiamare alle bandiere in pochi giorni altri 150,414; sicche la

forza dell'esercito e di 354,743 uomini. E, fatto il confronto con quel che

aveasi nel 1859, si ricava che ora si hanno sotto le armi 9,625, e dispo-
nibili 21,547 uomini di piu del quadruple di quanti se ne aveano nel

1859. Onde questa relazione sembra dire: se allora, con soli 60,000 sia-

mo andati fino al Mincio, come dubitare che ora potremmo andare sino a

Vienna? E cio senza tener conto dell' armata di mare, che allora era qua-
si nulla, ed ora e certo assai numerosa e forte di molte navi corazzate!

E evidente che, se si persiste nei disegni guerreschi contro 1'Austria, si

continua pure a fare assegnamento sul concorso, piu o meno manifesto,

ma energico e sicuro della diplomazia e delle armi francesi, almeno pel
caso d' un rovescio

; per la certezza che si ha
,
non potere ne volere Na-

poleone III lasciar disfare 1' opera sua del 1859 e del 1860. Intanto con-

tinuano le provocazioni all'Austria, gridando 1'Austria provocatrice, come

gia si fece nel 1859. L'Austria, scaltrita dagli eventi di quell'anno, come
dimostro pel suo contegno yerso il Bismark

,
sara forse meno accorta a

sventare la mina che le si^apparecchia in Italia?

II Ministro, naturalmente, in questo compute si astenne dal noverare

le forze irregolari del partito d'azione. Ma egli sembra che anche questo

gia ayesse avulo 1'ordine di apprestare le sue bande, e che queste si ve-

nissero organando, non solo nel Regno di Napoli, come riferirono varii

giornali, ma eziandio nella stessa Capitale, sotto 1'egida del Ministero.

Imperocche V Italia del 18 Aprile stampaya, saper di certo, per sue let-

tere da Firenze, che ivi si faceano arrolamenti di volontarii per una spe-
dizione nel Tirolo e di la nel Friuli; ed aggiungeva che

,
non yolendo il

Garibaldi umiliarsi a servire sotto la direzione suprema del La Marmora,
il comando di codeste bande sarebbe dato al generale Bixio. Questi pro-

babilmente, come gia fece presentire in un suo discorso alle Camere di

Firenze, darebbe la sua dimissione dalla carica di Generale delle truppe

regolari , per essere piu libero a mantenere il suo voto: di stranieri ne

ammazzero quanti piu potrd; il quale voto pronunzio dopo essersi gloriato

diaverassassinato prigionieri di guerra austriaci, caduti nelle sue mani.
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3. Un altro indizio del tacito accordo che dicesi essere tra il Ministero

ed il partita d'azione, si puo scorgere nella pubblicita, con cui i repubbli-

cani tengOQO loro adunanze, e si costituiscono quasi in forma di Governo,
e bandiscono le loro determinazioni. Nel meeting mazziniano, avvenuto

in Firenze il 19 Marzo, erasi affidato ai Triumviri Alberto Mario, Gio-

Yanni BattistaCuneo e Giuseppe Dolfi, il mandato di invitare la demo-

crazia italiana a studiare, risolvere ed applicare il problema dell'ordina-

mento del popolo . Fatti gli studii preparatorii, i Triumviri alii 31 Marzo

convocarono la democrazia in Firenze pel 22 Aprile, affine di deliberare

sopra questi cinque argomenti: 1. Attuazione dell' ordinamento del

popolo colla stampa e coi comizii. 2.Diritti fondamentali del voto e del-

1'armamento popolare. 3. Nomina di un Comitato centrale e determina-

zione de
1

suoi rapporti colle associazioni ,
coi Comitati e con chiunque

collaboreraaquestofme. 4.Fondazionedi un giornale in Firenze. o.Fon-
di per la totalita delle spese necessarie .

Quanto al primo punto, i Triumviri ne dimostrano la importanza dalla

necessita di premunire 1' Italia contro i pericoli, che le verranno dalla mo-

narchia, quando questa sara tratta, presto o tardi, in guerra coll'Austria pel

Yeneto; dalla qual lotta, o esca vittoriosa o vinta, sempre la Monarchia

potrebbe tornare funesta ai destini d'ltalia. Ed inoltre esagerano 1'urgenza

di risolvere la quistione di Roma, e fanno sopra cio una confessione pre-

ziosissima, in questi termini: La vera, la immensa questione non si ri-

duce alia presa di possesso della citta. E probabile che il Re, in epoca
non lontana, entri in Roma a mettere 1'ordine fra le barricate dei Romani.

La vera questione di Roma sta nella caduta del Papato, nel coronamento

dell' opera cominciata da Lutero
,

nell' emancipazione della coscienza,

nella glorificazione del pensiero, nella inaugurazione della scienza sugli

altari del Dio cattolico. Chi la risolvera? La monarchia cattolica? Noi, in-

terpreti della mente di Comizio, opiniamo che non s' esca da tante diffi-

colta, che non sia dato dipanare 1'ardua matassa della causa italiana, se

non risalendo alia fonte della sovranita, al sommo principio del diritto,

alia prima sede della forza, al popolo .

4. Sicche in Italia esistono gia un paio di Governi, e non sappiamo

quanti consorzii o consorterie, che vanno smugnendo le borse de'beatis-

simi Italiani, per la causa della dignita, della indipendenza e dell'wm'/a

nazionale. Dove vadano a fmire codesti denari, non si vede chiaro. Cer-

to e che da un documento, stampato in partenel n. 307, pag. 1201, de-

gli Atti ufficiali della Camera dei Deputati, risulta gia essersi accertati,

dal Giugno del 1862 in qua, non meno di ventinove deficit nelle Casse

dello Stato, per la somma totale di Lire 6,551,757. 50. Veroe che si

sono ricuperate gia Lire 2,625,077. 67
;
ma e gli altri quattro milioncini

come si riavranno? Ed e ella probabile la restituzione per parte dei quat-

tro ufficiali, che furono riconosciuti colpevoli di frode fino alia somma di
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L. 2,014, 314. 32? E chi riscuotcra dal Garibaldi lasomma di L. 206,822

che sparirono dalle casse di Catania per fatto del Garibaldi
,

il quale

avea ordinato che si togliesse dalla cassa del tesoro quella somma?

(Atti uff. n. 291, p. 1138). Ecco dove se ne vanno i proventi dei bal-

zelli, per cui sono torturati i poppli !

Onde si spiega come questi comincino a smettere alquanto della peco-
rina loro docilita. Yalga questo saggio, accennato nel Patriota Cattoli-

co di Bologna: A Sinigaglia ,
di 5769 contribuenti, soli 101 farono

quelli che soddisfecero alia tassa della ricchezza mobile. A lesi poi, per

esigerla, si e fatto a tutti indistintamente esecuzione
,
con 1'aiuto delle

solite guardie e dei soliti carabinieri . In piu altri luoghi, massime nelle

campagne, la plebe tumultuosa caccio via i riscotitori, brucio i registri,

minaccio i Municipii, e solo si rimase da altri eccessi, quando si vide ap-

puntate alia gola le baionette de' hersaglieri.

5. Ad incoraggire i contribuenti, che volonterosi debbano metier ma-

no alia borsa, e pagare i molteplici tributi loro imposti, non giovera cer-

tamente un opuscolo, pubblicato in Napoli dal deputato Michele Avitabi-

le, sotto il titolo : Le imposte nelVinteresse dello Stato edei contribuenti;

nel quale si trova un confronto degno di considerazione. L' autore enu-

mera le spese del bilancio del regno di Napoli, che dal 1848 fu presso a

poco in vigore fmo al 1861
;

calcola quanto dovrebbe in proporzione

spendere il Regno d' Italia, la cui popolazione sta a quella delle province

napolitane come 3 a 10; e fa vedere che invece spende una somma enor-

memente maggiore. Ecco, dice YUnitd Cattolica del 13 Aprile, un sag-

gio di questo confronto assai istruttivo :

L'amministrazione centrale delle finanze costava nel regno di Napoli
lire 337,964. Applicando questa cifra al Regno d'ltalia, in proporzione di

3 a 10, dovrebbe costare lire 1,193,213. Ed invece costa mezzo milione

di piu, ossia lire 1,725,020.

II servizio del tesoro e le spese di riscossione delle contribuzioni sa-

livano, nel regno di Napoli, a lire 2,241,050.50. In proporzione dovreb-

bero salire nel Regno d'ltalia a lire 7,470,168.33. Invece- salgono a lire

10,201,480.60!
11 servizio delle dogane nel regno di Napoli importava una spesa di

lire 3,510,814.50. Fatta ragione deH'aumento, il Regno d'ltalia dovreb-

be pagare lire 11,702,715. Invece sapete quanto paga? Paga lire

17,234,556.18!
L' amministrazione della giustizia costava al regno di Napoli lire

4,315,059. Dovrebbe costare al Regno d'ltalia lire 14,383,530. Le costa

invece lire 28,747,924.22.
Le galere ,

le carceri di pena e le carceri giudiziarie gravavano il

bilancio del regno di Napoli della somma di lire 1,437,727.97. Eppure
dicevasi che Ferdinando II teneva in galera tanti innocenti

,
fra' quali

parecchi dei nostri Deputati. Posto che il Regno d' Italia godesse un' e-
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guale moralita e liberta, noi dovremmo pagare per-le galere e le career!

lire 4,792,426.57. Ed invece paghiamo lire 19,949,716.081
Per la pubblica sicurezza bastava al regno di Napoli una spesa di

lire 898,813.50, ed era un Governo dispotico, come dicono i rigeneratori

dei Napolitani. La cifra proporzionale pel Regno d'ltalia dovrebbe restrin-

gersi a lire 2,996,051.66. E per contrario ascende a lire 14,307,276.61!
Pei carabinieri o gendarmi il regno di Napoli, che si spacciava come

un Governo di qendarmi, spendeva lire 3,896,531.73. 11 libero Governo

del Regno d'ltalia dovrebbe costare in proporzione lire 12,988,439.16. E

per converse costa lire 18,583,015.

Insomnia, quando il regno di Napoli spendeva lire 77,846,542.36,
il Regno d' Italia non dovrebbe spendere di via ordinaria che lire

251,488,474.09. E spende invece lire 532,274,667.97 ,
senza calcolare

tante altre spese, che fanno salire il nostro bilancio passive a novecenlo

milioni ! Perche una differenza cosi enorme? Ai leltori la facile sentenza.

6. A codesto sparnazzare del denaro pubblico e evidente che non ba-

stano, ne potranno mai bastare, ne i balzelli moltiplicati, coi quali gia si

riesce a pagare fin 1'aria e la luce che penetra in casa dalle porte e dalle

finestre
;
ne gl' imprestiti a centinaia di milioni per volta; ne la vendita

dei beni demaniali; ne il prodotto dei latrocinii sacrileghi dei beni della

Chiesa. Percio
, quando le casse sono vuote

,
il Governo dee trovare al-

tri spedienti per far quattrini ;
ed uno de' piu usitati si e quello di man-

dar in giro Buoni del Tesoro, cioe pezzi di carta. Ora, perche appaia

quanto generosamente ne abbiano usato i Ministri, a discapito del Teso-

ro stesso, cosi gravato sempre di maggiori debiti e del credito pubblico,

ecco alcuni ragguagli precisi :

Le alienazioni dei Buoni del tesoro a trattative private nell'anno 1862

arrivarono in complesso alia somma di lire 141,162,000. Si pago per
commissione e per maggior interesse ,

oltre all' interesse ordinario
,

la

somma di lire 1,842,966.62.

Nel 1864 i Buoni alienati aquel modo ammontarono a lire 189,836,000.

1 maggiori interessi, oltre all'interesse ordinario, e il diritlo di commis-

sione, costarono lire 2,086,326.30.

Nel J865 i Buoni negoziati nella maniera sopra indicata
,
a tutto No-

yembre, montarono a lire 117,000,000. I maggiori interessi ed i diritti

di commissione, come sopra, erano di lire 655,882.90.

E cosi in meno di tre anni si faceva una alienazione totale di Buoni

del tesoro a trattative private, per la somma di L. 447 milioni e 998,000

lire, e per essa
,
oltre agli interessi ordinarii, si pagavano, per maggiori

interessi e diritti di commissione, nientemeno che lire 4,585,178.82.

A questi fatti, dice il Diritto dell'8 di Aprile, crediamo inutile aggiun-

gere commenti. Sotto l'amministrazione Minghetti e Peruzzi tanto 1'emis-

sione dei Buoni quanto le spese straordinarie, furono tali da rovinare

qualunque piu florido paese.
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Or bene : il ministro Scialoia, nella tornata del 16 Aprile, incluse nello

schema di legge per 1' esercizio provvisorio del bilancio un articolo in

quest! termini: E confermata la facolta accordata al Ministro delle Fi-

Banze, coll' art. 2 della legge del 21 Dicembre 1864
,
di emettere Buoni

del Tesoro iino alia somma complessiva di 200 milioni, la cui decorrenza

non sia maggiore di un anno
,
a quell' interesse che il Governo credera

piu opportune e che dovra essere noto al pubblico .

7. Mancanza di denaro ed impegni di guerra contro 1' Austria allapri-

ma opportunita, sono due faccende che debbono mettere in gravissimo

impiccio il Governo di Firenze. Gli scolari di varie Universita, venuti su

coll'educazione, fondata sui principii del 1789, credettero che cio non ba-

stasse; e da un Regolamento per gli esami di medicina trassero cagione

di recare qualche altra non piccola molestia al Ministero
;

il quale ne puo
a dirittura farli stare a segno con la minaccia del cavalletto, ne puo con-

discendere alle loro pretensioni senza abdicare la sua autorita. Corain-

ciarono quellidiNapoli, che, alii 9 Aprile, si levarono a rumore, gridando
che si dovesse una buona volta farla finita con la camorra universitaria,

e protestandosi contro quel malaugurato regolamento. Si recarono perci6

in gran folia, urlando come frenetici, all' Universita; e senza cerimonie ne

discacciarono il rettore sig. Scacchi; poi, credendo il prof. Tommasi

complice del Ministro e del Consiglio accademico nell'ordinare ed ese-

guire quella misura, lo investirono con minacce da impaurire chicchessia.

Fatto baldoria e chiasso per piu ore, sgombrata 1' Universila dai Profes-

sori e fin dai bidelli, gli studenti si diedero la posta di lasciar deserte le

scuole ed impedire anzi le lezioni, finche il regolamento suddetto non fos-

se abrogate. L' Universita fu chiusa da essi, e postovi sopra per ischerno

Yappigionasi.
Non contenti di cio, tennero raunate, fermarono altre deliberazioni de-

gne d'un popolo sovrano; e tra le altre anche questa ,
di eccitare gli

scolari delle altre Universita a fare altrettanto
,
secondo la formola :

ognuno per tutti, e tutti per ognuno. Gli studenti di Pisa fecero presso a

poco il simigliante alcuni giorni dopo; ed anche questa Universita fa

chiusa. Poi venne la volta di quelli di Pavia; dove alle altre energiche
dimostrazioni gli studenti aggiunsero quella di fracassare i vetri e le fine-

stre di piu vie della citta, da essi corsa con gran tutnulto per piu ore dl

Botte. Oh se di queste cose accadesse un millesimo a Roma !

La Nazione di Firenze ne fu scandolezzata, e grido, alii 20 Aprile, che

la scolaresca con cio si mostrava degna di biasimo, non solo per 1'aper-

ta violazione della legge, ma anche per 1'oblio della civilta e della tem-

peranza ;
e dichiaro che codesti atti di indisciplina ed'irrequietudine

si ripetono omai troppo di frequente nelle Universita italiane, per nones-

sere riguardati come sintomi allarmanti
; e, protestandosi di farlo con

grandissimo dolore, si die ad invocare provvedimenti di rigore . Ma
siccome le si potea rinfacciare, che chi semina vento, raccoglie tempesta,.
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e che gli scolari non faceano adesso punto altro, contro il presente Go-

Yerno, da quel che per istigazione dei present! governanti gia faceano

contro i Govern! passati: cosi ebbe cura, qualche giorno prima di assu-

mere cosi 1'ufficio fiscale, di far notare che: altri tempi, altri costumi;
che il tumultuare contro i Governi legittimi era cosa sacrosanta edanda-

va benissimo, ma il fare codeste ragazzate contro il beneplacito dei

Frammassoni insediati al Ministero, era cosa orrenda ed insopportabile

per ogni verso !

Alcuni dei piu ardenti fra gli scolari napoletani erano stati arrestati, e

si puo capire che chiasso facessero gli altri per ottenerne la liberazione.

[Jn processo fu avviato e commesso ad im giudice rinomato per la sua

severita. Ma il Ministero dovette anche rispondere ad interpellanze nella

Camera; dove si parlo forte, in favore e contro degli studenti, in biasimo

e in lode del Ministero; e finalmente si riusci a prendere atto delle di-

chiarazioni del Ministro, che si manterrebbe il rispetto alle leggi, salvo

1'usare verso gli studenti que* riguardi che la discrezione consiglia.

8. Non dubitiamo punto che gli scolari si tratteranno coi guanti gialli,

troppo essendo manifesto che essi non fecero altro che praticare le lezio-

ni ricevute da chi dovrebbe e pretende ora dirigerli e castigarli. Ma
almeno dovrebbe il Ministero far giustizia contro gli assassini di strada;

ed un vero assassino fu certo settario, che a Reggio di Calabria, per isgo-

mentare chicchessia dall' ascriversi all' Associazione cattolico-italiana

cola istituita, assali a tradimento il Presidente di quella Direzione, si-

gnore barone Aiitonino Mantica, e gli meno tal colpo di mazza alia testa,

che lo butto semivivo in terra, e forse 1'avrebbe ammazzato con altri col-

pi, se non fosse stato impedito da alcuni,accorsi alle grida della vittima.

Quattro suoi complici vegliavano che niuno potesse arrestare 1' assassino ;

e la Questura non mosse un dito contro gli autori di tale scelleratezza;

la quale fu evidentemente promossa, se non ordinata, dalla Loggia mas-

sonica di quella citta. Le quali cose sono provate a rigore di document!

e di testimonianze nel Patriota cattolico di Bologna, n. 92
;
dove si leg-

ge e il racconto del fatto scritto dalla vitlima, e la circolare della Loggia
massonica contro 1' Associazione cattolica, degna di veri selvaggi.

Contro tale attentato, e le conseguenze di esso, richiamossi subito k
Direzione centrale di Bologna, con una lettera al Ministro sopra gli Affari

interni, stampata nel Patriota cattolico, n. 82; dimostrandogli che quel-

1'aggressione era diretta contro 1'Associazione stessa, cioe contro 1' eser-

cizio di uno dei diritti guarentiti dallo Statute, e chiedendo con huone

ma efficaei maniere, che si faccia rispettare la vita e la liberta dei citla-

dini. Con simile atto si volsero pure al Ministro medesimo la Direzione

della Associazione di Parma e quelle di Lucca, di Milano, di Crema e

di Piedimonte d'Alife; e giova sperare che la pubblicita del delitto e dei

richiami possa scuotere il Ministero, molto sordo quando si tratta di far

giustizia ai cattolici oppressi.
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9. II principe Napoleone Bonaparte, dopo aver passati alqtianti giorni

a Firenze ed a Livorno, era partito subitamente per Parigi. Quivi ebbe

parecchi e lunghi ed intimi colloquii con V Imperatore, appunto di quei

giorni in cui pareya imminente lo scoppio della guerra fra la Prussia e

1'Austria, ed il Governo di Firenze metteasi in pronto di parteciparvi.

Di che si trattasse fra quei due personaggr, niuno il divulgo. Ma e certo

che, con la stessa celerita con cui era and'ato a Parigi, il Principe sud-

detto torno difilato a Firenze, ebbe colloquii col La Marmora
,
che tem-

pero le sue dimostrazioni bellicose, senza pero sraettere nulla della sol-

lecitudine e della copia degli armaraenti
; poi n'ando a Perugia, e quindi

a Napoli, dove ora dicesi che egli si accinga a comperare dal Governo

usurpatore il reale palazzo di Portici, per mettervi sua stanza.

II.

COSE STRAN1ERE.

AI.EMAGNA 1. Dispaccio del Gabinetto di Vienna a quei di Berlino, con cui st

accettano le dichiarazloni pacifiche della Prussia 2. Proposta di rifor-

ma federale, con un Parlamento alemanno, fatta dalla Prussia alia Dieta

3. Risoluzione della Dieta 4. Decision! del Gomitato dei Trentasei

5. Nuovi dispacci tra Vienna e Berlino, con assicurazioni pacifiche ed of-

ferte di smettere gli armamenti 6. La Prussia accetta la proposla austria-

ca 7. Arresto a Praga d' un Generale prussiano, e sua liberazione.

1. In queste due settirnane, che trascorsero dalla pubblicazione del

precedente quaderno, il conflitto tra 1' Austria e la Prussia ebbe tale in-

dirizzo, massime per 1'accorgimento, la lealta e le onorate condiscenden-

ze del Gabinelto di Vienna, che, dove non fossero al tutto menzognere le

apparenze, la guerra dovrebbe credersi
,
se non impedita, almeno indu-

giata di buon tratto. Laonde non e tinora impossibile che T Italia rivo-

luzionaria
, dopo tante smargiassate bellicose, debba rimanersi col danno

delle spese e con le beffe, senza speranza di mettere sopra le sue piaghe
linanziarie 1' empiastro della prossima redenzione di Venezia, e senza la

bramata opportunita di ghermire anche Roma.
Infatli if sig. Bismark, o s'avvedesse d'aver corso troppo, o sentisse

il rischio di trovarsi solo a petto di quasi tutta la Germania, s' appiglio
ad un partito, che per indiretto, nei punti secondarii del conflitto, riesce

allo stesso effetto che quello preso dall' Austria, di appellare cioe alia

Dieta federale; ma dando al suo appello un altro scopo primario, cioe la

Riforma federale, da elaborarsi con un Parlamento alemanno. Con cio egli

si preparo il modo di ristare dalle mosse bellicose, senza apparenza di

cedere all'Austria o di accettare 1' intervento della Dieta per la quistione

dello Schleswig-Holstein, e senza assumere verun impegno di pace e di
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guerra. E questo facilito all' Austria un nuovo procedimento pacifico, i!

quale fu accolto bene a Berlino
;
e cosi

(
se non interviene qualche aUra

maneggio per parte dell' Italia, gia alleata con la Prussia, e rassicurata

dalla protezione della Francia
) per ora i rivoluzionarii sembrano costretti

a dover rimettere le trombe in sacco, finche non piaccia alle due grandi
Potenze alemanne di offerire loro nuoyi pretesti di ringalluzzire, e prepa-
rarsi a cogliere frutto di rapine dalle discordie altrui.

Ma prima di dar codesto passo, il Bismark avea porto a Vienna 1' op-

portunita di anche meglio chiarire le sue intenzioni pacifiche. Imperoc-
che nella nota del 6 (e non del 7) Aprile, da noi accennata a pag. 256, e

che puo leggersi per intero nel Memorial diplomatique a pag. 234, il

Larone di Werther, benche con secche parole accagionasse 1' Austria di

ayer proyocato gli armamenti prussiani, e tutta su 1' Austria riyersasse

la colpa dei presenti timori, onde non sembrare di darla yinta alle dichia-

razioni del dispaccio austriaco del 31 Marzo; pure usci in queste pre-
cise parole: Siccome il sottoscritto respinge positivamente il sospelto,

al tutto infondato, che la Prussia intenda di intorbidare la pace nelle

condizioni presenti, cosi ha ordine di dichiarare forraalmente a S. E. il

conte di Mensdorff, che nulla e tanto lungi dalle intenzioni di S. M., quari-

to una guerra offensiva contro 1'Austria .

11 Gabinetto di Vienna colse al yolo questa opportunita, e senza indu-

giare pure d'un giorno, alii 7 Aprile scrisse al suo rappresentante a Ber-

lino, conte Karolyi, un dispaccio, che il citato Memorial riferisce a pagi-

na 250; nel quale il Mensdorff prendeya a disamina le allegazioni del

Werther, e le ribatteya; rinnoyava la dichiarazione che fino a questo-

giorno non fu presa in Austria yeruna di quelle disposizioni che, secon-

do il proprio organamenlo militare, dovrebbero precedere il comincia-

mento d' una grossa guerra ; poi rammento d' aver sempre significato

al Werther stesso tutti i moyimenti di truppe, spiegandone i motivi ,

senza alcuna ambage, ond'era agevole al Gabinetto di Berlino 1'accer-

tarsi che nulla si era fatto con anirao ostile. Quindi passava il Mensdorff,

con cortesissima forma, a prendere atto delle assicurazioni pacifiche, date

dalla Prussia nel teste mentoyato dispaccio del 6 Aprile, e mostraya

qualche ramraarico di non yederle ayyalorate da un decreto che rivo-

casse 1' ordine, gia dato il 28 Marzo, di mettere sulle mosse I'esercito

prussiano.

Questo dispaccio del Mensdorff era stato trayolto dalle corrispondenze

e dai telegrammi, e messo in aspetto d'un perentorio ultimatum, manda-

te a Berlino
, perche il Goyerno prussiano o rivocasse la mobilizzazion?

dell' esercito, o si disponesse a far la guerra.

2. Non cosi fu intesa la faccenda a Berlino; dove si capi anzi che,

quando tal documento si fosse divulgato, avrebbe sempre piu rese evi-

denti le intenzioni pacifiche dell' Austria, e percio agevolato a questa

1'appoggio, gia quasi sicuro, di tutte o quasi tutte le Potenze secondarie
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della Confederazione. Tra per questo, e tra per altre piu recondite ca-

gioni ,
il Bismark attuo un altro suo disegno, e si risolvette di suscitare

una nuova e piu ampia controversia, che involgerebbe tutti i Govern! di

Alemagna, e farebbe entrare in lizza anche le passioni democratiche. In-

somnia eccito una quistione piu vasta e piu grave, per poter cosi con piu
decoro sospendere la troppo arrisicata con 1'Austria; non senza speranza
che nel torbido si potrebbe pescare la tanto ambita egemonia prussiana.

Pertanto la Dieta di Francoforte, convocata straordinariamente, alii 9

Aprile, udi farsi dal sig. De Savigny, rappresentante prussiano, la se-

guente proposta : Piaccia all'alta Assemblea federale di decretare, che

sara convocata, per un giorno da determinarsi altja volta, una assem-

blea risultante da elezioni dirette e dal suffragio universale della nazio-

ne; alia quale assemblea saranno deferite proposte de' Governi aleraanni

sopra una riforma federale
, ed essa deliberera su tali proposte ;

ma in-

tanto, finche tale assemblea si raccolga, codeste proposte saranno con-

certate tra i Governi . II che, spoglio della fraseologia diplomatica, vo-

leadire: la Prussia vuole che si eseguisca, col voto d' un Parlamento

alemanno
, formato di membri eletti direttamente dal popolo a suffragio

universale
,
certo suo disegno per la riforma del Patto federale del 1815 ;

e mentre si dara opera a costituire codesto Areopago, i varii Gabinetti

della Confederazione si metteranno d'accordo intorno al disegno di ri-

forma, da doversi poi far sancire e promulgare per codesto Corpo, rappre-
sentante il popolo sovrano della Germania. Che carezza alia democrazia!

Che leccornia pei partigiani dell' Alemagna una e indivisibile!

Per muovere la Dieta ad accettare tal proposta, il sig. De Savigny le

presento una scrittura, che dovette essere preparata gia di lunga mano
a Berlino

;
ed il cui testo leggesi nel citato Memorial a pag. 235

;
e va

tutta in esporre i motivi per cui la Prussia e tratta a questo passo, e fa

presentire di qual indole debba esser codesta riforma. Eccone la sustanza.

Ricordate in prima le pratiche fatte innanzi al 1848, e specialmente

quelle dell'Austria a Francfort nel 1863, ne ricava che tal riforma e neces-

saria ed urgente, e che in cio tutti sono d'accordo. Soggiunge che, se

nel 1863 la Prussia non pole aderire ai disegni dell' Austria (pcrche cost

avrebbe abdicate* le sue pretensioni all' egemonia in Alemagna), non omise

pero di confessare necessaria tal riforma. Ora la continuazione del presente
stalo di cose divenne impossibile. La guerra contro la Danimarca dimo-

stro, che la Confederazione, quale ora e costituita, e impotente non meno
a guarentire 1'indipendenza nazionale, che ad operare efficacemente nei

casi urgenti ,
e che ie sue istituzioni militari non sono organizzate come

richiede la sicurezza dell' Alemagna. Insomma le congiunture present!
dimostrano chiaramente, che la Confederazione e inetta perfino a rimo-
yere i pericoli d' interne scissure. Infatti la sua efficacia dipende dall'ac-

cordo perfetto tra 1' Austria e la Prussia
;
e si dee confessare che non si

Serie VI, vol. Y7, fate. 387. 24 28 Aprile 1866.
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possono piu ammettere certe ipotesi ,
le quali sole potrebbero fare che

si attuasse la efficacia normale della Costituzione.

II Governo del Re si era volto percio ai singoli Stati alemanni
;

i quali

tutti proposero di ricorrere all' articolo XI del Patto federale, per com-

porre il conflitto presente tra 1'Austria e la Prussia. La Prussia, in caso di

guerra, non potrebbe a tempo opportune contare sul concorso della Con-

federazione (confessions preziosa ! ); e 1'Alemagna stessa, minacciata di

fuori, non potrebbe forse difendersi a tempo, perche ora le guerre vanno

con piii celerita al loro termine, di quel che le discussion! e risoluzioni

federali. Quanto agli spedienti ed ai disegni di riforme, la Prussia ram-

menta le sue proposte del 1863. Ma essa crede che tale trasformazione

non possa essere condotta a perfezione, ne per via di sole pratiche ufficiali

tra i Gabinetti
,
ne per quella di deliberazioni d' una assemblea eletta ad

hoc; ma si unicamente pel concorso di queste due cause.

Cosi in sentenza la discorreva codesto documento,che si riduce a dire:

voglio la riforma, purche sia a profitto della Prussia: e percio nel 1848

non volli quella di Francfort, perche democratica, e nel 1863 mi rifiutai

a quella proposta dell' Austria, perche non tornava a mio vanlaggio. La
Prussia e 1' Austria non possono andare d'accordo, perche quella deve

andar di paro con questa, ed anzi vuole rapirle il primato che questa non

vuol cedere. Ho tentato il colpo con minacce di guerra; e 1'Austria tenne

fermo, e tutti gli Stati della Confederazione si schierarono dalla parte

dell' Austria. Appello dunque alia democrazia
; intervenga il popolo a

decidere quali riforme si hanno da fare, e si nomini un Parlamento che

debba sancire gli accordi de' Governi.

3. Appeilando al suffragio universale, incielando la sovranita popolare,

traendo in mezzo la fantasima dell' Alemagna tutta unita e rappresentata

da una assemblea di Deputati, il Bismark sperava forse di mettere dalla

sua parte la democrazia, contro i Governi che si mostrassero ritrosi ad

accettare tal proposta, e massime contro 1'Austria; e forse confidava che

la Dieta, rigettaudo tal proposta, ad istigazione dell' Austria, gli darebbe

modo di avvalorare il pretesto gia allegato, e di gridare impossible il ti-

rare innanzi con le leggi dell'Atto federale del 1815; e percio la cagione

di rompere la guerra in aspetto di chi vi e tratto a forza pei capelli.

Ma la Dieta non e composta di gonzi. Essa accetto subito la proposta

prussiana, in quanto delibero che si trasmettesse ai singoli Governi. E

questi non indugiarono a rispondere quasi tutti in questa sentenza : non

potersi cosi grave negozio trattare sotto 1'influenza delle sollecitudini, ge-

nerate dal presente conflitto e dai pericoli di guerra tra le due grandi

Potenze; laonde dover queste attenersi intanto all'art. XI del Patto fede-

rale, e rimettere alia Dieta il loro litigio ; posate le armi dall' una e dal-

1'altra parte, i Gabinetti de' varii Stati e la Dieta stessa aspetteranno che

la Prussia loro presenti chiare, limpide ed in forma pratica e concreta,

le sue proposte, che saranno prese a diligentissima disamina.
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4. Che cosa sia per fare il Bismark, si vedra poi ; imperocche 1' argo-

mentare 1'avvenire dal passato, quando si tratta d'un uomo che oggi ar-

de incenso all'idolo di quella stessa democrazia, che pur ieri egli schiaf-

feggiava e calpestava, e un perdere il tempo. Certo e che siccome que-

sto suo disegno si subodorava, il Comitato dei Trentasei, del quale ab-

biamo parlato nel precedente quaderno, si rauno a deliberare, il 7 Aprile,

intorno all'andamento delle cose in Alemagna; e reco sua sentenza nella

forma seguente, come pubblico la Wiener Abendpost:
1." II pericolo della guerra civile, 1'intervento estero, il pericolo

della caduta della civile liberta e della prosperita nazionale, minacciano

urgentemente la Germania. 2. II disporre, che fanno le grandi Po-

tenze germaniche, contro ogni diritto, dei Ducati liberati dal dominio da-

nese, come d'una preda di guerra ;
i manifesti disegni di violenta annes-

sione, fatti dal Governo prussiano ;
la debolezza di quasi tutti gli altri

Governi tedeschi, e di una Costituzione federate, che escludono asso-

lutamente il popolo dal decidere dei proprii destini, attirano la confusione

e la rovina sulla Germania. 3. La piu franca protesta, che condanni

la guerra civile germanica, sia la risposta ad ogni principle di perturba-

zione della pace. Gia in varie citta prussiane, ed altrove, si levo alta

una voce,contro i pericoli d' una perniciosa politica di Gabinetto; ma, se

il popolo tedesco non vuol farsi complice della sventura della nazione,

esso dee da per tutto manifestare la sua opinione e la sua volonta, cosi

altamente e cosi energicarnente, che i consiglieri delle Corone e gl'impe-

ranti non possano non intenderle. 4. E necessaria una completa ri-

forma della Costituzione germanica, se vogliamo togliere per 1' avvenire

le angustie e i pericoli delle condizioni presenti. Ma a qualsiasi Governo,

che, non rispettando il diritto del proprio paese, si fa innanzi con dise-

gni di riforma federale, forse coll'intenzione di guadagnarsi alleati nella

guerra civile, manca, insieme colla fiducia del proprio popolo e del po-

popolo germanico, anche la garanzia del felice esito della grande opera
unificatrice nazionale.

Di qui appafisce che la democrazia aleraanna non si fida, ne punto ne

poco ,
delle carezze di chi, dopo aver trattato come im branco di scolari

la Camera dei Deputati di Berlino
, appella ad una Camera di Deputati

di tutta Aleraagna ;
e che essa riguarda come molto sospette le tenerezze

liberali del Bismark
, dopo averlo veduto trattare come un balocco la co-

stituzione prussiana. Ond'e che tutti i diarii liberali furono d'accordo in

dire, che 1'appello al suffragio universale per parte d'un Ministro, il qua-
le non curava punto il suffragio dei popoli soggetti al suo dominio, non

potea essere altro che uno zimbello da attirare i merlotti in gabbia. Timeo

Danaos et dona ferentes.

5. II Bismark pero dovea uscire ancora dall'impaccio in cui 1'avea mes-

so la nota austriaca del 7 Aprile, da noi esposta piu sopra. In essa il

Mensdorff, tra le altre cose, ricordava che fin dal 16 Marzo il Bismark,
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interrogate dal conte Karolyi, se la Prussia avesse in animo di lacerare

con la violenza la Convenzione di Gastein
,
avea risposto che wo, ma

soggiunto subito: che continuerebbe a dire di no, anche quando si sles-

se in procinto di muovere la guerra ;
il che equivaleva al dire : dico di

no
,
ma il mio no e di niun valore e non significa ne si ne no.

Questo avea scottato forte il primo Ministro prussiano ,
che vedea co-

si denunziati al pubblico i suoi tortuosi procedimenti. Rispose pertanto,
con un dispaccio del 15 Aprile, che si legge nel Memorial a pag. 251 ,

in forma tale, da sembrar proprio, che egli volesse tirare 1'Austria a chie-

dere satisfazione e vendicarsi con le armi. Imperocche, con tuono pieno
di sarcasmo, si risenti che si fosse dato quel senso alle sue parole, e che

se ne fosse trattato in un dispaccio ;
torno ad esagerare gli armamenti

dell'Austria
,
come se non desse fede veruna alia parola d'onore dell' Im-

peratore, affermante che non esistevano
;
confermo le sue asserzioni con

argomenti da giornalista, appellando al silenzio imposto ai diarii austria-

ci sopra le mosse delle truppe e gli apprestamenti militari
;

si querelo
che le sue apprensioni si attribuissero a vane illusioni

;
dedusse dal con-

tegno del Mensdorff, che non si smetterebbero dall'Austria gli apparec-
ehiamenti ostili contro la Prussia

;
s' indegno che si chiedesse al Re di

rivocare le misure militari gia ordinate, mentre 1'Austria manteneva ed

eseguiva le sue
;
e fini con dire che 1'Austria

,
che era stata la prima a

far il viso dell' armi ed a ricorrere alia forza
,
dovea anche essere la pri-

ma a dar pegno efficace delle sue dichiarazioni pacifiche ,
tornando allo

stalu quo, vigente prima di questo conflitto.

Questo dispaccio fu dal barone Werther comunicato al Mensdorff il di

17 Aprile; e questi si affretto di metterlo sott' occhi all' Imperatore. II

quale, volendo troncare una discussione che ad arte si inaspriva dal Bis-

mark, e togliere ogni dubbio circa la sincerita delle sue intenzioni paci-

fiche, ordino al Mensdorff di mandar subito a Berlino una proposta in.

questo concetto: Le due grandi Potenze alemanne ristabiliranno, cia-

scuna da parte sua, lo stalu quo militare che esisteva prima dei recenti

provvedimenti di difesa. L' Austria indica a tal effetto il giorno 25 del

corrente mese, come destinato al disarmament) d' ambe le parti ;
e con-

sente anzi di eseguirlo essa stessa in tal giorno ,
e che la Prussia non lo

faccia che nel seguente giorno 26 .

6. Messo cosi alle strette, il Bismark, che non avea potuto far rompe-
re la guerra dall' Italia

;
che non avea potuto tranellare 1' Austria a farsi

assalitrice; che non avea trovato arrendevoli gli Stati minori della Con-

federazione; che non si sentiva sostenuto neppure dalla democrazia ben-

che alle'ttata col confetto del suffragio universale, e che anzi da numero-

si meeting, tenuti in molte citta dai liberali prussiani, era sconfortato nei

suoi disegni : il Bismark dovette fare di necessita virtu, ed accettare, con

risposta del 21 Aprile, 1'offerto componimenlo.
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7. L'Austria corrispose con un atto di corlesia o di riparazione d'onore

ehe voglia dirsi. Un Generate prussiano, il conte di Waldersee, era calato

in Boemia, ne avea indagato accuratamente le condizioni militari, avea

cercato informazioni minute, interrogando anche i soldati per le vie; e

da ultimo era stato veduto in atto di disegnare le fortificazioni di Praga.

Questo suo contegno avea dalo sospetti alia Polizia del luogo, che 1' ar-

resto; ma poi, per ordine di Vienna, il pose in liberta. II veder trattato

quasi come spia un suo Generale, avea forte spiaciuto al Governo di Ber-

Hno, che tuttavia, pei suoi diarii ufficiosi, dichiaro di non voler usare del

diritto di rappresaglia. II Gabinetto di Vienna si affretto, dopo la risposta

pacifica del 21 avuta da Berlino, di far sapere al Governo prussiano, che

disapprovava quell'arresto, e ne esprimeva il suo rammarico. E con cio

ebbe termine questo nuovo conflitto, che parea sorgere assai minaccioso.

E egli da dire che realmente la Prussia abbia smesso il proposito di

rompere guerra all'Austria? L'Opinione di Torino, che dee saperne qual-
che cosa, crede che la guerra sia inevitabile, e che trattisi solo d' un in-

dugio. Or la Prussia avrebbe forse fermato tali propositi, se non si sen-

tisse rassicurata da qualche alleanza secreta ben piu poderosa, che non

sia quella d'ltalia?

BELGIO (Nostra corrispondenza} 1. Cenni retrospettivi sopra il defunto re Leo-

poldo 1 2. Avvenimento al trono di Leopoldo II 3. Tregua di pochi

giorni tra i partiti 4. Question! elettorali 5. Pena di morte 6.

Danaro di S. Pietro.

1. Comincio la mia corrispondenza di questa volta con alcuni cenni

retrospettivi sopra la morte del re Leopoldo, e la successione al trono di

suo figlio. Da qualche anno Leopoldo I era stato soggetto a terribili ope-
razioni ed avea resistito a morbi complicatissimi. Fino agli ultimi giorni

egli avea sperata la guarigione; e, come si suole in siffatte congiunture,
si era ritirato nei suoi appartarnenti, non ricevendo altri che i suoi me-
dici. Quando la sua nuora, la nostra presente Regina, seppe che la morte

era imminente, si presento presso al letto del Re, il giorno stesso del'la

morte verso le 8 del mattino: e non gli dissimulo la gravezza del suo

stato e gli presento i giovani principi, perche li benedicesse. II Re s'in-

teneri, e la Duchessa ne profitto per eccitarlo a qualche atto di religione.
AH'invito della Duchessa il Re perdono a tutti, e domando perdono a Dio

ed accetto dalle mani della Duchessa il Crocifisso, che porto sulle sue

labbra e sul suo cuorei Cio avvenne in presenza della famiglia reale e del

Ministro protestante, spettatore passive di questa scena. Quanto vi assicu-

ro qui, se non altro, basta a dimostrare, che Leopoldo I, non e morto con

lo stoicismo del vero massone, come hanno falsamente asserito le Logge
massoniche in una loro circolare. I Frammassoni nei giorni di carnevale

fecero nelle loro Logge una ridicola ceremonia funebre lodando il Re de-
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funto per la protezione da lui conceduta alia Massoneria. Non si puo negare
che il Re fosse afiiliato alia setta, prima di salire sul trono del Belgio. Ma
si sa che il Re avea per le Logge massoniche lull' altro che affezione e sti-

ma. Ogni di piu si vedeva, che Leopoldo soffriva nel vedere oppresse dal

liberalismo le sue reali volonta. Ci si assicura ch' esiste una lettera tutta

di suo pugno, nella quale egli esprime chiaramente la sua ripugnanza a

sottcscrivere la legge sopra le borse di studio. Egli avea sperato, che il

Senato 1'avrebbe rigettata; ma avendola questo approvata, egli non cre-

dette di poter dinegare la sua firma. Cio,e la considerazione del timore

di una crisi violenta politica, puo servire di qualche scusa ad un fatto

senza dubbio riprovevole. I giornali liberali sono assai malcontenti del-

Fesistenza di questa lettera, che e un nuovo colpo a questa legge spo-

gliatrice, ma ne traggono il destro per formolare le loro teorie intorno

all'azione di un Re costituzionale. L'organo officioso del Ministero avea

del resto gia dichiarato a chiari termini, che il Re non e respomabile di

do che di cattivo gli e consigliato, o anche imposto dai suoi Ministri.

Non sara forse risponsabile legalmente : ma della responsabilita morale

quale uomo savio puo dubitare? II Ministero ha inventata questa teoria

per Leopoldo II, che sembrava si credesse non chiamato dalla costituzio :

ne a recitare una parte puramente passiva. Non e qui opportune fare

Tistoria del Re defonto, ma sarebbe una ingratitudine di non ricordare

che egli consolido Ja nostra indipendenza nazionale e ci dono 35 anni di

pace e di prosperita. Quindi e che alia sua morte, spontaneamente ed

unanimamente tutti ed anche il clero cattolico con a capo i nostri Yesco-

yi, mettendo da banda ogni querela, encomiarono ad una voce 1'illustre

defonto. I funerali sono stati magnifici, ed e stato seppellito a Laeken,

senza il concorso del clero cattolico.

2. Leopoldo I e morto il 10 Decembre: il 17 Dicembre ebbe luogo la

solenne inaugurazione di Leopoldo II. E impossible di dipingervi 1' en-

tusiasmo, col quale furono accolti nella loro capilale il Re e la Regina. I

Belgi sono molto affezionati alia loro indipendenza ed alia real dinastia.

La Regina subito si e acquistata la popolarita della sua illustre e pia an-

tenata Maria Teresa. Piacque anche assai il nobile discorso pronunziato,

dal Re, dopo aver prestato il giuramento in presenza dei grandi Corpi

dello Stato, di molti Principi stranieri e ad una folia di scelti spettatori.

Questo discorso non era cio che si chiama abusivamente un discorso

della Corona, composto dai Ministri, ma sibbene la formola del suo pro-

prio pensiero, e 1'eco di tutti i sentimenti generosi di un cuore veramen-

te reale. Egli fu frequentemente interrotto da vivi applausi, e quando

parlo della Regina, dicendola : partecipe di tutti i suoi sentimenti, e

di questi inspiratrice nei suoi figliuoli ,
tutta la sala si levo per accla-

mare questa degna sovrana, ch'era commossa fino alle lagrime. II Re

fini il suo discorso da principe religioso, domandando con tutto il fervo-

Tore dell'anima a Dio di continuare a proteggere il nostro caro Relgio.
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Francamente accettando la sua missione di Re costituzionale, egli pur

francamente protesto contro la politica violenta, che-distrugge lo spirito

di fraternita nazionale. Possa egli riuscire a far preyalere queste idee di

saggezza e di moderazione, die esprimono si bene la yolonta della una-

nime maggioranza del paese.

3. Dopo la morte del Re si era fatta tregua fra i partiti ;
onde per qual-

che tempo si sarebbe creduto di esser tornati all' eta dell'oro. 1 giornali

anziche lanciarsi le consuete invettive, parlavano tutti all'unisono. Le di-

scussioni del Parlamento aveano un'aria di dignita e di mutua benevo-

lenza, che faceva piacere. Ma questa si bella, in apparenza, condizione

di cose non poteva esser durevole. II partito liberale bisogna che gridi.

forte per far credere alia sua forza, piccola relativamente al numero. I li-

berali sanno che quando il paese e tranquillo i conservatori trionfano nelle

elezioni
, per quanto sia loro svantaggiosa la legge elettorale. Quindi i

giornali liberali ruppero i primi la tregua , e dopo essi la ruppe il Par-

lamento.

4. Le questioni del giorno sono appunto le question! elettorali. L'anno

scorso la Camera dei Deputati avea votato una legge contro le frodi elet-

torali, colla quale, sotto il pretesto di evitare le frodi, si rende sempre piu

difficile all' elettore delle campagne 1'accesso all'urna. Questa legge, por-

tata avanti al Senato, era restata sospesa, poiche essendo una vera mena

di partito, come la disse il Vice presidente dell'Assemblea, era eziandio

im anacronismo, dopo che un'augusta YOCC ayea chiamato tutti i Belgi a

riunirsi sotto la stessa bandiera. II partito liberale voile che si riassu-

messe la discussione di questa legge ayanti il Senato, e ruppe cosi pel

primo la felice armonia e la tregua dei primi giorni. Nelle sessioni del

Senato la legge e stata esaminata; sara essa accettata? Cio e a temersi,

atteso il modo di operare di quest' assemblea.

Un'altra legge, risguardante le elezioni, e stata yotata nella Camera dal

partito liberale. Nel 1856 era stato deciso di comune accordo che ogni

dieci anni, fatto il censimento generale della popolazione, il numero del

Deputati e Senatori fosse messo in proporzione colla cifra degli abitanti.

Fin dal 1864 il sig. Orts, usando della sua iniziatiya parlamentare, pro-

pose di aumentare il numero dei rappresentanti della nazione
;
ma non

riusci allora nell'intento, perche la destra preferi di ritirarsi tutta intiera

anziche consentire e prestar mano, soprattutto in quel momento, a siffatta

iniquita. In quesli ultimi giorni il signor Orts ha rimesso in campo la sua

proposizione, domandando 8 Deputati e 4 Senatori di piu. Gli si obbiet-

to che non era ancor fatto il censimento decennale degli abitanti
,
che il

registro dei domicilii non da ordinariarnente una cifra esatta, che la legge

del 1856- e una legge organica che lega i legislated ,
che la Costituzione

dice, non gia che si richieda 1'aumento di un Deputato ogni volta che gli

abitanti crescono di 40 mila, ma che il numero dei Deputati non puo as-

solutamente ecceder la proporzione di un Deputato sopra 40,000 abitan-
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ti
;
e che proponendo questa legge dopo un anno si sarebbe soddisfatto

insieme alia decisione del 1856, ed alia giusta ripartizione dei Deputati
secondo la cifra della popolazione. Inutili furono qtieste obbiezioni. 11

sig. Orts avea confessato che egli proponeva ora questa legge appunto

pel vantaggio del suo partito; questo prefer! il suo interesse alia giusli-

zia, e voto in favore della legge. Quindi si tratto della divisione di que-
sti 8 Deputati e 4 Senatori fra le varie province; ed il sig. Orts avea

gia tutlo ben disposto perche la ripartizione fosse mile ai liberali. I cat-

tolici proposero diversi emendameiiti, dimostrarono 1'iniquita di tal modo
di procedere, raa cio non valse a nulla. Tutta la sinistra, chiaraata per

questa operazione, obbedi al comando del suo capo, e si prese la vittoria

della finta battaglia. Probabilmente il Senato si occupera di cio subito

dopo le vacanze di Pasqua. I liberali lo vogliono, perche al mese di Giu-

gno sara rinnovata quasi la meta della Camera, e senza V appoggio dato

ai liberali da questa nuova legge, i Cattolici potrebbero forse acquistarvi

la maggioranza.
Ora si esamina eziandio un progetto di riforma elettorale. II signer

Dechamps, nel suo programma del 1864, avea proposto la diminuzione

del censo per le elezioni provinciali e comunali. II Re non accolse allo-

ra , come vi scrissi altra volta, il suo programma. Quindi un niembro

della sinistra esagerata, il signor Guillery, usando della sua iniziativa par-

lamentare, propose un simile progetto, colla modiiicazione, che per essere

elettore bisognasse saper leggere e scrivere. Questo progetto ebbe la sim-

patia di molti, ma i Ministri non poterono accettarlo, perche di poco dif-

ferente da quello del sig* Dechamps da essi molto combattuto. D' altra

parte non potendo essi restar passivi in mezzo a tanta agitazione dei par-

titi per la riforma elettorale, fecero un nuovo progetto molto complicate,
di cui pero il carattere essenziale e 1'aggiunta degli uomini capaci, cioe

degli Avvocati, dei Medici, dei Professori riconosciuti
,
dei Ministri del

Culto pagati dallo Stato, degl' impiegati ecc. Se io volessi fare qui *una

rainuta critica di tal progetto, vi farei osservare, fra le altre stranezze,

che il sacerdote, non stipendiato dallo Stato, non e noverato fra le capaci-
ta. Ma mi basti di faryi riflettere che questi appassionati per la costitu-

zione ogai di piii si allontanano dal suo spirito, introducendo nelle leggi

elettorali il principio della capacita, mentre la Costituzione indica il

censo cioe 1'imposta come condizione e base unica della qualita di eletto-

re. E vero che il progetto dei Ministri risguarda solo le elezioni comuna-

li e provinciali; mentre la Costituzione non ha parlato che delle elezioni

legislative. Ma e egli un esser fedele alle tradizioni del Congresso 1' am-

mettere per alcune elezioni un principio formalmente rigettato da lui per
alcune altre simili? Per ora non si sa come andra a terminare questo pro-

getto ministeriale, molto impopolare del resto anche fra i liberali.

5. II nuovo Ministro di Giustizia, contro 1' opinione del suo predeces-

sore, anch'esso liberale, crede opportune di abolire la pena di morte nel
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Belgio, non perche pensi, come alcuni altri abbUzionisti, essere inviola-

hile la vita umana
;
ma crede la pena di morte essere una pena inefficace.

Parvero pero piu concludenti gli argomenti del barone di Anethan e di

altri : e la pena di morte fu mantenuta dal Senato con 33 voti contro 15.

6. L' anno passato il Bien public coraincio fra noi una sottoscrizione

&Q\\Q Strenne aPio IX. Quest'anno tutti i giornali 1'imitarono. II Bien pu-
blic rauno presso a 50 mila franchi; il Giornale di Bruxelles 90 mila; la

Gazzetta di Liegi 30 mila; YAmico dell'ordine di Namur 20 mila
;

il Gior-

nale d'Anversa, la Patria di Bruges, il Corriere della Schelda, di Tour-

nay circa 18 mila per uno. Altri giornali, e specialmente i tiamminghi,
raunarono parimente grosse somme. Non so bene il numero totale, ma
non credo errare calcolandolo in circa 300 mila franchi. I doni poi erano

quasi sempre accompagnati da motti affelluosissimi e pieui di fede che

provano 1' affetto dei Belgi verso il S. Padre comune. Anche i molti Zuavi

che diede il nostro paese all' esercito della S. Sede sono una prova evi-

dente della fede attiva e pratica di queste popolazioni cattoliche.

Queste strenne non impediscono 1' opera del Danaro di S. Pietro. Nel

Decembre scorso, secondo una relazione ufficiale che ho sotto gli occhi,

la sola diocesi di Gand aveva raccolto 180,394 franchi in un solo anno,
senza contare le sue Strenne. Questa Diocesi diede finora a questa san-

ta opera un milione 257 mila e 258 franchi.

PRINCIPATI DANTJBTANI 1. Rifiuto ufliciale dato dal Re del Belgio, pel Conte di

Fiandra, all'offerta della Corona dei Principal"! 2. Processo ai Minjstri

del caduto principe Couza 3. Scioglimento della Camera 4. Yiaggio
dei Governanti nelle province 5. Maneggi del partito russo, per la se-

parazione della Moldavia dalla Valachia; sedizione a Jassy, repressa dal-

le truppe 6. Elezione del Principe di Hohenzollern al trono dei Prin-

cipati.

1. II trono dei Principal! uniti di Moldavia e Valachia somiglia mollis-

simo a quello di Atene
,

sul quale a grande stenlo si trovo chi volesse

sedersi, dopo che ne fu sbalzato il re Oltone I. Infatli gia due Principi

diCase sovrane d'Europa ebbero 1'offerta di pigliarsi la corona caduta di

capo al colonnello Couza; ed il primo rifiuto secco secco
;

il secondo, per

quanlo sia forse disposlo a lenlare 1'avventura, non e ben certo che pos-
sa farlo, altese le opposizioni di alcune Potenze.

II rifiuto fu dalo dal conle di Fiandra; il quale, stando sulle mosse per
un viaggio inllalia, quand'ebbe avviso del plebiscilo dei Rumeni, non si

distolse punlo dal suo proposito di viaggiare in Italia, ne voile pur

aspettare che gli si presenlasse la Depulazione dei Principali, incaricala

di offrirgli la Corona; e venne difilalo a Roma.
La deputazione era composta del sig. Falcoyano, presidente della Cor-

te di Cassazione di Bucharest, come rappresentanle del Governo prov-
yisorio

;
e dei signori Boeresco e Steege come rappresentanli, il primo
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del Senate, il secondo della Camera del Deputati ;
e il Gioyedi santo, 29

Marzo, fu ammessa a udienza formale da S. M. Leopoldp II, re del Belgi,

verso il quale doveano eseguire 1'incarico di deporre nelle sue mani una

pergamena, in cui era scritto il voto di elezione del Conte di Fiandra.

Leopoldo II rispose con parole molto cortesi, ringraziando di quella

scelta, in quanto tornava ad onore della sua Casa e della sua nazione;

ma aggiunse, che la risoluzione irremovibile di suo fratello Conte di

Fiandra, di non accettare tal peso, gli imponeva il dovere di rifiutare in

suo norae 1' offerta corona. Ed il rifiuto fu autenticato con dispaccio uffi-

ciale, spedito dal sig. Rogier, al Goyerno provvisorio di Bucharest.

2. Intanto nei Principati si cercaya di raggruzzolar denari, per mandar

innanzi l'amministrazione; e si fecero debiti. Ma 1'agitazione rivoluzio-

naria era tutt'altro che sedata
; e, caso rarissimo ! i Ministri risponsabili

del Couza questa yolta furono proprio chiamati a rispondere di qualche

cosa, cominciando dal Liebrecht, carcerato e sottoposto a processo per
delitto di peculate. Piii tardi yenne la yolta per gli altri, poiche un di-

spaccio del 13 Aprile annunzio che, per la stessa cagione di dilapidazio-

ne del tesoro pubblico ,
furono posti in istato di accusa i suoi colleghi

dell' ultimo Gabinetto.

3. La Camera dei Deputati pero cominciaya a dar molestia al Goyer-

no provvisorio, e non si mostraya abbastanza docile, ma piuttosto ingrata

ai present! padroni ,
che pure ne ayeano prorogata la sessione oltre il

termine prefisso. Nella Moldayia si moriva di fame per la carestia
,
ed i

mestatori ne profittayano per crescere 1'agitazione rivoluzionaria. Fu

d'uopo concedere la Guardia nazionale, che non giovo mai in congiun-

ture simili a rassicurare la quiete pubblica. I contrasti fra la Camera ed

il Governo si faceano piu ardenti. II Goyerno taglio corto
;
ed il 18 Mar-

zo pubblico un bando di accusa contro la Camera, seguito dalla senten-

zo di scioglimento di essa, e dalla conyocazione dei Collegi elettorali,

che finiva con queste parole : I yostri eletti saranno felici di dirvi ben

tosto, che la Rumenia una ed indivisibile
,
libera e giusta, e riconosciu-

ta da tntta Europa. Dio protegge la Rumenia!

4. Quindi i membri del Goyerno provyisorio , quando uniti , quando

sparpagliati ,
si diedero a percorrere le province , per avvivare il sacro

fuoco del patriotismo in favore del mantenimento dell'wmowe, che gia

veniasi spegnendo ,
e per disporre il meccanismo elettorale. Natural-

mente il telegrafo annunzio a tutto 1'orbe terracqueo, che 1'entusiasmo

popolare nelle accoglienze a questi dilettissimi Governanti eccedeva ogni

limite , e che tutto procedeva a vele gonfie.

5. Ma in realta c'era tutt'altro spirito. Da Jassy erasi mandata a Co-

stantinopoli una petizione al Sultano
,
affinche facesse valere i suoi dirit-

ti sovrani e proclamare la separazione dei Principati. Molti partigiani

della Russia lavoravano col denaro
,
con le promesse , e con ogni ai tifi-

cio, per ottenere questo risultato. Le antiche gare tra Moldavi e Yalacchi
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si erano ridestate e crescevano di giorno in giorno. Tra i sommovitori

spiccavano i fratelli Costantino ed Alessandro Mourouzi , ed Alessandro

Balsche, cioe quel medesimo segretario d'ambasciata russa aParigi,che
1'anno scorso fu sul ptmto di perire assassinate nel suo Gabinetto. Scris-

sero al Memorial, che i Mourouzi avessero a loro disposizione un 200,000
ducati

,
usciti dalle casse russe.

II Prefetto di Jassy avea chiesto al console russo che consentisse al-

1' espulsione di codesti disturbatori; manon 1'avea ottenuto. Malgrado di

cio avea intimato a Costantino Mourouzi d' andarsene fuori di citta; e

questi avea ricusato, dicendo di voler sostenere il suo congiunto Rosno-

yano, uno dei principali demagoghi; e minacciando che, se gli si facesse

yiolenza, il sangue correrebbe a Jassy, e 60,000 baionette russe fareb-

hero vendetta d'ogni oltraggio a lui inflitto.

Difatto il sangue corse. Alii 15 Aprile si fece popolo alle porte della

Caltedrale, ed il Metropolitano in abiti pontifical! fu messo per forza a

capitanare la moltitudine tumultuante per la citta. I Gendarrai, che si vol-

Jero opporre, furono respinti. Incontrati due battaglioni di truppe fermi

e con le baionette spianate, i sediziosi vi diedero dentro con le sassate e

ferirono due soldati. Questi allora adoperarono le armi. II Metropolitano

stesso rimase ferito. La moltitudine si disperse quivi, ma per ricomin-

ciare altrove il tumulto, assalendo due squadroni di cavalleria
;
e dopo

molti conflitti qua e la, per le diverse vie e piazze, finalmente si dovette

prendere a forza qualche barricata, e dar i'assalto a certe case in cui 200

partigiani russi eransi chiusi; e questo pose termine alia lotta, con Y ar-

resto di quasi tutti i caporali, tranne il Costantino Mourouzi che era

scappato a tempo.
6. Spedita questa faccenda, il Governo provvisorio sollecito una spe-

cie di plebiscite, perche a voto di popolo si eleggesse Ospodaro dei Prin-

cipati Uniti un Principe, di cui quel popolo ignorava assai probabilmente

J'esistenza, ma che in un meeting fu levato alle stelle dagli stessi niem-

bri del Governo provvisorio, con magnifico panegirico ;
che fu coronato

dal successo d' un inevitabile voto unanime per averlo Sovrano.

Questo felice mortale e il principe Carlo di Hohenzollern
,
del quaJe il

Bratiano
( insigne tra i mestatori politici di quel paese, e gia nemicissimo

del Couza
) compendio i meriti in due parole, dicendolo favorito di parti-

colare protezione dell' imperatore Napoleone III. Questo Principe, leg-

gesi nella Gazzetta ufficiale di Venezia, e della seconda linea cadetta

della Casa regnante di Prussia, imparentato alle Case di Murat e di Baden.

Queste indicazioni bastano da sole a scioglier 1' enigma della repentina

candidatura, e del trasporto dei Rumeni, i quali ,
non appena proposto,

votano come un sol uomo in suo favore. II principe Carlo Antonio Hohen-

zollern, conte di Sigmaringen, figlio di una Murat, ammogliato ad una
sorella del Granduca di Baden, ebbe da questa cinque figli maschi, uno



380 CRONACA

del quali dall' esercito prussiano, di cui yeste le assise, passerebbe al

trono, lasciato yacante dal principe Couza. Or cbe i Rumeni lo accolgano
a braccie aperte si coraprende da chiunque conosce la forza dei brillanti

argomenti, che in questi casi si adoperano. MalePotenze, che si ar-

rogano il diritto di disporre di quel trono, come la penseranno?
L' eletto principe Hohenzollern s'affretto di andare a Berlino; dov'ebbe

lunghi abboccamenti col Re e col Bismark; e credesi che, se la Russia non

si oppone, egli sia per accettare. Dio gliela mandi buona!

SPA.GNA (Nostra corrispondenza) 1. Dissident! nell'Unione liberate 2. Que-
stione degl'impieghi pel Deputati 3. Finanze spagnuole 4. Le Ban-

che 5. 1 Progressist! 6. Questione di Roma.

1. Ball' ultima mia corrispondenza nulla e occorso di mioyo, se non in

qnanto si preparano grayi e prossimi avvenimenti. La legge d'inevita-

bile sfacelo che sempre minaccia i corpi corrotti
,

si va yerificando nel-

la Union Liberale che oggi ne governa : la frazione di questo gruppo po-
litico conosciuta gia sotto il nome di dissidenza, e tornata a levar alto la

sua bandiera
,
e alia maniera di tutte le classi eterodosse afferma di se

stessa che essa sola possiede il simbolo della ortodossia. II pretesto del-

la sua ribellione e di presente quello che sempre fu: che il duca di Te-

tuan e i suoi colleghi nel Governo non sono fedeli al programma libera-

le, al quale si attengono quando si trovano dal lato della opposizione.

Per riprodurre adesso quest'antica accusa
,

si fondano i dissident* nei

progetti presentati dal Ministero sopra la stampa e le pubbliche associa-

zioni. Certamente in questi progetti scorgesi uu certo conato di difendere

la societa contro i giornalisti procaci e contro i comitati e i clamorosi con-

yegni dei cospiratori: quindi il rinnoyarsi delle ostilita per opera fa'dissi-

denti. II punto piu graye e in cio precisamente che il capo di questo grup-

po e il presidente medesimo del Congresso, il sig. D. Antonio de losRios y
Rosas

;
e come in conform! ta delle pratiche parlamentari, i president! dei

Congressi sono per cosi dire, il verbo della maggioranza, risulta di pre-

sente che se la maggioranza alia sua yolta dee durarla ad essere verbo

del Governo ,
se le rende necessario ritirare il yoto di fiducia al presi-

dente. La dichiarazione di guerra e cominciata col presentarsi dal signor

Rios la dimissione del carico che sostiene di presidente del Consiglio di

Stato, e col seguitarle la dimissione eziandio dei direttori e degli altri

jninori impiegati. 11 Ministero ha accettato queste dimissioni e per tal

modo si e officialmente decretata la guerra. Quindi il presente problema

parlamentario: la maggioranza del Congresso si terra ella fedele al Mi-

.nistero che 1'ha eletta
,
o ingrossera le file della dissidenzal In altra for-

ma: Potra il Ministero contar sicuro sopra la maggioranza? Giovera alia

soluzione dell'arduo problema il risapere una curiosissima incidenza par-

lamentare
,
occorsa nei di passati.
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2. Nella grande e dispendiosissima farsa del costituzionalismo parla-

mentare, accade giornalmente ,
che mentre a tutte leore del di si parla

della indipendenza de' Deputati, il fatto sta che i Ministri, padroni assoluti

che sono della pubblica amministrazione , comprano yoti a cambio d'im-

pieghi. II brutto traffico si e prodotto, siccome in tutti i paesi signoreg-

giati dal parlamentarismo, anche in Ispagna ;
e avyien per tal modo che

in tutto il mondo la tribuna del Deputato altro non e che la scranna da

sedere al pubblico banchetto. E poiche la cosa e di soyerchio costosa, il

rimedio n'e molto desiderate ;
e trovatosi che il rimedio non si giungeya

a proporre dai liberali, lo tolse a suo carico il sig. Nocedal, capo della

frazione, che i riyoluzionarii e gli sciocchi chiamano neocattolica, la qua-
le in varie legislature ayea di gia presentato 1' opportune progetto di

legge, proponendo che si dichiarasse incompatibility assoluta del carico

di Deputato con qualsivoglia pubblico impiego sia dello Stato, sia della

Casa reale. Tomato a proporsi dal ch. sig. Nocedal questo progetto nella

presente legislatura, e rimesso alle sezioni del Congresso per la nomina

della rispettiva commissione
,
furono eletti lo stesso autore del progetto,

insieme al ch. signer Claros, deputato anch'egli cattolico. Come dovea

supporsi , cinque dei sette membri della commissione formularono un

opinamento, incui accettando, come diceyano, il principio della incom-

patibilita, lo caricayano di tante e tante eccezioni, che a rigore di logica
era un negarlo. Fu forza quindi che i signori Nocedal e Claros formulas-

.sero un yoto particolare , per sostenere la incompatibility assoluta. Fu
allora la questione portata al Congresso ,

il cui regolamento prescrive ,

che quando yi sono voti particolari, da questi si cominci il dibattimento.

Eccoci al conflitto. II voto dei Deputati cattolici era grandemente popo-
Jare ed era impossibile il combatterlo di fronte : di fatto il Ministero yen-

ne meno di animo e cadde nella debolezza di dichiarare che era questione
libera. Conseguenza immediata di questa dichiarazione fu 1'approyarsi il

yoto particolare da 95 Deputati contro 75. II Ministero, che ayeya ten-

tato ogni proya per fare intendere che non yoleva un simile risultato,

prese questa yotazione per una disfatta
, per una specie di ribellione

della maggioranza ;
e posto cosi nella necessita o di cedere il potere o

di chiudere le camere, poiche delle due non yoleva la prima e non po-
teva 1'altra, risolyette di andare, come noi diciamo, a tutti i patti a Ro-

ma
,
e far che la camera rivocasse la deliberazione. A tal fine fece pre-

sentare da piii Deputati una proposta di sospensione del dibattimento
,
e

nel tempo di tale discussione, sorse a dichiarare: che quantunque aves-

se pronunciato ,
esser quella una libera questione , quella questione non

era libera ma eminentemente politica, e che oye non si fosse ritrattato il

yoto emesso
, egli sarebbesi ritirato. E la camera per solo questo si ri-

trattol 1... Credo inutile ogni commento a far risaltare il ridicolo di simil

fatto. Dal si al no corsero yentiquattro ore
;
TB& prudentis estmutare con-

siHum.
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3. Un altro affare si sta trattando, del quale mal si potrebbe conget-
turare quello che ne parra al Congresso ,

sebbene son d' opinione ch' ei

votera a raodo del Ministero. La questione riguarda le finanze
; questione

gravissima anzi la piu grave presentemente per la Spagna ,
la quale si

trova d' avere alle porte la banca rotta e dietro questa la rivoluzione.

Per avere di questo affare una giusta idea bastera ripetere quanto in-

torno al medesimo ebbe detto il Minis tro delle finanze. Ecco il terribile

compendio delle sue dichiarazioni :

Abbiamo dinnanzi primieramente mille cinquecento milioni di reali da
restituire ai particolari che gli afiidarono alia cassa dei deposit!, de' cjuali
fondi ha disposto il Governp, e questa restituzione, da un 300 milioni

in fuori di volontarii depositi, si deve senza prorpga dentro di un anno.

Abbiamo nel preventivo annuale di spese ordinarie e straordinarie circa

2400 milioni pagabili nel presente anno amministrativo, che si termina
il 30 del prossimo Giugno, termine del pagamento dei cuponi del debito,
il cui importo supera i 300 milioni.

Quali mezzi
yi hannq per sopperire a queste spese? Primieramente

un preventive di introiti che in carta e uguale a quello degli esiti, ma
che in realta non puo per alcun modo portarsi a 2000 milioni. Le rendite

di oltremare se le consuma la nostra guerra nel Pacifico; e in (juanto alle

rendite della Penisola
,
non solo la crisi monetaria ed economica ha gra-

Temente impoverite le sostanze dei particolari ,
ma 1'angustia del com-

mercio produce un ribasso enorme nella rendita delle dogane, e quella
de' sali e tabacchi va sminuendo anch' essa.

II che vale, che sommate le nostre spese sicure e le nostre entrate pro-
labili risulta un deficit di 2000 milioni di reali. Come riparare a questo
enorme deficit*! con istranieri imprestiti? Le principali Borse per noi son

chiuse, ne potremo prender di fuori denaro se non se all' usura del 60
o 70 per cento. Con un imprestito nazionale? II medesimo Ministro delle

finanze afferma che oggi da capitalist! e banchieri spagnuoli non sarebbe

possibile raggiungere i 12 o 14 milioni di reali. Moltiplicando le impo-
ste? Ma la Spagna gia non puo pagare quelle che ora vi sono !

Come fare adunque? cercare economia nelle spese per pareggiarle alle

rendite. Ma in primo luogo queste economic si dovranno fare dai liberali,

e i liberali non ban bisogno di poco per viyere, e il loro bisogno cresce

ogni di piu. Han bisogno di dare molti impieghi e di corrompere molte

coscienze, e per giunta han bisogno di nascondere la miseria della vita

morale sotto il velo dei rnateriali progressi che troppo costano. E sicco-

me.anche il disordine radicale e costituzionale del liberalismo rende in-

dispensabile una misura costante di mezzi efficaci di forza per mantenere
1'ordme materiale, e cosi necessario spender molto nell' esercito, nella

polizra, nelle case di pena e simili. Ma concediamo che sia possibile far

economic nelle spese tino a pareggiarle con le vere rendite: cio sara un

vantaggip per 1'avvenire
;
ed ora traltasi di pagare un debito urgente di

1500 milioni.

Come uscire di queste strette? liquidando il debito e convertendolo in

consolidate? Si sara accresciuto per tal modo allo Stato un debito, la cui

rendita consolidata nel 1870 sara di annui milioni 700
;
e per giunta

si commetterebbe 1'attentato di convertire in carta 1' importo metallico

dei depositi affidati alia probita del Governo. E quale ipoteca si potrebbe
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dare a quest! creditor!? La rivoluzione ha consumate gia tutte le pubbli-
che sostanze, che rubate aveva alia Chiesa, agli Istituti di beneficenza e

ai Municipii. Non le rimane a vendere che le miniere, e dices! di fatto

che fra breve si presentera alle caraere un progetto di vendita delle mi-

niere. Quando avremo alienato ogni cosa
,
dice un mio amico, non ci ri-

marra che 1'alienazione mentale.

4. Era necessarip
indicare quest! antecedent! perche s'intendesse la

grayita dei progetti economic! , presentati teste alia camera dal Ministe-

ro. E il primp un progetto di Banca, al quale con graziosa cortesia si da,

npme diNazionale, mentre di fatto si e concesso a cinque Inglesi. Le con-

dizipni
di questa Banca saranno 1. Capitale effettivo di 600 milioni di

real!, sopra il quale se ne rilascerannp
in biglietti al portatore altri 1200.

2. Lp stato ammettera questa carta in ogni genere di pagamenti sia di

tributi sia di prestanze. 3. Sara governata da una Giunta composta meta
di Spagnuoli meta d' Inglesi. 4. Gircolera una carta per tutto il Regno
ed ammettera biglietti dai 40 ai 40<) reali. Tali sono le basi cardinal! dei

progetto, e gli intelligent! diconp che cio equivale a porre le pubbliche
sostanze e la sorte politica e sociale della Spagna in mano dell'Inghilter-
ra. Sia p no, e sempre evidente che il Governo con questo progetto si

studia di chiudere il piu prontamente i due vuoti, chepiu ne minacciano
di

assprbirci
: riparare alia terribile scarsezza del metallo, e incassare

400 milioni di reali
,
che gli Inglesi concessionary prestanp

al Governo
coll' interesse annuale del 5 per 100. La commissione npminata ad esa-

minare il progetto si comppne tutta di ministerial!
;
tuttavia di mezzo alia

maggioranza havyi di moiti e notabili personaggi che gli si
opp^ongono

treraendamente. E cosa naturale che la piu Gera opposizione gli e mossa
dalla Banca di Spagna, che teme la perdita del monopplio e delle pingui
sue speculazioni. In questi ultimi anni ne avevano gli azionisti ritratto

un frutto del 18 per 100.

La Francia non ha veduto di buon occhio questa irruzione del mercan-
tismo inglese nella Spagna, e ha dovutp concedere a' capitalist! francesi

Fistituzione di un altro Banco ipotecario, che ha per oggetto prestare so-

pra le proprieta rustiche ed urbane. Questo secondo progetto non fu per
anco presentato alle camere; ma lo sara di certo e prontamente insieme
all

7

altro della vendita delle miniere.

Riepiloghiamo. Deficit presente 2000 milioni. Debito permanente 700.

Antica Banca spagnuola, oligarchia dei capitalist! spagnuoli. Nuova Ban-
ca nazionale, oligarchia dei mercanti di Albione, che finirano coll'impa-
dronirsi del mpvimento mercantile e industriale della Spagna. Nuovo
Banco ipotecario, oligarchia degli speculator! francesi, che si farannp
padroni del npstro territprio , absque eo quod intrinsecus laiet. Venduti
ali'avarizia privata i beni della Chiesa, della Beneiicenza, deiMunicipii;
Tendute allo straniero le nostre miniere.... Haec fades Troiae dum cape-
retur erat.

5. Gia s'intende, che essendo si pericolosa la nostra condizione politica
ed economica, e indovinando da questa per un

istintp
il pubblico, che in

taleaffaree impegnata niente menoche la nostra indipendenza naziona-

le, di nulla piu si preoccupa e parla che di questa. Ora per notizie che
ho a"a buona fonte, il Governo teme di nupve ribellioni. Intanto non si e
ardito ancora di togliere lo stato di assedio

,
che pesa sopra alcune pro-
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vince, e segnatamenle nella Catalogna, dove il confiitto economico e la

scarsezza del denaro si fa sentire piu che altrove. Ma hayvi oggi altro

special motive di timore. In un meetings,,
celebrate anni addietro dai

progressist! ,
il general Prim, capo dell' ultima insurrezione e oggi pro-

scritto sotto pena del capo, annunzio che dentro due anni e un giorno
avrebbero trionfato i suoi partigiani con un total cambiamento dello sta-

to politico-sociale della Spagna. Or dunque questo piano di due anni e

un giorno e sul compiersi il 3 del prossimo Maggio ;
e si assicura che il

det'tp
Generale non si rassegna a passare per falso profeta. Parlasi in fat-

to di conferenze tenute a Marsiglia, Gibilterra eLondra : dicesi che sian-

si introdotti furtivamente in Madrid molti degli implicati nella insurre-

zione di Gennaro p. p. ,
e taluni ancpra condannati a morte; si suppone

che il sig. Olozaga, supremo capo civile del prpgressismo antidinastico>

e semidemocratico, nel ritornare alia corte 1' abbia fatto di proposito, per

impedire che i progressisti si lancino ad un' impresa insensata, e per
preparar loro invece un

tripnfo
sicuro e poco costoso. Si da per certo-

che il grosso di questo partito non ista disposto a tentar la fortuna come
vorrebbero i suoi corifei; e per cio il detto sig. Olozaga ppina che, pri-
nia di ricorrere alia violenza

,
conviene che il progressismo esca dalla

inazione
,
e dia segni di vita pubblica legate : per rianimare dalla tribuna

e dai giornali la mortificata fede dei rivoltosi.

G. In un brutto conquasso politico ed economico ci ritroviamo all'ap-

prossimarsi della slate, epoca di triste fama negli annali degli innumere-
voli pronunciamenti spagnuoli ,

e quando pare che nell' Europa vadasi

condensando il nembo della guerra continentale, che da sei anni gia ne
minaccia. Cosi agevolmente si spiega come sia

ppssibile
che la pubblica

attenzione appena rivolgasi al crescente disordine del nostrp insegna-
mento universitario, ne punto al progresso di tanti altri

disqrdini
morali t

che passo passo vanno guastando radicalmente 1' antica societa spagnuo-
la. Chi potrebbe pensare che, di fronte ai gravissimi e prossimi avveni-

meriti, che minacciano la capitale dell' Orbe
cattolicp,

la cattolica Spa-
gna sia la uazione che, meno di ogni altra, si occupi d' impedire si te-

nebrosi attentati ? I buoni pregano ,
e vero, e nella loro connaturale ge-

cerpsita
di spagnuoli non la cedono agli altri cattolici, in porgere alcun

sollievo alle angustie del nostro amato Padre Santo. Tutto
cip

e vero ;

ma quanti sono che volgano Ip sguardo all'ayvenire?
Ah! fra i tanti fe-

deli tigliuoli della Chiesa che circondano ora il Santo Padre e Re Pio IX,
io non vedo.finora gli Spagnuoli.

Per gran yentura si e udita nelle camere una voce eloquepte a prote-
stare con animp forte in nome della cattolica Spagna, contro il riconpsci-
mento di quell' informe abortp, che chiamasi Regno d' Italia. Non mi ba-

sta il tempo per analizzare i discorsi diversi, pronunziati sppra questa

gran tema. Ma perche non
pptrei negare un tributo di gratitudine e di

ammirazione, dovuto ad una singolare eloquenza e ad una fede esempla-
re, ricordero almeno ai lettori della Civiltd i nomi dei sigg. Nocedal,
Claros e del marchese di Bahumonde che, nel Congresso e nel Senato,
hanno si p'egnamente rappresentata la indegnazione de'cattolici spagnuo-
li, traditi da un Governo liberale, alleatosi co'nemici d'ogni diritto

umano e divino.
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FREMITI E TREMITI DEL DIRITTO

GIORISALE DELIA DEMOGRAZIA 1TALIANA

Conoscendosi da lutte le stalistiche
,
che il numero de' suicidi va

ogni di aumentando in proporzione del progresso del secolo, non e

a stupire che ancheil Governo d' Italia stia ora con una gamba levata

e il capo chino in procinto di liberarsi, in un colpo solo, da lulli i de-

biti e dagli allri fastidii che 1'opprimono, col butlarsi a diritlura a fiu-

me, o vogliam dire, nel precipizio di una guerra. Ma tulle le slatisli-

che insegnando parimente che il numero de' pazzi va pure crescendo

a dismisura in proporzione del progresso de' lumi, e cosa che fa gran

maraviglia il vedere quanti savii si diano ora premura di lirar in-

dielro pel gherone dell' abito il Governo italiano, Irallenendolo cosl

dal capilombolo che vuol fare. E il piu mirabile sta in cio che que-

sli savii e zelanti filantropi, i quali cercano ritrarre il Governo d' Ita-

lia dal suicidio a cui corre, appartengono, per la piu parte, appunto

alia piu pazza genia del mondo, doe ai democralici, e ai democralici

italiani che sono la schiuma della genia, ed ai democralici del Dirillo,

che sono il fiore della schiuma. Ma vedele dove si e ora andalo a

cacciare il buon senso !

E che il Governo d' Italia, come molti altri suoi simili fallili e de-

colli, cerchi sotlrarsi con un colpo disperato alle catlive conseguenze

di sua pazza ammiuislrazione, e pensi percio a buttare in una guerra

Serie VI, vol. T7, fasc. 388. 25 4 Maggio 1866.
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quaJsiasi quel poco die gli rimaneva per le spese di ultima malat-

tia, e cosa di cui sono pieni, rnentre scriviamo, tutti i giornali, che

d'altro non discorrono che di armi e di armali; ed e percio inutile

che ci occupiamo qui a dimostrarla.

Anche ROD e cosa da perdervi molto tempo atlorno quella del li-

more che questo colpo clisperato dee naturalmenle incutere e incute

di fatli a coloro stessi che si accingono a darlo. Ben sciocco sarebbe

quel Governo che, menlre si trova senza danari e senza il credilo ne-

cessario a ritrovarne in prestito da nessuno, colla reazione in casa

che esce da tulli i pori della nazione e non vede Tor a di mandar al-

1'aria tutli questi suoi pazzi rigeneratori che la dissanguarono, ruina-

rono, distrussero, sperperarono, senza aver saputo fondar altro che

debiti e imposte, col disprezzo che lo circonda presso tutti i Governi

amici e nemici, che non sanno iritendere come, per pazza che dovessc

essere ramministrazione di questi mal arrivati, pure sia stata cosi

scapestrala da ridurre si presto in cenci una nazione poco fa si ricca

e si benestante ; ben sciocco
,
didamo

,
sarebbe questo Governo si

screditato e si debole dentro e di fuori, se non capisse da se che, col

bultarsi ad una guerra, gioca una carta pericolosa, e non s'impen-

sierisse percio e non tremasse. Infatti la Nazione medesima
, gior-

nale del Governo
,
la quale in questi giorni fu lutta occupata a ras-

sicurare i limidi, a far coraggio ai pusillanimi e a combaitere il

Diritto e gli altri giornali che non velano in nessun modo la lore

paura di ruina per questti guerra, la Nazione medesima si lascio

fuggire di bocca, net suo N/dei 16 Aprile, le seguenti parole: Un

bello spirito d' oltremonle disse che gl' Italiani delle castronerie ne

dicono molte, ma ne fanno poche. Facciamo voli con tulto il cuore

che quel bello spirito sia slato indovino auco per questa volta. Di

rado vi fu piu bisogno che oggi di camminar diritli, perche di rado

1' Italia si trovo in momenli cosi gravi. Teniamolo bene in mente : da

un lato c' e lo speltro del disavanzo, dall'aHro quello della guerra .

Tra due speltri cosi spavenlosi cammina ora di nolle buia il

Governo italiano a giudizio della medesima Nazione, che pure e in-

caricata di far lume e coraggio a tutti, e di dimostrare la fortezza e

1' intrepidita del Governo che la paga per questo.
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Piu graziosa poi, nella sua paura, e 1' Opinions, altro giornale ai

soldi del Governo fioreDlino; la quale nel suo N. del 29 Aprile,

comincia col coufessare che per parte nostra sentiamo tutta la dif-

licolta dell' impresa. Lo stato infelice delle nostre finanze
,

1' ostilita

del due partiti politici estremi ,
la posizione formidabile del nemico

sono allrellanli elemenli che stanno contro di noi . Ma non ostanti

quesli element! contrarii ,
1' Opinione non teme troppo perche ha in

serbo un suo parere da dare al Governo, seguendo il quale, 1' Italia

e sicura : Giacche tutli sono a dar pareri al Governo ,
dice T Opi-

nions, non gli lasceremo mancare il nostro . E qual e questo pare-

re? Uditelo, o mortali, e slupite: II nostro parere e che il Governo

dee vincere. Noi non gli diciamo altro. II suo dovere e di vincere :

e quando abbia cio fatto
,

1' assicuriamo che nessuno soflstichera sul

modo . Questo parere cosi savio e maturo non impedisce pero la

prudente Opinions dal supporre che il Governo possa essere tanto

sciocco a non seguirlo e perdere percio la guerra. Se mai la peg-

gio toccasse a noi, le recriminazioni sarebbero tante che prevederne

una di piu od una di meno non e cosa seria. Vede ognuno che sotto

tali supposizioni non cova grande coraggio. Pure , e cosa che si ca-

pisce che questa paura , che ha il Governo e il suo giornalismo as-

soldato, debba, per quanto si puo, celarsi sotto i canti della villoria

se non sperala almeno certamente desiderata.

Meoo infeudati col Governo presente, e percio meno interessati a

velare i loro timori sono quegli altri giornali che diconsi Cavouriani:

doe i moderali dell' anlica scuola che piangono i tempi passali, quan-

do la Capitale eraaTorino e i Piemontesi comandavano soli, e dete-

stano di cuore Firenze e iFiorentini, e il Ministero che fece la Con-

venzione e trasporto la Capitale. Costoro pero essendo moderati e

nemici dei repubblicani, nel fondo del loro cuore non osteggiano per

se questo Governo presente : e solo il vor rebbero piu fedele al siste-

ma del Cavour, come essi dicono, cioe, in altri termini, piu piemon-

tese. E naturale che costoro debbano veder tanto piu chiaro il peri*

colo in cui una guerra porrebbe il Governo italiano 7 quanto sono

meno interessati a difendere e scusare ogni suo atto. Percio sono piu

naturalmente portati a mostrare la paura che loro fa questa guerra.
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E cosi la Gazzetla del popolo di Torino, dal fondo della sua excapi-

tale, e nel fondo del discredito in cui e caduta pel fiasco solenne del

suo Consorzio nazionale, diceva nel suo N. dei 21 Aprile: Se le

cose son proprio giunte a tali punti che dobbiam proprio risolvercl

a passare il Rubicone
,
mai come oggi abbiamo sentito il dovere di

esaminare, se il ponte, che ci lasciamo addietro, sia cosi solidamen-

te piantato, da esser sicuri che nessuno eel faccia sallare alle spalle.

Nel 59 potevamo dire abbruciamo i noslri vascelli
, perche si trat-

tava di lasciare ogni piemonlesismo per lanciarsi a costituire 1' Ita-

lia. Ma oggi siamo noi nelle condizioni del 59? Oggi la Nazione e co-

siituita. Cimentarsi al tentalivo glorioso di far 1' Italia distruggen-

do il Piemonte
,
era un nobile cimento. Lanciarsi alia liberazione

della Venezia , senza guardarci ben prima se siamo sicuri alle spal-

le, sarebbe un dissennalo ardimenlo .

E quasi cio non bastasse, la stessa Gazzetta nel suo N. de' 19

Aprile dice : La posizione d' oggi ci pare non grave ,
ma gravis-

sima; e come nel 59 la quistione era limpida e chiara, e il suc-

cesso si presentiva per intuizione immancabile , oggi non sappia-

mo liberarci 1' animo da una certa tal quale preoccupazione, os-

servando 1' altitudine marmorea della sfinge delle Tuilei ies, a cui

non vorremmo venisse mai il momento che le tornasse acconcio il

rammeatarci la sua sfiducia d' un luslro fa sulla costituzione noslra

unitaria .

Per quanto appariscano in queste parole chiari i timori dei giornali

moderali per questa guerra, a cui per disperazione si vuol bultare il

Governo italiano, trasparisce pero ancora da esse un cerlo riserbo nei-

1' espressione del timore. E la ragione del riserbo e evidente. Giac-

che sarebbe cosa oltre ogni dire ridicola che costoro mostrassero

troppo di temere, come Bucefalo, di se medesimi. E siccome essi

stessi sono in parte il Governo
,
o almeno suoi organi ,

o alia peg-

gio suoi fedeli, ne viene che, per quanto il pericolo, in cui si vedo-

no, li faccia tremare a verga, pure celano, il mrglio che sanno, le

loro paure per non farsi a diriltura scavalcare e pigliar a calci dal-

1' Italia che essi stessi ora cavalcano, e guidano alia guerra per ti-

more di peggio.
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Ma vi e gente clie va a piedi e che vorrebbe salir in sella, e che

non essendo finora mai riuscita a pigliar le redini del Governo, e

tank) piu al caso di vedere i difelli del maneggio e lanto meglio dis-

posta a criticarli.

Costoro sono i democratic!, i repubblicani, i malcontenti, i rom-

picolli, che essendosi finora falti esigliare, carcerare, impiccare per la

patria solto i Governi passati, menlre i moderati coperli d'oro, gras-

si e paffuti slavano nelle anticamere e nei consigli dei Principi ad

ordire comodamente tradimenli ed annessioni ;
e vedendo che

,
non

oslanli i loro grandi meriti e le loro grandi giornale, la patria pre-

mio bensi i moderati traditori, ricamandoli di novelli ori, e introdu-

cendoli in nuove derate anticamere, ed in nuovi segreli consigli di

Principi ; ma agli eroi democralici riserbo per grazia qualche tozzo

duro di pane, senza mai aver voluto loro consegnare le chiavi del-

1' erario e della dispensa ; questi eroi democratici vedendo che ora

si tralla di nuovo di menar le mani e di porre a pericolo la pelle;

costoro, diciamo, non hanno nessun ritegno nello spiegare al popolo

italiano la loro paura in tulta la sua larghezza e profondita nalurale,

Qual ragione possono costoro avere di dissimulare i loro terrori?

Quella di sostenere il Governo? Ma se anzi lo detestano. Quella di

coprirne gli sproposili? Ma se anzi desiderano che sproposili anche

piu , perche cosi cada piu presto e piu basso. Eccoli dunque lutli

all' opera, nel loro quartiere generale del Dirilto di Firenze, giorna-

le della democrazia italiana. Del qual giornale discorriamo di quan-

do in quando a preferenza di altri , perche ammiriamo la sua sfac-

ciataggine nel dire chiaro quello che pensa ,
ed anche per un po' di

gratiludine delle frequenti onorevoli menzioni che egli fa di noi e

della Civilta Callolica.

Bunque il Diritlo (che il cielo lo salvi dal fisco e dai sequestri, e

lo conservi a lungo a noslra modesta esilarazione) non appena odor6

che il Governo presente d'ltalia, per uscir d'impaccio voleva bultar-

si alia guerra, capi al volo, con queH'islinto di propria conservazio-

ne che la natura diede a lutti gli animali, che da questa guerra non

potea uscire nulla di buono per 1' Italia da lui rappresentata. Se

comandassi io , penso tra se il Diritto
, questa guerra non mi spa-
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venterebbe molto. Non sarebbe quesla la prima guerra che io ed i

miei avremmo perduta pel popolo e \inta nondimeno per noi mede-

simi, intascando a tempo il tesoro e fuggendo a gambe, colla nostra

patria in saccoccia, in Inghilterra o in Isvizzera. II mondo e pieno di

patriotti sconfitti in campo, e nondimeno ricchi e rispeltati, perche,

come la prudente formica, seppero nella state provvedere all' inver-

no. Ma ora e un altro affare. Noi democratic! non abbiamo in Italia

ne le chiavi del tesoro ,
ne il comando degli eserciti. Tulto questo

1'hanno in mano i moderali. I moderali sono ora i veri padroni di que-

sta unica e vera palria dei liberali. Se vincono, tanto meglio per loro:

se perdono, imiteranno i nostri Garibaldi, i Mazzini, i Saffi ecc. ecc.

che seppero cadere in piedi come le gatte e morir poveri, come si

dice, cioe sciupare e scialare menlre si e in vita. Laddove invece per

noi democratici ,
o si vince quesla guerra ,

e si confermera il regno

dei Bismarck, dei Lamarmora e di altrettali poco amici dei democra-

tici : o si perde ,
e a quelli di noi che non avranno lasciata la pelle

gloriosamente sul campo ,
non rimarra che T esiglio o il patibolo.

Questo penso tra se il Diritto ;
e svolgendo questi suoi pension in

islile democratico, cosi si espresse nel suo N. dei 16 Aprile: II

problema della guerra non e cosi semplice come lo fanno i fanalici.

Non si tratta di sapere se gli Italian! debbano o non debbano per

forza di armi cacciare gli Austriaci. Chi dissentirebbe da questo?

Si tralta dell'esistenza, dell'unita, della liberta della patria. Si trat-

ta di sapere se una battaglia perduta (e chi muove a combatlere non

puo essere cerlo di vincere) debba farci perdere tutlo quello che ab-

biamo acquistato, senza speranza di tentare per lungo tempo di ri-

parare alia disfatta. Ora si addice agli uomini, si addice al partite

che preparo la rivoluzione, che vive per essa, che, essa sconfitta,

avrebbe probabilmente da scegliere fra il palibolo e 1' esiglio, di

lasciarsi pigliare dall'ebbrezza di una vittoria sperata e di affidare

ciecamente le sorti del paese a chi non die indizio finora di merita-

re tanta fede?

I' esiglio o il patibolo! Non si puo negare che 1'alternativa non

sia dialettica, benchd vi manchi un lerzo membro che potrebb'essere

i7 domicilio coatto. Ma cio non muta lo stato della questione; che re-
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sta, come vede ognuno, molto imbrogliata pel democratic!, in caso

che la guerra si perda.

Se poi la guerra si \ince, il Diritlo non e per queslo piu contento,

Nei nostri principii (dice egli nel suo N. dei 17 Aprile) noi non

possiamo trovare argomento per confidare agli uomini che oggi reg-

gono lo Stato la salute della patria in una prova suprema, come sa-

rebbe la guerra coll'Austria. Al partito democratico non puo conve-

nire che costoro vincano, come non puo convenire che costoro per-

dano la guerra. Se perdono, ne va di mezzo la salute della patria;

perche colla reazione ordinata e il partito liberale disordinalo, collo

spirito autonomico ancora possente a fronle del principio unitario,

colla base di operazioni militari interamente sbagliata che cosloro

piglierebbero, una sconfilta sola potrebbe, per lungo volgere d'anni,

essere la morte della nazione. Noi non sappiamo che cosa sarebbe

deintalia il giorno dopo di una disfatla; non sappiamo di che essa

trarrebbe, nel disordine, nella sfiducia a cui 1'hanno ridotta quesli

cinque anni di stolto governo, le forze per una riscossa. Quindi noi

sappiamo pur troppo che una battaglia perduta potrebbe essere la

sconfitta, non di un partito, ma del paese. Ma neppur ci giova una

vittoria. Oltenuta da costoro, essa sarebbe funesta ai principii libe-

rali della democrazia. Costoro e un pezzo che si servono dell' unita

per combattere la liberta; e pur troppo il partito democratico dee

rimproverarsi 1'errore di avere fornito, con eccessiva fidanza, que-

st' arme ai suoi avversarii. Che cosloro trionfino, e dietro al carro

trionfale, fra gli altri funzionarii, sara tralta anche la liberta.

Al leggere quest' articolo del Diritlo ci e corso il pensiero al

D. Abbondio del Manzoni. Chi non ha \isto don Abbondio (si leg-

ge nei Promessi Sposi) il giorno che si sparsero tulte in una volta

le notizie della calata dell' esercito , del suo avvicinarsi e de' suoi

porlamenti, non sa bene cosa sia impiccio e spavento. Cosi, dicia-

mo noi ,
chi non ha lelto il Dirilto in questi giorni di annunzii e di

preparativi di guerra, non sa che cosa sia un democratico spaventato.

Ed ecco
, per nuova confermazione dei suoi terrori

, quello che egli

si fa scrivere da uno de' suoi democratic! di Palermo ,
nel N.

de' 19 Aprile : Se si fara la guerra avremo guai. Sai che io non
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son uso a temere; ma se si faii la guerra, saremo costrelti di ri-

irarci in altro paese. Ci fossero qui venli persone almeno, d' un sol

pensiero, d'un animo solo, risoluti a lollare a morle, io non pense-

?ei di allontanarrai : ma soli restare per far argine all'uragano, sa-

rebbe follia! Si e coronata la croce dei Vespri in piazza Aragona;

si sono falli sventolare cenci bianchi sulle monlagne ;
si e stabilita

una Sociela dei Vespri; nota bene, dei Vespri!

Or vedele un poco se era possibile aspetlarsi questo da una cilia

come Palermo? Palermo, cilia lanto vanlala dai democralici per il

suo garibaldinismo, Palermo non conla nemmeno venli persone de-

mocraliche ! E non aspelta che la guerra per suonar loro i Vespri !

E fosse cosi soltanto in Palermo I Ma no. II Diritlo ci assicura cbe 1'a-

znore cbe si porta ai democralici in Ilalia e simile dapertullo a quello

be loro si ha in Palermo. Sventuratamente, dice cola stesso il Di-

fillOy svenluratamente siamo minacciali da pericoli che polrebbero

risvegliare il Governo dai suoi sogni beali : e purtroppo anche get-

tare nel lullo e nella desolazione lulta 1' Italia. Infalli e chiaro che

quando, come assicura il Diritlo, lulta 1' Italia odia i democratic!, e

Ja quello che puo per disfarsi di quelle venli persone che 1'assassi-

nano, se riuscisse a disfarsene, tutla 1' Italia, come assicura sempre

il Dirilto, sarebbe gettala nella desolazione. Giacche qual desolazio-

ne maggiore per 1' Italia che disfarsi di venti persone che le danno

iastidio? Tanto e vero che, come ben disse il Diritlo medesimo nel

suo N. dei 21 Aprile sequestrate dai lisco, tanlo e vero che ra-

gionare e dire la verila sono i due piu slrani miracoli che possano

\edersi in Ilalia!

Cosicche, in conclusione, menlre la guerra si vuole da tutli i libe-

rali in Ilalia, ed e, secondo essi, inevilabile per uscire comechessia

d' impiccio, essa e nondimeno temuta da loro lulli come un rimedio

peggior del male
; potendosi dire che V Italia liberale e ora venuta

al punlo di quel pazzo disperato che
, per finire i fastidii

,
si bulto

m\ pozzo,

E si penti d' esser laggiu disceso

Giusto in quel punto in cui si fu annegato.



LA CHIESA LIBERA

COME LA INTENDE UN LIBERALE

Ogni qualvolta si parla di Chiesa libera ,
o di liberta della Chie-

sa, suole intendersi comunemenle quella esterna sua condizione,

nella quale eon le siano fatli impediment! ,
onde che sia

,
a compie-

re la sua missione celeste sopra la terra. E perciocche quegl'impe-

dimenti
, secondo le varie congiunlure , possono essere or molti or

pochi, or gravi or lievi
;
la sua liberta puo essere molta o poca, tal-

volta e stala piena, talvolta nulla, ed avviene eziandio
,
che in ua

luogo ne goda, in un altro ne difetti
,
a tenore che gli oslacoli si ma-

nifestano in questo e non in quello. Di qui tutte le suppliche, che

essa Chiesa innalza al cielo per oltenere questa liberla
,
tutte le lot-

te , che sostiene quando 1'ebbe perduta ,
affine di rivendicarla , mi-

rano sempre a rimuovere quegl' impediment!, che alia sua azione si

oppongono da fuori, e quasi sempre dalle prepotenli gelosie del po-

tere civile. IN
7

e altro da queslo s' intese nella formola famosa : Li-

bera Chiesa in libero Slato da chiunque a quella voile dare un senso

tollerabile; se pure essa e capace di essere interprelala in senso tol-

lerabile, cbe a molli non pare : s' inlese cioe che la Chiesa dovess'es-

sere sciolta da ogni legamenlo esleriore nel suo operare, nienle meno

di quello che lo Stato e nel suo.

Ma in ben diversa maniera ha intesa la cosa un certo Antonio Ma-

grassi
1

, il quale ci ha ben fatto sapere che e cavaliere ,
ma non

1 La Chiesa libera, Dissertazioni storico-canoniche del cav. ANTONIO M-V-

CRASSI Firenze 1866.
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ha giudicato necessario di manifestarci se sia o no sacerdole , come

pure la qualita del suoi studii
,
e 1'indole del suo liberalismo eel vor-

rebbero fare supporre. Egli intende una liberla
, che risegga nel-

1' interno della Chiesa ;
la quale , godutala pienissima nei primi se-

coli , ne e stata
,
secondo cbe a lui pare , bruttamente spogliata nei

posteriori ,
e massime nei nostro per le usurpazioni della Curia ro-

mana. Cosi agl' Italian!
, dopo ottenuta come cittadini la preziosa li-

berla civile
,
onde al presente sono beati

,
ne resta a conquistare

un'altra come caltolici
;
e 1'avranno quando la Chiesa sara fatta libera

com* egli T intende. Noi non potremmo far capire meglio il suo con-

cetto ,
che riferendone queste poche ,

ma molto significative parole.

Discorrendo egli della voragine ,
com' ei la chiama ,

che nei noslro

tempo separa la Chiesa dallo Stato, la civilta dalla religione, sog-

giunge , che il mezzo piu pronto, piu ovvio
, piu naturale , e per

conseyuenza il piu legiltimo e quello di armonizzare la discipline*

esterna della Chiesa colla mtova Costituzione degli Stati liberi,

modellare il governo esterno della gerarchia ecclesiastica
, secondo

la forma del governo costituzionale 1.

Per quanlo sia strano questo concetto, esso non rechera maravi-

glia ai nostri letlori
,

i quali gia sanno qual razza preti ,
e possiamo

aggiungere , qual razza caltolici di nuovo conio sieno quelli, che ci

sta regalando la rivoluzione italiana. Costui afferma, che in Italia il

clero si dime in due fazioni: o focoso romanista secondo il deside-

rio del Mecenatij o sordido per vizii e per ignoranza 2. Ora se il

Magrassi e prete, e indubitato, che non appartiene allaprima delle

indicate fazioni
;
e dalla seconda non ci e da slupire ,

che si voglia

introdurre un po' di Coslituzione alia moderna nella Chiesa. Piutlo-

sto si potrebbono maravigliare i nostri leltori, che, lasciando uoi nel-

la meritata oscurila tante altre sconciature somiglianli a questa ed

anche peggiori , ci sia paruto conveniente dire qualche cosa di que-

sta Dissertazione ,
la quale con tulle le seguenti, che ne minaccia

1'Autore
,
non giungeranno certamente a scombuiare la Chiesa. Ma

gia essi sanno
,
che noi non rade volte da scritti , appena merilevo-

1 Pag. 8. 2 Pag. 26.



COME LA INTENDE UN LIBERALE 395

li di altenzione, sogliamo cogliere il destro di chiarire alcuneverila

per se medesime molto limpide ,
ma che si offuscano talora a sguar-

di anche molto perspicaci, per la nube di errori o di dubbiezze, che

a quelle dalla ignoranza o dalla malizia furono addensate attorno,

Come do si avveri nel presente caso
,
si yedra nel processo di que-

sto scrittp.

Per riuscire alia singolarissima idea
,
libero negli ordini civili es-

sere solamente quel popolo, il quale elegge, in maniera quanto che

remota ed indiretta
,
la persona o le persone ,

da cui e governato ,

si dovette muovere dal principio, che solo il popolo e la fonte come

di ogni diritto , cosi della medesima Sovranita. Di qui seguilava per

filo di logica ,
che per qualsiasi altra via diversa da quella si Irovas-

se una persona fisica o morale investita del potere sovrano
, questo

si dovesse riputare sempre tirannico
,
o poco meno , ed il popolo a

quello sommesso si riguardasse come destitute di liberta e tenuto in

ischiavitudine. Per conlrario come prima si fu ottenuto il dirilto, che

una parte piu o meno considerevole del popolo gettasse nelle urne

elettorali una scheda, per noaunare un elemento anche menomo della

sua Rappresentanza ,
e tosto quel popolo fu tenuto e delto libero ,

poniamo che un tal potere ,
derivato in quella remotissima maniera

da lui, gli lenesse i piedi in ceppi ed imbavagliata la bocca. Ede si

vero , che questa conseguenza , intorno all'avere o non avere la li-

berta ,
si deriva da quel principio della Sovranita popolare ,

che il

povero signer Magrassi a fine di stabilire
,
che la Chiesa al presen-

te manca di ogni liberta nel suo interuo
, per quindi imbarcarsi nel-

1'ardua impresa di emanciparla dalla schiavitudine col presidio delle

sue Dissertazioni ,
ha dovuto presupporre, anzi asserire espressa-

mente , che, essendo la Chiesa una Congregazione di fedeli sotto la

direzione di un solo pastore ,
anche i laid avranno i loro uffizii da

adempiere 1
;
e piu innanzi ci fa sapere che quegli uffizii sono veri

diritti di mettere mano al reggimento della Chiesa, in quanto (sono

le precise sue parole) ogni membro della Chiesa (e per conseguen-
za anche i laici

,
e perche non anche le donne ?

)
ha una giurisdi-

1 Pag. 16.
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done ecclesiaslica 1. Ora essendo cosa noloria, che al presente, ne

I laid, ne tampoco i semplici preti esercitano, per se e come lali, al-

cun alto di giurisdizione ecclesiaslica, ne hanno nel reggimento della

Chiesa alcun diretlo od indirelto
ingerimenlo ,

la consoguenza scen-

de da se limpida come il sole: che dunque la Chiesa al presenle e ri-

dotla in servaggio, per opera, si capisce, della teocrazia papale. Noi

aspeltando che 1'oppressa sia rivendicata in liberta pel generoso in-

tervento del Magrassi, che in do si mostra di fatto, com'e di lilolo,

Yero cavaliere
,
faremo qualche osservazione ,

dal cui lume apparira

forse, essere il suo, non guari dissomiglianle dall' eroismo, che pose

in fama 1' eroe della Mancia.

Atteso Toscurila
, in cui da una scienza losca od alea si vollero

Tavvolgere le origini del polere civile
,

le quali in ogni caso debbo-

na rimanere circoscrilte nei limili della nalura
,

fu possibile quel

Iranello della Sovranita del popolo ,
in virtu della quale il popolo

fu sommesso ad una schiavilu ,
a lui sconosciula finche s'era bona-

mente contenlalo di essere suddito. Ma per do che concerne il pete-

re spiriluale, esso deve di troppo manifesta necessila avere le sue

origini dal cielo
;
e pero e assurdo fantaslicare diritli nelle mollitu-

dini di affidarlo a cui vogliono ,
o di farlo esercitare come vogliono.

Per questo rispetto le molliludini ,
nel linguaggio evangelico sono

greggia, e solamente Cristo, invisibile e sovrano Pastore e Vescovo

delle anime
,
come lo chiamo 1'Aposlolo ,

ha il dirillo di preporre a

quella i Paslori e Vescovi visibili
,

i quali solo da lui possono rice-

^ere la missione ed il diritto di custodirla, di reggerla, di pascerla.

BaH'altra parte sarebbe stranamente ridicolo 1' immaginarsi, che le

pecore si debbano scegliere il proprio pastore ,
o possano indicargli

U modo da trovare i pascoli salubri. Ne all' albagia della moderna

iodipendenza faccia afa quell'appellativo, non falto cerlo per palpar-

la. Le moltiludini sono e saranno sempre pecore ,
necessitose di es-

sere custodile e guidale; ma tra le due e facile ad inlendere, che

esse si debbono trovare senza paragone meglio nella Chiesa, dove

pure chiamate pecore, si veggono governate come esseri ragionevo-

1 Pag. 20.
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Ii e liberi, che non nelle societa ammodernale, dove sono milriale

sovrane, e si veggono Irallale
,
tosate ed all' uopo ancora scuoiate ,

peggio cbe pecore. Ma che che sia di do, il falto e che fino a tanto

che \i sono legittimi Pastor! nella Chiesa, la liberta di questa dimo-

ra precipuamente nella liberla di quelli; ed una lale liberla non puo

patire offesa o scemamento che da fuori, nella maniera che dicemmo

fin da principio. II perche cotesli piagnistei, sopral'internaschiavi-

iudine deila Chiesa, non sono guari dissomiglianti dai lamenti del

liglio discolo, che dicesse recata in servaggio la famiglia, per la so-

la ragione che vi comanda il padre, e che non fu egli a scegliersi il

padre, o a dargli 1' autorita di comandarvi.

Queste cose non potevano essere ascose ne al Magrassi, ne a

quauti sono Gallicani, Giansenisti o somiglianli pretesi riformatori,

I quali, portando con dispetto che i laici ed anche i semplici preti

non abbiano mano neirinterno reggimento della Chiesa, ne rimpian-

gono la schiavitudine, e vorrebbero donarle un po' di liberta alia

maniera democratica. II perche distinguono i diritti , che versano

in maleria puramente spiriluale da quelli che riguardano attiuenze

ecclesiastiche; e concedendo pure, che ai priori non si puo avere ac-

cess:* che per gli Ordini sacri, e per missione od investilura avuta-

ne dai legiltimi Pastori, fanno le alte querele, che dai secondi sia

stato sequestrate il laicato ed il clero minore, per le usurpazioni ro-

manesche, tulto ad onore e profitto della Curia pontificia. E se il

Magrassi si fosse contentato di attribuire ai laici ildiritlo anziildo-

vere di provvedere al sustentamento del clero 1
, noi gli possiamo

fare sicurta, che niun buon callolico farebbe loro ombra di conlra-

slo ad esercitare un lale dirilto. Ma egli va bene piu oltre; e parla di

dirilti in materie ecclesiastiche won delegati dalla potesla spiritua-

le, ma inerenli alia condizione di semplice fedele, ed a piu forte ra-

gione a quella di semplice prele. Ponete esempio la parte, che i lai-

ci aveano riegli antichi tempi neiramministrazione dei beni sacri: la

celebrazione dei Concilii diocesani, nei quali anche i semplici preli

aveano voce sempre consultiva, e lalvolla ancora deliberaliva : la

1 Pag. 16.
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elezione dei Yescovi soprattutto, la quale nei primi secoli della

Chiesa facevasi dal clero e dal popolo, o, come altri scrisse, faceasi

giudice il clero e consigliero il popolo ;
e nel nostro, salvo rari casi,

e lasciata ai Principi temporalicon quei disconci, che descrivono e

deplorano gli appassionati dei costumi antichi, solo quando si tratta

della Chiesa.'

Ma se si mira atlento, si trovera che tutli questi uffizii od ingeri-

menti, chechiamano ecclesiastici, per distinguerli dai ministeri, che

richieggono giurisdizione spirituale, sono cose aifatto disciplinari, le

quali, dipendendo dalle diverse circostanze dei tempi e dei luoghi,

Don hanno nulla che fare colla vera liberta interna della Chiesa ;

quantunque di quelli possa in alcuni casi essere impedito o diffi-

coltato T esercizio, per ostacoli, che le si contrapponessero da fuo-

ri. Come dunque furono Concilii e Pontefici, che le ordinarono in

un modo nei primi secoli, cosi sono stati Concilii e Pontefici, che

nei posteriori 1' hanno ordinate in un altro
;

e benche la Chiesa sia

la societa, Ira quanle ne furono o ne saranno, piu tenace delle an-

tiche consuetudini
; nondimeno, per tutto do che non e d'islituzione

divina, deve avere e la potesta di modificarlo, e la sapiente dis-

posizione a piegarvisi, affine di potere essere veramente imiver-

sak negli ordini del tempo e dello spazio, senza che vi sia con-

giuntura di quello o condizione di queslo, alia quale essa non si

possa ottimamente accomodare. E dunque, per non dir peggio, ri-

dicola quell' esagerata ammirazione degli antichi ordini disciplinari

della Chiesa, quasiche fuori di quelli non vi possa essere, che per-

vertimenlo e schiavitudine. Di qui avviene che essendo, per le can-

giate condizioni del mondo, moralmente impossibile il rivocare a vi-

ta quei medesimi ordini disciplinari, come non possono ne ignorare,

ne dissimulare quegli stessi, che piu sogliono magnificarli e piu di-

cono di desiderarli; se ne viene da essi a trarre la illazione, che dun-

que la Chiesa, nel tempo presente, e scaduta, svilita, soggiogata per

ischiavitudine, e per giunta senza speranza di rimedio ;
se questo

gia non dovesse cercarsi in un nuovo indirizzo da darsi al dirilto

Canonico: che in sustanza e il solo rimedio, che ha poluto escogita-
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re il Magrassi 1 a curare questa, che egli chiama piaga felente della

Cliiesa. Vedele che si cammina di buon passo ! Nel 1848 si parlava

di semplici piaghe della Chiesa ;
solo diciotto anni son bastati per

aggravarle fino a doverie qualificare per fetenti. Dove si andra dun-

que a parare in un paio di secoli ? Che avverra dunque della inde-

fetlibilita e della santila della Sposa, che Cristo col proprio sangue

si mondo, per averla sempre senza ruga e senza macula ? Fosse mai

vero che quelle due prerogative della Chiesa siano state inventale

dai Teoloyi romanisti,* $w ambizione o cupidit&, affiae d' ingraziarsi

la Curia papale?

Se si dicesse che la piela raffreddata nel popolo crisliano, e la sua

lion curanza delle cose religiose hanno costrelto la Chiesa a rimette-

re non poco degli antichi rigori della sua disciplina, ed a non piii va-

lersi del ministero dei laici in molti uffizii
,
che ad essi potrebbero

essere acconciamente raccomandali
;
se si aggiungesse che le pre-

potenli inframmeltenze del Potere civile sono di ostacolo ne raro n6

lieve alia Potesta spirituale, esercitandosi da lui dei dirilti, che ha

o subdolamente carpiti ,
o strappati quasi di forza

,
o anche arroga-

tosi senza alcun litolo
;
in tutto do si direbbe verissimo

,
ed uomini

pietosi e dotli lo veggono e lo deplorano. Ma fare delle nenie inler-

rninabili e strepitose sopra ravviliniento della Chiesa e la sua inter-

na schiavitudine, senza intanlo fare od almeno proporre nulla, che

valga ad atlenuarne gl' impediment! contrappostile da fuori
, e per

poco non facendo opera di aggravarli sempre peggio ; colesto e sta-

to sempre il vezzo dei pretesi riformatori della Chiesa, capaci solo a

deformarla coi loro sistemi , se quella potesse per umana opera es-

scre suslanzialmente deformata.

E per non istare troppo sulle generali, non sara fuori proposilo

aggiungere qualche parola intorno al modo, onde si precede al pre-

senle alia elezione dei Vescovi
;
la quale il Magrassi vorrebbe falta,

come nei prischi tempi, a voce di clero e di popolo, promettendo di

dedicare la prima delle Dissertazioni annunziate da lui, appunlo a

rivendicare al clero ed al popolo quesla liberta, la quale egli repula

1 Pag. 27.
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fondamento di lulte le altre. E tanto piu volenlieri ne diciamo una

qualche parola, quanlo che la piaga dell' essere la elezione stessa

devolula iu gran parte al Potere civile, fu descrilta a si tetri color!

da una penna riputatissima, e se dobbiamo dirlo, fu esagerala con

tanli sofismi, che non ci farebbe maraviglia, se alcune menli relle,

ma deboli ne fossero restate alquanto scosse. Dove si noti di grazia:

noi non diciarno, che la consuetudine prevalente per questo capo sia

per la Chiesa un gioiello ;
massime chi consider! tra quali mani

talvolta si trova il potere sovrano. Anzi appunto per questo ne vor-

reramo spendere una sillaba per mantenerla
,
e ci parrebbe che la

Chiesa non potria altro che guadagnarvi , se fosse lasciata intera-

menle libera a trovare e stabilire da se la via da assicurare 1'otlima

elezione dei primi Pastori delle anime. Tutto questo e verissimo. Ma

cio non toglie ,
che in un cattolico sia ardimenlosa insolenza ripro-

Tare tanlo acerbamente una consuetudine introdotta legiltimamen-

te ,
e mantenuta in vigore per tanto tempo dalla Chiesa

;
la quale

consuetudine pole in tempi meno iniqui dei nostri valere altrettanto

che le altre; cio non toglie, che sia una fantasia poco meno che da

mentecatlo Y immaginarsi solamente possibile ,
nei termini a che

sono le societa moderne
,
che i Vescovi vi possano essere elelti col

suffragio universale
,
come in Italia furono falti i famosi plebiscili

per le annessioni, o come sono nominali in Francia i Deputati al

Corpo legislativo. E pigliamo, se vi piace, la cosa dai suoi principii.

Supposlo da una parte che nella Chiesa ogni potesla e giurisdi-

zione spirituale si debba direttamente derivare da Cristo, che ne e

il sovrano Autore ed il supremo Capo invisible; e supposlo dall'al-

Ira che esso Cristo abbia commesso il pascere, non questa o quella

parte del suogregge, non per questo o quel tempo determinate, ma

universalmente per sempre , tullo il suo gregge a Pietro ed a suoi

successori
;
e cosa non rivocata in dubbio da alcuno, il conferimento

di ogni potesta spirituale non polersi fare da allri
,
come da prima

fonte visibile, che dai legitlimi successori di Pietro. E poi naturalissi-

mo che chi ha la facolta di conferire il polere, abbia altresi il dirillo

di delerminare la persona, a cui quello debba essere conferito. Tutta-

volta queslo secondo uflizio puo essere senza alcuno disconcio sepa-
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rato dal primo per consentimento o delegazione del Ponlcfice stesso.

E benche il nostro cavaliere affermi risolulamente che quella elezio-

ne appartenga aequo hire al clero ed al popolo ,
noi gli domandia-

mo venia di dubilare di questa sua affermazione, finche almeno non

ne recbi un fondamento cliverso dall' unico, che ne ha recato
;

dell' es-

sersi cioe in altri tempi fallo cosi. Da un' allra parte, Irovando noi

affcrmato cosi categoricamenle negli Alii Apostolici, che Spirilns

Sanclus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei, ne dobbiamo trarre

queste due necessarie illazioni. La prima , che il regere, cioe il go-

Ternare la Chiesa in lutla Y ampiezza e la forza delia voce governa-

re
,
non appartiene in proprio ,

che ai Vescovi , senza che qualsiasi

allro membro della Chiesa slessa se ne possa arrogare aequo iure

alcuna parle, se cio non fosse per delegazione dei Vescovi slessi per

tutlo quello, che puo delegarsi. La seconda illazione e che il ponere

Episcopos , val quanlo dire 1' eleggerli ,
nel proprio senso della pa-

rola, non appartiene che allo Spirito Santo
,

il quale non abbiamo

mai udito
,
che promeltesse , per queslo capo ,

la sua assistenza al

clero ed al popolo ;
e per contrario sappiamo benissimo, che quell' as-

sistenza fu promessa agli Apostoli e precipuamente al Principe degli

Aposloli, quando Crislo gli commise V uffizio di pascere il suo greg-

ge. Vera cosa e che
, dovendo pure venire dall' alto la polesla di

ponere o coslituire nella Chiesa i Vescovi
,

il conoscere e determi-

nare i degni ,
anzi i piu degni di quell' alto uffizio

,
e lasciato alia

umana prudenza ,
la quale certamente Irovera un grande lume

, a

scorgerla in quella scelta , nella opinione ,
che della persona si ha

dai retlamenle pensanti, e nel desiderio che se ne manifesta nel cle-

ro
,
e nel popolo. Ma chi potra mai immaginarsi, che il dover fare,

nella elezione dei Vescovi, gran capilale delle inclinazioni del clero e

del popolo ,
conferisca al clero ed al popolo la facolta di eleggere

aequo iure i Vescovi; tanto che se non si precede per questa via, e

tosto la Chiesa si trova mancipata ad una servilu ruinosa e svilente?

Essendo dunque che il conferimento del potere si possa sepa-

rare dalla designazione della persona ,
il separarla di fallo divenne

non pure conveniente, ma quasi necessario, quando, amplificatasi

la Chiesa sopra lutta la faccia della terra, fu moralmente impossi-

Serie VI, vol. VI, fasc. 388. 26 4 Maggio 1866.
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bile
,
eke come da un solo supremo Capo si derivava if potere di

reggere le varie Chiese, cosi da un solo eziandio si scegliessero, per

singolare cogoizione degli oltimi, le persone, che di quello dovesse-

ro essere inveslite. Di qui ebbero origine quelle lanto svariate ma-

mere
,
onde nei diversi tempi e nelle diverse contrade si fecero le

nominazioni o, come pure le chiamarono, le presentazioni delle per-

sone, alle quali il Pontefice romano, trovandole degne , conferiva

il potere episcopale. E benche sia verissimo
,
che tra quelle manie-

re una potess' essere piu acconcia delle altre
,

e diciamo acconce

aH'inlento capilale di conoscere e di eleggere i piu degni di quel-

1'uffizio; e vero non meno, che tulte furono legittime, finche proce-

dettero per ispontanea concessione del supremo Paslore, e finche a

queslo rimase intero il rifmtare cui non riputasse degno di quell'alto

ministero. Come dunque e una fisima democratica 1' immaginarsi ,

cbe solo per via di elezione a clero e popolo si possano avere gli

oitimi, sicche, cio mancando
,
tutta la Chiesa ne rimane spoglia di

liberlae sommessa a schiavitudine; cosi e errore, a dir poco, ardi-

mentoso il condannare la pratica , per la quale quella presentazione

fu rimessa quasi universalmente , e dove piu dove meno ,
al Polere

civile. I Ponlefici lo fecero e non sempre sospintivi da necessita

estreme
;

il Concilio di Trenlo trovo nella Chiesa quella pratica mol-

to comune
,
ed anzi ampliala novellamente per le concessioni fatte

all' imperatore Carlo V , ed a Francesco I di Francia
;
e pure la lascio

stare, non ne disse sillaba, ed anzi, con certe limitazioni che vi pose,

puo dirsi che ne riconoscesse la legittimila ;
iiei Concordat!

,
che dal

Tridenlino insino a noi si fecero tra la Santa Sede e le Polenze cal-

toliche, fu in queste riconosciula e raffermala quella facolla di no-

luinazione alle Sedi episcopal! . Ora, dopo tutlo cio, che pensare,

che dire di un prete , sia o no cavaliere
,

il quale salta in mezzo di

punto in bianco a declamare e fare tragedi'e sopra la Chiesa, la qua-

le , cedendo ad altrui la elezione dei proprii minislri, ha con cio

solo alienata se stessa, tanto che essa non e piu sua, la sua esisten-

za dipende dal beneplacito di chi le impone i Capi, il quale da un

momento all' altro puo farla perfino cessare di esistere? E vedete

se cotesta non e marchiana ! Si suppone la piccola bagattella, che la
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Curia papale conferisca la facolla di nominare tutti (badate bene!

diciamo tutti) iVescovi ai Govern!, e che questi, tutti allresi, si con-

giurino a non volerne nominare piu nessuno. Allora, non vi essendo

piu Vescovi, non \r potrebb' essere piu Chiesa, e la gran parola di

Cristo, che portae inferi non praevalebunt, avrebbe avuta una solen-

ne mentita per Je improvvide concessioni della Curia papale. Ma

che volete? noi non sappiamo impensierirci di quel gran rischio; e

ne vedremmo solo unfprincipio, quando mai a liberare la Chiesa do-

vessero davvero essere preti e cavalieri che ragionano in questo

modo. Per ora nondimeno non \i e queslo pericolo.

Torniamo a dirlo : noi non siamo faulori di questo -sistema
;
ed

anzi , quando si considera tra quali mani va capilando a' di nostri

col Potere sovrano quel diritto delle nomine, s'intende tosto che la

Chiesa, come notammo piu sopra, non vi polrebbe altro che guada-

gnare, se esercitasse a suo pieno talento quel suo dritto. Ma questa

usanza
, per quanto si voglia difettiva

,
e legittima come qualsiasi

altra; ed e stranissimo concetto queirimmaginarsi, che essa Chiesa

sia libera solamente quando ,
a designare le persone dei Vescovi ,

e la voce del popolo ;
e per contrario sia schiava, quando e la no-

minazione di un principe. Cio che veramente rileva per la Chiesa e,

che i designati siano gli ottimi. Ora questo puo avvenire nel primo

modo ugualmente, che nel secondo; e tutto dipendera (come sempre

inconlra in somiglianti istituzioni) dalle qualita delle persone inve-

slite di quel diritto, e dal modo, onde questo e da esse esercilato.

Certo se voi vi mettete a noverare i soli danni
,
che da un tale si-

stema si possono derivare, supponendo Principi senza coscienza,

che, mirando unicamente a maleinlesi inleressi polilici, a questi in-

dirizzino ogni loro atto in tale faccenda, voi potreste concluderne,

questa essere la pessima maniera di avere gli oltimi. Ma appunlo

perche una cosi brutta condizione non e, la Dio merce, propria del

Principato cristiano, pole la Chiesa, senza ombra d' imprudenza, ri-

mellere ai Principi quell' uffizio di presentare ,
il quale , per le can-

giate condizioni dei tempi, malagevolmente si sarebbe potuto eser-

citare meglio da altri. Di fatlo noi vediamo, che la Chiesa non si c

dovuta pentire sempre di quel sistema; ed anzi molto spesso ha avu-
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to ragione di lodarsene, quando Principi crisliani, intendendo la su-

prema rilevanza, che alle Sedi episcopal! fossero preposle persone

veramente degne, le presentarono veramenle tali , e talora di tanta

eccellenza ,
cbe furono 1' ammirazione del loro tempo ,

ed il desi-

derio dei seguenli. Un S. Francesco di Sales ed un S. Alfonso dei

Liguori, un Bossuet, un Feuelon non furono innalzali all' Episcopate

per via diversa da questa; e ci pare, che tali uomini porlassero alle

loro Sedi vescovili qualche cosa di piu, che non sono le sole Ire con-

dizioni, stipulate nei moderni Concordali dalla Santa Sede, come con

sarcasmo sofistico le gettano in viso cotesli audaci suoi censori.

E diciamo avvisatamenle sarcasmo sofistico ; perche ci ha volu-

to una soflstica indegna , non che di filosofo
,
ma di scolare

, per

rimpiangere ,
che la Corte romana sia divenuta a contentarsi nei Ve-

scovi di quelle sole condizioni, per la grande ragione, che ha stabi-

lito non volere ammettere alcuno, senza quelle condizioni. Si e con-

venulo comunemenle , nei recenti Concordat!
,
che le persone , pre-

sentate per le Sedi vescovili
,
debbano avere ventisette anni di eta

,

essere Doltori in Teologia , e non essere stali mai condannati per

pubblico reato. Ecco dunque ( ripigliano i censori ,
facendone dispe-

razioni e tragedie) ecco condizioni misere
,
a che e scaduta la Chie-

sa, per le inconsulle condiscendenze della Curia romana! A quel

carico, formidabile agli slessi omeri angelici, si reputano sufficient!

quelle tre condizioni ,
facilissime a trovarsi in qualsiasi prelonzolo ,

che abbia
,
comechessia

, carpila una laurea dotlorale , e che non

sia stalo giammai tradotlo sui tribunali. II quale discorso, che con-

fonde brultamente una condizione , richiesta per accettare, coi tiloli

bastevoli per acceltare , avrebbe applicazioni ridicole ,
da fare bene

arrossire chi ne fu 1'aulore. Cos! , per cagione di esempio , avendo

il Tridenlino ordinalo , che ad essere proniosso al Sacerdozio doves-

se la persona avere valicato I'anno ventiquattresimo di eta
,

si po-

trebbe inferire che
, giusta le prescrizioni di quel Concilio, ogni ba-

lordo o furfante, cheavesse piu di venliquattro anni, puo essere,

senz'allro, il giorno appresso ordinato prete. Alia slessa manierase

voi ad accellare un uomo a vostro familiare, poneste la condizione che

non sia sordo od orbo, cio vorrebbe dire, standone a quel discorso.
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che sareste conlento anche di uno scemo o d'un ladro, purche avesse

bene sturali gli orecchi e portasse dischiusi due occhi in fronte. Ma

si assicurino i zelanti censor!
,
che in Roma si richiede per 1' Epis-

copate qualche allra cosa, fuori le tre soprascritte condizioni; e si

sla saldi sul niego , ancbe a fronte di Govern! potenlissimi , tratlan-

dosi di Dottori in Divinila
,

i quali non furono giammai inquisiti ,
e

che sicuramente hanno piu di venlisette anni.

A compimenlo di quesla maleria ci sarebbe a dire qualche cosa

intorno alia elezione dei Vescovi a \
T

oce di clero e di popolo ,
nella

quale maniera il Magrassi vede 1' unica guarentigia di liberta , che

possa avere la Chiesa. Ma questa e idea, per la condizione delle mo-

derne sociela, tanto sfoggiatamenle strana, che noi crederemmo fa-

re ingiuria al buon senso dei noslri lellori
,

se ci dimorassimo an-

che brevemente a confutarla. Gia tra lulte le maniere di elezioni , o

piultosto di presentazioni , quella ,
che si vorrebbe ora risuscitare ,

perduro meno delle altre, e vigorita nei priori secoli, quando le

Chiese particolari avevano molto angusli confini, ed il fervore dei

Cristiani rendea loro men malagevole 1'accordarsi intorno alia per-

sona da riominarsi a Yescovo, die presto luogo ad altre. E pure, tra

quelle medesime felici condizioni
,

le baruffe anche sanguinose, in

quella circostanza , non erano rare ;
e quesle, sopraggiuntavi la tan-

to maggiore ampiezza acquistata nelle Diocesi, consigliarono di tene-

re diverse vie. Le quali furono comunemente quelle , che si adope-

rano anehe a' di nostri
;
cioe o che il PonteGce

,
che conferisce I'au-

torita, ne nomini ancora la persona ,
o che questa ne sia presentata

da! Vescovi della Provincia , o dai Capiloli, ovveramenle dai rispet-

tivi Principi e Govern!. Ma quale che si scelga tra queste, la Chiesa

non patira offesa nella sua liberta, fin che a quelle presentazioni non

s'impongano abusivi restringimenli, e fmche al Pontefice, nel dirit-

to e nel fatto, rimanga inlera balia di rifiutare i presentati. Chi poi

conosce come nel tempo presente si sogliano manipolare i suffragi

universali, e conosce
, oltre a cio, la nessuna fiducia che ne hanno,

e la ripugnanza ,
che vi manifeslano le persone oneste e cristiane;

intendera leggermenle a quali man! sarebbe abbandonala una nomi-

nazione cosi rilevanle, dalla quale dipendono tanlie si vital! interes-
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si della Chiesa , quando mai si volesse fare lo sperimento di questo

metodo. Che se si aggiungano le tante maniere occulle o manifesto,

onde i Governi ammodernali padroneggiano il suffragio popolare ,

non si stentera a credere che i Governi stessi dominerebbero a bac-

chelta quelle nominazioni
,
senza neppure il pudore di doverne ri-

spondere, e per soprassello con in mano il nuovo pretesto di dovere

in ogni caso mantenere intalti i diritti del popolo. Di cio non s' im-

pensierisce per niente il cavaliere Magrassi ,
il quale anzi, per li-

berare perfettamente la Chiesa, ha avuto la felice idea di porla sotto

la tutela dei Governi, affine che questi ne mantenessero inviolata la

libcrta. Quando cio avvenisse
,
e indubitato che le liberta ecclesia-

stiche avrebbero quella medesima forluna , che presso noi stanno

avendo le civili
; quantunque non si potrebbe neppur dubilare ,

che

a Vescovi riuscirebbero nominati uomini sul taglio del Magrassi. Se

e prete, potrebbe questo essere non ultimo scopo ,
e , si capisce ,

per bene della Chiesa
, delle sue dissertazioni. Che se e laico

,
ed

anche seraplice catecuraeno, potrebbe sperare che, ito un giorno o

1' altro ad acquetare un qualche tafferuglio, sorto per la nominazione

del Vescovo
,
sia per restarvi elelto egli a voce di popolo, come av-

venne in Milano a S. Ambrogio.



LE PRESENTI TRAVERSIE

BELLA CHIESA ANGLICANA

In questi anni, ne' quali la vera Chiesa cattolica e governata dal-

i'auguslo pontefice Pio IX, molte vicende ha avute la Chiesa angli-

cana; e tra esse, benche ullirae per ordine di tempo, non sono ulti-

me per ragione d' importanza quelle che accadono ne' giorni pre-

senli, in cui vediamo quella Chiesa essere sbigoltita dall' imminen-

te rovina, alia quale doveva lo scisma necessariamente condurla, e

volere, affin di conservarsi, slringere un' alleanza quale che sia col-

la Chiesa romana. Per la consideraziooe di tali cose i cattolici non

provano il senso di malvagio godimento, onde sono toccati i petti

mal composti , alia veduta degli affanni e de' pericoli altrui; ne si

restano a quella sterile compiacenza, per la quale chi e immune dai

mali, gusta il prezzo della sua franchigia, quando rimira le calami-

la degli altri uomini. Egli e vero, che

Dolce e mirar da ben sicuro porto

L' altrui fatiche all' ampio mare in mezzo,

Se turbo il turba o tempestoso nembo
;

Non perche sia nostro piacer giocondo

11 travaglio d'alcun, ma perche dolce

E se contempli il mal di cui tu manchi l
.

Ma a phi nobili affetti s' infiammano i cuori de' veri fedeli
, menlre

riguardano quesla traversia degli Anglicani. Essi rendono grazie

1 LUCREZIO, II; traduzione del MarchettL
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a Dio della sicurla , in che vivono nella Chiesa vera di Gesii Cri-

sto; oltre a cio invocano a benefizio dell' Inghilterra, cosi graziata

un tempo dalla luce e dallo spirilo del caltolicismo, una somiglianle

misericordia ; e finalmente da tulte parti additano ad essa il modo

di salute, ripetendo che non puo scampare da morle chi si rimane

fuori dell'arca, comeche ligato ad essa, ma e mestieri enlrarvi den-

tro e sottomettersi al romano Pontefice
,

il quale per istituzione di-

\ina la conserva e la guida.

La vera Chiesa di Gesii Cristo, che e la catlolica romana
, venne

figurata dall'arca di Noe; ma per molti capi sta sopra alia sua

figura. Perciocche dove 1'arca fu costruita per la salvezza tempora-

le di pochi uomini
; la caltolica Chiesa e istituila per somministrare

i mezzi della salute eterna a lull' i figliuoli di Adamo. E pero non

leggesi, che gli uomini condannati a perire nel diluvio si raccolsero

intorno all'arca, chiedendo di ricoverarvisi a quel medesimo Noe da

loro ripulato insano, quando finalmenle colla trista esperienza lo ri-

conobbero veriliero : ed anche s' ignora se Noe avrebbe dovuto por-

gere orecchi o negarsi a quelle suppliche. Per lo contrario quelli

che sono dentro alia Chiesa caltolica
,
cercano per volonta di Cristo

di tirare a se lutli coloro che sono fuori; e molto piu stendono la

mano a quelli, che veggono essere spinti alia loro volta dalla grazia

divina. E per questo, siccome ora dicemmo, menlre 1* Inghillerra e

mossa da un' aura salulare verso di noi
,

i noslri Pastori ,
e soprat-

tutto il romano Ponlefice, stanno rivolti ad essa, e Y animano a non

render vano quest' impulso dello Spirito Santo; e similmenle molli

dotti caltolici si della slessa Inghil terra e si della Francia, con egre-

gi scrilti adempiono il medesimo ufficio,, esorlandola a venire nel-

1' unila, giacche Tunione o 1'alleanza immaginata non e sufficiente,

e dall'altra parte e possibile ad effeltuarsi.

Tra le quali scrilture, com'era da aspettarsi, riluce la lettera pa-

storale dell' Archrescovo di Westminster Errico Eduardo Manning,

che da noi e stala tradotta dall'inglese in noslra lingua, e pubhlicata

coi nostri lipi 1. In essa benche 1' illuslre Prelato parli al suo Clero

1 Lunione della Cristianita Leltera pastorale al Clero ecc. di ENTUCO

EDU.UIDO Arcivescovo di Westminster. Roma 1866. Un opuscolo in 8. di pa-

giue 76.
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caltolico, nondimeno discorre quelle cose, le quali sono assolutamen-

te necessarie ad osservare da chi e fuori deila vera Chiesa acciocche

vi entri, e da chi vi e dentro acciocche non se n'esca fuori. E pero

oltre all' averla messa in pubblico ,
noi desideriamo esporne il con-

tenulo in alcuno di quesli noslri quaderni ;
e speriamo di farlo, pia-

cendo a Dio, ove ci consenliranno lospazio altri argomenti, cbe pur

domandano di essere Irattati. Ne desideriamo di cio fare solamente

per I' inlrinseco pregio di essa letlera pastorale , ma anche perche

slimiamo esser cosa opportunissima alia nostra Ilalia, ove da qual-

che tempo alcuni laid imitando i forestieri , entrano , come si dice,

in sagrestia , e parlano di unila ecclesiaslica
,
di carila evangelica ,

di amore universale e di cose somiglianti : nel trallare le quali cose

se essi non dimostrassero apertamente ignoranza, non si polrebbero

alliinienti scolpare da insigne temerita. Perloche noi procureremo

che non ci fugga dalle mani 1'occasione, che nel parlare della lettera

dell'Arcivescovo di Westminster ci si porgerebbe, di ribadire alcuni

principii della doltrina cattolica , intorno a quegli argomenli cosi

bistrattati dai predelti laici. Intanlo in quest' arlicolo
, per benefizio

di que' lellori che non hanno potuto essere islruiti da altre fonli ,

raccoglieremo alcune notizie e discorreremo dello stesso moviment)

religiose che in quesli di agita 1' Inguillerra ,
e della slessa asj-ocia-

zione religiosa che gli Anglican! vogliono far con noi
;
a rifutare la

quale si e esercitata la dolta penna del Manning, e quella di varii

allri scrittori egregi di la da' monti e dai mari.

Ci piace di dare il nome di religioso a queslo movimenlo ed a

queslo desiderio di associazione
, perocche veggiamo dagli scrittori

catlolici universalmente lodale le inlenzioni di quelli che ne sono

principal! autori; cioe del Pusey e de' suoi aderenti, i quali menlre

formano la porzione migliore della Chiesa anglicana, sono stali ado-

perati da Dio a maniera di strumenli, per separare molte anime eletle

da quella falsa Chiesa, e per congregarle nella vera che e la catlolica

romana. Oltre a cio se si consicterino i parlicolari avvenimenli
, dai

quali sono commossi tutti questi ,
che certamenle sono il fiore degli

Anglicani , apparira che il loro agitarsi e muoversi verso la Chiesa

romana, si deve attribuire a quella voce interiore della grazia, colla



410 LE PRESENTI TRAYERSIE

quale Gesu Cristo suol chiamare al suo ovile quelli che Yanno smar-

riti. Imperocche di quesli falti uHimamenle accaduli, alcuni mostra-

no sensibilmente , che Iddio custodisce e Yivifica la Chiesa roma-

na, altri poi palesano che egli. dispregia e lascia -perire 1'anglicana :

e cosi da a divedere a un tempo la verita della prima Chiesa e la

falsita della seconda.

La vita di ogni societa si manifesta dal vigore dell' autorita, dal-

la quale e retta. Ora in questi ullimi anni 1'aulorita del romano Pon-

tefice capo della cattolica Chiesa ,
si e esercitata in maniera al certo

inaravigliosa. L'auguslo Pio IX ha slabilito la gerarchia ecclesiasti-

ca in molte regioni della terra e nella stessa Inghilterra, ha ordinati

molti capi di disciplina, ha giudiqato varii punli di dottrina o come

pericolosi o come falsi
,
e finalmente ha definite come domma di fe-

de caltolica, 1'esenzione della Madre di Dio dalla colpa originale ; e

con cio menlre dall' una parte ha reso indubilabile 1'aver Dio privi-

legiata quella creatura con ispecialissima dilezione
,

dali'altra parte

ha giuslificata la singolarita e 1'ampiezza del culto , che a lei presta-

no lutt' i veri credenli. E poi il detto polere si e esercitato e si eser-

cita dal nostro Pontefice, senza niuna resistenza dal lato de' Vescovi

e de' popoli caltolici ; anzi con un accordo inestimabile
,

il quale per

fermo esce fuor de' confini delle naturali e delle umane cagioni. E
?

cio che e piu ,
tutto questo va accadendo

,
mentre la forza tempc-

rale della Sede romana e materialmente quasi distrutta per opera

de' malvagi ,
ed i suoi dritli di civile principato non rilrovano nelle

corli e nella politica del secolo quegli argomenti Yalevoli
,
coi quali

la loro dignita e santita dimandano che sieno sostenuli. Adunque

non e simile questo caso a quello ch'ebbe luogo, quando Roma ed il

mondo era dominato dai Cesari. Allora la volonta dei popoli si face-

Ya pronta a ricevere le leggi, perche nella mano forte del legislatore

si accendevano i fulmini di guerra :

Caesar dum inagnus ad altum

Fulminat Euphraten bello, mctorque volentes

Per populos dat iura 1
.

I YIRGILIO, Georg. IV.
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3Ia qui lanta pieghevolezza di volonla in tulta lamollitudine de'cat-

tolici ,
e tanta docilita d' inteJletto alia voce d'un pacifico ed inerme

Pontefice ,
e cosa manifesla che non e prodolla da cotesle cause na-

turali : e pero si vuol necessariamente atlribuire a virtu sopran-

naturale.

L'autorita del Papa , per la quale si vivifica iutto il corpo della

Chiesa cattolica , e 1'onore che questa Chiesa ha renduto sempre al-

ia Madre di Dio
,
ed ora le rende maggiormente ,

credendola e con-

fessandola con certezza di fede come privilegiala della esenzione dal-

la colpa comune di origine ,
sono i due punti che colpiscono piu vi-

vamente gli Anglicani. E n' e argomento il libro pubblicato recente-

mente dal dottor Pusey ,
da lui inlitolato Eirenicon , perche Iratta

della pacificazione della sua Chiesa colla nostra. In esso egli assali-

sce con violenza la supremazia della Sede romana, ed il culto della

santa Vergine ;
ed afferma che ove uoi rinunciassimo a sostenere

Tuna e 1'altra cosa, e ci conformassimo agli Anglicani, allor la pa-

ce tra loro e noi senza piu sarebbe conchiusa. Talche il celebre

Newman rispondendogli ha detto giuslamente , che come i guerrieri

di un tempo avvolgevano il mirto attorno alle lance , cosi il Pusey

in quel suo libro ha spinlo contro di noi una catapulta con un ramo

d' ulivo. Ora appunto perche veggiamo esser combattule dagli An-

glicani quelle due cose , onde la caltolica Chiesa ha nerbo e vigore,

eioe 1' onorare quella che diede la vita umana al Capo invisible di

questa Chiesa , e 1'obbedire a colui che sostiene visibilmente le ve-

ci di questo Capo ; conchiudiamo di ragione che da queste due cose

medesime essi vengono principalmente commossi. E senza fallo la

grazia divina e quella ,
la quale mentre fa che queste virtu fiorisca-

no tra noi
,
fa che esse balenino a quelli che sono divisi da noi la

viva luce , alia quale al presente essi chiudono gli occhi
; ma av-

verra che gli aprano ,
se non resisteranno a questa grazia medesi-

ma. Allora si daranno vinli a quanto presenlemente combattono , ed

a noi s' uniranno sotlomettendosi come noi a colui, che fra tulti i

Yicarii di Gesu Cristo ne ha piu esaltata la Vergine Madre. Questa

e la via per la quale si entra nella Chiesa caltolica : e pero nelle

scritlure egregie che , come sopra dicemmo
,
si sono pubblicate per

tale occasione nelT Inghilterra e nella Francia
, i dotti caltolici si
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stendono principalmenle sopra 1'autorita del Pontefice romano, e so-

pra la devozione ed il culto di Maria.

La provvidenza divina si e servita d' un altro mezzo per benefi-

care gli Anglicani, lasciando cadere da lutte parti in manifesto rovina

la falsa Chiesa a cui appartengono, e disponendo che a tale stermi-

nio venisse per quelle cagioni medesime
, per le quali essi confrda-

vano che si manterrebbe salda. L'lughilterra, separandosi dalla no-

stra coQiunione per 1' eresia e per lo scisma, conserve un gran nu-

mero de' noslri dommi, de' sacramenli, delle osservanze, de' rili.

Ne'primi anni del secolo che corre, il dottor Pusey ed una mano

delta d' altri dottori e predicated diedero opera a collegare vieme-

glio, com' essi dicevano, quella loro Chiesa colla Chiesa degli Apo-

stoli; e promulgarono a tale effelto il vero principio : che cioe non

\i ha salute in una Chiesa, la quale abbandona le tradizioni, ed e

tulta in balia della civile autorita. Essi pertanto studiarono le tra-

dizioni anliche
,
ed aggiunsero al numero de' dommi custoditi in

Inghillerra molli altri, che s' accertarono essere slali immerilevol-

Biente e temerariamente rigettali. Cosi, percagion d'esempio, rista-

bilirono il sacrificio della messa, conlarono tra i veri sacra meuti la

penitenza, ammisero 1'obbligazione della confessione auricolare, pro-

fessarono la necessila della grazia, concederono che esiste il purga-

lorio, non riconobbero validi i sacerdoti che non fosser consecrati dai

Vescovi, e finalmente procurarono di togliere dalle mani de' laici la

bibbia, non dubitando che la lettura di essa non apporti rovina agli

jgnoranti. Or perche quesle dolte invesligazioni conducevano gl'in-

gegni a scoprire maggior numero di verila, e principalmente per-

che ItJdio menlre confortava le menli a ritenere le verita scoperte,

accendeva anche i cuori ad amare il vero bene; accadde che molti

ritornarono alia cattolica Chiesa, i quali erano i meglio speltabili tra

gli Anglicani per gl'interi costumi e per I'animocoHo. Imperciocche

non e da credere, che a quelli, i quali dalle false Chiese vengono

Delia vera, possano stare a paragone quegli altri, che vanno via

dalla vera Chiesa nelle false. Tutti gli apostali dalla nostra fede son

lali, quali nelle sue letlere li descrisse S. Paolo, e quali al presente

li veggiamo essere in Italia, benche, la Dio merce, sieno cosi pochi

di numero, che si possano quasi contare sulle dila. Costoro 7
dice
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I'Aposlolo, (lanno retta agli spirili ingnnnptori e alle doltrine de'de-

monii, per ipocrisia dicono la falsita, hanno la coscienza coperta di

lurpi macchie, sono uomini amanti di loro stessi, avari, vani, super-

bi, maldicenli, incontinent, senza benignila, dediti ai placed piu

che a Dio, e s' introducono per le case e schiave si menano delle

donnicciuole cariche di peccali 1. Per 1'opposto tullicoloro, che ve-

diamo essersi converliti dall'eresia o dallo scisma alia caltolica Chie-

sa, sappiamo che erano uomini, i quali eccilali ed aiulati dalla gra-

zia divina, prima di unirsi a noi, studiosamente e docilmenle ancfa-

vano in traccia della verita, spendevano gran parte del loro tempo

nella preghiera, si guardavano diligenternente da' peccati, e si stu-

diavano di adempiere il piu perfeltamente che potevano la legge di

Dio. E lali erano gl' Inglesi, che sono venuli nella noslra comunione,

i quali dopo avere gia allielata pel loro ritorno la catlolica Chiesa, la

illustrano al presente collo splendore delle loro virtu.

Intanto, venuto meno alia Chiesa anglicana il presidio di tanli uo-

mini segnalali, 1' e mancato altresi, in questi ultimi tempi, il pun-

tello dell' autorila e della forza laicale. Chi avrebbe creduto, che il

dottor Pusey scrivesse, che la cagione per la quale T Ingbilterra si

separo dalla Sede romana, e conlinuo a star separata, fu la devozio-

ne eccedente
,
con che la Chiesa cattolica onora la Madre di Dio?

Tanto egli afferma nel suo Eirenicon: il che noi amiamo di allribuire

non a menzogna, ma piuttosto a difetto della ritentiva. Tulti sanno

come Arrigo divenne furibondo conlro il Papa, per quella passione

di amore, la quale non si puo altrimenli descrivere, che imbratlando

le carle ed offendendo gli orecchi. Egli si ribello, perche il Papa

non voile dichiarare legittime quelle sue voglie brulali; tolse la sua

nazione all'obbedienza di lui; e pose se medesimo come capo di tutta

la Chiesa inglese, promettendo di sostenerla col vigore del suo brac-

cio. E cosi col sostegno della regia autorita quella misera Chiesa

s' era venuta strascinando fino ai noslri tempi, ne' quali, come teste

dicevamo, si vede dalla stessa potest& laica non che deserta, ma

combaltuta. E tultora viva la mernoriadi quel che accadde, sono gia

alcuni anni, quando il Gorham, minislro anglicano, insegno pubblica-

1 Lettera prima a Timoleo, IY;-e lettera seconda allo stesso Timoteo, III.
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mente 1' inutilila del battesimo. I puseisli e lutti gli altri al pari di

essi zelatori della Ghiesa inglese, non dubitarono
,

che quell' eresia

mostruosa ed aperlamente contraria alle parole della bibbia non ve-

nisse condannata dal Parlaoiento e dal tribunale ecclesiastico, nel

quale suol dare sentenza un giudice secolare
; eppure essi videro

aggiudicata la lite a favore del Gorham l. Essendo ancora fresca

questa ferita falta dall'autorita civile alia Cbiesa anglicana, nella Uni-

versila di Oxford alcuni celebri professor! e ministri misero a stam-

pa un' opera, nella quale rinnegavano quasi tutta la rivelazione, con-

traddicendo alia verita de'miracoli biblici secondo la Genesi, aH'unit

della specie umana, alia caduta del primo uomo, alle profezie con-

cernenti il Messia, all' iucarnazione, alia redenzione, alia personalila

dello Spirito Santo, ed a tutta 1'ispirazione speciale e soprannaturale

delle sacre Scritture. II tribunale ecclesiastico condanno due soli

di quegli scrittori, per due soli punti particolari e secondarii,

dichiarando nello stesso tempo, che non trovava a ridire sulla tota-

tila di quel loro sistema. Ma questa sentenza medesima di milissima

condanna venne annullata dal Consiglio privato della Reina, al qua-

le que' due Autori si richiamarono deli'ingiuria, la quale dicevano

aver loro apportala il tribunale inferiore. Finalmente qualche anno

era passato da che quesle cose avvennero, e di nuovo il polere laico

nel tempo presente ha manoinesso gli ordinamenti e le dottrine di

quella Chiesa, sostenendo gli errori e le pretensioni del doltore Co-

lenso. Toccammo di questi fatti recenti in uno de' nostri ultimi qua-

derni , e pero rimandiamo ad esso i noslri letlori 2.

Si aggiunga alle cose dette, che il razionalismo e tutli gli altri si-

stemi pervertitori dell' ordine e de' costumi trionfano nell' Inghil terra

in mezzo ai laici; ed allora si comprenderci di legged, quanto debbano

essere costernati il Pusey, i seguaci di lui, e gli altri ferventi Angli-

cani, per 1' infelice sorte della loro Chiesa. II numero de' ministri

si assottiglia ogni di ; i migliori fra essi insieme co' migliori laici

vengono nel cattolicismo, ed i phi libertini si fanno maestri d' incre-

dulita
;

il Governo protegge la liberla del pensiere , e conseguente-

mente osteggia la rivelazione e scancella ogni vestigio di cristia-

1 Civ. Cattol. Ser. I, vol. II, pag. 107 e seg.

2 hi, Ser. VI, vol. V, pag. 603 e seg.
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nesimo. Talche quel simulacro di Chiesa che ivi resta
,
con una si-

mililudine mollo appropriata, si puo paragonare ad una nave, nella

quale coloro che navigano si dividono in tre classi. I primi piu va-

lidi T abbandonano e si rifuggono alia navicella di Pietro
;

i second!

cospirano coi venti e coi flutti per finir di abbatlere gli alberi e di

spogliare i fianchi dello sdrucito naviglio, e sono tutti coloro che si

piegano al razionalismo edal libertinaggio ;
finalrnenle gli ullimi so-

no i puseisti e gli altri pochi zelatori, i quali impotent! a salvare se

medesimi e la loro Chiesa dalla cerla ruina, iraplorano il soccorso

straniero da quelli che non viaggiano con loro ; cioe dalla Chiesa

scismalica di Russia, e dalla Chiesa caltolica romana.

Ma essi per fermo hanno dovuto persuadersi, che non e da fare

nessun assegnamento sulla Chiesa moscovita. Perocche dapprima

1'Arcivescovo di Mosca, e gli altri piu insigni uomini di quella Chie-

sa, alia proposia degli Anglicani risposero di non saper decidere qual

cosa fosse la migliore se stabilir subilo I' unione di comunione fra

le due Chiese senza badare aU'unila dommatica, ovvero pensar pri-

ma all' unila dommatica e poi all' unita di comunione. Intanto tutli

confessarono, che non conveniva andare alia cieca in un negozio cosi

rilevante ;
e pero essere mestieri sludiar pHma la quistione ed inten-

dere, quali siano le dottrine della Chiesa inglese, delle quali i Bus-

si non hanno cercato di aver notizia sino a questo tempo. Del resto,

giacche non si domandava che un'associazione di preci dirette ad uni-

re il cristianesimo, affermarono, che non v'era ragione di farsi fretta

a fin di saper confrontare la religione degl' Inglesi colla loro
; peroc-

che la Chiesa d' Orienle non ha mai vietato ne vieta ai suoi membri

di comunicare nelle cose divine, e conseguentemente nelle preghie-

re
,
coi membri della Chiesa anglicana. Coleste aperte dichiarazioni

si contengono nelle due lellere del principe Orloff
,

nelle quali egli

da conto del meeting avulo in Londra il 15 Novembre 1865 dai

membri delle due Chiese moscovita ed anglicana.

Certo, agl' Inglesi che sono uomini, come suol dirsi, positivi e

pratici, poco pregevole deve apparire lo stringere alleanza con quel-

li, i quali non sembrano curare gran falto la medesimita de' princi-

pii. Di nessuna utilita puo essere quest' alleanza, slanteche il vero

"vincolo dell' amicizia e generalmente riposto nella sociela e nella
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identila delle idee e de'consigli. E cio massimamenle deve aver luo-

go nell'amore ecclesiaslico, purche questo amore si esercili tra qucl-

li, che appartengono alia vera Chiesa diGesu Crislo: perche 1'unila

della fede e la professione degli stessi dommi e il fondamenlo di lulta

la vita soprannaturale e di tulle le opere salulari di questa Chiesa. Or

quale slima si possono conciliare que' prelali di Russia, che pur chia-

rnano orlodossa la loro Chiesa, i quali mentre confessano di non sapere

in che differisce la dollrina della propria Chiesa da quella della Chiesa

anglicana, nello slesso tempo dichiarano di lasciare, che i loro greg-

gi liberamente cornunichino ne'rili ecclesiaslici e nelle preghiere con

quelli d'Inghilterra? Tulto cio non e punlo conforme agl'insegnamen-

ti ed ai regolamenli, che gli Apostoli hanno dalo ai Vescovi della

Tera Chiesa di Gesu Cristo. Imperciocche, secondo i loro precelli, il

Vescovo deve slar sempre come armalo di scienza, e sempre in

punlo di esortare i fedeli colla sana dollrina, e di ribattere quelli

che professano una dollrina conlraria : Polens cxhorlari in doctrina

sana, el eos qui conlradicunt aryuere 1. Ollre a cio gli Apostoli

assolutamenle comandano a lull' i fedeli di star lonlano da quelli , i

quali non seguono la dollrina da loro predicata : Denunliamus vobis,

fralres ,
in nomine Domini lesu Christi, ut subtrahatis vos ab omni

fratre ambulante inordinate , el non secundum tradilionem quam

acceperunt a nobis 2.

La condolla della caltolica Chiesa e slata grandemente diversa da

quella della Chiesa di Russia; ed e per se sola un argomento sufficien-

lissimo ad illuminare gli Anglicani ,
ed a far loro comprendere che,

deposto il pensiero di quella unione chimerica che propongono, non al-

tro resla che entrare*nella vera unita. La Chiesa di Russia non istrin-

ge per ora alleanza colla Chiesa inglese, perche confessa d'ignorarele

relazioni delle dottrine religiose degli Anglicani colle proprie ;
anzi

Ignora, se a slringersi in tale societa, sia necessario o no, che le due

Chiese abbiano le stesse credenze; intanto afferma di non incontrare

nessun ostacolo ad unire pubblicamente le proprie preghiere colle

preghiere di quella Chiesa ignota. Ball' altro lalo la Chiesa romana

dichiara, che Talleanza richiesta dalla Chiesa inglese non c solamente

1 Lettera a Tito, I.

2 Lettcra seconda a quei di Tessalonica, III.
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difficile ma impossibile, ne solo in queslo tempo ma sempre, per una

ragione facilissima
; perche cioe essa sa e sente di esser la vera e la

viva Chiesa di Gesu Crislo, ed alia stessa ora non dubita punlo cha

la Chiesa anglicana non sia falsa e morta. I corpi vivi non si ligano

addosso le membra recise e incadaverile. Ma ove avvenga, come puo

certamente avveuire, che le mistiche membra di quella morta Chie-

sa, merce della grazia soprannaturale, si ravvivino ;
allora non so-

lamente si ritroveranno senza piu collegale colle altre membra vive,

ma comporranno con esse un solo corpo, informate dallo slesso spi-

rito e solloposte allo stesso visibile Capo, che, secondo la divina isli-

luzione
,
e il romano Pontefice. Mentre la Chiesa catlolica comme-

mora quesli principii , vieta gravissimamente a' suoi figli di unirsi

nelle preghiere con quelli, che appartengono alia Chiesa anglicana.

Imperocche questa comunita di preghiere sarebbe un segno o una

professione della unione della Chiesa viva e vera
,
con quella che e

morla e falsa
;
e questa unione e impossibile ed assurda per la ra-

gione sopraddetla.

Tulta 1'istoria di quesli lentalivi della Chiesa d'Inghilterra, e la

piena esposizione de' principii, che abbiamo accennali, della Chiesa

romana
,

si contengono in quattro document!
>

i quali son riferili

lull' interi nell' opuscolo soprammenlovato dell'Areivescovo di "West-

minster
;
e noi qui appresso ne riportiamo la somma

,
e con cio ter-

mineremo il presente arlicolo.

II primo e il programma slesso dell'associazione, per promuovere

1' uniia della crislianita. In esso gli Anglicani annunziano d' aver

formata e di voler dilatare una sociela, affin di congiungere in UQ

vincolo di preghiere comuni, i membri cosi ecciesiastici come laid

delle comunioni romana
, greca ed anglicana. Si rivolgono a lutti

coloro, i quali mentre compiangono la scissura tra'crisliani, ne aspet-

tano il rimedio principalmente dall' unione in un solo corpo di quei

Ire grandi corpi, ciascuno de'quali rivendica per se 1'eredila del sa-

eerdozio e il nome di callolici. Affermano di non chiedere, che met-

lano in compromesso verun di que' principii ,
che a dritto o a lorto

!oro son cari
;
ma sol che cooperino ad uno scopo sublime e santo.

La recita quotidiana d'una breve formola di preghiera, con un Paler

Serie VI, vol. VI, fasc. 388. 27 7 Maggio I860.
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nosier, secondo 1'intenzione dell' associazione, e 1' unico obbligo die

impongano ai membri di essa; al quale si aggiunge pe'sacerdoti

quello d' offrire , almeno una volta per ogai trimestre
,

il sanlo sa-

crificio, secondo 1'inlenzione medesima.

Nella lista de' membri si videro i norm di alcuni cattolici. II pcr-

che ,
mentre di do menavano trionfo i promotori di quell* associa-

zione
,
fu diretta ai Vescovi callolici d' Inghilterra una leltera dal-

la sacra romana ed universale Inquisizione. Ouesto autorevolissimo

documento, dopo aver narrato delle qualila degli autori della delta

associazione ,
e dello scopo e de' mezzi di questa ,

dichiara esser nc-

cessario ,
che si ponga diligente opera nell'avverlire i fedeli ,

die

non debbano lasciarsi condurre dagli eretici a fare societa o cogli

eretici stessi o cogli scismatici. Quell'associazione vien chiamata no-

vita lanto piu pericolosa , quanto piu si dimoslra pia all'apparenza ,

e sollecita d'unire la societci crisliana. II fondamenlo di essa sov-

verte affalto la divina coslituzione della Chiesa
; perocche suppone ,

clie la vera Chiesa di Gesu Cristo sia composta in parte dalla Chiesa

romana diffusa e propagala per tuito il mondo , ed in parte dallo

scisma foziano e dall'eresia anglicana ;
e che i Russi e gli Anglicani

abbiano, nella stessa maniera che i catlolici roraani, uno stesso Signo-

re, una stessa fede, uno stesso battesimo 1. Supposizioni falsissimc :

poiche la Chiesa vera di Gesu Cristo e una sola, essa e indefellibilc

sino alia consuramazione de'secoli, e pero conservera sempre le pre-

rogative di unite, di sanlita, di cattolicita e di aposlolicite ; e le con-

server^i rimanendo sempre sollomessa all'autorita della caltedra di

Pietro
, sopra la quale fu da Cristo edificata

,
come sopra una base

immobile e perpetua. Questa Chiesa medesima prega e si adopera ,

acciocche quelli che sono fuori di essa si convertano a Dio
,
ed en-

trino nella sua societa, senza della quale non si puo ollenere la sa-

lute eterna. Ma non puo tollerare
,
che i suoi membri sieno indiriz-

zati nelle loro prcghiere dagli uomini erelici
,
e soprallutlo che essi

preghino con una inlenzione grandissimamenle infetta di eresia. Di

tal natura e Tintenzione delle preci dell'associazione mentovala; la

quale coll' unione immaginaria che promuove delle tre Chiese
,

fa-

1 Lettera ayli Efesii, IV.
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vorisce ancora 1' indifferenza in falto di religione ,
e pero e cagione

di scandalo gravissimo. La ragione e manifesla ; poiche essa tende

a persuadere ,
die si possa piacere a Dio e conseguire la beatitudi-

ne
,
ancorche si rimanga nella falsa Chiesa di Russia o in quella di

Inghilterra o in qualsiasi altra; e con do viene ad impedire, che gli

iionaini traviati si riconducano alia vera Chiesa caltolica romana, fuo-

ri della quale, come sopra siedetto, non si perviene all'eterna

salule.

Questa lettera spedila, come innanzi dicemnio, a' Vescovi cattolici

d' Inghillerra ,
fu lelta dai ministri della Chiesa anglicana ;

e n' eb-

bero, come essi stessi affermano, grande rammarico. Pertanto vollero

scrivere aireminenlissimo Cardinale Palrizi, affin di significargli, che

essi nel programma dell'associazione ,
non avevano inteso di senten-

ziare sul drillo o sul torto dell'appellazione di cattolica, che si attri-

buisce la Chiesa anglicana ;
aver chiamata cattolica la loro Chiesa ,

perche essa cosi suole chiamarsi dagli Anglicani. Ma principalmenle

mirarono nella loro lettera, a giuslificare 1'intenzione della loro as-

sociazione. A questo effello dissero che non e loro intendimento, che

le tre comunioni
,
cioe la caltolica romana

,
1'orientale e 1'anglicana

si uniscano insieme
,

tali rimanendo quali sono al presente ,
e persi-

stendo ciascuna nelle sue persuasioni ;
e soggiungevano : Sia sem-

pre Ionian da noi e dalla nostra associazione un tale proposilo ! Es-

so non produrrebbe 1' unita ecclesiastica, ma accrescerebbe la di-

scordia de' fratelli
,

e li raccoglierebbe a combatter Ira loro sotto

uno slesso tetto. Si sottoscrissero cenlonovantotto tra Decani
,
Ca-

nonici
, Parrochi ed altri ecclesiastic! .

Chiunque percorre cotesto sciitto degli Anglicani, dee avere com-

passione del vederli correre, senza che essi medesimi sappiano qua!

sia il termine da raggiungere; ed altresi dee pregare Iddio, accioc-

che si degni confortare i loro occhi a vedere la verita nella sua inte-

rezza. Intanto 1' eminenlissimo Cardinal Patrizi diede a quella loro let-

tera una amorevole risposta; scrivendo di sperare, che essi entreranno

fmalmente tralti dalla grazia di Gesu Cristo, insieme con altri molti,

nella vera unita dell' unica sua Chiesa. Gli ammonisce di attendere a

non ismarrire la via, colla quale si perviene alia delta unita
;
e pero
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copiosamente dimostra
,
che la vera Cliiesa callolica e una sola

,
che

non puo essere scissa o divisa in parti, ma si conserva sempre uni-

ta, e che la sua unione dipende dall'esser governata dall'autorita di-

vinamente istituita in Pielro e ne'successori di lui. Dopo di che ter-

rnina la letlera colle parole seguenti : Piaccia a Dio, onorevoli e

diletlissimi Signori, che mentre la Chiesa cattolica si dimostra esse-

re una, e non potersi scindere e separare 1, voi non dubitiate piu di

rifuggirvi al seno di questa Cliiesa
,

la quale ,
come apparisce dalla

confessione del genere umano, e pervenuta al sommo dell' autorita
,

per la successione de'Vescovi neU'apostolica Sede, in mezzo agl'inu-

lili latrati degli eretici 2 i E voglia lo Spirito Santo degnarsi di com-

piere e di perfezionare 1' opera, che ha incominciala coll' eccitare in

TO! quesli sensi di benevolenza verso la Chiesa medesima ! Tal gra-

zia insieme colla sacra Congregazione vi augura con tutto 1' animo
,

e ferventemente implora su di voi da Dio Padre delle misericordie e

de'lumi il santissimo Signor Nostro Pio IX
;
acciocche voi fuggendo

una volta dalla divisione diseredata, nella eredila di Cristo, cioenel-

la vera catlolica Chiesa, alia quale certamenle appartennero i vostri

maggiori prima della deplorabile separdizione del secolo decimosesto,

meritiate felicemenle di avere la radice della carita, nel vincolo della

pace e nella societa deH'unila 3.

Questi sono i sensi dell' augusto Capo della cattolicila e degli al-

tri Pastori e di lutti gli ordini de' fedeli
,
che sono loro soggelti. Ne

vi puo esser niuno tra quelli che appartengono a questa nostra vera

Chiesa, il quale non tenga come certo, che se gli Anglicani in cam-

bio di osteggiare il cullo, che da noi si rende alia Madre di Dio, si

rivolgessero a pregare questa eccelsa Signora, che ha schiacciato il

capo dell' antico serpente, e ha debellate tutle V eresie in qualsivo-

glia parte del mondo, otterrebbero di sottomeltersi insieme con noi

all' inclito Pio, da cui tanta gloria e venula a quesla Donna privile-

giata ,
la quale e per lulti gli uomini il canale delle divine miseri-

cordie.

1 S. CIPRIANO, ep. VIII, a Cornelia

2 S. AGOSTINO, De utilitate credendi, c. XVII.

3 S. AGOSTINO, ep. LXI, al. 123: ed ep. LXIX ?
al. 238.
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LV.

Sempre maggiore iiberta di cullo.

Valentiniano... clie allpra era tribune

dei lancieri della guardia del corpo,

non dissimulo il suo zelo per la pieta:

Poiche entrato quel forsennato (Giulia-

no] in un templo della Fortuna, e bal-

lonzando, i camilli di qua e di la dal-

la porta purificavano (a loro credere)

chi entrava spruzzandoli di acqua. Va-

lentiniano, che faceva strada all'Iinpe-

ratore, visto uno spruzzo sulla propria

clamide, meno un pugno al fanciullo,

ecc. II che avendo veduto lo scellera-

lissimo (Ciiuliano], rilego Valentiniano

in un castello nel deserto, ecc. TEO-

DORETO, St.eccL III, 12. (Opp. ed. Mi-

gne, to. Ill, p. 1108.)

I piu dei soldati cominciarono a pian-

gere e urlare e strapparsi i capelli :

balzano dalle tavole, e discorrendo

per la piazza gridavano se essere cri-

stiani, ma ingannati dalle frodi di Au-

gusto ; ora si disdicevano
,
rinnove-

rebbero la battaglia in cui erano ca-

duti per ignoranza. Con tali scbiamaz-

zi corrono a palazzo, ecc. (Gluliano]

ordino che subito fosse loro mozzo il

capo. Ivi cap. 12.

Tigranate in questo arruffamenlo di riforme che accalcavansi 1'una

in groppa all' allra non fiaiva di veder chiaro il fondo. Cio non di

meno, tenacissimo com'egli era de'partiti presi una volta, sfor-
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zavasi di Irovare die pure iofine di molte miglioranze ivano inlro-

dacendosi nel Governo : e gli sapea male che Gioviano e Valentinia-

no tenessero il broncio alle novita. Certo Giuliano Irasmoda nel-

le sue divozioni per gl'idoli, ma po'poi anche Costanzo travagliava i

cattolici e i vescovi e il Papa : che cristiani son cotesli, che dettan

leggi, consigli alia Chiesa, e se occorre ti ficcano in gatlabuia i sa-

cerdoti perche non credono alia teologia di Augusto? I preti s' impi-

pan bene di tali protettori : costui almeno ci da liberta : liberi tut-

ti ! r Imperatore non si mescola de' falti della Chiesa : viva lui ! e un

pagano che non crede in Gesu Cristo, ma almeno e un galantuomo :

che gratitudine ! che cuore ! che affezione per gli amici! -- E qui

Tigranate entrava tulto in giolito ripensando al presidato di Card,

alle gioie d' impalmare Tecla, e vederla da tulta la provincia di Me-

sopotamia riverita per isposa del preside. Se non che ad annacqua-

re questo giubilo, sopravveniva in mal punto il deltogli da Cesario,

<3i Tecla partitasi d'Ibora, senza fargliene cenno ne motto. Si si,

ho falto male a non tener vivo il carteggio in questi mesi : ehi sa

come T ha intesa questa mia venuta alia corte di Giuliano ! e dove

sara ora? dove scriverle? Per non dare in fallo prese il partito di

scriverle un biglietto a Carri
,

e poi un altro ad Antiochia in copia

conforme, tan to da darle alcuno scarico di se
,
e accertarsi del luo-

go ove s' era ritirala. Ma cotesto non bastava a disacerbare 1' ani-

mo piagato; ed egli piu che mai tornava a travagliarsi nella sua fiera

dubitazione, non forse Tecla avesse a male il tardalo baltesimo.

In tali vaneggiamenti lo sorprese, nel suo studiolo di palazzo, il

protomedico Cesario, il quale in pochi giorni gli aveva posto un

amore piu da padre che da amico. Quali riforme corrono que-

sA'oggi, amplissimo segretario di Augusto? disse egli in entrando.

Riforma delle legioni: rispose sorridendo Tigranate.

Riforma laica o riforma ecclesiastica ?

Riforma militare, crederei.

Ce ne dara novelle Gioviano quest' oggi al giorno.

II nome di Gioviano gitto un po' di nuvolo sulla fronte a Tigrana-

te. Non gia che fossero punto in iscrezio, ma s' eran lasciati dopa

Tultimo colloquio, cosi con certe parole in sulle secche: e per giun-
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ta la vituperosa scena di Augusto, imbrancato tra i sacrifice!! e le

baccanti, era venuta troppo a proposito per dar ragione a Gioviano,

contro a Tigranate. Fortuna, che Gioviano, da vero amico c cristia-

no, non tard6 a rabbonir la materia. Infalli non appena s' era sedu-

to Cesario, ed eccoti Gioviano alzar la porliera con famigliare di-

meslichezza, e dire : Buon di, Tigranale : vieni lu alia mostra ?

E quest! prontamente :
~ Se tu sbrighi il corriere di corte per

me, volentieri.

- Che corriere o non corriere, assettati : ora vo per gli ordini

augusti, e po' ci vedremo.

- Va va, disse Tigranate, le rassegne loccano ai Iribuni, e non

ai graffiacarte par! miei. Ti aspettiamo alia ritrovata di questa se-

ra, con Cesario qui.
- E si rifece a parlare con Cesario.

-
Senti, diceva Cesario, senti amico mio io ci ho un affare gros-

so, numero uno, che ti dara il solluchero...

- Passa 1'esordio, e vieni al quia.
- Noveile d' Ibora.

- E buone ? si parla di Tecla ? e partita per Carri ? Chi e che

scrive ? luo fratello ?

-
Troppe dimande alia volta. II piu e, che una lellera di Tecla e

in \1aggio per te...

- Benedetto il Signore! mi togliera un marmo d' in sullo stoma-

co: ma spacciati, parla.

- Tecla non era gia piu ad Ibora, quando parti di la questa leltera

(e trassela fuori). La lettera senlila lulla : Basilic a Cesario amico.

II tuo fratello Gregorio e qui con noi da piu mesi, e ci beatifica tut-

ti con la sua santissima conversazione. Egli e il signor Vescovo vo-

stro padre stanno in ambascia de' fall! tuoi costi alia corte. Noi pu-
re non ne siamo seuza grave sollecitudine: sai che la tua e la nostra

famiglia sono un cuore e un' anima sola. Tuttavia non ti voglio scri-

vere su cotesto particolare de'noslri timori, perche non ispero di po-

lere nulla aggiugnere di meglio o di simile alle vere e sapientissi-

me ragioni che ti scrive con questo corriere il luo amantissimo fra-

tello e mio amico Gregorio. Se costi avessi occasioue di vedere uu

Tigranate, ospite mio, che, a quanto ci fu scritto, e alia corte...
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-
Ringraziato Iddio ! e pervenutala mia ultima, dala di Roma.

-
Senti, qui c' e il buono. FagH sapere che la fanciulla Tecla

o tornata in casa del parenli. La sua madre si struggeva di rive-

derla, ne potea piii \ivere senza di lei. E venuto il padre suo a le-

varnela. Mia madre e mia sorella Tecla Macrina, e le sorelle tulle

lie erano inconsolabili : non osarono tuttavia muovere akuna rimo-

stranza. Coteslo desidero far sapere a Tigranate, per torlo d' angu-

stia, se mai in questi tempi arruffali, non avesse ricevule le lettere

di Tecla...

Oh Dio! le sono smarrite! ma almeno so che mi scrisse!

Oltre a questo avviso, se e costl, come credo certo, dagli a

mio nome un carissimo saluto, e un bacio in fronle. fe una delle piu

nobili anime che io mi conoscessi mai...

Deh! il buon Basilio! sempre lo stesso!

Tienlo per amico tuo, perche e amico e ospite mio e ancora

del tuo beato fratello Gregorio. Siamo stall lulti condiscepoli allo

studio di Alene, quando Vera pure Giuliano Augusto, e tu iotanlo

studiavi Ippocrate ad Alessandria. Caro Gesario, a bel rivederci in

Cesarea o qui: ma presto. Fosse dimani! Addio 1.

Tigranate, udile si desiderate novelle, si riebbe tutto, e rinacque

di gioia. Ma di grazia, soggiunse egli, anche tuo fratello Grego-

rio li scrisse.

E che lettera pesante !

Non parla nulla di Tecla?

Eh no: che vuoi? e nuovo ad Ibora; e poi, sai bene, che tra

il romitorio de' monaci e quello delle canoniche non v' e comunica-

1 Le omonimie potrebbero partorire confusione. Ripetiamo adunquc,

S. Basilio, santa Tecla Macrina, e S. Gregorio detto poi Nisseno, erano fi-

gliuoli di santa Emmelia e dimoravano tutti ad Ibora, in questo tempo.

S. Gregorio detto Nazianzeno e S. Cesario avevano per madre santa Nonna

e per padre un pio Vescovo. Non accade notare che questi frutti di matri-

monio erano anteriori aU'episcopato, giacche anche allora nella Chiesa di

Oriente come in quella d'occidente il celibato episcopale era in vigore. Ora

S. Gregorio Nazianzeno dimorava coll' amico S. Basilio nel romitorio di

Ibora.
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zione. Ad ogni modo te la leggo, soggiunse Cesario, che era voglio-

sissimo di farla sentire, se nulla t'interessa...

E come!

- Bene, armati di pazienza : che e lungheila : e la mi entra in

cerli tasli
,
che forse non ti andranno Iroppo a' versi. Anche a me,

sulle prime parve un poco ausleretla, piu da monaco che da filosofo,

ma in fin dei fini, dormitoci sopra, mi pare che non abbia poi tutlo

il lorlo. -- E cosi dicendo, Cesario spiego la lellera e soggiunse:

Senlila da capo a fondo prima di dare il tuo avviso : quanlo a me,

sia delto qui tra noi, non credo di avere toccalo mai un rabbuffo

simile, neppure da noslro padre: se ne vuoi la parle tua, te la cedo

e il vanlaggino soprammercato. Cio delto, prese a leggere ponde-
ratamente. Gregorio a Cesario fralello. Grande vergogna abbiam

provato de' tuoi diporti...

- Cucuzze! piglia alto la solfa.

- Grande vergogna abbiam provalo de' luoi diporti : che quan-

to aldolore, e soverchio ch'io ne scriva a le, il quale meglio che

niun altro devi esserne persuaso. Per nulla parlare di noi, ne di

quanta trislezza e anco di quanlo timore ci abbia ricolmi la famachc

di te corre, vorrei che tu ti fossi Irovalo a udire do che di te e di

noi dicono gli altri, lanlo parenti quanlo esterni, di noslra conoscen-

za, parlo dei crisliani: nota bene, non dico 1'uno o 1'allro, ma pro-

prio lulti a coro
; giacche anchepiu corrivi sono a filosofare de' fatli

altrui quei di fuori che quei di dentro. Egli era come un esercizio

di declamazione soltosopra su queslo tono : Bel tempo, per un figlio

di Vescovo di prendere ufficio in corle ! Affe che gli e proprio il mo-

niento opportune di cercare la potenza e gli onori dei genlili, e di

correr dielro ai guadagni loro, ora che la casa noslra comune va a

fuoco, e ciascuno pericola della salute eterna. Come mai, dicono

essi, come mai non si avvede Cesario, non restarci oramai allra glo-

ria, allra sicurezza, altro guadagno, se non il resislere generosa-

mente alia calamita de' tempi, e cessarsi il piu possibile dalla scel-

leraggine e daH'abbominazione?,..

-
II tuo fralello va piu la del bisogno, interruppe Tigranale.

Senli tulto, le riflessioni a dopo. Con qual fronte il padre no-

stro Vescovo potra ammonire gli altri di non si lasciar travolgere dal-
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1'andazzo, e non conlaminarsi d'idolatria? e come osera egli ripren-

dere de' loro falli, quali che sieno, gli estranii, se nella sua stessa

famiglia non si senle netto? Ecco quello (e anche peggio) che ci can-

tano e ricantano ogni giorno, allri forse per amicizia, altri per mal

talenlo di farci vergogna. Lascio a le pensare come dobbiamo slarne

noi, noi che abbiam fermo di servire a Dio e riponiamo ogni nostro

bene nelle speranzedeH'aUra vita. II nostro signer padre vi sislrug-

ge di crepacuore, e gl' incresce della \ita : e io mi sforzo di confer-

tarlo e dargli animo, mallevando del tuo buon volere, che non con-

tinuerai piii oltre a tenerci in ambascia. Per quel che e della nostra

signora madre, se nulla le yenisse vento delle tue presenli condizio-

ni (che fin qui con varie induslrie gliele abbiamo occullaie), fa ra-

gioue che talone avrebbe un'angoscia da non darsene pace mai piu.

Sai, che come donna, ha picciolo il cuore, e inoltre a cagione della

sua pieta grande, in tai genere di dolore non porrebbe misura. II

perche se punlo ti cale di le e di noi, prendi miglior consiglio e piu

sicuro, Quello che possediamo assai ci dee bastare a onorato vivere,

chi non sia troppo ingordo di avere, e troppo smodato nell' ambizio-

ne di avanzare. Oltre di che, se dei cambiare il genere di vita, io

non so vedere quale occasione potresti cogliere migliore di questa,

se questa trascurassi. Pero se tu ti rimani nella tua sentenza, e le

ragioni nostre dispregi per conlentare pure la tua passione, fa conto

che oggimai me ne lavo le mani: ma intanto bene ti predico e ti

accerlo, che delle due una non puo fallirli : o resterai sincere cri-

stiano, e colui ti terra basso basso, in condizione troppo indegna di

te e delle tue speranze; o egli fara conto di le, e colesto non sara

allrimenli che con iscapilo degl' interessi supremi, e tu n'andrai a!-

mene brullo dal fume, se non tocco dalla fiamma 1.

1 Vegga chi vuole Voriginale greco di questa lettera: e alia pag. 32, lo-

mo III delle opere del Santo, edizione piii volte citata del Migne. Noi Tab-

biamo renduta verbo a verbo : anche quelle parole signor padre, signora

madre (TOV /.ypiov
TOV Tra-spa, TYIV xuptav TTV

tu.vjTe'pa). Con tale rispetto si esprime-

va un Santo, parlando al suo fratello santo. Mirabile cosa! e v'e chi si offen-

de, perche altri inculca ai figliuoli di non dare del tu ai genitori, e a questi

di non permetterlo. E sopra cotesto n'andiamo in voce di ostrogoti, di ar-

clgni, di saturnini, eccetera. I Santi non ammisero mai la costituzione ne la
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E dico poco ! sclamo Tigranate al fine della fiera letlura.

- Si vede che le male lingue hanno tin po' soffiato nel pan bol-

lito. Gua' mi parla di avarizia.

- E non sa chc fai il medico gratis.

- Di ambizione! grazie a Dio non bo chiesto nulla a Giuliano,

lie bo in animo di cbiedere : quello che ml pesa e cbe i miei geni-

tori si dieno tanto affanno. Gia, son due santi veccbi !

Ob cbe risponderai?

Che vuoi che risponda? che li si dieno pace, e ch'io colla

prima occasione plausibile prendo 1'ambulo, e addio sani: e anche

senz'aspettare occasione, se la mia fede venisse in compromesso;

gitto ogni cosa a traverso
,

e pianlo Augusto ,
corte

,
medicina e

il res to.

- Tanto benino ! ma io ti predico e ti accerto 1'opposlo del luo

fratello Gregorio. Giuliano non e uomo da dar noia ad un amico

e fedel servitore. Gli si fa gran carico di avere accomodato di buoni

posli gli antichi confidenti , perche li son tutti ellenisti
;
coteste le

sono esagerazioni: che? non c'e ancoEcebolo crislianone quant'altii

mai? e tu non ci sei, e io non ci sono? e altri ne' primi onori della

railizia, Valentiniano per esempio, e Gioviano stesso che non rifina

di bronciolare? Non invito fino dei Yescovi e dei preti? non balli

fermati in corte?

- Pei cristiani di corte
,
durarla! non dico altro: ma in verbo

Vescovi, non ne far chiasso: gli ha scelli dal mazzo
,

i piu indegni

del graclo loro
,
o dolci di sale

,
o scomunicati e rigeltati della Chie-

sa , Aezio ateo e sanguinario, prelati donalisti
,
novaziani

,
e giii di

li. I buoni cherici a corte hanno cartacce.

- Ma no e no : un po' di moderazione, caro il mio Cesario. Se

li dicessi... mi lerrai credenza? anco Basilio nostro,-e anco (ma

democrazia in famiglia, ma conservando la monarchia, che nella famiglia e

indubitatamente di diritto nalurale e positive divino, ne stavano troppo

meglio padri e figliuoli. Se poi i conslgli di S. Gregorio Nazianzeno a S. Ce-

sario potessero servire, non diciam sempre di precetto, ma certo di qual-

che lume a chi senza necessita s'impaccia con Govern! settarii, vegganlo I

Bostri lettori.
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muoia qui tra noi !
)

il luo venerando fratello Gregorio , ebbero iu-

vili da Augusto, e che gli risposero? insolenze : che proprio me ne

dispiacque all'anima...

Giuliano invilo a corte Gregorio e Basilio?

- E un fallo : tra i confidenli ne fu un gran dire
,
e non U conto

una fola: le lettere le ho visle io l. Buon per loro che Giuliano non 6

quel Ciclopo mangiacristiani, che dicono certi spiriti relrivi, certi

vecchi iargacci dibocca; se no polevalor fargustare il pan penlito,

che in fin de' conti e 1' Imperatore.
- In verita tu mi di' una gran cosa: non ne sapevo nulla.

Non e cosa di ieri, ma dei primi giorni che eravamo qui a

Coslanlinopoli , quando si scrisse a mezzo mondo di letterati e di

filosofi.

- Ho piacere di saperlo ,
e ne daro una toccalina nella mia ri-

sposta a mio fratello.

Con discrezione
,

bada. Or vengano Valentiniano e Gioviano

coi loro rimbroltoli sempiterni : hanno cerlo qualche ragione , ma la

moderazione non 1' hanno. -

Tra quesle e simili confidenze i due amici credevano essersi dati

scambievolmente importantissime ammonizioni. Cesario specialmen-

te, il quale senliva compassione della giovinezza diTigranate (egli

era parecchi anni maggiore di lui), sperava che le gravi e terribili

parole della leltera di Gregorio gioverebbero a metterlo in avviso

conlro le seduzioni di Augusto. Ouanto a se si senliva fermissimo di

scagliare lungi da se onori, roba, tulto, anzi che nulla concedere

di meno degno di cristiano. Intanto per guadagnar tempo ,
faltosi

dare una pergamena, la riforbi va colle pomice, e s'acconciava a scri-

vere nello studio di Tigranale la risposla al fratello
; quando si udi

slrepito per le sale altigue. Giuliano tornava dalla rassegna, nella

quale aveva altresi largito il solito donalivo alle legioni. Si levarono

entrambi e furono ad incontrarlo.

1 E pud vederle chi vuole, nelle opere (edizioni citate) di Giuliano e di

S. Basilio e nella vita di san Greg. Nazianzeno ; con le dissertazioni critiche

degli eruditi.
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L'Imperatore entrava intornialo dai grand! di corte, dagli amici

e da piu ufficiali dell' esercito ,
e portava in volto un'aria di trionfo,

come se non da una mostra, ma da una \itloria campale fosse di

ritorno.

- Bene sla, bene sla, continuava egli a discorrere con un sena-

tore; Elpidio
1 1'avete fatto Iranare a coda di cavalH, e ben gli

sla: buona cavalcata! Non 1'ho condannato io, badiamo: io anzigli

avevo offerto di dar di spugna sulle sue maccatelle passale ,
solo

che rivollasse giubba davvero, mettendosi dichiarataraenle dalla

mia : e lui fare Io squarcione, sfidare la giustizia : torno a dire, ben

gli sta. I iribunali non li voglio inceppare, in grazia de' Galilei so-

prallullo, ma fuori de' Iribunali non vo' sia torlo un capello...

- Anche troppa clemenza, interruppe un ponleflce che stava a

lato: se ne abusano,

Se ne abusino! almeno non si dira ch'io costringo altrui coi

tormenti ad essere savio.

- Clemenza divina, ripiglio il sacerdote.

- Tutto di mi sbraccio a ripetere : Liberia di culto! liberi gli

ellenisli, liberi i galilei. Ecebolo cbe ieri mi si confosco rioroduto

delle sue stollezze, puo dirlo esso
,
se gli ho fallo la minima minac-

cia: no, non e mia indole : buone ragioni, istruire, esorlare, e nul-

Tallro. Oh che si ha da uccidere i malati, perche si ribellano al

medico?

- Viva la lua filosofia ! sclamarono alcuni sofisli della lorma.

- Mi duole solo di que' pochi tribuni che si piacciono di farmi

conlrallare: eh bene, saranno essi i teslimonii della mia lolleranza:

non ne esigliero piu d'un paio, tanto per esempio di disciplina. Per

Giove! mi ci lirano pei capelli : di quesli insulli in pubblico !
-

Tigranate a udire di Iribuni da esigliare e d' insulli alia persona

augusla si send frecciare il cuore, per gelosia di Gioviano e di Va-

lenliniano, cui sapeva ardenli e baldi nel mantenere la crisliana di-

gnita. Chi sa, rumava egli Ira se e se, che con qualcuna impron-

liludine non si abbiano cercato la sciagura! Pero, menlre la bri-

1 S. Elpidio mart.
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gata si tratteneva ad ascoltare i millanti di Augusto, e le regie sale

erano piene di discorsi, in attesa della cena, egli trasse Oribasio ad

un vano difmestra, e cosi sotto voce gli disse: Che e stato?

- Un' indegnita : non so come quei due scimuniti si porlino tut-

tavia la capocchia sul collo.

Chi quei due scimuniti?

Dico di Yalente e Valentiniano, degni fralelli: non sai?

- Me 1'aspeltavo! ne fecero delle loro, neh yero? E Gioviano

non s'e fatto scorgere?

Un po'meno : ma anche lui si e sporcificato.

-
Esigliato anche lui?

No. Senti. Gioviano si e conlentato di sciorre il cingolo, quan-

do Auguslo si mise tra i pretoriani ad arringare, o per meglio dire

a ragionare alia dimestica, sai come fa Augusto, e cosi alle buone

persuaderli a porgere onore al Genio della citta. Per dir vero, qual-

che motto un po' minaccioso gli usci, quando si ha da fare con co-

ticoni di soldali non ci vogliono le manierine, ma in fondo ognun sa

che e incapace di pestare una mosca; e lui, Gioviano, li corampopulo

farp, la smargiassata di sfihbiare il cingolo militare, e rimettere gli

onori in mano al principe : oh di'un poco?
- Che disse Augusto?

Con un sorriso di mele: Va via, gli rispose, non si parla di

coteslo: io tolgo il cingolo ai cattivi tribuni e non ai valorosi. E la

cosa mori li.

Dunque per lui non c'e altro?

-No, ch'io sappia: ma quell' altro Valenliniano
,

la fece an-

che piu sporca, proprio da far montar la senapa a Socrate. Figura-

ti, nel tornare dal castro pretorio si enlro pel sacrifizio nella Basili-

ca, dov' e il Genio della citta 1. Sai, che Augusto ci ha posto amore a

quei nume. Valeutiniano va innanzi, fa largo, e si presenla sul limi-

tare : un camillo, al solilo, tinge le vermene nel pilo, e gli bulta uno

1 Giullano non trovando templi pagani in Coslantinopoli prese a riguar-

dar come tempio la Basilica civile, nella quale era il Genio ossia la Fortuna

di Gostantinopoli, TJ/;/I Sv,|/.o'aia, come dice espressamente SOCRATE, St. eccl.

Ill, 11. (Ed. Migne, pag. 419.
)
Cosi lo intende il Yalesio nella erudita iiota.
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spruzzo d'acqua: 1'avessi vislo ! si volla al povero fanciullo con

un ceffo di verro accanato, e zomba, uno seapezzone: poi piglia il

glierone della clamide, e cracche squarcia e gitta il brandello , lo

calpesta come se quel gocciolo 1'avesse impestalo: poi pianlarsi la

in un augolo, con un'aria di me ne infischio, come non fosse suo

fatlo. Giuliano gli veniva due passi addietro, e vide ogni cosa. Ti

dimando io, aveva egli da succiarsela senza farsi vivo? Noi ce lo

saremmo roso co' denti in quel momento ;
e se Augusto gli manda-

va spiccare il capo era una giuslizia sanla : lui invece si conlenla di

mandarlo a confine : e troppo buouo.

Eh, si capisce : disse Tigranale. E col cuore aggiunse : Fos-

se matto, ad ammazzare i tribuni piu favorili dell' esercilo ! quesli

lilosofi lengono in un calcello i nulitari, ma Giuliano non fa di quest!

arrosti. E senz'altro volerne si frammischio ai corligiani, trovo

Cesario
, racconlogli fil filo il successo, e poi gli disse : Fa di

non mancare quesla sera al rilrovo : ch' io brucio di voglia di sen-

lirne il netto da Gioviano slesso. Se si potesse anco lirarci Yalenli-

niano prima che parta ! Cerlo qualcuna delle sue dev' averla falta,

ma po' poi non tutto cio che conta Oribasio.

Intanto Augusto in mezzo a'suoi piaggiatod, settarii i piu e nemici

cordial! dei cristiani, era tutto in magnificare 1'impresa della gior-

nata : tolto di mezzo quel cencio di labaro, con quella forca in capo

(
volea dire la Croce), novita degoa di Costantino

;
rimesse le aquile

romane e i dragoni a corteggiare il glorioso SENATVS POPVLVS QVE

ROMANVS, che aveva soggiogato il mondo; ristorato Tuso antico di

bruciare Tincenso sotto le insegne al Genio delllinperalore. II bel-

lo si e, soggiugneva egli, che que'bonacci di pretoriani, non ci met-

tevano ne sal ne olio: dicono che son galilei arrabbiali: galilei un ca-

volo : avete.vislo voi, come gittavano le manate d'incenso a gala?

E seguilava su questo tono, vantandosi di avere con un po'd'indu-

stria innocente ridolto dalla sua quelle valorose legioni de' Cornuti ,

do Gioviniani, degli Erculiani, che erano il fiore deU'esercito, e for-

mavano la guardia imperiale.

II fallo non di meno era succeduto un po'diversamenle da quello

che si figurava 1'Imperatore. Avvezze da gran tempo le legioni a ve-

dere ne'vessilli romani, insieme alle immagini imperiali il mono-
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gramma di Cristo e la Croce, non si facevan punlo coscienza di ren-

dere ai vessilli gli onori religiosi, e ne'donalivi di soprassoldo gra-

zioso essendo il labaro eretlo a fianco del tribunale, non si perita-

vauo di salutarlo con umile riverenza, prima di salire a ricevere la

monela dalla mano augusta. Sul quale uso sottilizzando Giuliano, per

venire a capo de'suoi inlendimenti, mando lavorare nuovi slendar-

di a modo suo, spacciando che egli era tempo di ristorare le ine-

morie degli Scipioni e di Cesare Augusto. Cosi senza troppo romore

scomparve Y aborrila insegna di Gesu Crislo: e perche nulla man-

casse all'iiopo, lo slendale che soleva mostrare 1' effigie dell' Augu-
sto regnante, fu, quasi per vezzo d'ornatara, ricamato d'un bel Giove

in alto di recare dal cielo la porpora a Giuliano: Marte e Mercuric

\ifiancheggiavanorauguslo clientolo, simboli, quello della milita-

re perizia, queslo della facondia
,

delle quali arti soleva egli me-

nar vanto.

1 soldati
,
cristiani i piu, ma foarbari in gran parte e rozzi tulli c

senza sospelto, si presentarono ai vessilli
, prima di stendere la ma-

no al donativo, ne alia prima si avvedevano del tranello. Gli ufficia-

li e i corligiani , che circondavano il tribunale
,

si pressavano loro

d' intorno i Via, spacciali, tma presa d'incenso, e va su. -

Oh perche cotesto?

-
Gua', e 1'uso antico: non c'e nulla, lesto, tocca a te. 1

sempliciani de' legionarii sorpresi cosi alia sprovveduta, senza con-

siglio ne tempo a deliberare, giltavano un pizzico di profumo, e via

a sgalligliare que' pochi. Fuvvene che lentennarono
,
fuvvene che

oonobbero la ragia ,
e rifiutaron reciso. Giuliano faceva il disinvol-

to
, pur guatando colla coda dell'occhio come riuscisse la mena : e

chi avesse incensato accoglieva giulivo e carezzevole, e chi no, con

seriela e con dissimulazione.

Fornita pertanto la rassegna, senz'altra novita, e tornatisi a' quar-

lieri , all'opera dell'armeggiare tenne dielro ,
come avviene ,

la bal-

doria de'banchelti. Intorno intorno al castro pretorio eran drizzate

le trabacche a venlo
,
stesi i lendali

, imbandite le mense
,
dove so-

pra bigonci capovolti , dove sopra tavoloni avuti in prestanza dalle

masserie. Anfore
, damigiane terragne ,

bombole dal capace ven-

tre e numerose vi regnavano come su' loro piedestalli , incoronale di
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yerzura e allernale con formagge maravigliose imperlate d'orpello ,

c invitavano amorosamenle i valori militari ad alleggerirsi della

toccata moneta. A pie degli alberi poi , accosto a' muricciuoli
,
nel

bel mezzo de' prati fumavano i cosciotti di capretti ,
i costerecci di

porco ,
i quarli di manzo ,

arroslili sui bracieri di campagna ,
o filli

intorno negli schidioni, che sono le cazzeruole de'campi : e tra il fu-

mo di si ghiolto leccume era un discorrere di vivandieri e di lore

schiavi
,

colle ceste delle pagnotte, co' rinforzi de' barili e delle bor-

racce, per le riscosse de' brindisi. I legionarii, trovati ciascuno i

suoi compagnuzzi ,
si sdraiavano dove phi 1'odore traevali , e forma-

yano crocchi e capannelli di liela brigata, e davano bravamente nei

bicchieri
,
tra le grida di sollazzo e le acclamazioni all'Imperatore,

Ne i cristiani restavansi addietro dagli altri
;
che anzi \redevasi tra

loro un colal giovinollone ,
Romano di nome, caporale della decu-

ria , gkmalone e bonario e gran dicilore di berle e di novelle, onde

era la fesla de' ritro\i. Pero le camerale aveanlo caro ollre modo
,
e

intorno a lui s'erano imbrancati numerosi seguaei in quella allegria,

E gia impancati al desco ,
la lavolata che si trovo essere tulta di

crisliani
,
dava mano ad azzuffarsi co' fiaschi

,
si mesceva a gara e

truccavansi i biccbieri : Alia salute di Augusto! Romano, che

era mortassetato levo alto la barlolta di mezzo la mensa
,
e aperta la

bocca e yolto lo zipolo ,
si diede una trincata a garganella , dicendo

nel riporla: Tanto per risciacquare la tazza ! Poi segnatosi, se-

condo 1' uso
,
la croce in fronte

,
con soldatesca divozione invoco act

alia yoce il nome di Gesu Cristo. Se non che un colale, o maligno o

limorato, voltosi a Romano: Che di' tu adesso? torni tu a Cristo?

- Benedetto chi li capisce ! rispose Romano con una spalluccia-

la : che yuoi tu significare con coteslo?

- Che? non hai tu rinunziato a Cristo?

- lo ? disse il buon soldato
, accigliatosi un tralto : io? Roma-

no? (e si melteva 1'indice sul petto e scoteva la testa) Romano ri-

nunziare a Gesu Crislo? e quando mai?
- Pur tesle

, quando bruciasti 1' incenso a Giove.

Che mi yai tu yiovando ? tu sogni : al labaro ho io offerlo 1' in-

censo, a Cristo Signor nostro; e salutata 1'immagine di Augusto.

Serie V7, vol. Y7, fasc. 388. 28 7 Maggw 1866,
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E pur c'era un Giove lanto falto la enlro, e per giunta un Mar-

te e un Mercuric.

Non puo essere.

E' c'era : e lanto c'era
,
che io mi feci le croci a vederli gitta-

tare il profumo: certo Augusto ti liene per passato ali'ellenismo. -

A queste parole segui un silenzio, un gelo mortale. Ciascuno rien-

Irava in se stesso a disculere la coscienza
, percosso di stupore ,

di

rimorso, d' indegnazione. Romano, tramutato disembiante, eradi-

venulo pallido in vollo
,
e tremava a verga a verga, non di paura ,

ma di orrore del suo falto. Poi
,
fermalo 1'animo a fiera risoluzione,

in mezzo alia costernazione universale
,
balzo in piedi ,

e cogli occhi

al cielo
,
non senza una lagrima spremulagli dallo smisuralo dolore,

percosse un pugno sulla tavola
,
e sbocco in un ruggito : Siamo

Iraditi ! queste monete
(
e guardavale )

sono i trenta danari di Gin-

da : mi bruciano indosso
,
fmche non le avro gittale a piedi del tra-

ditore. Chi e meco mi segua. E dire, e vollare le spalle precipi-

loso, fu un punto solo. I compagni mossi dalla ragione e dalla co-

scienza, Irascinati dall'esempio, gli si slanciano dietro : il grido nc

vola Ira le brigafe ,
Ira i cerchi de' mililari

,
i cristiani si levano a

tempesla ,
diserlano le mense

,
e s' intruppano coi prodi seguaci di

Romano : enlrano in cilia vociferando al tradimento ,
e giurando di

essere fedeli a Cristo
; per le vie, per le piazze schiamazzano e si pro-

teslano che non nan faliito alia fede
,
che furono tratli in inganno.

- Non siamo aposlali, no, urlavano quanlo ne aveano in canna, non

rinnegammo, siamo cristiani
,
viva Gesu Cristo Figliuol di Dio? -

E a questo modo confessando la loro religione , giunsero al palazzo,

e vi si precipilarono rovinosi , senza che modo vi fosse di raltenerli.

Giuliano Irafersava allora una galleria deiratrio
, per recarsi al

Iriclinio col solilo corleggio de' suoi. AU'aspello di quella lurba cla-

r.iorosa di legionarii, senti al cuore una strelta di sgomenlo, pen-

sando alia prima ad una sedizion mililare : ma vedutili ristare a di-

slanza, e Romano avanzarsi solo e senz'armi , riprese fiato e grido :

Che dimandi
,
soldato ?

Eccoli il tuo donative (e lo sbatte in terra dinanzi al princi-

pe). Non sapevamo ch'e' fosse prezzo di aposlasia. E in quella

era un grandinare di monete
, gittale a gara dai valorosi soldati e
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con esso un vociare arditamente: Siamo cristiani ! Vogliam ar-

dere, anziche rinnegare ! Ammazzaci, raa non saremo apostali !
-

Ci hai Iradito. Viva Cristo Dio ! I corligiani allibbivano tra di

spavenlo e di sdegno : Giuliano scoppiava di cruccio , di vergogna ,

di furore; ne trovava le parole. I soldati
,
fatta la impresa ,

senz'al-

Iro aggiugnere, gli volsero le scbiene e tornaronsi scarichi del gra-

ve peso e giubilanti agli accampamenti : per le vie accoglievanli i

popoli ,
da tutte parti accorsi

,
con plausi festosi e con battimani e

con rallegramenli, levandoli a cielo, siccome generosi confessori del-

la fede.

Prima ancora die essi giungessero agli alloggi , gia v'eran pre-

corsi gli ordini fulminati da Augusto : Romano e gli allri capi de' lu-

multuanti fossero al loro arrive inferriali
,
e il di seguente morli di

scure, a veggente dell'esercito. La fama del nobile marlirio die appa-

recchiavasi ai santi atleli volo di bocca in bocca per Coslantinopoli ;

ela dimane prima dell'alba, gia il luogo de' miiitari supplizii era in-

vaso dalla moltitudine degli spettatori ,
densi e slipati sino alia por~

ta decumana del campo (che non per altra si usciva alle giustizie) ;

e come se 1'invitlo arclire de'martiri fosse per divinila raggiato ne-

gli animi ancor del volgo, alloro spuntare del castro pretorio ,
un

acuto grido di saluto sali al cielo e rintono sulla marina : gli occbi di

ciascheduno cerca-vano desiosamente il prode Romano, e al vederlo

procedere , il virile giovinelto ,
incatenato le braccia al tergo ,

ri-

strelto
, sereno, senza baldanza ne limore, tale sorgeva sul suo pas-

saggio un gemilo di compassione, e un fargli animo con voci , con

gesli ,
con esclamazioni, un additarselo a vicenda, e dire : E Ro-

mano : e insieme insieme nn raccomandarsi alle sue pregbiere, e

chiamarlo beato e marlire di Gesu Cristo
;
che gia piu non parea di

assistere ad una pompa ferale di umana giustizia, si bene ad un tri-

onfo della prima ela della Cbiesa.

Da Romano
,

il piu giovane de' condannati , dovea in virtu dello

leggi, cominciarela carneficina: ed egli gia genuflesso, cbinalo il

capo, aspeltava la sua corona : intorno intorno oravano per lui e per

se stessi i compagni col guardo fisso in cielo
;

i diaconi lenevan le

spugne sotlo il pallio ,
in acconcio di raccoglierne il sangue, i sem-

plici fedeli facean calca intorno ai manigoldi, per tingervi i pannili-
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ni : il carnefice istesso , sbraccialo e colla scure appoggiala al fian-

co, non osava guardare la innocenie viltima, e colle mani si copri-

va il voito
,
e aspellava doloroso il cenno dell'esecuzione. Quand'ec-

co di verso la porta della cilia s' agila uu luinullo
,

e un grido si

spicca che arriva insino al queslore assislente al supplizio : Aspet-

ta, aspella! grazia grazia! Era una slaffella a cavallo, spacclala

da Auguslo , cui ognuno , indovinando cio che era
, apriva solleci-

tamente il passo : e pole giugnere in tempo di arrestare il ferro, gi&

quasi sospeso su quel capo generoso. II queslore lesse il rescrillo

dell' imperatore, che commulava la pena di morte nella perdila degli

onori milllad e della pecunia deposta alia massa sollo le insegne, e

nel bando a vita. Fu ricevuto il decrelo con giubilo dell'univer-

sale : solo Romano
,
levalosi lentamenle in piedi mando un gemilo

cordoglioso : Infelice ch' io sono ! anche un islante, ed enlravo in

cielo colla palma! Augusto me la slrappa di mano. Giusto giudicio

di Dio! non la rnerilai.

Mentre i popoli sfollavano, i savii venian facendo sul successo le

loro speculazioni. Pochi atlribuivano il mutato consiglio a tempera-

men lo di moderazione, o a resipiscenza di animo equo: i piu dice-

vano apertamenle : Non e la rabbia del nuocere che gli vien me-

no, e 1' ardire : 1' onla il raltenne : queslo sangue 1' avrebbe sulla

porpora, macchia ignominiosa in elerno. Qualche vecchio bron-

tolava tra denti : Lascialelo piantar gli unghioni ben denlro alia

rcpubblica, e ne saprele novelle !

Giuliano inlanto che d'ogni cosa avea ricevulo di momento in mo-

menlo i parlicolari, faceva le voile in su e in giu per la stanza
;
co-

me tigre nella slia, spumando di furore, e insieme con Oribasio e con

Massimo suoi fidi, slretlo a consiglio, mozzava ad ora ad ora qualche

parola di minaccia e di atroce dispelto: Ingrati cittadinil pigliar

le parti di chi m' insulta nella reggia! po' mi chiederete privilegi c

favori... lascialemi finir 1'impresa d'Asia, e avrele le grazie mie...

Eh, son galilei; adorano, e lor vezzo, i giustiziati
: che? non

adorano anche la forca?

Ed io la daro loro, verminosi ribaldi, la daro loro a diletlo. Ah,

se mi riesce il disegno! Via pensiamo all' Asia, lasciamo quesla cilia

maledelta : quest' aria ammorba di galileo. All' Asia ! alia Persia !
-
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Mettendosi nel conversare il discorso intorno laMassoneria, accade

qua e cola senlirsi conchiudere : alia fin de' conti esser ella una so-

eieta d' uomini intesi afla bcneficenza
;
non lasciar mai

,
che alcuno

de' socii venga in caso di grave bisogno ;
stante la fratellanza , che

professa, al prime picchio dclla svenlura far piovere in seno del col-

pito ogni maniera di sussidii con che riaversi. Quesla credenza ci

viene confermata dall' Eckert per la Gerraania
,
dal Gyr per ii Bel-

gio, e presso di noi sorse un anoninao massone a predicarla Y anno

scorso, dannando il Pontefice, perche avea sfolgorato una socleta si

benefica. E
, o non e vera questa affernaazione? Sotto un riguardo

e vera, solto un altro e falsa. Esplichiamo e dimostriamo questo no-

stro concetto.

I.

La Beneficenza massonica e somma a parole.

La Massoneria, paventando nel secolo passato di esser mirata di

mal occhio dall' autorita pel mislero in che si avvolgeva, di essere

messa in sospello di reita per le congreghe che lenea e di essere ri-

fuggita per le condanne dei Pontefici
,
si consiglio di far cadere di

un colpo ogni sinistro concetto sopra il suo conlo. Trasse pertanio
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all' aperto ,
levo in alto il proprio vessillo

,.
vi addito scrilto il moKo

della sua impresa e disse : ecco do die io sono : una SOCIETA DI BE-

NEFICENZA. Giurando, che questa era la sua qualila essenziale, lo ri-

pete, il fe predicare in ogni lingua, e i dizionarii accolsero tale de-

finizione
,
come oro purissimo di ^

7

erila. Qual fine piu nobile e piu

generoso per accattare grazia e laucle presso ogni ordine di persone,

per sicurare di se stessa la pubblica aulorila? La persuasione ,
che

ella fosse quale si dicea, fece presa negli animi e si gagliarda ,
che

non valsero a crollarla , specialmenle in Francia
,
ne le querele del

sa\ii
,
ne gli ammonimenti dei Pontefici

,
ne le ardenti parole del

Seguier. Sicche Maria Antonielta, in una sua risposta all'ardduches-

sa Cristina sua sorella, scrivea: esser arte di buon Governo lasciare

aggrandire e distendersi la Massoneria
, avvegnache non fosse allro

che une sociele de bienfaisance et de plaisir
1

. Or, il fine, che si

propone una societal qualunque , imporlando ,
che tulti gli sforzi del

socii lendano al conseguimento di esso
,
ecco do che la Massoneria

Teniva a dire col suo titolo : non dubitate
;
le mie adunanze ,

i miei

consigli, i miei conati sono indirizzati ad un solo scopo, a bene-

ficare. Essa non potea per fermo vantare di se a parole beneficenza

maggiore.

I Massoni dei nostri di si dicono figli ed eredi dei Massoni del se-

colo passato: e chi ne puo dubitare? Onde, siccome tali, non poten-

do mulare impresa ,
vanno trombettando in ogni metro : niuno pigli

errore sopra la societa massonica; corrano tulli o ad ingrossarne le

file , od a farle schermo della propria autorila
;

nobile e il fine che

professa, quanto e nobile la beneficenza. A chi nol credesse, queslo

e lo statute autentico : ARTICLE PREMIER : L'ordre des francs-macons

a pour objet la bienfaisance . Arlicolo sancito nello statute del 1826,

e in quello del 1830 e in quello del 1854. V ebbe alcuno che mo-

slrava di sentire e di volere operarc altrimenti ,
ma toslo si vide il

Grande Maestro dell' Ordine scrivere, nel Luglio del 1856, al Yene-

rabile della loggia di Caen
,
che la Massoneria n est qu une simple

1 Correspondence inedite de Marie-Antoniette, publiee sur les documents

originaux, par M. le comte PAUL VOGT D'UNOLSTEIN. Pag. 95.
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Societe de bienfaisance, e gia il trenla del mese antecedente
,
nella

festa solenne dei solslizio estivo, avea protestalo : la Massoneria, se-

condo la mira degli antenali, essere une sociele purement charitable,

non poter quindi lui permettere a chicchessia usarne allrimeuti l.

Vero e che il F. Bernardo Acarry conlraddisse
,

in un suo scrillo

del 1859, a queste asserzioni, che il F. Rebold, nel 1863, lechiamo

senlenze di vecchi massoni. L'uno e 1'aHro pero in quella che com-

ballono la universalila della proposizione ,
come se Y opera della

Massoneria fosse da restringere alia sola beneficenza, affermano pure

che le appartiene essenzialmente. Come avrebbono polulo fa\ellare

diversamente senza rinnegare ii proprio statuto? Quindi per metier

in riverenza la Massoneria, scrive il Rebold, e meslieri che ci studia-

mo non solo di migliorarci, ma ancora di pigliar parte atliva a lutle

le opere umanitarie
, altuate dalla carita e dalla filantropia dei pro-

fani
,
e mestieri che veniamo in soccorso degli sventurali cosi mas-

soni, come profani, euopo, in una parola, che ci sforziamo di prati-

care la beneficenza massonica 2. Di qui il chiamare che fece il

F. Bataille , la carila virtu la piu feconda e la piu efficace dette

ricchezze, appartenenli all' evangelo massonico. Di qui il dirsi dal

F. Persigny ministro, la Massoneria istiluzione filanlropica, 1'affer-

marsi
,
che ella seppe mantenersi la riputazione della beneficenza,

e adempiere con ardore la sua missione di carita.

II linguaggio della Massoneria italiana si accorda con quello del-

la Massoneria francese. Nel secondo articolo degli statuli generali &

bandita la fraternita, come parte sostanziale del domma massonico.

Una leltera circolare del supremo Consiglio ne riassume cosi 1' ope-

ra: La Franco-Mass.', guarda solamenle al progresso umanitario,

vuole il ben essere materiale e morale della specie umana
, aiuta il

prossimo, OVUNQUE lo trova 3. Lo conferma il Cronacista del ban-

chelto massonico, lenulosi a Torino il di 30 Giugno 1863, facendoci

sapere che in su la fine di esso col saluto alia fraternit massonica

1 Bulletin du Grand Orient, n. cle JuHlet et de Aout, 1856.

2 Histoire des trois Grandes Loyes de Francs-Macons en France. Preface

pag. 6,7.

3 Genova (giornale) n. 145, an. 1865.
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si e raccomandato di tenersi sempre nei limili della istituzione
,
die

e MERAMENTE filantropica ,
morale e civilizzatrice l. Tin massone

anonimo sfogando 1' anno scorso la sua ira contro del Papa scrivea :

Sappi che la noslra forluna noi dobbiarao a quello spirilo di sella,

poni mente a queslo, il quale fa, die dascuno di noi si tenga obbli-

gato di avvicinarsi all'uomo che soffre
, qualunque egli sia, qualun-

que sia la sua condizione, la sua religione, il suo partilo, per appre-

stargli soccorso
,
che non ischiacci il poveretlo solto il peso di ver-

gognosa lutela o di inesauribile gratiludine 2.

IQ conchiusione, stando agli articoli dello slatuto massonico ed

ai commenti de' Grandi Orienli e degli scritlori, la Massoneria, in

opera di beneficenza, e da rassomigliare a quell' albero, veduto in

sogno da Nabucco, il quale levandosi allo con immenso fuslo e slen-

dendosi coll'immensa tesa de'suoi rami, offriva dolce e sicuro abita-

colo ad ogni generazione di animali, ovvero ad un'oasi del deserlo,

che, presentandosi spontanea al misero pellegrino, lo invila a pi-

gliarsi ristoro. Che bramate di vantaggio per convincervi ,
che la

beneficenza massonica e somma ,
e ammirabile quanto alle parole?

Come nel secolo passalo, cosi nel nostro si presta fede da non pochi

a'suoi vanti; sono essi ciance, o realita? Una semplice risposla po-

Irebbe disbrigarci da questa domanda : guardate dove fini Maria An-

tonietla
,
che credelte alia millantata beneficenza massonica

,
e poi

fidatevi
,
se potele ,

di cio che vanno spacciando sopra il medesimo

argomenlo i massoni moderni. Ma no, vogliamo, che la risposta esca

spontanea e limpida dai fatti.

II.

La beneficenza massonica scarsa o nulla a' fatti.

La societa massonica ha per sua impresa la beneficenza : ebbene

quali son le opere, che dimostrino 1'alluazione di un fine si nobile e

1 La M.'. L.\ C.\ Dante AHghieri sotto gli auspicii dellePotenzemasso-

niehe di Rito scozzese, antico ed acceltato, a lutti i F.'.F.'. liberi Muratori

dcUa G.'. L:. delFUniverso, pag. 21. Torino, 1863.

2 Confessions di un Franco-Muratore al Papa. Firenze 186S, pag. 15.
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si universale? Sorse una sociela d' uoraini chc s' inlitolo Delia Rc-

denzione degli scbiavi
,
ed i suoi merabri furono veduli fondar ca-

se all'uopo, accaltar limosine, correre fra barbari musulmani, espor-

re a rischio la propria liberta e la propria vita per disciorre i ceppi

della caltivita a migliaia e migliaia di sventurati. Nacque un' allra

societa di donne, che si die il nome di Suore della Carita
,
ed in

corrispondenza di queslo titolo , dal suo primo comparire al mondo

infino a noi, non cesso mai, e non cessa, dall' avvolgersi negli spe-

dali, dal recare conferto ai feriti su i campi di baltaglia, dal prestare

i loro servigi ad ogni ordine di persone afflille, e dall' affrettarsi di

lenire la calamita e la miseria, dovunque infieriscono. II darsi un ti-

tolo, il proporsi da una societa un fine illustre , magnifico e lo spac-

ciarlo a grandi voci non basta: conviene attuarlo, pena il discredit

ed il ridicolo. La societa massonica come adempie il generoso fine

propostosi della beneficenza *i Con quali mezzi risponde alia suauni-

versalita?

Quanto al come chiamiamo a testimonii i nostri lettori. Quando
si e vislo presso di noi un frammassone

,
alia maniera degli ascrilli

alia Sociela di S. Vincenzo de' Paoli
,

o entrare col soccorso in un

povero lugurio ,
o andare in cerca di un misero derelilto per con-

forlarlo, o adoperarsi, perche il figlio della vedova indigente o

del padre trascurato fosse informato alia pieta ed avviato in qualche

arte a scanso di un tristo avvenire? Quando si e veduto il frammas-

sone, per effetlo di pura beneficenza, mettersi dentro gli spedali,

prestare i suoi servigi ai malati, o curare gli orfani, o sostentare la

poverta vergognosa ? Non sono questi gli esercizii di beneficenza

praticata dal frammassone, non sono questi i luoghi dove brilli mae-

stosa la sua beneficenza. Sapete dove compariscono e gli adepti del

rito scozzese aulico ed accettato, preseduti dal Garibaldi, ed i sog-

getti al Grande Oriente italiano, capitanati dal De Luca? Comparisco-

no nei meetings popolari per accendere le ire della plebe conlro

un' allra parle de' cittadini fratelli
; compariscono colla penna nei

giornali per incitare allo spogliamento delle chiese colla beslem-

mia e colla calunnia fcompariscono nelle societa operaie per insi-

nuarvi le feroci doltrine contro la propriela ; compariscono nei
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Parlamento per sancire la iniquissima legge, cbe spoglia la Chiesa

de'suoi beni, che sbandeggia dalle loro case i religiosi, die gitla sul

lastrico le sacre vergini a Dio consacrate senza il lozzo di pane che

valga a sfamarle. Eccovi il come la massoneria italiana prosegue il

fine, impostosi, come un do^7

ere, della fratellanza. Forse cbe la Mas-

soneria italiana e degenere? In questo caso dovrete dire degenere la

Massoneria svizzera, degenere la Massoneria porloghese , degenere

la Massoneria spagnuola, degenere la Massoneria belga, degenere

la Massoneria francese del secolo passato, da cui tulle fecero rilratto

di somigliante fralellanza, quando vennero in signoria e si senli-

rono forli a bastanza per pralicarla.

Ad ogni modo non vogliamo arrestarci a quesli fatti. Argomen-
iiamo invece da cio che dice di se stessa la Massoneria. Apriamo

gli Statuli. V'e un arlicolo
,

il dicioltesimo pel G. Orienle italiano,

in cui si ordina di portare in giro su la fine di ogni seduta la casselta

della elemosina. Eccovi tullo 1'esercizio della beneficenza massonica

presso di noi, e questo praticato una volla al mese, ed in arbilrio del

socii quanto alia somma l
! Puo egli esser piu misero? Volete sapere

scriveil Gyr, a modo di esempio, a qual somma ascenda la tassa

determinala dalla loggia di Liegi per chi non e presente alia sedula?

Yedelclo nel regolamento della Perfella intelligenza : II Fratello che

ha cura della elemosina appuntera sopra un foglio i fralelli che sono

assenti, e ne pigliera nota affine di riscuolere la medaille de vingt-

cinq centimes fdieiamo, ventidnque centesimi !
)

. Supposli cinquan-

ta membri circa in ogni Loggia , si locchera la somma favolosa di

cencinquanla francbiannovali. E che? non vi pare, che colanto ar-

gento, spartito Ira i poveri di una intera provinda, non sia per

consolarli nelle loro distrette !
2

La Francia non va piu lieta della beneficenza massonica. Ce lo

svela il F. Balaille, il quale, descrilta la seduta mensile di eerie

Logge, soggtunge che in su la fine si gittano entro il vaso di lalla

alcuni grossi soldi, benedetta parlicella della carita. Ce lo confer-

1 Unita Cattolica, 21 Luglio 1864.

2 La Franc-Maconnerie en eUc-mcme etc. pag. 142.
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ma il F. Aimable il quale afferma, che le cassette al trar de'conli

rendono assai scarsamente. E cio perche i Fratelli non vedendo coi

proprii oechi il cencio della miseria, ma cogli allrui, non possono

senlirsi commovere a quella piela, che fa allargare la borsa 1. EC-

covi un altro difelto della beneficenza massonica : T esercizio per

commissione. Almeno si mostrasse facilila nell' accogliere le doman-

de di un po' di soccorso, presentate da quei pochi Fratelli che stan-

no sopra cio. Nossignori : la Massoneria non opera alia cieca, ma

a punla di ragione : e pero conviene che nella Loggia si esponga il

come, il quando ed i inotivi dell' aiulo richiesto
;
conviene che tulto

questo si ponga a discussione
;
conviene che si metta a parlito, se

si debba o no dare alia supplica un favorevole rescrillo. Sapete

sopra chi cade inquisizione si rigorosa? Sopra un fralello massone,

che venuto in bisogno tende la mano ai fratelli. La cerchia, entro cui

suda e trafela la beneficenza massonica
,
non si stende oltre la fra-

iernita, salvo il caso di pubblica calamita, o di manifestazione na-

zionale. E se il misero, per vergogna o per altro, non si arrischias-

se a meltere in mostra il lagrimevole stato in cui si trova, ne ad-

durre per filo i molivi piu efficaci, su cui fonda la sua domanda?

Consumi dentro se colla sua fame. Tal sia di lui. I Fratelli, se ne la-

vano le mani.

Vero e che il citato F. Acarry afferma che si da sempre ed anche

piu la di cio che portano le petizioni, corredate di molivi provali. Si;

ma sventuralamente prima di questa affermazioue ci dice che si da,

quando non si oppone un' assolula penuria di danaro, eccezione di

molto ristringitiva : e dopo la slessa affermazione con suo grande

rammarico ci soggiunge, che la Massoneria francese non possiede

ancora, cio che si sono procacciato, merce qualche sparagno, ono-

rate sociela operaie,vale a dire un capitale con una casa, dove cu-

rare il povero massone, se cadulo ammalato, o mantenerlo, se reso

inabile a guadagnarsi la vita per vecchiezza, ovvero per allra rea

sventura. Sicche alia fin de' conli la Massoneria francese, in mezzo

al furore di tanta sua beneficenza e di lanta sua fraternilJ, non ha

1 Monde-maconnique. Livraison de Mai 1864.
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sempre di che sovvenire a' bisogni temporanei ,
e molto meno ai

perpetui dei proprii figli ! La grettezza e la meschinita non puo es-

sere piu manifesto l
.

Non avendo che dire in laude della beneficenza de' niassoni ila-

Jiani che
,

tulli inlesi presentemente a menare fierissimi colpi del

martello massonico contro le opere benefiche della Chiesa, si propon-

gono di edificarne appresso altre di loro guslo, fermiamoci nella

Francia. Non v'e chi ignora con quanlo ardore generoso i figli di quel

nobilissimo paese e Irovino e fondino e sostengano opere di benefi-

cenza universale di ogni maniera. Eppure, che volete? sembra che

lanta generosila isterilisca nel campo massonico. Eccovi fatti pubbli-

ci, solemn.- Nel 1861 fra i massoni del rito scozzese, anlico ed ac-

cettato, si concepisce il buon pensiero di fondare un orfanotrofio

generale, degno della beneficenza massonica. Entrerebbero in esso i

figli orfani di lulli i massoni poveri, senza distinzione di rito e senza

diversita di paese, concorrerebbero a tale opera tulti i fralelli e la reg-

gerebbero uomini cospicui di ogni professiorie massonica. Delto fat-

to, si forma un' adunanza di massoni capaci di attuare il concepito

disegno; si compongono regole e si approvano ;
un acconcio pro-

gramma e indirizzato a tuite le Logge. Yentisei di queste rispondono

1 La Franc-Maconnerie du Grand Orient de France, examen critique dc

ses doctrines. Paris 1859, pag. 18. Eccovi lo specchielto delle beneficenze

massoniche fatte dal G. Oriente di Francia e dal Sup. Consiglio inun decen-

ivio (1851-1860) per i casi straordinarii sopra citati :

1853. Guerra in Oriente; il primo fr. 5,000 per compera di cavalli, nulla ii

secondo.

1855. A pro dell'esercito in Oriente, il primo fr. 300 della sua cassa, 28,800

per colletta, il secondo fr. 300.

1856. Per le vittime d' inondazioni sterminalrici, il primo nulla della sua

cassa, fr. 26,583 per colletta, il secondo fr. 1,000 della sua cassa,

fr. 500 per colletta.

I860. Per le vittime del fanatismo musulmano in Siria, il primo nulla, il se-

condo fr. 500 della sua cassa, fr. 3,636 per colletta.

Togliete le collette, ricavate da 50,000 massoni ed in avvenimeoli per i

quail tutta la Francia era impegnatissima a dare ;
11 resto non e che me-

schinita.
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in corpo, e cinquecento sono i privati chc soltoscrivono. La grande

opera s' incomincia ed ha ormai tre anni di vita. Eccovi il risulta-

lo, quale lo annuncia con pompa a lulte le Logge 1'adunata di

quell i che ne ebbero la cura.

Carissimi Fratelli. I membri della commissione amministra-

tiva, pubblicando il resoconto morale efinanziario dell' opera, hanno

il favore di ringraziarvi del benevolo aiuto, che avele loro preslato.

L'orfanotrofio generale massonico conta ormai Ire anni di esistenza, e

non passa di in cui non si accresca il numero degli aderenli. Ve ne

polete convincere, CG.-. FF.-. rivedendola lista delle Logge, che

hanno deliberato una somma aunovale in suo pro. Officine di tutli i

riti vi sono scrille : esse sommano da ventisei, e le adesioni partico-

lari oltrepassano le cinquecenlo, non comprese quelle dei profani.

L'orfanotrofio generale massonico e libero, vale a dire, in quella che

rispelta e riconosce tulti i poteri massonici
,
non dipende da aleuno

in parlicolare: esso e 1' opera colletliva di lutte le LL.\ e di tulti i

Massoni.,. L'orfanotrofio generale massonico da due anni e mezzo

nutre e fa islruire (sentite numero favoloso!} SEI FANCIULLT, che

gli sono slati presentati da sei Logge di rito differente. Non e colpa

noslra CC .*. FF .*. il non pigliarsene in maggior numero : eppure,

in questo momento, qualtro vedove, gravate di famiglia, attendono

che la Massoneria porli loro aiulo. II consiglio dell' amministrazione

le ha messe in isperanza che tra poco sara in istato di portarlo. Noi

abbiamo fatto assegnamento sopra di voiCG.*. FF.\ aiutateci a

compiere il pio dovere. Questo semplice appello sara ascoltato e ba-

slera, ne siamo sicuri, a far si che le LL.-. lequali non hanno da-

to ancora il lor nome, si congiungano colle loro sorelle, che da tre

anni rivaleggiano in do che e zelo e sacrifizio per fare perpelua

questa filantropica istituzione.... I membri del consiglio di ammi-

nislrazione 1.

Da ventisette massoni e testificata cotanla nullita benefica della

massoneria, che tanti sono i membri soltoscritli. Ventisei Logge che

rivaleggiano in ardore di carila, cinquecento socii che fanno altret-

1 Monde maconnique. Livraison de Nov. 1804.
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lauto, programmi, incitamenli, supplicbe da muovere persino i profa-

ni, ecco a che giungono : a mantenere SEl FANCIULLI. Che volete di

piu a convincervi come essa land i campanil per i'aria quando va

gridando beneficenza, fraternila? E intanlo sapele che accade? Sof-

frono i vecchi massoni, giacciono le yedove nella indigenza e gli

orfani dei fratelli sono coslretti di picchiare alia porta degl' Ignoran-

lelli per imparare a leggere e d' iaiplorare sovente dalla pubblica

carila il soccorso. Questa e una dolorosa verita, die i fatli slrap-

pano di bocca al F. Lamoureux l.

E puo essere altrimenli, quando ai replicati lentaiivi del Grande

Orienle di Francia locca la medesima disdelta, che provarono le

Logge particolari? Nel 1840, addi 31 Marzo
,
esso fonda una casa

centrale a soccorso dei massoni caduli in miseria. Nel 1844 le da

nuove regole, per le quali i massoni poveri di ogni paese doveano

trovarvi albergo, alimento , soccorso in danaro ed aiuto nel procac-

ciarsi alcun lavoro
;
la dimora non potea prolungarsi oltre quindici

di, salvo i casi straordinarii. Eccovi le somme spesevi in venti anni.

Dal 1840 al 1855: NIUNA! S'incomineio 1' opera della ospitalita

nel 1855. Abbiamo il conto precise del 1858-59, da cui risultano

spese generali fr. 1,720 ; spese per gli ospiti in parlicolare

fr. 543 2. Dite altrettanto degli anni antecedenti 3. Un quindicen-

nio di raccoglimento per essere in condizione di dare 543 franchi

annovali ! Nella seduta del 3 Decembre del 1860 il presidente

del consiglio del Grande Maestro annunzia con pompose parole la

decisione di piantare nella casa di soccorso i forni economic!
, di-

cendola un' opera tulta acconcia a far vedere al mondo profano il

nobile caraltere della Massoneria, alia a manlenere alia sociela la

slima e riverenza dovutale , efficace a produrre i piu beneQci ri-

sultati in pro de'miseri massoni. Si venne all' alto : i forni vi fu-

rono messi
;
ma quanto lavorarono? Qualche seltimana e nulla piu 4.

Parturient monies, nascetur ridiculus mus. Di fronle a beneficenza

1 La France maconnique, 21 Juin 1862.

2 REBOLD, Bistoire de trois GrandesLogesclt pag. 315, 317.

3 V. Bulletin du Grand Orient.

4 Ibid. Decemb. 1860.
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si lapina troviamo nolato , sulle finanze del Grande Orienle
,
mala

amministrazione prima del 1850, mala amministrazione dopo e per

giunta la felice industria cli beccarsi 9,000 franchi annovali in asse-

gnamento , adoperata da quello stesso presidente ,
che volea ne' flor-

in economici dare al mondo profano una prova di piu dell'indole no-

bilissima della Massoneria 1. Si sa: la beneficenza ordinata dee in-

comindare da se stesso. Un altro tentative. II Grande Oriente, emu-

lando la parte di rito scozzese, vuole anch'esso nel 1864 fondare un

orfanolrofio. Si accinge all'opera ;
il programma per raccorre sollo-

scrizioni e gia messo in giro per le Logge di Parigi : la opposiziono

ed il rifiuto
,
fondato sopra il motivo della propria indipendenza ,

e il prirao scontro
,
che toccagli al suo apparire in alcuna delle

medesime 2. Nel 1857 si fa la proposla della fondazione di una

societa di mutuo soccorso tra massoni, e non si risponde: si rinnova

nel 1860 ed ha il medesimo esito: nelle circolari del G. Maestro si

aggiungono eccilamenti ad eccitamenti a fare alcun che di perma-

nente, ma riescono a vuoto. II tutto si riduce a semplici elemosine

nulla fondando , che sia deyno della Massoneria e di una Societa ,

che conta nel suo seno uomini agiati e ricchi a migliaia 3.

Colanta meschinita di beneficenza massonica e si manifesta, che i

massoni stessi non la disconoscono. Molti ne mossero gravi querele,

il Grande Oriente commosso propose alia societa la quistione intorno

al modo di meltere le proprie finanze in concio di soccorrere effica-

cemente i fralelli, e gli scrittori non la dissimularono nei libri dati al-

ia slampa. II Grande Oriente non meno che il Sup. Consiglio, es-

clama il F. Rebold, non ha falto ancor nulla per mostrare al mondo

profano che la Massoneria ha pure uno scopo caritatevole. Da per

lutlo si levano istituli filantropici ,
si mettono casse di risparmio, si

fondano asili per 1'infanzia e per la vecchiezza, si formano comizii

agricoli : da perlutto si raccolgono, si recano a buoni costumi
,

si

riabilitano i condannati. Non v' ha associazione di beneficenza, che

1 REBOLD, loc. cit. pag. 329, 830.

2 La Franc-Maconnerie soumise a la publicite a I'aide de Documents aw-

thentiques, append. XXII.

3 REBOLD, loc. cit. pag. 232, 245, 291, 328.
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non si sforzi di migliorare la condizione flsica ed intelletluale della

classe operaia per annientare il pauperismo, merce la educazione e

I'organamento del lavoro
;
da per tulto noi veggiamo la carita in opera

di ben fare. La Francia e alia testa della civilta. moderna : e perche

i massoni francesi non dovranno lavorare senza posa per meltersi

a capo del progresso umanilario? Questo dovere non e loro imposfo

c dallo slaluto che professano, e dai conlinui conati die essi veg-

gono adoperarsi dal mondo profano affine di progredire in lutto, at-

tuando ogni di qualche opera di beneficenza? Non veggono eglino co-

tesli filanlropi, che traltano da profani, quando moslransi di soven-

ie piu massoni di noi
,
affalicarsi incessantemente spargendo i semi

della civilta e del progresso, mentre noi, massoni, che dovremmo

dar loro esempio, ce ne stiamo dormicchiando ? All'opera adunque.

I profani gia parlano della Massoneria senza rispelto, gia si beffano

della vana raccolla delle sue belle massime. Dove sono, essi diman-

dano, le vostre virtu, la vostra filantropia, la vostra fraternila?

Mostrateci le opere vostre, aflinche da esse possiamo giudicare co-

testa Massoneria, di cui vi gloriale 1. Tale fu la noslra doman-

da. I falli ci risposero ,
che la beneficenza massonica e maghera

nel modo, e misera ne' mezzi, e nulla a petto delle pompose parole,

end' c bandita dalla Massoneria, ed il F. Rebold, celebre ed onora-

tissimo storico, conferma una tal risposta.

HI.

La beneficenza massonica deve essere scarsa o nulla ,

perche mancanle di sufficient} motivi.

Le esorlazioni del F. Rebold e degli scriltori massoni suoi con-

sorli non possono profittare gran fatto. La beneficenza massonica e

o sara sempre scarsa o nulla. E sapete per quale motivo? Perche

essa manca di solidi motivi, con che sostenersi, rafforzarsi e vin-

cere con gagliardia le prove. Si ammira la suora di carita, che in

altrui pro sacrifica gli agi della vita domeslica , die logora il fiore

1 RESOLD, loc. cit. pag. 441, 442. Preface pag. 6.
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della giovenlii ,
che dura immola alle cure del morbi piu fclenli ,

che affronta generosa la morte neli'assislere gli appestati. Ma ella

ha il suo perche. Ha la speranza di una ricompensa eterna dinanzi

che la sostiene, ha gl' invili di Cristo che ve la incila, ha 1'amore

celestiale in seno che ve la accende. II povero, 1'afflilto, 1'ammor-

bato allo sguardo della sua fede divengono nuova esca alia sua

carila, pigliano un' aria divina
,

slante la sentenza del Redentore :

Amen dico vobis; quandiu fecistis uni ex his fratribus meis mini-

mis, mihi fecistis 1. Al massone nulla si propone di tulto questo.

Nella Loggia non si fa professione di alcuna religione parlicolare,

ed havvi divieto di parlarne. La sola credenza in Dio, non si sa di

qual foggia, onorato sotlo il litolo di Grande Architelto dell' Uni-

verso, vi tiene a stento il campo, perche voluta teste sbandire da

parecchi, come balocco inutile. Eccovi quindi tolli di botto alia

poverla, alia malallia, alia miseria quei potenti atlraimenti del-

la menle e del cuore, onde Cristo halle divinamente ricinle. La

brultura del cencio, la schifezza del morbo, 1* orrore del misero

reiello ricompariscono in tutla la loro forza. Una sola fonle riraane,

a cui il massone puo allingere i molivi valevoli a fargli rompere

gl' indugi in pro della miseria : la nalura slranamenle viziata dal-

la colpa. Varranno essi a tanto? Rispondiamo francamente che no.

I motivi
,
che escono da tale fonte sono lutli sozzi del piu rigido

egoismo, che ammorza
,

anziche vivificare il senso della pieta.

Polremmo addilare cio che universalmente accadeva al tempo del

paganesimo, se i massoni piu dotli non ci fornissero opportuna-

mente bella e formata la teorica che sopra queslo punto spargono

Ira i fralelli.

Nel primo articolo dello Statuto massonico francese dopo la benefi-

cenza si assegna a scopo lo studio della morale universale. Questo,

secondo il F. Frapolli, dee riporsi nell'indagare i fatti atluali, base

di ogni scienza vera. II F. Oratore della Loggia di Liegi studio il

fatto deH'uomo tale qual e al presenle, rannodo le sue considerazio-

ni e ne dedusse le conseguenze. Quale che sia la causa, egli di-

1 MATTH. c. XXV, v. 40.

Serie Y7, vol. V7, fasc. 388. 29 9 Maggio 1866.
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cea, che gilta 1'uomo in questo mondo, la sua esislenza e un fatio.

Perlanto noi veggiamo in lui un essere, che pensa, che si ama, che

tende a conservarsi, che in ogni istante della sua durala si sforza

a rendere dolce la sua esislenza e che vive in societa di altri esseri

a se somiglianti, favorevoli od avversi a misura della sua condotta.

Sono dunque cotesti i sentimenti, universal!, inerenti all'uomo, a cui

& da recare la fondazione della legge naturale. La quale si riduce

a proporre all' uomo la somma dei suoi doveri in queste tre parole :

Conserve-toi. Instruis-toi. Modere-toi 1. Avete capito che

dirittura di logica, fondata sopra il fatlo della natura dell'uomo

corrotto? Procurali volulta ad ogni islante, prima conseguenza :

portati col prossimo in modo che non impedisca od annoi cotesla vo-

lutta, seconda conseguenza. Teorica di un egoistno piu gretlo c

piu insano non polea propalarsi in termini piu recisi ! Eppure il

dodecalogo massonico, insegnato dai FF. Ragon e Rebold, due

stelle dell' Ordine, pianta tutti i rapporli tra uomo e uomo sopra

il lercio principio egoistico del torna a conlo 2. Tale e la dottrina

di cui sono cibati gl' intelletti massonici: tale e 1'affetto, di cui

sono ispirati i cuori massonici per la beneficenza. Fate ora di met-

tere dinanzi ad un ricco massone un vecchio cencioso, o di pre-

sentargli un ammalato fetente
,
o di proporgli un lurido orfanello

derelitto. Che vedra egli in questi miseri ? Tanli esseri che gli of-

fendono i sensi, tanti lurbatori di quella beatiludine, che si sludia

di procacciarsi in ogni istante della sua vita, lante cause di funesti

pensieri che gli avvelenano il godimenlo presente coll' idea di un

tristo avvenire, onde pu6 essere colto. Stendera la mano alia borsa

e non piu ,
e do per torsi il piu presto alia vista di uno speltacolo

per lui si orrido. Guai a voi, se tornate qualche altra volta coi me-

desimi individui ! Sarete sdegnosamente cacciato. La Fraternitii

professata e una ciancia sonora
, perche non si confa al principio

deU'egoismo ; la Solidarieta inculcata e una menzogna. Ed a chi

clovra il massone rispondere in solido de' suoi rifiuti? Non alia so-

cieta, che non ha leggi per gli atti di beneficenza privata ;
non al

G. Architetto, che alia legge naturale pose a sanzione il solo mala

1 La Franc-Maconnerie en elle-m8me etc. pag. 72.

2 Histoiregen. de la F. M. pag. 314. Coursphil et interpr. etc. p. 392.
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derivante dalla violazione ;
non ai tapini crudelmente abbandonati

che non hanno alcun mezzo di ricaltarsene. Sara quindi libero di

scapestrare a sua posta e di gitlarsi in balia del sentimenti piu fe-

roci dell'egoismo.

Fosse pur vero, che il delto fin qui si riducesse ad una semplice

deduzione logica. Non e cosi : illustri massoni 1' hanno pralicala,

1' hanno insegnata, 1' hanno inculcata. Eccovi come parla il F. Ra-

gon nel suo Corso filosofico ed interpretative delle iniziazioni anti-

che emoderne: Rechiamoci alia mente, o miei fratelli, che la

Massoneria non forma un corpo d'uomini viventi a spese degli altri.

Cotesti mendici che si associano per farvi del pezzente, oserebbero

essi confessare il fine, per cui vi si ascrissero? Essi vengono con

audacia a gravarvi della loro miseria, vengono ad imporvi il peso

dei loro vizii
, senza avere apportalo all' Ordine alcuna ulilita col

loro ingegno e colla loro virtu. Cotesta lebbra schifosa della Mas-

soneria in Francia dimostra la colpevole negligenza delle Logge e

sopraltulto di quelle di Parigi. Gli uomini che ammettele nell' Or-

dine, dicea il F. Beurnonville al F. Roettiers de Montaleau, possa-

no presentarvi la mano e non tendervela 1.

Piu ferocemente il Bazot nel suo Codice dei Frammassoni. a II mas-

sone povero, egli serive, & senza posa alia vostra casa, vi affronta

sul vostro cammino, appare nelle vostre Logge. Egli e un genio ma-

lefico, che vi assedia sempre e da per tulto. Nulla vi puo scampai^e

dalla sua importunity ;
la sua insolenza non conosce coufini, non co-

nosce ostacoli. Vel trovate dinanzi alia vostra levata, al momento dei

vostri aifari, al vostro pranzo, alia vostra uscita. II suo incontro e la

sentenza di morte della vostra umanita. Melterebbe meglio scontrarlo

col pugnale alia mano
;
voi potreste almeno opporre il coraggio alia

punta assassina. Armato egli del suo tilolo di massone, vi dice: Da-

temi; sono massone, sono vostro fratello; la legge v'impone di fare

la carila. Datemi, o io pubblicher6 da per tutto
,

che voi siete un

trislo, che voi siete un indegno massone. Dategli adunque, o

massoni, ma apparecchiatevi a dargli di vantaggio: 1'agguato e per-

manente 2. Tali sono i sentiment! verso il povero di cotesti scritlori

1 Pag. 398. - 2 Pagg. 176, 177.
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Frammassoni : sentiment! della noia, del dispetto, dell'ira, portati al

colmo! Un povero massone stende la mano supplichevole e chiede

soccorso al fratello ; ed eccolo, perche insiste alquanto ,
o rinnova la

preghiera, tramutato repentinamente in vizioso scroccone, in leb-

bra schifosa, in uomo insolente e imporluno, in genio malefico, in

agonia mortale ed antiposta al suo sconlro la punla di un pugnale

assassino! Andate ora e dite, che 1'ascriversi alia Massoneria vale

quanto il meltersi al coperto di ogni sventura, e che la fratellanza

al primo colpo della disgrazia, corre da ogni lato a confortarvi. Ec-

covi quel che accade: il misero rimane schiacciato sot to il peso del-

la sua disgrazia, colla giunta di essere bestemmiato e svillaneggiato

con furibondo linguaggio dai proprii fratelli. I principii egoistici dis-

seminati nelle Logge e negli scritti non possono dare altro frutto.

II peggio si e, che se gl'individui disdegnano i poveri massoni, la

consorteria ha in ira le societa di vera beneficenza e le osteggia e ne

dispelta in sino al furore il loro distendersi, il loro falicare a grande

sollievo dei miseri, e reputando le opere loro un' impostura, un ma-

le, grida mano alle armi
,
come se i popoli fossero assaliti dai piu

rabbiosi nemici. E il F. Verhaegen, che bandisce questa guerra ac-

canita alia societa di S. Vincenzo nel Belgio : e il popolaccio di Li-

sbona, che e lanciato contro le Suore della Carit&, stando a capo del

Governo il grande Maestro della Massoneria : e una congiura della

medesima origine, che macchina in Francia contro la esislenza del-

le piu benefiche islituzioni : sono i massoni in coro che gridano nel

Parlamento italiano la morle alle societa religiose, la cui beneficenza

non V e ordine di persone, che non abbia sperimentato. Ma hanno

ragione : tutte quesle societa cattoliche ,
accese dallo spirito del Si-

gnore , sfolgorano di tanta luce benefica nelle opere loro
,
che posle

di rincontro al campo massonico lo dimostrano un terreno disaccon-

cio ad una grandiosa beneficenza, capace al piu di produrne qualche

misero sterpo, perche privo di que' succhi vitali, che Y alimentano.

perche senza i raggi di quel sole celeste che la vivificano. Piu chia-

ramente, esso non contiene motivi sufficienti a produrla, non e seal-

dato dalla carit& divina, valevole a darle rigoglio.



RIVISTA
BELLA

STAMPA ITALIAN A

I.

Chi si ahita Dio /' aiuta, ovvero Stona degli uomini, che dal nulla

seppero innalzarsi ai piit alii gradi in tutti i rami dell' umana

altivita, di SAMUELE SMILES
;
iradotto doll originate inglese da

G. STRAFFORELLO. Seconda edizione italiana con aggiunte, cor-

rezioni e note Milano, editor! della Biblioleca utile, 1866. Un

vol. in 12 di pag. 335.

Su via, popolani dabbeni
,

mellelevi sulla strada della felicita,

col bordone e il sarrocchino pellegrinale al paese di cuccagna. II

vostro condultore e un inglese, arcinglese nel midollo delle ossa: e

perche voi non capireste per avventura i sibili e 1'anglico linguetlio,

saprete grado al signor Giuseppe Strafforello, che gli acconcia in

bocca la parlata noslrana. Vi avverto pero, di passo, che queslo in-

terprele, sebbene da un pezzo ha fatle le prime armi nella stampa,

ed ha nome di liberale aramodato, e cionondimeno uomo di pensa-

menti malsani in politica, e si mostra in religione, il meno che sia,

dubbio e lontano dagli schielti principii cattolici. Per formarne il

quale giudizio bastano e sopravvanzano anche le sole note che egli

fece allo Smiles, e quelle che apporre vi dovea e tralascio.

Veniamo al libro, e compendiamolo in poche parole : e' dice in

sentenza cosi : Voi altri vorreste uscir di cencl
,
levarvi dalla fame,
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veslir pulifco, trovarvi in saccoccia qualche po' di spiccioli, venire a

galla tra le brigate, far capolino ai ritrovi, alle assemblee, ai parla-

inenti, diventare ricchi, indipendenti, famosi; ora eccovi la ricetta

anglicana: abbiate fiducia in voi, guai a chi senle bassamente di se !

armalevi di energia indomabile, di ostinazione tetragona, e operatevi

con lutle le forze vostre ora e sempre; e non vi fallira la bealitudine

in terra. L'Autore schiccher6 1'intera ricetta fin dalla prima parola,

die e nell' originale Self-help; il tradullore la spappolo (e per forza :

manca la parola italiana corrispondente )
in un titolo piu lungo, ma

piu ciistiano: Chi si aiuta Dio Valuta; ma noi 1' abbiamo raccolla da

tulte le singole pagine del volume.

E buono cotesto volume? e morale? e di pralica utilila ai lettori?

Eccone il noslro avviso. Si puo dire di esso cio che S. Francesco di

Sales diceva della morale di Seneca, cioe: filosofia per cosa pagana

non malvagia, e materialmente nelle sue sentenze quasi sempre lo-

devole; ma lo spirito che 1' informa e in fondo non altro che vanita

e superbia. Lo slesso ripetiamo noi dell' operetta che togliamo ad

esaminare: ci sembra un tratlato di economia popolare squisitamen-

te pagana, quaulo se ne possa scrivere nel piu bel fiore di pagania.

Se noi ci tratterremo alquanto diffusamenle a ponderarne i priocipii,

non e gia solo pel libro, ma molto piu e precipuamenle perche i

principii del libro ci sono ora disseminati e inculcali in moltissimi

Hbri simiglianti che vanno attorno : e ci pare opportune di fame il

saggio a ragion di logica e di religione.

L' Autore erra innanzi tutto nello scopo che si propone, cioe di

rinfocolare ciascuno all'acquisto della felicita. lerrena. Non v' e caria

in cui non si sbracci a gridare: cercale il bene possibile quaggiu,

bramatelo risolutamente, procaccialelo con isforzi supremi in tutti i

giorni della vita, chiedetelo al cielo, pescatelo nel mare, strappatelo

dalla terra, investigated nell'abisso; e cotesto bene e, se noi sapete,

il possedere di molte ghinee, guazzare negli onesti piaceri, francarsi

a indipendenza personale, tenere balia sugli altri, gloriare di gran

nome e potenza e grandezza. Ora una cotale dottrina & senza meno

un compiulo stravolgimento del concetto evangelico, che dichiara

foeati i poveri, beati gli umili
;
e una negazione della filosofia sana,
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la quale pone in capo a tutti i desiderii umani il bene onesto e non

Futile: e un' esplicazione e un' attuazione delle disonorate leoriche

dell' inglese Bentham, che immedesima il bene sociale col proficuo,

e si betfa della virtu come di pregiudizio ascetico: e un'imitazione

degli eterodossi filosofemi del Gioberti, il quale scherriisce cbi poster-

ga la terra al cielo : c insomnia una esplosione di piu di quel natura-

lismo distruggitore della religione e della morale, che oggimai gua-

dagna e padroneggia le sociela
,

ribellate a Gesu Cristo rivelatore

di destinalo oltremondano.

Contro la nostra accusa severa si potrebbe opporre dallo Smiles,

ch' egli non isfata la onestSt de' costumi ; anzi inculca la pudicizia,

la sincerila, la giustizia ne' conlratti, la fuga dell' ozio, lafilantropia,

e va dicendo. E noi rispondiamo che questo pure e il linguaggio di

Epitteto ,
di Pitagora , di Cicerone

,
di Marco Aurelio

; Epicure

slesso raccomanda la moderazione ne'diletti; ne pero niuno mai per

cotesto li riputo moralist! perfetti. Loro macchia comune e questa,

di peccare almeno per difelto; siccome quelli che invitano ad onesta

in quanto e scala a ben essere umano, o tutto il piu arriv7ano a va-

gheggiarla per la sua inlrinseca bellezza, ne mai assorgono sino a

proporla siccome doverosa a cagione delia legge divina, e necessa-

ria sopra ogni cosa ad altingere 1' ultimo fine. Di che Iroppo sca-

dono dalla sublimita dell' altissima ed assoluta morale crisliana. Lo

Smiles resta al loro livello, ne sale un dito piu alto. Oslinatevi, di-

c'egli, nel proposito di giugnere alia beatitudine in terra; per cote-

sto date le spese al cervello, studiate 1' arte e la scienza, abbaruffa-

tevi coi limbicchi e colla pila voltaica, non fate come quei disutilacci

che non ne vogliono sul gobbo, ma rimboccatevi le maniche e lavo-

rate di lena, vegliate tra le macchine, tenete esalto conto del dare e

dell'avere, non fate debiti, abbiate Tocchio alle minuzie: e siate certi

che tra poco avrete le mani nei capelli alia fortuna: di piu non tra-

scurate ne eziandio le virtu morali
; gran mezzo di farvi largo e

1'esser sobrio, casto, veritiero, leale: dunque siate virtuosi per farvi

largo. Ora se tali dotirine non ci sembrano pericolosissime in Italia,

a cagione del buon senso cattolico che le ammenda, le risana e le

rende compiute; le giudichiamo tuttavia mancanti, scarse, mutilate,

grctte e indegne di economista cristiano.
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La ragione ne e chiarissima. Gli alii materialmente onesli in lanlo

sono virtuosi nell' ordine morale, in quanto vengono adoperali con

mira moralmenle virtuosa: adoperati invece a mero scopo di bene

maleriale, cessano da virtu e divengono guadagneria: adoperali a

fine inonesto dicadono sino ad essere formalmente viziosi, ancorche

restino materialmente buoni. Dare la limosina unicamenle per ac-

cattar plauso, non e filantropia, ma ambizione : digiunare solo per

accumular pecunia non e sobriela
,
ma avarizia. A questo modo le

virtu tutte consigliale dallo Smiles, come mezzo di agiato vivere e

indipendente e glorioso, riescono il men che sia a ombre fallaci di

virtu: loro manca il piu, il meglio, il tulto della verace virtu morale.

Intendiamo benissimo che egli potrebbe ripigliare: lo non prelen-

do ad ascetico, neppure sono moralisla di primo proposito; io prendo

solamente a tratlare di economia privata col popolo: ora e certo per

tulti gli economist!, che la economia non si leva oltre la superficie

terrena, e suo compito nalurale e ragionare de'modi onde pervenire

alia prosperila materiale
;
e grande mio vanto si e 1' avere introdotto

come fattori di lerrena felicita ancora le virtu morali, che altri eco-

nomist! pongono in dimenticanza, se non anche le vilipendono. A tale

scappatoia, speciosa, non ha dubbio, noi potremmo chiudere la porla

con un traltalo inlero, ma ci basteranno poche parole. Voi errate,

dabbene ed oneslo signor Smiles, non certo per malizia, ma per la

scarsila del lume proteslante, che non vi lascia scorgere il concetlo

compiuto del vostro ufficio come economisla. Perciocehe sebbene voi,

come insegnatore di materiale ben essere
, potete far astrazione dai

beni supernatural! che sono 1' ultimo fine dell'uomo, non dovete pe-

ro tanto astrarre, che scordiate interamente questo ultimo fine: al

poslutto dovete rammentar sempre che questo uomo che voi guidate,

e, per sua nalurale condizione e soprannaturale elevazione, ordinato

a beni superior!, cui non puo posporre agli inferior!. Pero non po-

tete, se savio siete, proporgli la virtu come semplice mezzo di feli-

cita terrena: sarebbe queslo un disconoscere la vera nozione della

virtu, un renderlo ipocritamenle e mendacemente virtuoso: il che

torna a sconcio della vita eterna. Che se cotesto vi parra astruso o

nietafisico Iroppo, intenderete pero agevolmente, che voi mancale

all' ufficio vostro
, quando cosi di proposito vi adoperate a riafoco-
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lare nell' uomo la smania dei beni raateriali , la quale smania e in-

ciampo indubilato alia virtu vera e alia salvezza. E pure se rifleltete

a quella lunghissima filatessa d' esempii di Uomini che dal nulla

seppero innalzarsi ai pin alii gradi in tutli i rami dell' umana at-

tivila, di che si compone il libro
;

se esaminate il senso, il sapore,

1' andamento generale deir opera voslra, voi vi accorgerete che non

ad altro essa mira, fuorche a velocitare la fiamma disonesla di arric-

chire, di godere, d' imperiare.

Questa e la differenza che passa Ira gli economist* pagani o natu-

ralistie i cristiani, che sebbene lulli egualmente mirano immediata-

tamente e propriainente alia materiale prosperita ,
i naturalisti pero

trascurano il destinato supremo, e 1'uomo riguardano come un sac-

co d' ossa e di ciccia cui ranima'serve di legacciolo, e se alcuna volla

ti entrano nella convenienza di illuminare gli inlelletti e abbonire

le volonta, gli e pur sempre coll'intento di nobilitare la specie uma-

na, a quella guisa che si migliorano le razze dei bruli, doe in ser-

vizio dei maleriali vantaggi : laddove i cristiani economisli adunano

intorno all' uomo i comodi e 1' abbondanza, pur coll' inlendimenlo

vigile di non creare ostacoli alia virtu e alia salvezza, come quelli

che sono beni poziori e assolutamente necessarii. Anzi tra lulti i beni

di quaggiu mirano a far abbondare sopra ogni altro la virtu e 1'one-

sta. Di che avviene (sia delloqui di passaggio) che essi, oltre al-

1'insegnare una scienza degna di cristiani, riescono a promuovere

la terrena felicita maleriale troppo meglio che non gli altri; percioc-

che la fondano sul vero, la proporzionano all' uomo qual esso e in

realta, le danno stabilita incrollabile. Beato il mondo se i principii

economici dei Governi fossero cristiani : la virtu diverrebbe il gran

faltore di ogni verace prosperita, perocche in forza di essa ciascuno

produrrebbe molto e consumerebbe poco, e quindi la dovizia e il

ben essere materiale sopravvanzerebbe ad allagare il mondo.

Per queste ragioni adunque noi crediamo che il libro tulto e in-

formalo da uno spirito anticristiano, o per dirla il piu mitemente

possibile, da uno spirilo non interamente cristiano, che pende nel

naluralismo. Questo quanto all'indole generale dell' opera: un cen-

no ora di due altri difetti minori.
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Niuno dara gran biasiino allo Smiles proteslante di avere inslal-

lalo nelle nicchie del suo panteon semidei proteslanti : con tutto cid

ci sembra il caso di ripetere quel motto di una dama ad un poela

deformissimo di vollo, il quale si vantava eke a'pari suoi era data

permissione di essere brulto. Yerissimo, rispose la spiritosa, ne avete

la permissione ,
ma voi troppo ne abusate. II nostro Autore abusa c

trasmoda sino a recarci di tali modeili, cbe ogui onest'uomo vorreb-

be vedere spezzati, affincbe se ne perdesse affatlo la rimembranza.

Che dire di uno scriltore die loda di energico il Marnix di Santa Al-

degonda (p. 266), che oguun sa essere stato fanatico energumeno

auzi che energico ? Non e una caricatura da far ridere le lelline il

dipingerci Gromuello in atto di dare lezioni d'inlegrila (p. 317}?

La genie popolana e dabbene vi scrivera sotto per titolo un prover-

bio : II diavolo che predica a S. Antonio. Tacciamo dei Palmerston,

dei Gladstone ecc. ecc., per degne convenienze. A quest! e simili allri

eccessi dell' Autore ne aggiugne qualcuno ancbe il Tradultore in no-

la: per esempio. Forse arriccbiremo la nostra Biblioteca ulile di

quesla vita (di Roberlo Peel) paragonata con quella del noslro Ca-

vour, col quale 1'illuslre statisla inglese ebbe tanli punti di contatlo,

per porgere ai lettori un modello del vero uomo di stalo (p. 273).

Per amor di Dio, signer Strafforello, se scriverete intorno all' eroe di

Piazza Caslello , risparmiate all' Italia costumala le lurpitudini della

vita privata ,
tacele i suoi codardissimi tradimenti politici ,

e le sue

pubbliche empieta : ma se tacete cotesto, che resla a scrivere?

II poco giudizio morale dell' Autore si manifesta pure nel mettere

a fascio ogni specie di eroi da altari e da gogna, tanto solo cbe sie-

no riusciti a farsi scorgere Ira la moltiludine dei contemporanei. Ec-

cone un saggio, tra molti, dove il disordine e palpabile ancbe dai

moncbi. L'Autore e in vena di raccomandare le buone letlure, e co-

si la discorre : Si son veduli lalora dei libri conlenenli nobili esem-

pii, tolti su a caso, senz'altro scopo che di passare il tempo risve-

gliare facolta, energie lalenti ed inallive. Alfieri s'invoglio della let-

teratura al leggere le Vile dei grandi uomini di Plutarco : vite del

resto che esercilarono immensa influenza sopra una quantita di gran-

di uomini, Rousseau, Napoleone, ed altri : Loyola, quando era solda-
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lo all'assedio di Pamplona e giaceva ferito gravementc in una gam-

ba, chiese un libro per distrarsi : furongli date le Vite dei Sanli, e

questa lellura iuiiammo il suo spirito siffattamenle, che delibero con-

sacrarsi alia fondazione di un Ordine religioso. Somigliantemente

Lulero fu indotto a dar mano ai grand! lavori della sua vila dalla lel-

tura della Vita e degli scritli di Giovanni Hus. II dottor Wolf fu

spinto nella sua carriera di missionario dalla lellura della Vita di

san Francesco Zaverio ; questo libro riempi il suo cuor giovanile

dell' ardenle passione di consecrare la propria \ila a quest' opera

benefica. Anche Guglielmo Carey derivo la prima idea di dar opera

alle missioni da una letlura dei viaggi di Cook (pag. 305).

In queslo solo branicello V e un batuffolo di spropositi : spropositi

badialissimi di storia, di senso morale, di estimativa pratica, senza

conlare il principio elerodosso che cova sotlo rammirazione generi-

ca ed indistinla di quanti si rendetlero o famosi e infami: ne noi ci

dilungheremo a rilevarli, essendoche ciascun leltore mediocrementc

ragionevole, li sente e li puo prendere colle molle. Diacine! sara co-

sa morale il proporre agli incensi e all' imitazione del volgo ogni co-

nato di un ambizioso che arriva alia celebrita? a questa stregua an-

che i famigerali eroi del bosco arebbero dritto alia noslra venerazio-

ne : e pure i codici de' legislatori loro fanno omaggio di un capestro.

E se colali eccessi sono tollerabili nelF Aulore protestanle, che a filo

di logica deve riconoscere ogni religione per vera, ogni morale per

santa, non sono pero soffribili solto la penna del traduttore, se pure

non e di quelli batlezzali coll' agreslo. Ma basti questo per saggio ,

perche se noi ci mettessimo a sfruconare qui e cola, il libro, di sba-

leslraggini simiglianli, ne uscirebbe piu che non esce di formiconi

da una vecchia ceppaia.

Passiamo ali'allro difetto , che torna unicamente a carico del tra-

duttore, ad ogni modo e dell'opera quale ci viene tra mano. Oh che

bisogno c'era egli in Italia di aprirle innanzi agli occhi una galleria

di grandi uomini inglesi, e farvi su gli slupori, e smiracolare sopra

ciascuno, corne se allrove che sulle sponde del Tamigi non nasces-

sero bipedi ragionevoli? Certo anche la., come in ogni al Ira terra

scaldata dal sole
, germogliano e menti nobilissime ,

e anime eccel-
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so, eindoli prestanli; mavenirci a cantare come e qualmente que-

sto libro ha ua doppio lilolo per divenir popolarissimo in Italia
;
che

per gl' Inglesi esso non fa che lusingare le qualila che in generalc

essi hanno ; per noi Ilaliani
,

c' insegna ad usare le qualila che ci

mancano (pag. IX) ;
cotesto e una anglomania che tocca il ridi-

colo, massime a pensare che tra cotesli semidei ne inconlriamo tanti

che fuori della loro parrocchia sono sconosciuli
,
ne degni sono di

conoscersi, se non per avere guaste le lettere e le scienze e la reli-

gione. Apriamo a casaccio il libro: pagina 100, vi troviamo mento-

vati con lode Kirke White, Elihu Burnt
,
D' Aguesseau, la signora

di Genlis ,
Geremia Bentham

,
Melantone

,
Baxter

,
Addison , New-

ton, Hale. Non possiarao renderci capaci che una testa italiana aim

ilalianissima, non senta la bassezza che \
7
'

e ad offrire tali esemplari

alia sua patria , probi e perversi ,
tedeschi

,
franzesi e inglesi alia

rinfusa, elerodossi i piu ,
oscuri alcuni

, empii allri
, scostumali pa-

recchi, e tutti commendati senza riserva. Ma gia, che vale? oggi e

1' andazzo delle scimmialure inglesi : in Francia stessa dove 1' or-

goglio nazionale e almeno tanto accarezzato quanto in Italia
, noi

senlimmo nei mesi scorsi un rombazzo d' ingleserie in boccaap-

punto dei piu arrabbiati patriotli delle Camere, che giurano di ver-

sare lor sangue per 1'onore del paese ;
ne ci fa maraviglia ,

die gli

italianissimi rinneghino le glorie della terra natia, e si dischialtino

sino a non veder luce fuorche nelle buriane del norte.

Non si creda che sia piccol male il gittare cosi tra le moltiludini

semi.di amori stranieri, esorbitanti e traviati. Come 1'uomo e buono

o cattivo secondo gli obbietti della sua volonta, cosi il cittadino riu-

scira italiano o straniero all' Italia secondo che colloca le sue affe-

zioni. E si noti bene che lo Strafforello non sceglie gia cio che v' e

di meglio in Inghilterra ;
che in questo lo loderemmo e caldamente,

non che biasimarlo d'un apice : ma toglie a tradurre pedestremente

il suo Autore
,

il quale mira a inoculare il virus delle sterline e la

foia di sovraneggiare , retaggio nalurale di ogni popolo , destitute

della religione cattolica. Di piu , egli non bada al pericolo che v' e

di rappresentare agl' idiot! la societa inglese ,
siccome tipo perfetlo

da ammirare e da ricopiare. Di grazia i nostri lettori , massime in-
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glesi, non franiendano il nostro pensiero. Noi non neghiamo la

saldezza e la vigoria del Governo inglese, che e frutto d' im princi-

pato stabile ne contrastato da alcun partito : nondimeno ogni uomo

amalore de' suoi fratelli confessera che quanto e poderoso cola il

Governo, allrettanto e miserrima la condizione del vero popolo ;

ne v' e sulla terra nazione che piu senta i rigori della poverta ,

della fame
,

di tutte le abbiezioni fisiche e morali. Gli economist!

pagani ,
che tutto misurano colle cifre assolule , millantano conti-

nuamenle il gran numero delle navi inglesi ,
i fondachi

,
i commer-

ci, le entrate
;
dicono che cola tutlo e oro e perle buttate a barelle,

e tra balla e balla
,
barile e barile , la gente vi guazza nel vin d' 0-

porto. Beaissimo! ma guardiamo alle plebi, alle masse popolane.

Noi le vediamo divorate da un canchero orribilissimo di pauperi-

smo, che ogai di si dilata
,
e minacda di assorbire in generale ca-

taclismo la societa : vi vediamo la lotta disperata degli affamati con-

tro i satolli e rigurgitanti, e schiere innumerabili di braccianti ma-

schi e femmine, che trascinan la vita trista e dolorosa a discrezione

d' un soprastanle, d' un aguzzino: 1'aborto e 1' infanticidio accre-

sciuti per modo da recare invidia alia Cina : sciami di fanciulli e di

bambine attaccati alle macchine come giumenti alia mola
,
cresciuti

nel brago della sozzura fisica e morale, dannati a una morle pre-

matura, purche del loro sangue e dalle loro ossa si spremauna ster-

lina di piu. Questi fatli sono visibili in tutta 1' Inghilterra, e sovr'es-

si piangono gli statisli inglesi, cattolici e protestanti di cuore one-

sto e umano.

E poi ci si viene a predicare dallo Strafforello e da altri moltl, jji

emulare 1'energia anglosassone, si grida agli operai italiani : falicate

per assidervi anche voi al banchetto del piacere. No
,
cento volte.

Si deve dire : faticate contenti dello stato in che Dio vi pose, miglio-

ratelo onestamente se vi riesce, se no, sperate neir altra vita il com-

penso dei dolori durati
;
e poi gridare alto agli abbienti : ricordatevi

che il povero e nostro fratello, pagate la sua fatica, non mungetene

il sangue e la vita , soccorretelo per la carita di Dio
,
tremate del

conto che Dio vi richiederd, dell'uso e dell'abuso fatto del superfluo.

Dell' Inghilterra in ispecie si deve dire : imitate il rispetto che cola
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tutti i partiti portano al capo del Governo, cui nessuno reca in for-

se, imitate cio che 5 buono in se e attagliato air Italia: schifate il

reslo. In generate stimate piu 1' uomo, che 1'oro. Cotesta e 1' econo-

mia pratica da inculcare alle moltiludini. Gli economisti eterodossi

che non badano ad immiserire i piu , purche il complesso della na-

zione sia dovizioso
,
vorrebbero tramutare la bella e fiorente Italia

( parliamo dei tempi passati e non lontani) in una lavoreria fumosa,

in fondachi slerminati, inbanchi di Creso, ne si ricordano che dove

queslo furore industriale si appiglia, i fondi si congiungono ai fondi,

i campi ai campi, i capitali ai capitali ,
il benessere si accumula in

poche mani, con dispogliamento dei piu, con ruina di innumerabili

famiglie mezzane, e le moltitudini diventano schiave di pochi Sar-

danapali. Sia pure che lo Stalo come societal ne divenga piu possen-

te, piu ricco: sara sempre un disaslro del popolo e delle famiglie lo

squilibrio delle ricchezze concentrate ,
e la conseguente miseria del

maggior numero. Lo Stato disordina miseramente allorche sacrifica

il ben essere delle moltiludini alia vauita di smisurata ambizione

nazionale.

Certo non darem carico allo Smiles di aver voluto direttamente

un tale disastro ,
ma anch' esso da la sua spinta alia ruina sociale,

col mantacare al fuoco dell'avarizia e dei terreni godimenti. Noi ab-

biamo, o avemmo in Italia troppo migliori condizioni, che non quel-

le che sperare polremmo dagl' incrementi esorbitanli dell' induslria.

Avevamo pace, sicurezza, liberta di ogni azione onesta, arli e lelte-

re in fiore, agricoltura e cornmercio da abbondare a tutli pane e a-

giatezza. Per veritk tutto coteslo poteva ricevere incremento dai

buoni studii economici, ma nulla puo immegliare dalla furia di ar-

ricchire ispirata agli individui, e dalla ammirazione, non delle virtu,

ma dei difetti della societa inglese. Meglio e essere un popolo in cui

pochi assorgano alle grandige babilonesi
,
ma i piu godano il suffi-

ciente, che non una nazione in cui i pochi nuolino nel superfluo, e i

piu difettino del necessario : a quella guisa appunto che piu sorride

alia natura un campo coperto di spighe, ancorche chinino il capo al

vento, che non una landa sterile, cui aduggiano immoti pochi alberi

giganteschi.
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Tulli i vautaggi che lo Smiles e il suo traduttore iatendono di pro-

cacciare colle teoriche di ecooomia popolare, piu efficacemenle si ot-

lerrebbero coir Uberlo del Tecini ,
colla Buona Maria del Sanesi ,

co\YIstruzione ai Padri di famiglia del Franco, cogli eccellenti opu-

scoli del Frassinelli, del Segur, del Fenoglio, econ cent'altri. Sopra

iutto ottengonsi col Catechismo della diocesi e colle Massime eterne

di S. Alfonso Maria de' Liguori. Nelle quali opere semplici e subli-

mi
, una mente profonda sapra scoprire quanto di economia privata

e sociale e possibile di incorporare alle rozze persone : non vi e in

termini, ma vi e in radice e in causa. Fate onesto e religioso 1'uomo

profondamente : e con cio solo Y avrete fatto operoso, fedele, parco,

cconomista pratico per la sua famiglia , buono sposo , buon padre ,

buon cittadino, buon magistrate, buon re; rassegnato nelle disdelte,

modesto nelle prosperila, soccorritore de' fratelli ; nelle quali cose

dimora il germe fecondo di tutte le prosperita e migliorie ancor ter-

rene : perocche 1' onesto produce molto
,
consuma poco , diffunde il

superfluo. Per giunta Y avrete fatto piu acconcio al regno de'cieli ,

perche raeno ingurgitato nella materia.

Concludiamo adunque la rassegna con inferire che il Self-help del-

lo Smiles, come che dettato da un prolestanle onorato, virtuoso e di

buono intenzioni
,
e inelto assolutamente al ben essere economico

degli Italiani, pernicioso anzi, e nato fatlo per alimentare le cupidi-

ge di avere; cosa diametralmente conlraria al Vangelo, anzi pure

alia razionale economia. Tuttavia, per dire schieltamente e tutlo il

nostro pensiero ,
crediamo che gl' Italiani leggendolo non no senti-

ranno tutto il lossico, perche essi, a cagione della fede e della mo-

rale cattolica in loro radicata e inveterala ,
ne sapranno sflorare il

buono, e ammorzare il malvagio. Di che e chiaro
,

che se noi nol

perseguileremmo come pestifero, il giudichiamo pero tale
,
che non

debba essere propagato negli istituti cattolici e nelle religiose fami-

glie. Non deve correre dietro le lucciole erranti di Socrale chi si

gode il sole dell' Evangeiio di Cristo.
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II.

Storia generate delle Stone, di GABRIELE ROSA Milano, editor!

della Biblioteca ulile, 1865 1.

(Continuazione e fine)

La Storia delle storie del signor Gabriele
, lultoche compilata a

quel modo zlbaldonesco che abbiain veduto nel precedente quader-

DO, pure potrebbe meritare un luogo onorevole in una Biblioteca

anche piu ulile che non e quella di Milano, se, quanto alia partc

ideale, egli 1' avesse condotta con quel senno che e 1' importanza

del tema e i magnifici proposili, da lui manifeslali in sul principle,

faceano ragionevolmente sperare. Ma oime ! qui appunlo sta il piu

grosso della magagna ;
e il libro, ben lungi dall' essere un zibaldone

proficuo ,
o alineno innocuo

,
e riuscito al contrario, alteso il reissi-

mo spirilo che da capo a fondo lo informa, un de'piu trisli e bugiar-

di zibaldoni di storia che da un pezzo in qua abbian veduto la luce.

Due sono i peccati capilali ,
a cui possono ridursi tutte le colpe

ideali del nostro storico : 1'uno e la falsita intollerabile dei giudizii

cheadogni tratlo egli pronunzia e scaglia con tuono d'oracolo in tor-

no agli scrillori, ai libri, o ai falti storici, di cui gli accade favel-

lare; l'altro e 1'assurdita dei principii ch'egli ha tolto per guida nel

condurre la parle, ch'egli chiama filosofica, del suo lavoro. Degli

uni e degli altri diremo quanto basta a darne un saggio ; perocche,

a ragionarne un poco alia distesa
,
la vaslita del campo abbracciato

dal Rosa e la profusione di errori ond' egli lo ha seminato esigereb-

bero un intero volume.

Pero fin dalle prime dobbiam fare un' avvertenza ,
la quale forse

varra a discolpare in qualche parte T Aulore. E questa e
,
che egli

non ha letto a gran pezza ,
non che disaminato a fondo ,

tutti quanli

gli scrittori di cui porta nondimeno risoluto giudizio. Cosi, e evi-

1 V. questo volume pag. 326 e segg.
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dente eke ei non dee aver tampoco svolte le pagine delle due opere

principali di Anastasio Bibliotecario
;
altriraenti non le avrebbe con-

fuse insieme l e scambiatone il contenuto in quella stravagante ma-

niera che gia notammo. E dubitiamo forte che egli abbia mai per-

corsa coi propril occhi \diStoria della cilia di Roma, scrilta in tede-

sco dal Gregonmus; giacche in lal caso, non 1'avrebbe canonizzata

come diligenlissima e precisa %, che sono appunlo le due doli di cui

maggiormente difelta il Gregorovius, storico, sealtri mai,leggiero e

pieno di fallacie. Anzi
, egli moslra di conoscere assai poco anche

gli Annali d' Italia del Muratori, quando li chiama opera accuratis-

sima 3
; o deve almeno ignorare le gravi e troppo giuste censure

che ne furon falte fin dal secolo scorso. Che direm poi del chiamare

ch' egli fa scriltore originate il re Alfredo il Grande ,
il quale altro

non fece in sostanza che tradurre in anglo-sassone le storie latine di

Orosio, di Beda e alcune opere di Boezio e di S. Gregorio Magno?
Che diremo del suo posporlo , quanto ad originalita ,

ad Eginardo r

il quale non tradusse, ma compose tulto di proprio la Vita di Carlo-

magno e gli Annali Franchi 4? Non bisogna egli dire, che le notizie

di cotesti due scritlori nel cervello del Rosa siano rimasle assai con-

fuse e stravolte, se pure mai \i furono distinte e netle?

Cerlo e che il Rosa ne' suoi giudizii non va sempre a ragion ve-

duta
;
anzi sovente precede a caso, seguilando la fama incerta e HOD

di rado menzognera , ripelendo alia cieca le sentenze allrui, rimpa-

stando alia buona le notizie razzolate qua e cola, con pericolo di pi-

gliare, come accade in tai casi, ad ogni tralto de'granciporri. Que-
sto metodo, comodissimo certamente a chi voglia compilare in fretta

un zibaldone
,
non e pero il piu efticace a conciliare alia Storia delle

storie la fiducia dei lellori
;

i quali ben potranno compatir 1' Autore

che in lanta copia di libri storici , e molti di gran mole e d' idioma

esotico, non abbia \eduto ed esaminalo fonlalmente ogni cosa
, ma

al tempo stesso avran ragione di lagnarsi del falto suo
,
dicendo :.

Percbe dunque v'intrameltete voi di giudicare do che ben non sape-

te? perche sobbarcarvi a un peso troppo forte per le vostre spalle?

1 Pag. 180. 2 Pag. 399. 3 Pag. 309. 4 Pag. 178-179.

Serle Y7, vo/. y/, fase. 388. 30 9 Maggio 1866.
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perche mellervi a rischio di venderci lucciole per lanterne ? e ven-

derle poi con tanta sicumera
,
come se fossero tutte ore fino e lam-

pan te di verita?

Or lasciando che il sig. Rosa risponda esso, come credera meglio,

a questi perche, noi riflettiamo che ad ogni modo cotesto suo proce-

dere lo scolpa in non poca parle della reila dei giudizii da lui pro-

minziali. Se quesli son falsi , esagerati , ingiusti , assurdi, la colpa

si vuole in molti casi principalrnente atlribuire alle ree fonti da cui

egli li ha dovuti altignere; e per do che a lui ne tocca
,
accusare

piultoslo la sua fretta o la sua negligenza che non la stortura della

menle o la malignita dell'animo. Dopo falta nondimeno questa larga

tara, lante ancor sono le falsita , le pecoraggini ,
le assurdita di cui

formicola il suo libro, e quesle si evidenti e palpabili, ed in malerie

cosi ovvie e volgari, che egli e impossible imputarle a mera sba-

dalaggine dell'Aulore, o non recarne a lui tutto il merito e la respon-

sabilita, siccome quello che ad occhi veggenli ed a caso studialo le

afferma e difende per sue. Inoltre , da ogni pagina della sua storia

traspira un odio cosi passionate e violento alia religione, ed una par-

zialita cosi cieca per tulto cio che armonizza colle idee anticrisliane,

die ogni savio lettore non puo non accorgersi fin dalle prime, dover

neeessariamenle il Rosa Iraboccare ad ogni poco ne' piu falsi ed ini-

qui giudizii ,
e questi non potere aver altra scusa ,

come non hanno

altra origine, fuorche nella empiela professata dall'Autore.

Pigliamone qualche esempio. Yolete voi sapere, come e giudicato

dal Rosa il Concilio di Trenlo ? II Concilio di Trento , insegna egli,

fu pei Cattolici quel che il Talmud per gli Ebrei
,

e i Purana pei

Bramini indiani , un rimpasto cioe di tradizioni sacre
,
adaltale ai

nuovi tempi 1
: fu la sistemazione del Cattolicismo 2

,
il quale nei

quiudici secoli innanzi non era slalo, a quanlo pare ,
che un guaz-

zabuglio.

E il Papato? II Papato fu Yincubo funesto che, coll'inlolleranza e

1'ascetismo, impedi al medio evo d' essere piu splendido 3, che col

dogmalismo intollerante contribui potenlemente all' eclissi morale del

1 Pag. 35. 2 Pag. 234. 3 Pag. 147.
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medio evo J. Cosa slrana in verila ! Mentre gli stessi protestanti di

Germania si sono levali in questo secolo a celebrare i gran Pa-

pi del medio evo e a dimoslrare dalle piu autentiche lestimonianze

della storia, come il Pontificato romano fu in quei secoli la gloria

piu splendida, il sostegno piu saldo
,

la potenza piu salutare del-

ritalia e del mondo; ecco un Caltolico in Italia, se pure Cattoli-

co puo dirsi, che torna oggidi col vieto frasario degli enciclopedi-

sti e de' volteriani a denigrare i Papi ,
mentendo con impudenza

tanto piu imperdonabile, quanto e piu vivida la luce della storia che

a lui oggidi lampeggia in sugli occhi. II creclereste? L'impudenza

del mentire giunge in lui a tal eccesso, che non si perita di asseve-

rare, che da S. Gregorio Magno fino ad Ildebrando, cioe per quasi

cinque secoli, nessuno de' Pontefici fu letterato, trannein parte Leo-

ne III, ne si mostro pan alia grande missione 2. Vero e che indi a

poche pagine egli e coslrelto, senz' avvedersene, a contraddirsi, poi-

che del celebre Gerberto, che fu poi Papa Silvestro II, confessa la

sua dottrina essere stata si grande, che parve pe' suoi tempi prodi-

giosa 3. Ma lasciando da parte Silvestro II e Leone III, egli ci vuol

pure una dose eroica, non diciamo d'ignoranza, perche qui non puo

supporsi, ma di sfacciataggine per affermare in faccia al mondo che

dei novanla Pontefici, i quali regnarono in quel periodo, e tra cui si

contano un Martino I, un Agatone, un Gregorio II, un Zaccaria, un

Adriano I, un Nicolo I, un Giovanni VIII, un Benedetto VIII, un

Leone IX, un Alessandro II, nessuno fu letterato, nessuno si mostro

pari alia grande missione, cioe tutti furono ignoranti ed inetti.

Dopo aver dato a lanti Papi in un fascio cosi larga patente d' igno-

ranti e d'inetli, non e da aspeltare che il Rosa tratti con maggior

rispelto i chierici
,

i monaci
,

i teologi, i dottori e gli scrittori ec-

clesiastici. Chi non sa che nel medio evo i monaci e i chierici (no-

me che allora era sinonimo di letlerato
)
furono i soli che tennero

viva la fiamma della scienzae della dottrina, e furon quelli che ci

coDservarono e tramandarono, merce le loro pazienti fatiche
,

tutto

quello che oggidi possediamo degli antichi classici pagani? Eppure

1 Pag. 149. 2 Pag. 179. 3 Pag. 187.
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al nostro Rosa, ingrato laico del secolo XIX, basta la fronte di ne-

garlo ; giacche pretende die se poterono serbarsi molte opere paga-

ne a traverso il medio evo cristiaiio, fu perche la nalura umana, la

ragione, ribellossi all' ascetismo logico Kempiano 1
: come se non

fossero slati appuulo professor! divotissimi dell' ascelismo Kempia-
no la massima parte di quei copiatori dei codici classici, latini e

greci; come se il copiar codici, anche pagani, non fosse stato una

occupazione a quegli asceli prescrilta dalla stessa regola monaslica

eke professavano.

Ma il Rosa non si arresta in cosi bel cammino, e va ollre fino a

pretendere che, se nel medio evo la storia,al pad di altre discipli-

ne, vegelo slentataraente, cio si deve a quell' eclissi morale che le

soltraeva luce, aria e calore, cioe all' inlolleranza leologica e al fa-

natismo ascelico che atterriva colle minacce dell' inferno e poneva la

perfezione nel celibato, nella macerazione, nella flagellazione, nel-

l' ubbidienza, nell' abnegazione 2. Egregia scoperta ! dalla quale se-

gue dirittamente, che il credere all' inferno e agli allri dommi teolo-

gici, il professare il celibalo, e peggio poi il praticare 1'abnegazione,

la macerazione, la flagellazione, 1'ubbidienza, e un impedimento diri-

mente a scriver bene di sloria
;
e che percio tutti gli scriltori illustri di

materie storiche anlichi o moderni, laici o cherici, non dovettero cre-

dere un' acca ne air inferno ne al pancolto, dovettero lutti menar

moglie, ed avere in orrore quelle ad ogni spirito gentile orribilissi-

me cose dell' abnegazione, della macerazione, della flagellazione,

dell' ubbidienza ascetica
;
se no, essi non sarebbero potuti mai riu-

scir altro che scrittori vegetali di storia stentata. E egli possibile

ehe un uomo in cervello giunga a pur concepire cotali scempiaggi-

ni, non che a stamparle sul serio, come assiomi di scienza storica?

Udiam ora come cotesta cima di savio giudichi i Padri e Doilori

della Chiesa. I primi apologisti e scriltori cristiani, Arnobio, Giulio

africano, Clemente Alessandrino, Origene, Eusebio di Pamphila

(com' egli suol chiamarlo), ed altri di quell' eta sono bensi da lui lo-

dati, ma solo in grazia del loro razionalismo, per cui dislinguevansi,

1 Pag. iso. 2 I#i.
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dic'egli, dai veri ed esclusivi credenli, dai fedeli e puri crisliani 1.

Le stupende confutazioni che Arnobio, Latianzio, Salviano, Orosio,

c sopra tutli S. Agoslino, scrissero conlro i difensori del paganesi-

mo, i quali con Porfirio, Celso, Zosimo, Simmaco altribuivano alia

religione crisliana le pubbliche svenlure e la decadenza dell'lmpero,

a parere del Rosa, furono tutt' altro che trionfanli. I noslri apologi-

st! s'avvolgeano in contorcimenti rettorici 2, come clri si sforza inva-

no di strigarsi da una difficolta insolubile; i pubblicisli crisliani nel

campo pratico erano confusi
3

;
laonde agli avvocali pagani era fa-

cile il cbmpito di confutarli. Neppure I'acuto Agoslino seppe pensa-

re una societa ed un governo affatto cristiano, senza miscela digen

tilesimo i
: la sua opera De Civitate Dei, e un misto di dotlrine gen-

tili, diideeplatoniche, di teorie cristiane 5
: ma e degno tullaviadi

singolar lode, perche dall'acume dell'ingegno e dagli studii grew e

latini fu condotlo a rompere la rete della creazione adamitica 6.

Povero S. Agoslino! ecco a quai termini lo ba ridolto lacritica dello

Storico delle slorie. Apologista infelice, pubblicista imbrogliato, po-

litico anfibio, mezzo cristiano e mezzo gentile, egli non serba piu

altro vanto che quello di ardito geologo, cioe, se non abbiamo inteso

male, di geologo mezzo erelico. Ma ei puo conforlarsi, che sta in

buona compagnia; e ad accrescerla, ecco sopraggiungere Tomniaso

d'Aquino, il piu illustre dei suoi discepoli, marchialo anch'egli in

fronte dai nostro inesorabile storico di strani fregi. Vero e che a lui

non vien dato per lo capo dell' eretico e del pagano ;
ma non e pic-

colo smacco pel Dottore Augelico, che dopo essersi fatto in politica

scolaro di Aristotile, non abbia saputo nemmen raggiungere il suo

maeslro, e non ostante lulli i lurni della scienza caltolica, sia rima-

sto inferiore al gran filosofo pagano 7. Cosi ha sentenziato il Rosa:

e dopo tal sentenza siamo costretti a confessar vinla per sempre nel

campo politico la scienza e la ragione crisliana dalla pagana; giac-

che dopo vinti Agoslino e Tommaso, chi polra osaremai piu di pro-

mettersi viltoria?

1 Pag. 142, 144, 151. 2 Pag. 158. 3 Pag. 161. - 4 Ivi.

5 Pag. 159. 6 Ivi. 7 Pag. 210.
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Dopo tali giudizii sopra i piii splendidi luminari della scienza cat-

tolica, deve riputarsi a gran ventura il Baronio che il nostro critico

1'abbia onorato di tanto da metterlo a paro coi Cenlurialori di Mag-

deburgo. Infalti le Centuriae e gli Annales sono dal Rosa egualmen-

te lodali, come opere colossali, opere dotlissime per cui la storia

ecclesiastica si empi di luce e rischiaro anche ogni altra storia 1.-

Siccome pero di quesle due opere la seconda e il contrapposto e la

confutazione perpetua della prima, avremmo desiderate che ci di-

cesse inollre, da qual parle slia la verila, e da quale 1' errore o la

menzogna; che nelle opere storiche e questione capitalissima : avrem-

mo volulo che c'indicasse, se sia giuslo o iniquo il giudizio che e og-

gimai universale tra i dolti, eziandio protestanli ;
in virtu del quale

mentre da lungo tempo si trovano condannale a perpetua dimenti-

canza e disprezzo le famose Centurie, si viene al contrario professan-

do ogni di maggior venerazione e stima per gli Annali Baroniani. Ma

intorno a cio il Rosa ha creduto meglio di lasciarci al buio, se non in

quanto egli pur lascia intravedere la sua preferenza pei Centuriatori;

lodando senza eccezione T opera loro col fervore che farebbe im lu-

terano del cinquecento, laddove delle storie del Barouio e de' suoi

continuatori soggiunge infine essere storie ufficiali in cui predomina

il parlito 2. Parimente sono per lui storie di partilo, che non fanno

dare alcun passo alia scienza, quella del Cardinale Orsi, che il par-

tito romano oppose alia storia del Fleury, e quella htcida del Cardi-

nale Pallavicino, che igesuili opposero al Sarpi 3. Ed anche le Storie

indiche del Maffei, tuttoche lavoro coscienzioso e pregevole per copia

e verita di fatli nuom, hanno pero la grave pecca d' essere scritle

con fervore seltario 4: elagrand'operadell'Andres sarebbe per ogni

rispetto preziosa, se I'intellelto dell'autore fosse potuto andare sciolto

dai legami delle scuole teologiche 5. A dir breve, nou v' e opera

per quanto egregia di scrittore sinceramente catlolico, che il Rosa

commendi senza riserva e non biasimi in qualche parte, anzi in

quella parle sopraltutto che e la piu lodevole, cioe del suo spirito

schiettamenle cattolico.

1 Pag. 261, 265. - 2 Pag. 206. 3 Pag. 317. - - 4 Pag. 264. -

5 Pag. 15.
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Ma, se da un lato il Rosa e tan to avaro di lodi e largo di censure

verso cotesta classe di scrittori, egli e per 1' altro panegirista libe-

ralissimo ed ammiratore inslancabile degli aulori eterodossi ed anti-

caltolici, e piu di quelli che maggiormente si segnalarono per em-

pieta e per ostilita conlro la Chiesa. la tal modo riman salva 1'ioi-

parzialita dello storico e 1'equita del giudice, perocche quel che egli

pecca di rigore ingiusto co' priini, vien largamente compensato dal

suo amore sviscerato pei secondi. Noi siam cascali dalle nuvole ,

quando leggemmo che il Puffendorf ebbe il merito d' avere il primo

chiamata /' attenzione dei pensatori sul diritto naturale, che il pri-

mo egli ne introdusse lo studio teocratico ed aslratto 1. Dunque,

prima che il Puffendorf slampasse, nel 1672, il suo libro De iure na-

turale (cosi legge il Rosa) et gentium ,
niun pensatore ,

niun giuri-

sta, ne antico ne moderno, ne pagano ne cristiano, avea mai fallo

altenzione a questa sorte di diritto ! e i gran Dottori cattolici e gli

Scolastici, e S. Tommaso, il Suarez, il Lessio , il Lugo non s'eran

mai elevati allo studio leocratico ed astratto del fus nalurale ! e noi

abbiam dovuto aspeltare ad impararne i primi elemenli dal proie-

stante Puffendorf! Colla medesima stregua il noslro crilico misura,

e colla medesima enfasi esalta i meriti del Locke, del Grozio , dei

Vattel e di allri lor pari, nei quali il manto dell' eterodossia larga-

menle ricuopre agli occhi di lui qualsiasi pecca.

II Machiavelli poi, il Guicciardini, il Sarpi, il Giannone, il De

Thou, lo Spinosa ,
1' Hobbes

,
il Bayle ,

il Montesquieu, il Gibbon,

i'Hume, il Sismondi, il Volney, il Gervinus, il Motley e troppi allri

di simil genia, non accade il dire che sono dal noslro storico sempre
lodali a piena bocca; e tolga Dio ch'egli mai muova loro un meno-

mo cenno di riprensione, ovvero desti nell'animo del lettore un leg-

gier sospelto intorno alia loro veracita slorica, o alia sapienza e ret-

liludine intemerata de' lor principii. Egli ammira in essi ogni cosa.

Ammira 1'ingegno e lo trova stragrande anche dove e mediocre, fino

a dare talvolta in ridicole esagerazioni; imperocche chi non ridereb-

be al senlire di quel mediocrissimo uomo del Giannone, ch'ei fu uno

1 Pag. 299.
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dei maggiori ingegni storici che mai fiorissero non solo in tutta Ita-

lia, ma in tulto il mondo 1? Animira la liberla ardila del pensiero,

con cui si tennero sciolli da ogni pasloia teologica; ammira 1'im-

parzialila incorrotla, colla quale non guidati dapartili ne da teorie

assolule preconcette 2, scrissero e filosofarono di storia, di diritto, di

politica; ammira 1'esattezza slorica, eziandio negli scriltori piu noli

per la loro facilita e audacia a falsar la storia. Che piu? Egli vene-

ra in cotesti scriltori anche gli eccessi piu immoral i ed empii, esal-

tandoli come argomento della elevatezza e profondita del loro intel-

letto. Nel ditirambo di elogi che inlesse al Machiavelli 3, tfene luogo

precipuo la scellerala polilica del Principe ;
e il Rosa la difende a

viso aperto, e ne glorifica l'aulore,il quale sorvolando sopratulte le

opinioni e i dogmi delle scuole e delle teologie intorno al giusto e

all'ingiusto, oso porre la politica sopra la morale; e compalisce

i tempi non ancora maluri, perche il pubblico possa giudicarlo ade-

quatamente; consolandosi tultavia col pensare che ora Machiavelli

si guarda da punlo piu elevato e si piglia quindi a giudicare piu

equamente ; siccbe a lungo non andrci die 1' universale adori in lui,

come cima di sapienza , quel che finora ha abborrito come audacia

mostruosa di scelleratezza. In simil guisa egli esalta nel Guicciar-

dini , come sentenze di profondo pensatore ,
anche le empieta a cui

queir ingegno atrabilare si lascio talvolta trascorrere : e chiama

profonde le opere piu em pie dello Spinosa 5
;

e nel vivente slorico

flosofo delle rivohizioni, Giuseppe Ferrari, ch'egli chiama miralile

per chiarezza e logica ,
trova aurea la sentenza , in cui si riassume

ed insegna ,
/' ulilita essere la soluzione suprema d" ogni quistione

morale 6.

Ma cio basti per saggio dei giudizii slorici del nostro Aulore, e

deirimparzialila e retliludine con cui egli si governa nell'estimare

i merili di quegli scriltori che gli cadono sotlo la penna. Nondimeno,

a scuoprire tulta la gran piaga di queslo libro, giova spinger la len-

ta fmo alia sua radice, che il nostro lettore gia puo avere divinata.

1 Pag. 313. 2 Pag. 18, ecc. 3 Pag. 247. - - 4 Pag. 250. -
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Per trovare il come e il perche il Rosa sia riuscito cosi pessimo giu-

dice in maleria di sloria
,
basta por menle al concetto falsissimo e

moslruoso, ch'egli si e formalo in capo, del Cristianesimo. Impe-

rocche il Cristianesimo, come fatto storico, e prescindendo eziandio

dalla sua indole soprannaturale, e non solo il piu grande avvenimen-

to nella storia del genere umano, ma e altresi il fatto fondamentale ,

a cui fan capo e centro da diciotto secoli in qua i maggiori event!

della societa e i progress! del mondo civile che s'identifica col

mondo cristiano. Quindi e impossibile giudicare retlamente di sto-

ria, chi trascuri o frantenda questo fallo capitate. II filosofo caltoli-

co ,
il quale possiede nella sua interezza e purita 1' idea cristiana e

vede le cose dal vero centro della prospettiva mondiale, e il solo real-

mente alto a giudicare con verita e sapienza i falli storici ,
come ne

porgono immorlali esempii S. Agoslino, il Bossuet, il De Maislre,

il Balmes ed altri lor pan. Laddove il filosofo piu o men miscre-

dente in tan to solo puo recare savii giudizii, in quanto si confor-

ma o si accosta, spesso senza avvedersene egli medesimo, all' idea

cattolica
;
ma

, quanlo piu si allontana da quest' idea, e peggio an-

cora, se a bello studio la dispregia e la combatte, tanto corre mag-

gior pericolo di precipitare ad ogni passo in giudizii fallacissimi.

Ora il Rosa appartiene svenluralamente a quest' ultima e peggior

classe di miscredenti
,

i quali bistraltano il Cristianesimo non per

ignoranza (
che in lui non poirebbe supporsi )

ma ad occhio veggen-

te e per odio dichiarato
;
e da quest' odio prendendo consiglio, parla

e giudica della Chiesa cristiana e di quanto ha con lei qualche re-

lazione benche lontanissima.

II Cristianesimo ,
secondo il Rosa

,
non e altro che una riforma

del monoteismo ebraico l, alia quale servi di fomile il buddismo 2.

La scuola di Cristo fu, die' egli, una delle varie scuole nazionali e

mistiche, le quali sorsero in seno all' ebraismo pel contatto in cui esso

venne co'Greci, col sabeismo e col buddismo 3. Le credenze dei

cristiani
,
come le dottrine degli Essenii , di Apollonio di Tianea e

de'Gnostici, ebbero per base le speculazioni filosofiche eteologiche,

1 Pag. Ul, 165. - 2 Pag. 352. - 3 Pag. 141.
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le meditazioni misticbe e le abitudini contemplative, diffuse dalla ri-

forma di Budda dall' India nella Siria, ed incontratesi coi secreli sa-

cerdolali egiziani, coi misteri de'Frigi e colle idee cabalisliche degli

Ebrei l. Sorto in tal guisa il Crislianesinio, volete voi conoscere

com'ei si propagasse in iutto il mondo? Dovete sapere, risponde il

Rosa, che il proselitismo religioso formale ed universale si inizio

prima dai buddisti nell' India, indi usossi in parte dal magismo per-

siano
, poscia dal crislianesimo e dal maomeltismo, che ritrassero

(notate bene) del buddismo e del magismo. 11 crislianesimo, come

riforma del mosaicismo, da prima stette contento alle societa ebrai-

cbe, poscia associates*! al platonismo , al misticismo egiziano e cal-

daico, al simbolismo persiano, all' ascetismo indiano
, acquislo ca-

rattere di universalila
,
e trovando la confusione di riti e delle teo-

logic e lo scelticismo, si diede fervidamente a far proseliti. Prima

col solo ministero della parola infocata e col prestigio misterioso del-

la fede ardente e della piel profonda (
de' miracoli non e neppur da

parlare) ;
indi dopo Costantino, coll' intolleranza cbe delto i decreti

imperiali d' incameramento dei beni del culto pagano ,
cbe presto la

milizia repressiva, diffonditrice alle chiese cristiane 2.

Molti nostri leltori crederanno appena ai proprii occbi, cbe in Ita-

lia siansi potute stampare corbellerie cosi sformate; e cbe un Ilalia-

flo, copiando oggidi dai razionalisti d' oltre monti le empieta piu mc-

struose, uscile, gia sono molti anni, dal loro pazzo cervello ,
non si

sia vergognato di farle sue
,

anzi abbia osato fare al buon senso di

tulti gl' Ilaliani tanto oltraggio ,
da crederli capaci d'ingoiarsi ad

occbi cbiusi cosiffatli scerpelloni. Ma , dopo un si enorme stravolgi-

mento d' idee intorno alle origini e alia natura del Cristianesimo, non

dee piu recar maraviglia che il nostro Autore sia riuscito cosi iniquo

e falso giudice del mondo storico
,

e che
,
do\7

unque gli accade di

parlare d' istiluzioni
,

di fatti, di scienze
,
di libri, di personaggi-,

di scritlori attenentisi in qualche modo alia Chiesa ,
e gli accade

quasi ad ogni pagina , scapeslri e \r

aneggi a quel modo che sopra

mostrammo.

1 Pag. 140. 2 Pag. 165.
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Che direm ora dei principii , sopra cui il Rosa ha fondato la sua

Storia ideale , cioe di quella filosofia storica ch' egli ha preso per

guida e maestra nel riandare il vasto campo dei progress! clie lo

spirito umano e venuto facendo fin qui in queslo genere di studii ?

11 lettore puo facilmente argomentarne 1'indole dalle cose gia esposle.

Benche ,
a dir vero

, polrebbe assai dubitarsi se vi sia nulla nei

suo libro che meriti il nome di filosofia o di scienza ideale
; non

ostante le magnifiche promesse ch' egli fa dal principio di volere

principalmente mirare alia sloria delle idee storiche, e pigliare a mo-

dello del suo lavoro Iideale per cosi dire e la psicologia della sto-

ria, ovvero la filosofia di essa 1, e presenlare un quadro storico

includente una teoria 2, e trarre dalla sloria un concetto generate,

piu vasto ed elevato, del corso e dello scopo dell' umanita 3. Ad

ogni modo, ecco in breve il piu e il meglio che ci e venuto fatto di

trovare nel suo bagaglio filosofico.

ID primo luogo egli protesta di lasciare ai teologi e a quei che

prelendono seguire il raggio d' una rivelazione divina, quel prin-

cipio universale ch'essi chiaraano Provvidenza e da cui derivano

il vasto complesso delle leggi sociali, governatrici supreme degli

umani rivolgimenti 4. Messa da banda la Provvidenza, cioe Dio, con

osso la rivelazione divina e ogni soprannaturalismo , il Rosa si

vanta di seguir 1'umile schiera di coloro che nello studio e coor-

dinamento de' fatti temono sempre perdere di vista la nalura, e

per vanagloria (d' innalzarsi al soprannaturale) smarrire la traccia

del vero 5. Questa natura poi non e altro che la fatalita; la quale ,

checche sia nella sua essenza, che niuno lo sa , dalla storia nondi-

siieno apparisce che praticamenle si concilia colla liberta dell' uomo

sociale 6. Cosi la liberta umanasi muove nella sfera delle leggi cos-

miche 7, e le forze materiali e morali della umanita trovano da se

loro armonie 8 : e merce di quel moto e di queste armouie, accomo-

danlisi alia meglio colla fatalita e colle leggi cosmiche, si ha ad ogni

modo nell' unita sociale un progresso. Ora essendo la storia
, quale

1 Pag. 2S. 2 Pag. 26. 3 Pag. 24. 4 Pag. 21. 5 Ivi.

Pag. 26. 7 Ivi. SJPag. 20.



470 RIVISTA

il Rosa dice ftintravederla, un organismo intelleltuale die da origini

semplicissime si sviluppa in armonia cogli sviluppi della societa,

dell'wnanila e continuita proyressiva; chiaro e che il lavorio filoso-

fico della Storia delle storie dee consister tullo nel rintracciare k

f.la di questo progresso e nel cercarne le ragioni naturali 1.

Tal e, per quanto abbiamo potulo diciferarlo di mezzo alle nebu-

lose formole del cimmerio Autore, il profonclo sistema filosofico, che

egli ha posto per base nello studio ideale della storia. Ha per prin-

clpio un naturalismo ateo, ossia un cieco falalismo; e per ultima es-

pressione un progresso indefinite, il quale e spinto innanzi senza po-

sa dalla liberta umana, ma tiene sempre alle coste le leggi cosmi-

che, le quali ora aiutandolo, ora frenandolo o arreslandolo o tirando-

lo anche indietro, ne fanno quel governo che altri vel dica. Queslo

progresso infatli e 1'idea dominante in tulto il libro del Rosa
; o, per

dir meglio, e 1'idea unica, e quella teoria che egli promise d'inchiu-

dere nel suo quadro storico. Nalo, come udiste, da quel misterioso

connubio della liberta umana col falalismo cosmico, il Progresso de.

Rosa e un essere cieco a nativitale: egli va e va, ma senza saper ne

dove ne perche, senza discernere ne la via ne la meta, camminando

a caso ed a tentone, persuaso sempre di andare innanzi anche quando

va indietro. Fuor di metafora vogliam dire, che il Rosa chiama pro-

gressi non solo i veri avanzamenli che lo spirito umano e venuto fa-

cendo nell'arte, nella dottrina, nella crilica, nella scienza; ma salu-

ta altresi come tali le novita piu stravaganti e gli ardimenti anche

piu temerarii ,
che gli avvenga d' incontrare in certi autori

,
buoni

forse per alcune parti, ma pessimi in filosofia, in morale, in religio-

ne. Liberta di pensiero benche sfrenatissima, nuovi sislemi quan-

tunque assurdi , storie bugiarde purche in veste erudita
, empieta e

bestemmie purche ammantate alia filosofica
;
tutlo e per lui un pro-

gresso, una prova di civilta crescente, un perfezionamento dell'uma-

nita. E se oggidi il mondo, che da diciotto secoli e cristiano, ritor-

nasse indietro tutto quanto ai delirii del paganesimo, il Rosa 1'avreb-

be non per un regresso ma per un progresso.

1 Pag. 20.



DELIA STAMPA ITAL1ANA 477

Ma non e maraviglia che il Rosa vagheggi una forma di progres-

so cosi matla ; perocche col rinegar Dio e il Cristianesimo, disco-

noscendo i veri deslini dell' uomo e della sociela, egli non puo non

disconoscere anche il principio e lo scopo di ogni vero perfeziona-

menlo umano. Anzi sotto nome di progresso egli non intende gia 7

come fia qui lo intesero i savii, un perfezionamenlo successive dello

spirilo umano, che pigliando le mosse da principii sicuri, va facen-

do a mano a mano nuove conquisle ,
e conservando le gia fatte ed

accumulandole, tende di continuo a quel perfetto ideale
, in cui tro-

verci il suo compimenlo e riposo. Tulto al conlrario: nella filosofia

storica del Rosa ogni infallibilila di principii , ogni stabilita di for-

me e dichiarata come cosa essenzialmente avversa all' idea del pro-

gresso
i : laonde per progresso s'intende un moto, un divincolamen-

to, un cangiamento qualsiasi, senz' altra legge che quella di una 11-

berta sconfmata.

Di qui e
,
che il Rosa ha tanto in uggia il dommatismo cristiano ,

e il magistero cattolico , intollerante di errori
;
ne mai lascia occa-

sione di scalenarglisi addosso
,
come a nemico mortalissimo di quel

suo progresso, a cui fanno sibuon pro anche gli errori piu mostruo-

si. Quindi e, che all' apparire e dilatarsi del Cristianesimo, egli lungi

dal salutarlo come aurora di civilla, e fonte di luce purissima alle

intelligenze umane, si duole al contrario che per esso, 1' infallibilita

e il dogmalismo siansi sostituiti alia libera ricerca ed argomenla-

zione dei beati tempi gentileschi ,
e con ci6 si sia limitato rnolto il

campo delle investigazioni e de' giudizii, nel tempo e nello spazio 2;

e rimpiange la perduta liberta del pensiero, che inlera godevasi an-

che in materie religiose nella Grecia e in Roma 3
, nella Roma, s'in-

tende, dei Neroni e dei Diocleziani, persecutor! feroci della religione

di Cristo; giacche, quando 1'Impero sotto Costantino prefer! Bisanzio

a Roma ed alia tolleranza generate delle religioni prefer! adoltare

il Cristianesimo per religione ufficiale, reco T infallibilita e la stabi-

lita avversa al progresso e Tintolleranza colla religione dello Stalo ,

e da quel di le libere tradizioni della Grecia e di Roma furono

1 Pag.-147. 2 Pag. 143. 3 Pag. 150.
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abbandonale 1 . Quindi e finalmenle
, che nel medio evo egli non

vede altro che tenebre e barbarie : non vede che una profonda eclissi

morale , cagionata nel mondo dall' incubo del Papalo allora onnipo-

tente ,
e dal dommatismo intolleranle della teologia ;

la qual eclissi

non fini , se non allorquando le audaci riforme del secolo XV e XVI

diffusero nuova luce sopra la terra, e svincolando le menti dai ceppi

del domma e della teologia , restituirono in vita le tradizioni gre-

co-romane anche nella parte piu libera ed ardita 2, cioe rimisero il

mondo sulla via dell' antico paganesimo ,
che nei pensieri del Rosa

e il tipo classico dell' umanita progressiva.

Queste sono le idee o piuttosto i delirii filosofici
,
sulle cui ale il

nostro Autore credette elevarsi alle piu alte cime della scienza idea-

le
, per indi contemplare e misurare con occhio sicuro gl' immensi

cam pi del mondo storico. E noi abbiamo qui voluto indicarle, come

tristo segno di tristissimi tempi, come misura dell' incredibile bas-

sezza e miseria, a cui la scuola liberalesca e seltaria tenla oggidi di

condurre 1'intelletto ilaliano. Sotto 1'egida della rivoluzione che

signoreggia in Italia, si veggono uscir fuori da cotesla scuola enor-

mita e scempiezze simili a quelle, che nel secolo scorso precorsero

cd accompagnarono in Francia la gran rivoluzione, una delle epoche

piu vergognose negli annali delle aberrazioni umane. E il libro del

Rosa ne e uno sciagurato esempio : sotto nome di Storia, esso non

e che un insulto contro la verita e la giustizia storica
;

e sotto il

manto di filosofia in cui si avvolge ,
non cova che un ammasso di

sciocchezze e di beslemmie
,
accaltate in sui mercati del razionalis-

rao ollramontano.

, I Pag. 147. - 2 Pag. 221*
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1. Alcuni monumenti di Pompei 2.Le monetc delle due rivolte giudaiche.

1. Gli scavi di Pompei, a quanto si afferma, sono proceduti con non me-

diocre alacrita in questi ultimi anni. II benemeritoBullettino dell'Istituto

di Corrispondenza archeologica, che si pubblica in Roma, si e studiato di

tenercene di tempo in tempo informati, illustrando al suo solito dotta-

mente le cose piii meritevoli di attenzione, intanto che si aspetta che gli

archeologi napolitani ,
i quali presiedono a quegli scavi

,
ne facciano ar-

gomento di apposita opera. Noi, non potendo altro, ne daremo un piccolo

saggio ai nostri lettori, recando alia loro conoscenza que' monumenti che

ci sembrano di maggior rilevanza per la storia dell'arte romano-campana.
Merita in prirno luogo considerazione una dipintura del mito di Dafne,

ritrovata in una casa, che fu, tre anni indietro, scavata nell' angolo dove
la strada delta degli scheletri s'iucontra colla strada delta de'lupanari. La

specialiia di cotesta rappresentanza consiste in cio, che confronlala colle

narrazioni del medesimo milo, fa ravvisare in se un'assai notabile varie-

ta dai monumenti dell'antica letteratura giunti sino a noi. Dappertutto la

favola e racconiata cosi: che Dafne, a fine di sottrarsi alle insidie di Apol-

lo, fuggisse via; che Apollo la inseguisse; e finalmente che la vergine
stanca del lungo corso, invocato 1'aiuto degl'iddii, venisse trasformala

in un albero di alloro. Che poi una tale narrazione fosse conosciuta anche

da'pittori delle citta campane e dimostrato da un dipinto ritrovato inGra-

gnano, e che si pud consultare fra le Pitture di Ercotano
(
vol. IV, tay.

27, pag. 133). Per contrario la rappresentanza recentemente scoperta
non suppone ne fuga ne inseguimento. Apolline coronato di alloro, COE

clamide rossa e i sandali a'piedi, siede sur una pietra, appoggiando il

braccio sinistro sopra una lira
, presso della quale sono posli Tarco e la

faretra
,
e prende colla mano destra la vergine. Questa e messa in piedi

col viso levato in alto
, atteggiata a spavento, e brigantesi colle mani di

respingere da se il numeinsidioso. A questa si rassomigliano nel concetto

fondamentale due altre dipinture ancor esse campane, pubblicate nel Mu-
seo Borbonico (X, 38 e 58), le quali per giudizio del sopraccitato Bul-

lettino tigurano il medesimo mito, illustrandosi ecompiendosi a vicenda.

Donde deduce che la narrazione seguita da cotesti pittori, e forse piii

comunemente dagli altri delle citta campane, era differente da quella tra-

mandataci dagli scrittori, per la quale la trasformazione di Dafne accad-

de dopo che questa fu raggiunta dal dio. La favola di Dafne, raccontata

colle dette circoslanze, pervenne probabilmente nella Campania dalla

poesia e dall'arte alessandrina.
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Un altro gruppo di case fu scoperto, circa un anno appresso, a destra

del vicolo che si prokmga dalla strada del tempio di Aaigusto, fino al luo-

go in che mette capo il sopraddetto yico de' lupanari. Enumereremo al-

cuni dipinti piu notevoli, designando le case, nelle quali si ritroYano, coi

numeri onde sono distinte nel citato Bullettino.

Nel pistrinum della casa n. II si vede di pinto un altare color d' oro,

con due serpenti che gli si avvicinano da' due lati. Vi e sopra un piatto

di color bianco, in cui bruciano un dattero
,
una melagranata, un uovo,

una nespola; e alquanto discosto e tigurata una scena di sagrifizio. Nel

mezzo e posto un tripode con fuoco acceso, e accanto ad esso ilGenio co-

ronato d'alloro, togato, col capo velato, e che regge colla sinistra un cor-

nucopia, e protende colla destra una patera sopra il tripode, quinci e quin-

di fiancheggiato da un Lare coronato, con in mano il ryton e la patera.

Al sinistro fianco della pittura apparisce Yesta, chiusa nel cosi detto dop-

pio chitone, collo scettro nella sinistra, le spighe nella destra e un mulo

d'accanto. Dal lato destro poi si scprge Mercuric ornato di tunica e cla-

mide, con in testa il petaso alato. E questa la prima volla che Mercurio

comparisce accompagnato co' Lari.

Soraigliante a questo e il soggetto di un altro dipinto nel pistrinum
della casa n. IV. Vi e 1'altare di colore giallo, i due serpenti da' lati

,
e

di sopra il piatto bianco in cui ardono le melegranate. Yesta poi vi e rap-

presentata nel piano superiore ,
assisa sopra un trono ricoperto la spal-

liera di panno verde, e con i piedi appoggiati a uno sgabello. Ha ornata

la testa di una corona dentata a color d'oro
,
ed e Yestita di un chitone

giallo, di un Yelo bianco che le scende dalla destra, e di un mantello YIO-

laceo che, cascandole sopra il braccio sinistro, ne discende a coprire le

gambe: sostiene colla sinistra un cornucopia, e distende colla destra una

patera sopra una specie di mensa sacra, ricoperta di spighe ed ornata di

bende. Intanto due Lari con in mano la tazza e la secchia
,
e vestiti di

clamide Yiolacea, 1'assistono da' due lati. Di dietro dal trono sporge la

parte anteriore del mulo. II lavoro e molto accurate, e fra le rappresen-
tanze de'-Lari, questa, per giudizio del soprallodato B ullettino, merita il

primo luogo.

E stata altresi commendata assai una statuetta di bronzo, alta m. 0,40

incirca, ritrovata nella casa n. IX, e che rappresenta un Sileno. Esso e

coronato di ellera, ha le cosce cinte di un panno, i sandali ai piedi, ed e

atteggiato a un lento e angoscioso incesso sotto il peso, che si recava

sulle spalle, di un Yaso di Yetro, i cui frammenti gli furono trovati d'ap-

presso. Percio ha incurvati i ginocchi, distese le gambe, inchinata la te-

sta
,

il braccio destro abbandouato in giu ,
come di chi sostiene un gran

carico sulla spalla opposta. La figura e piena di vita e di evidenza nel

suo tutto, e ne' particolari e condotta con molta squisitezza di arte. Niu-

no pero potrebbe approvare un cotal ghiribizzo dell'artista nella maniera

di farle portare il peso. Perciocche il dio tiene colla sinistra un serpe,
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H quale aggiratosi sulla sua spalla gli riesce sotto la mano, s'inlromette

pel cerchio o manico del yaso ,
e ne riesce colla parte anteriore sporgen-

do la testa. Per tal raodo tutto il yaso, il cui peso accasciava tanto il dio,

doyea allo stesso tempo gravitare sopra uncorpo tanto flessibile e sottile

quanto e la spina di un serpente. II qual difetto di proporzioni dinaraiche,

chc rivela le alterazioni del buon gusto ellenico
,
introdottesi a poco a

poco sin dall'epoca di Augusto, eanche notato in molli altri monumenti

antichi delle citta campane ,
e segnatamenle negli ornati architettonici

delle pareti pompeiane.
Altri dipinti farono scoperti in quesla medesima casa, non molti, nedi

gran raerito artislico
, poiche s' e trovata in alto di essere ristaurata. I

piu important! sono una scena di sacrifiziodomestico nel peristilio col so-

lito altare e co' serpenti ;
e due nicchie dipinte nella stessa parete : quella

a sinistra ha un Genio domestico
,
che ha il capo velato, e incoronato di

alloro
,
e tiene colla sinistra il cornucopia e colla destra la patera sopra

un altare ch' e d' accanto : la nicchia a destra presenta due Lari ai lati dr

un altare, e son vestiti con tunica e pallio di color giallo, aventi nelle

mani il ryton e la situla. In ciascuna nicchia furono trovate due lucerne,

e di piu in quella a sinistra una picciola ara, tutte di terra cotta. Cinque
altre lucerne erano sospese alle pareti per mezzo di chiodi.

D' accanto alia delta casa, e propriamente sul lato sinistro della strada

degli Augustali nella direzione della Stabiana, e stata interamente disep-

pellita un'altra casa, la quale, a cagion di un musaico del pavimento del

prothyron, e chiamata dell'orso. Yi e di fatto rappresentato, sopra un fon-

do di pietruzze bianche, un orso accovacciato, che trafitto da un'asta, ne

morde rabbiosamente il fusto. Le pareti di questo prothyron sono lullo ii>

torno adorne di figure o sia di numi o sia fantastiche, con esecuzione che

ha non poco deirammanierato; siccome tutti gli altri dipinti di questa ca-

sa
,
che facilmente si fanno ravvisare per opere di una medesima mano.

Fra tutti ci sembra assai notabile una rappresentanza di Danae in uno del

Tarii tondi della prima stanza a destra dell'atrio. Yi si vede Danae dolo-

rosamente commossa, che siede in una rupe, scarmigliata i capelli ,
ve-

stita di un chitone bigio e un manto verde, co'sandali a' piedi, e stringen-

do fra le braccia il picciolo Perseo inviluppato nelle fasce. Le sta appres-
so la cassa col coperchio aperto. La importanza di questo dipinto provie-
ne dal confronto di due altri che riguardano il medesimo soggetto, ed

hanno grandissima somiglianza con quest' ultimo; salvo solamenle ehe

in quelli si veggono di piu le figure di due pescatori, i quali par che muo-
Yaao loro domande a Danae

;
e inoltre il piccolo Perseo non yi e rap-

presentato nelle fasce, ma ignudo. Di che e facile ravvisare che tutti e

tre questi dipinti debbon ritrarre da un originale comune; ma meglio i

due primi, che sono al certo piu pieni, e meno il terzo, nel quale special-

roente le fasce deyono essere una modiiicazione, diciamo cosi, realistica

Serie VI, vol. V7, fate. 388. 31 12 Maggio 1866.
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del piltore romano-campano. Argomentando da un lesto di Plinio si puo

congetturare con gran fondamento di verita, che il quadro originate fosse

di Artemone. Dice di fatto Plinio (XXXIX, 139) : Artemon pinxit Danam,
mirantibus earn praedonibus, Dov'e da notare, che ia circostanza de' la-

droni si diparte per ogni guisa dalla tradizione del mito. Per contrario

un antico codice di Dalecampio , invece di praedonibus legge piscalori-

bus. E se si accetta questa lezione, la quale per altro e tutta confonne

alia tradizione del mito di Danae, il dipinto di Artemone descritto da Pli-

nio si conviene mirabilmente co' due anzidetti
,

i quali si ragguagliano

anch' essi sufficientemente col terzo : e per conseguenza si puo tenere che

esso sia stato il primo modello di tutti e tre.

2. Fra le dissertazioni archeologiche, le quali ,
come abbiamo annun-

ziato piu yoke, sono periodicamente pubblicate dal chiaro P. Garrueci,

ci e sembrata di alta importanza la teste uscita alia luce intorno alle J/o-

nete delle due rivolte giudaiche. Erano queste pressoche le sole che la-

sciassero dubbii e incertezze dopo i gravi studii del Beyer, del De Saulcy,

ed ultimamente del Madden, la cui opera fa meritamente giudicata dal

Cavcdoni perfetta e compiuta nel suo genere. Or ci sembra che que'dub-

bii e incertezze sono, o in tutto o nella massima parte, disgombrati dal

Garrucci nella predetta dissertazione. Noi, piuttosto che svolgerla, indi-

cheremo i capi principal! che sono in essa trattati, e la via che tiene il

dotto autore nel dimostrarli.

E un fatto di che al presente niuno de' numismatic! piu dubita, che i

Giudei in ambedue le ribellioni
,

la prima avvenuta sotto Nerone , e la

seconda sotto Adriano, coniarono monete o sia in argento o sia in bronzo

ed in rame. Discordano pero intorno al tempo che debba loro assegnarsi,

non avendo potuto ben detinire quali siano da riferire alia prima e qua-
li alia seconda. Or ecco il processo degli studii e le conclusion! del

soprallodato P. Garrueci.

Fra le monete
,
che sono riconosciute dell' epoche delle due rivolte ,

vi

ha di quelle che serbano a segni evidenti le tracce di un primo conio
;

che e facile riconoscere per quel di Vespasiano, di Tito, di Domiziano,

di Traiano, di Adriano. Da cio conseguita che non fu potuto sottopporle
a un secondo conio prima del 139 di G. C. ossia dell' epoca della rivolta

sotto Adriano. Per conseguenza non solo queste monete, ma tutte le al-

tre, che hanno le stesse leggende e le stesse impronte, devono essere

riportate alia medesima epoca. II Garrueci ne presenta 17
tipi, ricavati

da'cataloghi de'due editori piu recenti, che sono il de Saulcy e il Mad-

den, e inoltre nota i conii antecedenti, che alcune di esse fanno ravvisarc.

E che i 17 tipi enumerati si debbano veramente assegnare alia seconda

rivolta, si dimostra chiaramente, da che il ladroneccio di Barcocab, che

capitano quella ribellione, duro due anni soltanto. Adunque innanzi tut-

to fa uopo sceverare da questa classe di monete quelle che son segnate del

terzo e del quarto anno, le quali per conseguenza debbono essere riferi-
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te alia prima rivolta, che duro almeno quattro anni. Per contrario vi ha

di altre, le quali o non recano impronta di anno, e tuttavia per segni evi-

dent! si chiariscono della seconda rivolta
,
o veramente presentano in si-

gle iraprontato 1'anno secondo, co' segni anch'esse della seconda rivolta:

le prime sono distinte colla leggenda LACHERUTH IERUSALEM; le altre colla

leggenda LACHERUTII ISRAEL. Gli argomenli poi, pe' quali debbonsi rife-

rire alia seconda rivolta, sono per alcune i tipi precedenti su cui furono

ribattute, per altre il millesimo, che laddove in quelle della seconda ri-

volta e segnato in sigle, come s' e detto, in quelle della prima e segnato

distesamente colla scritta SCHEMATH ECHATH; finalmente per tutte la diver-

sila della leggenda, che in quelle della prima rivolta e LIGULLATH ISRAEL.

Determinate cosi le monete tutte della seconda rivolta, si puo inoltre

tenlare di distinguere quelle del primo anno dalle altre del secondo. Ab-
biamo detto che le monete segnate dell' anno secondo presentano la leg-

genda LACHERUTH ISRAEL, e le altre senz'anno la leggenda LACHERUTH IE-

RUSALEM. Questo e segno che le dette due specie di monete, costituendo

due serie cosi distinte, non furono emesse confusamente. Si puo dunque,
con gran fondamento di probabilita, riferire al primo anno della seconda

rivolta quelle che non hanno il millesimo, rimanendo indubitatamente del

secondo quelle che 1' hanno. Contro alia qual conseguenza non fa diffi-

colta la varieta. de'tipi, che si osserva nella prima serie. Perocche anche

V altra serie, certamente del secondo anno, ammette varieta di tipi.

Poste le quali cose, ecco come il Garrucci classifica le due serie. La

prima, che e da assegnare al primo anno della seconda rivolta, comprende
si i denari che hanno per tipo la corona e la lira, o il ramo di palma, o le

due trombe, 1'edinzio tetrastilo, il lulab col cedro; come i bronzi che

hanno lira e corona con ramo di palma, la palma e la pigna d'uva, ovve-

ro la fogliadivite. La seconda serie, che appartiene al secondo anno della

stessa rivolta, comprende i nummi d'argento colla corona e la lira, il ra-

mo di palma, il vaso, la pigna d' uva, 1' edifizio tetrastilo, il lulab col ce-

dro, e i bronzi colla palma, la foglia di vite e'la pifcna d'uva.

Sceverate per tal modo le monete della seconda r\volta e chiaro che le

altre, che hanno formole diverse e gli anni notati per disteso, si debbono

riferire alia prima rivolta, durata per lo meno quattro anni. Ad essa dim-

que in primo luogo bisogna riportare le monete pubblicate dal de Saulcy,
recanti 1'anno secondo o 1'anno terzo distesamente scritto, e che sono del

tutto differenti da quelle assegnate alia seconda rivolta; in secondo luogo
tutte le altre, le quali osservano costantemente la medesima usanza, e

segnano per disteso 1'anno primo o 1'anno quarto, e inoltre si differen-

ziano per altri segni da quelle che sono state riconosciute della seconda

rivolta. II Garrucci ne numera 13 tipi; sopra i quali discorrendo coH'aiu-

to della storia della guerra giudaica, fa opera altresi di chiarire alcune

difficolta intorno ai capi della ribellione, i nomi de' quali o vi appariseo-
no o vi sono taciuti.
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Roma 12 Maggio 1866.

I.

COSE ITALIANE.

STATI PONTIFICII 1. Ricevimento solenne di S. E. il sig. De Isturiz, ambascia-
dore di Spagna 2. Feste straordinarie alle chiese di S. Alfonso de'Li-

guori e di S. Maria sopra Minerva 3. Noterella del Moniteur parigino

quanto al Governo pontificio 4. Spiegazioni del Moniteur de V Armee
circa una legione di volontaiii, arruolata in Francia, a seryigio della

Santa Sede.

1. Fin dal giorno 2 Gennaio del corrente anno, S. E. il sig. D. Fran-

cesco Saverio de Isturiz avea ayuto 1' onore di presentare, in udienza

privata, alia Santita di
nqstro Signore Pio Papa IX le lettere sovrane,

con le quali
veniva accreditato Ambasciadore straordinario e Plenipoten-

ziario di Sua Maesla Cattolica presso la Santa Sede. Sul mezzogioruo del

30 Aprile S. E. si condusse, in grande treno, al palazzo apostolico in

Vaticano, dove fu accolto cogli onori e con le formalita dovute all'alta sua

rappresentanza, e fu ricevuto dal S. Padre per la solenue presentazione
delle suddette lettere sovrane. Compiute auindi le altre Tisite, solite a

farsi in tale congiuntura, si ricondusse al palazzo dell' arabasciala
; dove

ebbe luogo la sera uno splendidissimo ricevimento.

2. Un intreccio di avveniraenti, che il P. Ernesto Bresciani, dei Re-

dentoristi, descrisse in un elegante e divoto suo opuscolo
l

,
ha mosso la

Santita di nostro Signore Pio Papa IX ad ordinare, che la Immagine an-

tichissima di Maria del Perpetuo soccorso tornasse ad aver culto solenne

nella chiesa di S. Alfonso, cioe in luogo prossirao a qtiello in cui
, per

tre interi secoli, gia era stata oggetto di singolare venerazione del popo-

\ Cenni storici gull'anUca c prodigiosa immagine della Madonna del perpetno soccorso.

gia venerata in S. Matteo in Merulema
,

e ridonata al culto pubblico nella chiesa di

S. Alfonso sull' Esquilino ,
raccolti dal P. Ernesto Bresciani della Congregazione del

SS. Redentore. Rorna, Tipografia della S. C. De Propaganda Fide, amministrata dal Socio

car. Pietro Marietti, ^8CG.



CRONACA CONTEMPORANEA 48O

lo romano. La veiieranda effigie, Irasferita da S. Maria in Posterula, dove

da gran pezza era custodita, all' oratorio della casa unita alia chiesa di

S. Alfonso sull'Esquilino, fu nel giorno 26 Aprile, con magnifica e divo-

tissiroa processione, descritta nel Giornale di Roma del di 30
, portata

alia nuova sede assegnatale dal Santo Padre, ed esposta sull'altare mag-

giore.
Nei tre giorni seguenti ,

celebrali con pompa insigne, la chiesa di

S. Alfonso fu ognora stipata di fedeli accorsi ad invocare il presidio del-

la Yergine SSfiia
,
ed a lucrare le speciali indulgenze ,

concedute dal

Santo Padre.

Con Decreto della S. Congregazione dei Riti, sotto il di 8 del passato
niese di Marzo ', il Santo Padre, accogliendq i voti percio espostigli

dal

Senato romano, dichiaro santa Caterina da Siena comprolettrice di Ro-
ma

;
di che furono pubblicate le Lettere apostoliche in forma di Breve

sotto il 13 dello stesso mese. L'illustre Ordine dei PP. Predicatori, a

climostrare la sua esultanza e gratitudine per si fausto avvenimento,
voile che una triduana supplicazione, con devote e straordinaria pom-
pa, dovesse precedere nella sua chiesa di S. Maria sopra Minerva, dove
si venera il sacro corpo della novella Compatrona di Roma, il di consa-

crato alia sua festivita. Laonde adornato il sacro tempio in maestoso e

ricco addpbbo, e con isfolgorante luminaria, il sacro Triduo ebbe luogo
nei giorni 26, 27 e 28 d' Aprile, con grandissimo concorso di pppolo, e

con intervento di molti Cardinali e Prelati che ivi celebrarono 1' incruen-

to Sacrifizio. Anzi il Santo Padre stesso voile a quelle del popolo unire

le sue cakle preghiere ;
onde nel secondo giorno del Triduo si condusse

percio alia chiesa della Minerva e si trattenne lungo tempo ad orare nel

coro; e quindi -yisito
la stanza, in cui la Santa rese il suo

spiritp
a Dio.

3. Tra i mptivi espressi dal Santo Padre nel suo Breve, pei novelli

onori decretati alia santa verginella di Siena
,
inculcavasi principalmente

la necessita del divino aiuto, perche Roma vada immune dall' invasione

dei giurati nemici di Gesu Crislo e della santa Chiesa, e dai tremendi pe-
ricoli che 1' Emo Cardinale Antonelli, segretario di Stato, ha cosi limpida-
mente chiariti nella sua Circolare, da noi riferita nel precedente volume, a

pagina 600-11. E noto con quali spedienti si cerco di dileguare i giusli ti-

mori de' cattolici intorno allo scopo ed all'efficacia della Convenzione ita-

lo-franca del 15 Settembre 1864
;
la quale, da una delle parti che la sti-

\ Di codesto Decreto, crcdiamo opportune riferire un Ira! to. nel quale, dopo ricordati gli

insigni benefizii impetrati a Roma dall' eroina senese, si espongouo i motivi dell'invocsrne ora

con ispi'ciaUssima forma il patrocinio per questa metropoli del mondo cattolico. Ecco le pa-
role del Decreto : Quoniam vero noslris hisce lucluosis temporilus perditissimi hostes bel-

lum adversus Christum, eiusque sponsam Ecclesiam instaurantes, civili Romanum Ponti-

ficcm Principatu in Seati Petri Cathedrae decus et presidium concesso spoliare, et etiam

ex hoc Urbe eiicere, atque expellere contendunt, perillustris Almae Urbis Senatus, avitae

pictatis vestigiis inhacrcnt, potent i$simo Sanctae Catharinae Patrocinio se guaque commit-
tcndum decrevit; pro certo enim habet fore ut Deus , Patronae huius coelestis precibus
exoralus, Urbem ab impendcnti periculo sit asserturus.

Quapropter Sanctissimo Domino ]\ostro Pio Papac IXsupplicem porrexit libcllum, quo
in-slantius petebat ut Sanctitas Swa, Beatam Catharinam Sencnsem in secundarios UrLit

Patronos referre dignaretur. Sanctitas Sua, quae auxilium in tribulatione unice a Do-

mino Coelitum interventu praestolatur , preces Senatus Populique Komani libentlssim--

e:ccipiens, ad relationem subscripts Sacrorum Rituum Congregationis Secretarii Sanclam
Catharinam Senensem Virginem Almae I'rbis huius Patronam sccundariam declaravil;

" in eius Festo die Missam et Officium sub ritu duplici sccundae classis ab utroqv--
Clero et Sanctimonialibus Urbis eiusque districtus recitari mandavit. Tandem Sanctitas

Sua httfitj ut super his omnibus cxpediantur Litterae Apostolicae in forma Brevis.
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pularono, si riguarda come mezzo sicuro per imppssessarsi anche di Ro-
ma ed abbattere fin le ultirae reliquie della sovranita teraporale del Papa,
mentre dall'altra si vanta come inviolabile presidio di Roma e di questa
stessa sovranita. Ma pare che a quesla qualsiasi tutela sia apposta qual-
che riserva

, per cui in realia la sovranita pontificate si ridurrebbe alle

dssurde condizioni, decretate nel
libellp

Le Pape et le Congres. Infatti i

diarii ufficiosi di Francia rammentano di quandp in quando codeste condi-

zioni
;
e lo stesso Moniteur parigino ,

invece di riferire la mentovata Cir-

colare del Cardinale Antonelli ,
si contento di stampare questa specie di

monitorio : II Governo imperiale spera, che la Santa Sede si porra in

frado
di approfittare dei vantaggi, che le assicura la Cpnvenzione del

ettembre
;
e si sforzera di adempiere le condizioni di esistenza imposte

oggidi ,
dalla necessita delle cose, a tulti i Governi .

i. 1 vantaggi, tanto celebrati di cotesta Convenzione, in realta non
sono altro che il riconpscimento dei diritti essenziali d'ogni sovrano

;
ma

ya spesso ricordata dai diarii francesi, come una munificenza preziosa, la

iacplta
o permissione data alia Santa Sede, di arrolare truppe di volon-

tarii a sua difesa. Importa ora di vedere qual risultato si ottenga a tal fine

in Francia
, per la cooperazione di quel Governo imperiale. E innanzi

tutlp giova cpnoscere certe dichiarazioni di un diario semiufficiale, dalle

quali trasparirebbe , se fossero autorevoli, il proposito di restringere en-

tro angustissimi confini il diritto della Santa Sede, quanto al valersi di

quella legione di 1200 uomini, che si dovea raccogliere ad Antibo, co-

me appariva da un documento che riferimmo nel precedente volume, a

pag. 750-51.
Or dunque il Moniteur de I'Armee, colto il pretesto di simulate paure

d' una reazione, per cui le province rubate alia Santa Sede potessero es-

serle ricpnquistate e restituite coll'uso delle armi, mando fuora le se-

guenti dichiarazioni: Si rassicuri pure il Siecle. La legione romana, che

deve essere un corpp scelto, altrettanto francese, quanto devoto al Pa-

pa, non avra per niissione di riconcjuistare nessuna provincia, ne di pro-
curare nessuna rivincita. La sua missione

, altrettanto modesta che ono-

revole, si limitera a difendere la persona del Papa ed a mantenere Tor-

dine e la tranquillita nella citta di Roma contro i perturbatori, quali che
essi fossero.

La legione pontificia risponde ad un'idea totalmente francese, adun
YOto espresso dall' Imperatore, dal Senato e dal Corpo legislativo; essa

partira per Roma accompagnata dalle sirnpatie del mondo cattolico, giac-
che essa va a prestare aiutq

ed assistenza ad un Governo
debple,

alia

conservazione ed al mantenimento del quale sono interessati piu di 200
milioni di cattolici.

Composta di ufficiali e
spldati

scelti ,
comandata da un antico colon-

nello del nostro esercito, ufficiale superipre fra i piu insigni e le cui prove
sono fatte, essa sara accolta con amicizia e gratitudine dalla popolazione
romana

,
alia quale va guarentire il benessere e la sicurezza ,

due beni

che sarebbero perduti per sempre, il giorno in cui Roma cessasse di es-

sere la Capitale del cattolicismo.

II sentimentp che esprimiamo con queste parole e cosi generale ,

che, malgrado gli ostacoli morali che si cerco di portare al reclutamento

della legione ,
il numero degli ufficiali, che dimandarono di fame parte,

^upera gia i 300 per un quadro che non ne comporta piu di 30.
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Se quesle dichiarazioni del Moniteur de I'Armee esprimessero gl'inten-

dirnenti del Governo iraperiale (
il che non dobbiamo credere), se ne dc-

vrebbe inferire, che codesta legione 1. dpvrebbe avere, per privilegio,

stanza fissa in Roma; 2." il precipuo incarico di difendere la persona del

Papa. Ora la prima condizione sarebbe un germe di malcontentq e di di-

scordia perle altretruppe pontiticie, edun liraite ingiusto del diritto so-

vrano dal Governo, a valersi delle truppe che assolda
,
dove e come gli

pare. La seconda sarebbe affatto inutile, giacche perfino 1' Opinione di

Firenze confesso, che la persona del Papa non corre ne puo correre ve-

run pericolo; ed inoltre insinuerebbe, che le parecchie migliaia di valo-

rosi Tolqntarii d'altre nazipni, accprsi qui, per sentimento di pieta catto-

lica, a difendere le ragioni dalla giustizia , o sarebbero indegni di fidu-

cia o incapaci di sottrarre agli oltraggi ed agli attentati della setta la

persona dal Papa ! Laonde conchiudiamo che queste devono essere pure
e prette dabbenaggini del Moniteur de I'Armee.

Ma almeno codesta legione e veramente gia composta? E di che sol-

dati? Informazioni precise, mandate da Antibo al Monde del 24 Aprile,
recavano che appena s' erano radunati un 300 uomini. II primo nucleo

di essa erasi
cqstituito

di quasi 300 soldati di quell' accozzaglia d' ogni
nazione e

religipne, che, solto nome di Legione straniera
,

si tiene aal

Governo imperiale in Algeria ;
e che si dovettero perciq

rimandar via

quasi tutti, parte perche protestanti, e parte percbe famosi per tutt'altro

che buona condott^. Onde si conchiudeva dal corrispondente del Monde,
che lo strombazzare, come faceano le France e la Patrie, gia compita la

legione, fosse per avventura un artifizio per distogliere i volontarii one-

sti e di buona volonta dal sollecitare 1'onoredi appartenervi.
Ma questa conclusione forse e esagerata ; poiche vediamo che il Go-

yerno francese lull' al
contrariq ha preso un efficace spediente per forni-

re d' uomini sicuri codesta legione; essendosi mandata percio dal Mini-

stro della guerra ai Generali di Divisione dell' esercito francese la circo-

lare seguente: Parigi, 11 Aprile 1866. A senso della Circolare del 19
Febbraio scorso, i Francesi, che si presentano per entrare nella legione

romana, devono essere liberi dagli obblighi militari, imposti dalle leggi
sul reclutamento o sull' iscrizione marittima. Formulata in modo cosi as-

soluto, questa condizione rende difficilissimo il reclutamento, e vi e ra-

gione di temere che queslo corpo, i cui elementi devono essere diligen-
temente scelti, non possa essere compiuto nel numero di soldati prefisso,
che in uno spazio lontanissimo. Importa quindi di

aprire le sue file a can-

didati piu numerosi, in pari tempo che a volontarii degni della Francia

e della causa ch' essa rappresenta a Roma.
Con questo scopo, ho deciso che gli uomini, appartenenti alia riserva

delle classi del 1861, 62 e 63, saranno autorizzati a passare nella legio-
ne romana, a condizione di restare sotto le bandiere del Santo Padre fi-

no all'epoca, nella quale saranno liberati definitivamente dalla legge fran-

cese. Questo impegno sara contralto davanti il sotto-intendente militare,

secondo la formola indicata dalla circolare suddetta del 19 Febbraio.

Cosi il Governo francese puo dire con verita, che egli non si presta ad
un intervento mascherato; poiche permette 1' arrolamento nella legione
romana solo ad uomini inscritti nella riserva

,
e che non fanno parte del

suo esercito attivo.
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TOSCANA E STATI ANNESSI 1. Circolare del Guardasigllli, perche le doll matri-
monial! di pie fondazioni si diano anche per titolo di matrimonio pura-
mente civile 2.

Circplare
del Presidente del Ministri contro 1'Austria

3. Chiamata dei soldati di riserva 4. Amplissime facolta date per un
trimestre, dalle Camere al Governo, circa i proyyedimenti fmanziarii e

militari 5. Fervore del popoli d' Italia nell' anticipare il pagamento dei

balzelli 6. Decreto reale pel corsq obbligatorio dei biglietti della

Banco, Nazionale 7. Apprestamenti di guerra del Governo e del par-
tita d'azione 8. Decreto reale per formare un esercito garibaldino.

1. Chi non abbia al tutto smarrito il buon senso si guardera bene dal

dire, anzi ne pure potra pensare, che quei Vescovi, quegli ecclesiastic!,

que' pii cattolici, i quali per testamento legarono somme ingenti al santo

scopo di dotare povere fanciulle in circostanza di matrimonio, si propo-
nessero o fossero contenti di favorire con cio la turpitudine orribile del

concubinato. Or bene: a questo scopo furono qra deputate queste pie

fondazioni, con una circolare del Ministero degli affari interni del Regno
di Italia, in

yirtu della quale la concessione ed il pagamento di tali doti

di matriraonio si puq e dee fare, senza che consti del matrimonio reli-

gioso , anche a chi siasi impegnatq solo nei legami nefandi del concubi-

nato legale, sancito dal nwrvo Codice. Cio fu
fattp

con una circolare, spe-
dita dal degnissimo segretario generale dell'antico Fra Galdino del Fi-

schietio, e pubblicata nel n. 119 della Gazzetta ufficiale del Regno.
2. Gia da luuga pezza il Governo rivoluzionario di Firenze, rassicura-

to dall'alleanza francese che non permetterebbe mai, come si dichiaro al-

tamente piii volte a Parigi, che si tentasse il disfaciraento dell' opera sua

del 1859 e del 1860, si
allestiya

alia guerra contro I'Austria, per rapirle

quanto le resta di Stati in Italia. Percio sui cantieri e negli arsenali fran-

cesi ed americani si lavorava per conto dell'ltalia, con incredibile alacri-

ta, alia
costruzipne ed airarmamento di fortissime navi corazzate da

guerra; percio si erano forniti i magazzini d' armi, come dicono, di pre-
cisione

;
e percio si erano fatti debiti a furia, senza dar retta ai clamori

di chi non era conscio di quel che si preparava sotto mano. Solo aspet-
tavasi che la Prussia dal canto suo fosse pronta a concorrere, con guerra
fratricida in Alemagna contro la sua rivale, per favorire I'impresa italia-

na. Quando da Berlino, dopo i viaggi del Bismark a Parigi, si die il se-

gnale delle ostilita diplomatiche contro I'Austria, il Pepoli mosse subito

la sua interpellanza al La Marmora nella Camera di Firenze, per sapere
se giudicasse bastevoli ed appropriati al disegno i mezzi, di cui potrebbe

ayvalersi 1' Italia nel caso d' una guerra, che presto o tardi dovea scop-

piare contro I'Austria pel Veneto. E questo fu il primo lampo della pro-
cella. II Pepoli (

che per le sue attinenze, per la parte sostenuta nel ru-

bare le Legazioni al Papa, e per gli accordi stipulati sotto la coperta
della Convenzione del 15 Settembre 1864, dovea sapere quel che muli-

navasi) fece molto bene la sua parte nella scena parlamentare; come il

La Marmora fece egregiamente la sua, mostrando di essere corrucciato

di domande cosi indiscrete, alle quali non dovea ne potea rispondere.

Queste cose accadeano assai prima che il conflilto fra I Austria e laPrus
:

sia accennasse al termine a cui lo yediarao condotto; e gia fin d'allora si

iermaYano i provvedimenti militari da eseguire a momento opportune.



CONTEMPORANEA 489

Del restp
i viaggi del principe Napoleone, per quasi tulle le precipue cil-

ta d'ltalia, bastavano per se soli a far capire, che si enlrava in un perio-
do di maneggi e di fatli analoghi a quelli, che nel 1859 coslarono an'Au-
stria le rolte di Magenta e di Solferino, e la perdita della Lombardia.

Tuttavolta le pratiche furono condotle con arte si diplomatica, che il

Cavpur stesso redivivo non potrebbe disconfessarne il merito in opera
di dissimulazione e di furberia. Cosi avvemie che, quando I'Austria ebbe

conpscenza delle mine apparecchiatele, e gia pronte a scoppiare da due

parti al tempo stesso, in Alemagna ed in Italia, e voile percio mettersi

sulle difese, i
yeri provocatpri poterono diplomaticamente gridarsi pro-

vocali, minacciati, offesi, ridotti alia dura necessila di armarsi per non
essere

soyerchiati.
L'Austria sapea benissimo, che la Francia avrebbe riguardato come un

casus belli ogni suo assalto contro il presente regno d' Italia, opera delle

armi e della diplomazia francese. Non potea dunque concepire 1'idea di

muover guerra all' Italia. Malgrado di cio, imitando con grande astuzia i

procedimeuti ordinal! nei colloquii di Plombieres, onde si derivo la guer-
ra del 1859, si spero di trarre 1'Austria ad esser la prima a rompere le

ostilita
;
ed evidentemente con questo scopo si continua anche adesso ad

oslentare 1' entusiasmo di tutta Italia per la redenzione di Venezia, e la

magnanimita del Gpverno di Firenze, che si espone ai piu duri cimenti

per frenare gl'impeti della nazione e far rispettare i diritti internazionali.

Per mettere viemeglio I'Austria in
aspetto di assalitrice, il generale

La Marmora, presidente del Consiglio dei Minislri e Ministro degli affari

esterni, spedi ai suoi rappresenlanti presso le yarie Corti la Circolare

seguente :

Fireuze, 27 Aprile 1866. Signpr Ministro. E noto alia S. Y. come
in questi ultimi tempi le preoccupazioni del Gpyerno del Re e del Parla-

mento avessero soprattutto per oggetto il riordinamento deiramministra-
zione interna, non che le riforme e le economic da introdursi nelle fi-

nanze. I provvedimenti intesi a ridurre i pubblici pesi erano stati recen-

temente spinti, per quanto concerne 1'esercito, fino al punto cui consenti-

ya il piede di pace normale; il Governo del Re si era anche indotto a so-

spendere, provyisoriamente, le operazioni della leya ordinaria del 1866,

allorquando gravi complicazioni soprayyennero tra la Prussia e I'Austria.

II Goyerno del Re, senza punto sconoscere 1' importanza delle eyen-
tualita che potevano affacciarsi, non istimo tuttavia di dover distogliere
il paese dall'opera sua di consolidazione interna

,
e si limito a prender

taltini proyvedimenti elementari, che la prudenza impone ad ogni Go-
yerno in casi somiglianti. Cosi, egli ebbe naturalmente a riyocare le re-

strizioni eccezionali, da alcuni mesi arrecate
allp

stesso piede di pace, e
Jascio che avessero seguito le consuete operazioni della leva. Ognuno
ebbe agio di constalare, che yeruna concentrazione di truppe non ebbe

luogo in Italia
,
e che le classi di

riserya ed i soldati in congedo non fu-

rono richiamati sotto le bandiere. La piu perfetta calma non cesso di re-

gnare tra le nostre popolazioni ;
non fu visto prodursi per parte di pri-

vati incominciamento alcuno o preparazione d' imprese dirette contro i

territorii limitrofi.

Si fu in codesto stato di tranquilita e di riserva, e nel momento ap-
punto in cui erasi dapperlutto in attesa di un disarmo, che sembrava
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convenuto tra i Gabinetti di Berlino e di Vienna, che 1' Italia si vide

d'improvvisp fatta segno a minaccie dirette dell'Austria. II Gabinetto
di Vienna, in document! ufficiali, pretese contro 1'evidenza, che con-

centrazioni di truppe e chiamate di
riserye avevano luogo in Italia,

e trasse argomento da codeste supposizioni infondate, per continuare i

suoi armament! . II Governo austriaco non si limito a siffatte accuse,
colle quali poneva egli stesso 1' Italia in causa nella sua yertenza colla

Prussia : esso moltiplico i suoi apprestamenti militari, e diede loro, nel

Veneto, un carattere a noi apertamente ostile. Dal 22 in poi la chia-

mata di tutte le classi di riserya si effettua colla massiraa alacrila in

tutto rimpero; i reggimenti dei confini militari sono chiamati sotto le

armi ed
ayviati verso le province venete. In queste specialmente i prov-

Tedimenti bellicosi procedpno con straordinaria precipitazione; perfmo
disposizioni, che non soglionsi prendere se non a guerra gia comincia-

ta, yi si pongono in atto : cosi, per esempio, la spedizione delle merci
e del tutto sospesa sulle ferrpvie del Venetp, I'amministrazione militare

avendo riservato a se tutti i mezzi disponibili di trasporto, pei rnovi-

menti di truppe o del materiale da guerra.
Ella ha incarico, signer Ministro, di segnalare codesti fatti all'atten-

zione del Governo, presso cui ella e accreditato. Esso apprezzera, ne ho la

fiducia, i doveri che circostanze cosi gravi impongono al Governo del Re.
Si e fatto indispensabile, per la sicurezza del Regno, che le nostre

forze di terra e di mare, rimaste fmo ad oggi sul piede di pace, siano

senza ritardo aumentate. Prendendo quei provvedimenti militari, cui re-

clama la difesa del paese, il Governo del Re non fa che corrisppndere
al-

le esigenze della situazione, che gli e creata dall'Austria. Gradisca, ecc.

Firmato. LA MARMORA.
Non sappiamo quale impressione abbia dovuto fare nelle Corti stra-

niere questo documento cosi garbato. E probabile che tutta Europa non
abbia dimenticato quel che avveniva nel 1848; quando, alii 20 Marzo,
si assicurava oflicialmenle in Torino al conte Buol

,
ambasciadore d' Au-

stria, che le truppe, mandate alia volta del Ticino, aveano incarico sol-

tanto di impedire qualche moviaieuto popolare, contrario al diritto delle

genti ;
ad alii 24 il medesimo Governo, che cosi lealmeute osservava i

doveri suoi verso 1'Austria, pubblicava il famoso bando : / destini d' Ita-

lia si maturano, e, senza veruna dichiarazione di guerra, facea marciare

1'esercito sup in aiuto de'sollevati di Milano, e perseguitava gli Austriaci

iino al Mincio. Molto piu e probabile che non siasi dimenticato cip
che ac-

cadde nel 1860; quando, nel Settembre l
,

si facea rassicurare diplomati-
camente la Santa Sede, che le truppe raunate nelle Romagne ed in Tosca-

na stavanp li solo per frenare ed impedire ogni invasione di Garibaldini

negli Stati della Chiesa
; e, pochi giorni dopo, le stesse truppe regplari

Invadeyano a tradimento le Marche e 1' Umbria, compivano 1' assassinip
di

Castelfidardp ,
e volavano in aiuto di Garibaldi contro il Re di Nappli ,

i

cui ambasciadori trattayano intanto a Torino d' un' alleanza offensiva e

difensiva col Governo di S. M. il re Vittorio Emmanuele II. Laonde puo
dubi tarsi che non sia stato generale il convincimento, che nel caso prescn-
te sia proprio 1'Austria il lupo, che perfidamente cerchi pretesli nelle tor-

bide acque del ruscello, per divorare rinnocentissimo agnello di Firenzc!

\ Civiltd Cattolica, Serie IV, Vol. VIII, pag. 317.
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3. Checche sia di cio
,
la ministeriale Opinions di Firenzc, diario del

Governo, alii 29 Aprile bandiva qual dovesse mostrarsi il Gabinetto

nelle present! congiunture; e senza verun'ambage dichiarava: non do-

versi badare a qualita di raezzi, purche si vincesse. Ecco le sue parole :

II suo dovere e di sincere
;
e quando cio abbia fatto

,
lo assicuriamo

che nessuno sofistichera sul modo, raerce del quale sia riuscito . Sicchk

menzogne e tradimenti, quanto ne voletee potete, purche si Tinea! EC-

CO i principii dei ristauratori della morale!

II Ministrp della guerra, generate di Pettinengo , procedette in forma

di onesto militare
;
e nel cniamare alle bandiere la seconda categoria

delle cerne del 1844, poi le classi di riserva e dei militari in congedo il-

limitato
, dichiararo che trattavasi della difesa nazionale. II qual modo

di dire si intende da tutti ,
come equivalente a quest' altro : si tratta di

far guerra all' Austria, per compiere I'unita italiana. Con altro bando,
riferito anche u^W Opinions n. 119, si prescrivea un termine di nq-
Ye giorni in tutto, per la raunata dei soldati delle varie classi ed armi,

cosi che parte si dovesse trovar riunita al quinto, parte al settimp,
ed il

restp
al nono giorno dopo la pubblicazione del bando, fatta alii 29 di

Aprile.
4. Ma per fare grossa guerra bisognavano centinaia di milioni ,

e fa-

colta di spendere senza scrupoli per le armi e fortificazioni occorrenti. II

Governo domando i milioni e le facolta alia Camera, nella tornata del 30

Aprile, cominciando dall'approvazione delle fortificazioni di Cremona. II

garibaldino Bixio
dichiarp

: che guardava queste fortificazioni di Cre-

mona come una provocazione all' Austria
,
e se ne compiaceva col Go-

verno italiano e le approvava pienamente. E cosi fece anche la Camera
tutta che, a votp unanime, senz'altra discussione, sanci le spese occorren-

ti. Poi sali in bigoncia il ministro Scialoia
;
che con poche parole espose

Ja necessita di lasciare
, per legge speciale ,

le mani libere al Governo
onde provvedere nelle presenti congiunture, npn gia coi mezzi consueti,

ora al tutto insufficient!
,
ma con quelli che il corso prpssimo degli e-

venti puo chiarire piu opportunamente immediati ed utili . Per salvare

il
decorp si dissero quattro parole sul bisogno di disaminare la proposta

negli ufficii, purche si facesse presto ;
e

p*i
fatto la sera stessala Camera

si riaduno per udire la relazione del Boggip, che dichiarava essersi avute

dal Gabinetto le piu soddisfacenti spiegazioni, e doversi la chiesta legge

approvare senz' altro. E di fatto si venne senz' altro a'voti. Erano pre-
senti e votaronp 254 onorevoli

;
e tutti, un solo eccettuato, furono pel si.

II Governo si affretto di pubblicare ,
il 1. di Maggio, dopo avuta nel

giorno stesso dal Senato 1'approvazione egualmente unanime, la seguen-
te legge:

A tutto il mese di Luglio 1866, e data facolta al Governo del Re di

ordinare le spese necessarie alia difesa dello Stato, e di provvedere con

mezzi straordinarii ai bisogni del tesoro, fermo rimanendo 1'assetto delle

imposte quali furono, e saranno votate dal Parlamento.

Questo era come il compimentp delle gia amplissime facolta concedu-

te al Governo, a yoto quasi unanime delle due Caraere, circa 1' esercizio

prouvisorio del bilancio fino a tutto il Luglio del 1866
,
nei termini es-

pressi dalla seguente legge, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 30

Aprile :
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Art. 1. Sino a tutto il niese di Luglio 1866, il Governo del Re riscuo-

tera le tasse ed imposte di ogni genere, secqndo le leggi in vigore, fara

entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono do-

vuti, ed e autorizzato a pagare le spese ordiuarie dello Stato e le straor-

tlinarie che non ammettqno dilazione
,
e quelle che dipendono da leggi

ed obbiigazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel proget-
to di bilancio pel 1866, con le modificazioni successive presentate al

Parlamento, e contenendosi, quantp
alle spese, nella misura ivi stabilita.

Art. 2. E confermata la facolta accordata al Ministro delle finanze

coll'art. 2 della legge 21 Dicembre 1864 n. 2065, di eraettere Buoni del

tesoro
finp

alia soinma complessiva di 200 milioni, la cui decorrenza nqn
sia maggiore di un anno, a quell' interesse che il Governo credera piu

opportuno, e che dovra esser noto al pubblico.
5. Queste leggi davano al Governo la facolta di spendere come e

quanto gli paresse utile
;
ma non gli davano i denari da spendere ,

che

bisognava necessariamente ricavare o da nuoyi balzelli
,
o da imprestiti

levati a forza sui cittadini, q da imprestiti di capitalist! stranieri. Ma
questi pareano pqco disposti ad avventurare i loro milioni sul credito

d' uno Stato, il cui consolidate venne scadendo fino al 38 per 100
;
e chie-

devano, dicesi, fino il 60 per cento di lucro. Un imprestito sforzato, im-

posto ai privati, pqtea gittare assai malcontento. Nuovi balzelli, per esem-

pio quelli propqsti
dallo Scialoia in uno schema di legge, modificato poi

dalla Commissione della Camera come puo vedersi nella Nazione del 2

Maggio ,
erano spedienti d' incerta riuscita , e venivano troppo lenti al

bisogno. Sarebbe rimastq quello di far anticipare i balzelli del venturo

anno 1867
,
come nel Dicembre del 1864 si ottenne 1'anticipazione del

tribute prediale del 1865.

Ma 1'esperienza fatta appunto nel 1864 dovea dissuadere dal ritentare

la prova nel 1866. Imperqcche (
come risulta da una prolissa e minula

Relazione con allegati, distribuila di questi giqrni agli onorevoli della

Camera) quando si tento quella avyentura,
a cui, per la spontaneita dei

contribuenti nell'accorrere ad anticipare il tribute
,

si voile dare nome e

valore di nuovo plebiscite, la cosa riusci ad effetto contrario. Di fatto po-
chissimo si trasse direltamente dai contribuenti, e fu giuocofqrza piglia-
re il resto dai comuni e dalle province, lasciando poi alle amministrazioni

comunali e municipali il fastidio di farsi rimborsare dai loro amministrati

le somme tolte a prestanza con enormi usure
,

e date al Governo. Ed
.invero 1'imposta fpndiaria

erariale ,
dice YVnitd Cattolica del 28 Apri-

le , che dovea anliciparsi in Dicembre 1864 ascendeva alia somma di

121,480,100 lire e 21 centesimq.
I contribuenti, che dovevano rispondere

al plebiscite, quanti milioni anticiparono di questi cento ventuno e mezzo?
Ne anticiparono quarantadue soltanto (lire 42,303,430.44) : tutto il resto

fu anticipate dai comuni e dalle province. I comuni anticiparono lire

26,221,552 e cent, 07; le province anticiparono lire 28,098,887.82; gli

agenti della riscossione anticiparono lire 639,788 e cent. 31. E tutte que-
ste anticipazioni non

formaronq
ancora la somma richiesta, ma sole lire

101,395,398 e cent. 84, sicche, per confessione del Ministro, restano ad

esigersi lire 20,093,701.37. Che vi pare adunque di questo plebiscite?
A noi pare che potrebbe menarsi vanto dell'anticipazione dell'impo-

sta fondiaria: 1. se fosse state libero di anticiparla o no; 2. se non si
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fosse promesso nessun vantaggio pecuniario a coloro che 1'anticipavano,
ne minacciata nessuna pena a chi non 1'avesse voluta anticipare; 3. se

se tutti i contribuenti 1'avessero anticipata. Ma la cosa ando tutta al ro-

vescio. Si domandarono con lusinghe e con minacce cento venlun mi-

iione e mezzo , e se ne ottennero dai contribuenti soli quamntadue ,
e

questo e lo splendido plebiscite.
Sarebbe adunque stato stolto ed inutile il tentative d' un altro cotale

plebiscite. Ed il riuscimento del Consorzio nazionale avea cio dimostrato

ad evidenza.

6. Era pure fallito al Governo il tentative di ayere, dalla adunanza
dei bancbieri raccoltisi in Firenze, Y imprestito di 200 milioni, da noi.

mentovato a pag. 234. Si ricorse pertanto allo spediente piu efficace e

facile
,

di prendere cioe i dcnari dove stavano , mettendo in loro vece
della carta. E questo fu fatto col seguente decreto reale, steso sotto lo

stesso giorno 1 di Maggio, in cui la Camera avea date al Governo quelle

larghe facolta
,
e pubblicato alii 2

,
con la firma del Re e del ministro

Scialoia.

In virtu delle facolta, concedute al Governo del Re colla legge del

1 Maggio 1866 n. 2872; sentito il consiglio dei Ministri; sulla proposi-
zione del Ministro delle finanze, abbiamo prdinato ed ordiniamo quanto
segue :

Art. 1. La Banca nazionale (nel regno d' Italia) dara a mutuo al le-

soro dello Stato la somma di duecento cinquanta milioni di lire, aprendp
a tal fine un conto corrente col tesoro medesimo. Per questo mutuo il

tesoro corrispondera alia Banca 1' interesse in ragione dell' uno e mezzo

per cento, pagabile a semestri maturati.

Art. 2. Dal giorno 2 Maggio, e sino a nuova disposizione, la Banca
nazionale suddetta e sciolta dall' obbligo del pagamento, in denaro con-

laiite ed a vista, dei suoi biglietti.

Art. 3. I biglietti della Banca saranno dati e ricevuti come danaro
contante per il loro valore nominale, nei pagamenti effettuabili nello Sta-

to, tanto tra 1' Erario pubblico ed i privati, societa e corpi morali d'ogni

natura, per qualsiasi titolo, ed anche in conto e saldp di tributi e presti-

ti, quanto tra privati o societa, e corpi morali d'ogni natura tra loro vi-

cendevolmente
,
nonostante qualunque contraria disposizione di legge e

patto convenzionale.

Art. 4. II Banco di Napoli ,
il Banco di Sicilia

,
la Banca nazionale

toscana e la Banca toscana di credito per 1' industria e pel commercio
d' Italia, continueranno rispettivamente ad emettere fedi di credito, po-
lizze e biglietli secondo i loro statuti. A scelta degli istituti che li emet-

tono, questi titoli sono rimborsabili in denaro o in biglietti della Banca
nazionale, di cui all' articolo 3.

Art. 5. Almeno due terze parti della massa metallica che ciascuno

degli istituti indicati all' art. 4. deve avere in confronto della propria
circolazione, rimarranno immobilizzate. La quantita di massa metallica

immobilizzata sara fatta constare mediante processo verbale di verifica-

zione da commissioni composte dal Rappresentante locale del tesoro, dal

Presidente della Camera di Commercio del luogo, dal Direltore della se-

de o succursale della Banca nazionale e dal Direttore dell' istituto di cui
si veritica la massa metallica.
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Art. 6. Sino alia misura della somma immobilizzata
,

la Banca na-
zionale (nel regno d' Italia) dovra, sulla dimanda di ciascuno degl' isti-

tuti summenzionati, rispettivamente fornire loro biglietti suoi proprii, con-
tro ricevuta munita del visto dell' ageute locale del Tesoro

; questi bi-

glietti terranno luogo della massa metallica Jinmobilizzata, e non potran-
no servire di fondo per nuove emission}.

Art. 7. Le fedi di credito, e le polizze del Banchi di Napoli e di Si-

cilia sarannp date e ricevute come danaro
cqntante per il loro Yalorc

nominate nei pagamenti effettuabili nelle province napplitane e sicilianc

rispettivamente, tanto tra 1' erario pubblico ed i privati, societa, corpi
morali per qualsiasi titolo, ed anche in conto o saldo di tribuli o prestiti;

quanto tra privati e societa e corpi morali yicendevolmente tra loro, no-
nostante qualunque contraria disposizione di leggep patto convenzionalc.

Art. 8. La somma del valore dei biglietti in circolazione della Ban-
ca nazionale

(
nel regno d' Italia) non potra eccedere quella tissata dai

suoi statuti. Non entrera nel calcolo della somma suddetta, il valore dei

biglietti del mutup al tesoro
,

di cui all' art. 1 del presente decreto
,
ne

quella dei biglietti che dara agli altri istituti di credito, secondo 1' art. 6

precedente.
Art. 9. La Banca nazionale, e gli altri istituti indicati nell' Art. 4,

non potranno variare il saggio dello sconto senza 1'autorizzazione del Mi-
nistro delle Finanze.

Art. 10. II Ministro delle Finanze potra, depositandq presso gl' isti-

tuti di credito, di cui all'Art. 4, biglietti dalla Banca nazionale pagati al

tesoro, pel mutuo di cui all'Art. 1, farsi rilasciare rispettivamente da cia-

scuno di essi istituti egual valore in titoli loro proprii.
Art. 1. II Goyerno del Re ha la facolta di vigilare sopra Y ammini-

strazione degl' istituti di credito, di cui si parla nel presente decreto
;
di

riscqntrare
le loro operazioni,e di ppporsi alia esecuzione delle delibera-

zioni e dei provvedimenti contrarii ai loro statuti, alle leggi ed agl'inte-
ressi dello Stato.

Art. 12. Con altri decreti reali sara ordinata la vigilanza ed il ri-

scontro, di cui si parla all'art. precedente, e provveduto a quauto altro

occorre per 1'esecuzione del presente decreto.

Sembra manifesto che, in virtu degli art. 5. e 6., il Goyerno pqssa
sostituire carta alia somma metallica immobilizzata negli altri Banchi

,
c

cosi quasi raddoppiare la somma dell'imprestito forzato che si piglia tut-

to da se. E per tal modo la intese la Gazzetta di Firenze, che spiego tal

provvedimento, coH'intento che il Governo possa, qiiando gli occorra,

prendere la massa metallica, e dare in cambio dei biglietti. Tal faccenda

non potea andare a sangue agli azionisti di codesti Banchi, e potea far

crescere
Ip sgomentp. Onde YOpinione del 4 Maggio si affretto di smen-

tire quell'interpretazione e negare quella ipotesi,"come insussistente, con

le seguenti parole ;
dalle quali mettiamo pegno di cento contro uno, che

tutti rimasero convinti del
cpntrario.

Siffattp apprezzamento e, a nostro avviso, inesatto e fallace. La im-

mobilizzazione delle masse metalliche serve, dall'un canto ad impedireche
il danaro sonante si nasconda od esca dal regno, e dall' altro a stabilire

una guarentigia pei portatori dei biglietti. Con questo provvedimento la

riserva della Banca nazionale viene virtualmente aumentata delle masse
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metalliche che s' immobilizzano presso gli altri istituti di credito. E cio

|)reme di far notare, si per mostrare 1' importanza e solidita delle garan-
tie slabilite, si per antivenire erronei giudizii, die polrebbero essere sfrut-

tati dalla paura.
Nella tornala del 4 Maggio pareccbi Deputati mossero querela al Mi-

nistero nella Camera, contro codesto Decreto del 1. Maggio, come ro-

vinoso per i banchi di Toscana e Napoli, anzi di tutti quelli d' Italia. Ma
10 Scialoia si schermi, dimostrando quello essere stato il men disastroso

dei possibili provvedimenti nelle presenti congiunture; dichiaro alto, che

gli Italiani debbono pensare ,
non essere ancora terminate il tempo dei

sacrifizii; e conchiuse scongiurando gli onorevoli a non dare 1' ultimo

crollo al credito pubblico, con metter fuori cotali dubbii e siffatte contro-

Yersie. La Camera, non potendo altro, si rassegno, e passo aWordine del

yiorno puro e semplice.
Tutti i giornali, e specialmente quelli del Ministero, bandirono senza

riserva, che il voto dato dalla Camera pei provvedimenti finanziarii, ed
11 conseguente Decreto del 1. Maggio pel corso forzato dei biglielti della

Banca nazionale, equivalevano ad una dichiarazione di guerra. E Y Opi-
nione del 3 Maggio disse tondo : Esso e il provvedimento di guerra piii

aperto, piu decisiyo, che sia stato adottato finora .

7. Ma ben altri, niente meno aperti e niente meno decisivi, furono i

provvedimenti di guerra, che, con mirabile accordo si fermarono dal

Governo e &a\partito d' azione. Questo ebbe piena licenza di far dimo-
strazioni

, arruolare
yolontarii ,

ed organare bande di corpi franchi da
raettersi sotto gli ordini supremi del Garibaldi, richiamato dalla Caprera.
Quelio noleggio molte navi di commercio pel trasporto delle truppe; rin-

tbrzo e fece marciare yerso le province settentrionali gran parte delle

Hiilizie regolari delle meridionali; concentre 1'armata navale a Taranto,
d'onde potra e servire di scoria ad una spedizione di Garibaldini sulle

coste dell'lstria o della Dalmazia, e condursi all'assalto di Pola e di Ye-

nezia; incorporo subito nei reggimenti di linea le reclute novelle, non
ctirandosi d' insegnar loro punto altro che il maneggio del fucile

;
distribui

alle batterie di artiglieria ed ai reggimenti del treno i cavalli, che sot-

tomano e per via di sensali comperava gia da due mesi
; ordino il con-

centramento di varii corpi d'esercito nei luoghi disegnati per l'assalto e
la difesa

, aspettando i cenni di Parigi per avyenturarsi al primo o limi-

tarsi alia seconda.
I cenui di Parigi paiono propizii alia rivoluzione ,

se si lien conto del

modo di parlare del Constitulionnel, della France, della Patrie, del Pays,
dei giornali ufficiosi insomnia, tradotti percio con molto amore della Gaz-
zctta ufficiale del Regno d' Italia. I quali con quell' artificio di frasi che
o loro proprio , s'ingegnano di provare: che Teramente 1' Italia non e in

colpa del presente disturbo, perche gli armamenti inopportuni dell' Au-
stria rendettero necessarii quelli dell' Italia; e cosi giustificano per indi-

retto il contegno della rivoluzione, e dispongono gli animi del pubblico
in Francia a gittare il torto sull' Austria. Ma i cenni ufliciali (appunto
come nei principio del 18o9 rispetto all'Austria, e come nei 1800 rispettq
agli Stati della Chiesa e del Regno di Napoli) consigliano, agli esecutort
dei disegni rivoluzipnarii , prudenza , temperanza , pratiche di componi-
mente e di pace. Di che diremo a suo luogo.
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II Gabinetto di Firenze gia da gran pezza pralicava quest! consigli,
in quanto possono significare che si faccia pure, ma alia sordino,, con

segretezza, quanto occorre per assicurare il colpo quando sia giunto
1'istante di darlo, evitandogli inutili schiamazzi; e percio tutto era dis-

posto per muovere 1'esercito ed organare i Garibaldini in corpi franchi.

Tuttavia prima di schierar questi in pubblico e mettere loro le armi in

pugno, era prudenza di aspettare, che rAustria avesse
fqrnito qualchc

altro pretesto di venire a questa esplicita dichiarazione di guerra. E di

cio non sapeano darsi pace i Garibaldini che, massime a Firenze, fecero

tumultuose dimostrazioni, onde il Prefetto ed il Sindaco ebbero ad esor-

tarc, con ampollosi bandi, i cittadini a tenersi tranquilli. Con cio si ac-

quisto, anche verso la diplomazia, e massime verso i consiglieri di Pa-

rigi, il merito di saviezza e di moderazione, e la lode di sapere e volere

por freno ai moti incqmposti e pericolosi alia quiete pubblica; sebbene
abbiasi ogni raotivo di sospettare che, tanto i moti incomposti quanto i

bandi per sedarli, fossero effetto d'un'armonia prestabilita, ed una sec-

na concertata dopo che si era ricevuto il la della canzone.
Infalti la ministeriale Opinione, parlando al Diritto per essere inte-

sa da tutti, stampo, alii 7 Maggio, alcune spiegazioni ufficiose circa 1'ar-

mamento dei
yolontarii, e 1'indugio che trascorrera prima di venire ai

falti; le quali imporla di riferire a verbo, come docjumento storico.

Auche il Diritto ammetle rinopportunita di radunare tosto i volon-
tarii. Cio

ch'essp richiede e, che si facciano i preparativi pel corpp di vo-

Jontarii. Ma sa il Diritto se questi preparativi si facciano o non si faccia-

no? Si hanno da fare pubblicamente, senza alcuna di quelle cautele, che
la prudenza piu volgare consiglia? Neppur il Diritto lo pretende, che

anzi
scriye espressamente , potersi e doversi fare con quiete, alia sordi-

na, quasi con segretezza. Ma se gli apparecchi si hanno da compiere a'la

sordina, chi puo affermare che siano trascurati?

Quello che deve premere al Governo ed al paese e, che i volontarii

siano raccolti soltanto allorche siano esauriti tutti i tentativi, che la di-

plomazia fa in questi giorni, ed il Governo possa liberamente dare le ul-

tinie disposizioni militari, senza nuocere ad una posizione diplomatic^
che noi abbiamo ragione di giudicare eccellente.

(i L'arruolamento de' volontarii e la guerra dichiarata. Questo almeno
e il significato che ayrebbe in Europa. Or supponga il Diritto, che siano

ancora aperte trattative con estere Potenze, non per la pace, ma per ac-

cordi di guerra, per trattati di alleanza: qual liberta d'azione rimarreb-

be al Governo italiano, quale autorita per difendere certi interessi ed otte-

nere certi vantaggi, ove gli altri Governi, con cui negozia, lo vedessero

circondato da volontarii impazienti ed in tali condizioni da non potere
attendere? Non si tratta tanto di non inquietare la diplomazia, quanto di

non danneggiare i nostri piu vitali interessi, e di non compromettere ii

nostro avvenire, chiudendoci fuor di tempo ogni uscita.

Puo darsi che queste cose siansi scritte solo per alloppiare i troppo
furibondi

;
ma da esse, quando fossero ben fondate, si dovrebbe inferire

che I.
8

il Governo di Firenze, oltre 1' alleanza colla Prussia, spera di

conchiuderne altre piu poderose, 2. che i
Pqtentati,

con cui tratta a tal

fine, hanno bisogno di poter dire, che 1' Italia e savia, magnanima, pa-

ziente, moderata, energica controgli eccessi rivoluzionarii ;
3. che Tin-
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dugio e amraesso, non per lasciar tempo e modo a componimento pacifi-

co, ma solo per assicurare meglio i risultati d'una guerra gia risolula ad

ogni costo. Or qual e il Potentate, la cui alleanza vantaggiosa si spera a

Firenze?

Tutlavia il Diritto, del di 7 Maggio, moslro di non essere punlo satis-

fatto di cotali prospeltive lusinghiere; teme gl' indugi ; sdegno le prati-
che della diplomazia, e dichiaro inutile il dar retta agli uflizii de' media-
tori stranieri che si

pffrono
a far da Mercurio

,
andarido di qua e di la

col caduceo invollo in fronde d'ulivo. Qual altra base potrebbero avere

cosiftatti negoziati, se non che Yenezia? Qual altra condizione potrebbe

porre un Governo italiano all*Austria, fosse pure in uu Congresso, se non

questa : Esca d'ltalia o combattal Se per avventura ci fosse un uomq al

Governo italiano, capace oggi di tenere all' Austria un altro linguaggio,
sia pure avvolto nelle dorature delle formule diplomatiche , quell' uomo,
ne siamo certi, sarebbe, a furore dipopolo, sbalzato dai finestroni di Pa-
lazzo Vecchio sul lastricato della Signoria. x

Questo e parlar chiaro ! Ma ci pare al tuito inutile, dove non fosse una

parte ben concertata di commedia. Imperocche gia il Ministcro ha falto

capire, che non si pensa punto ad altro, che a fare appunto quel che yuole
il Diritto. Infatti la ministerialissima Nazione del di 6, discorrerido ap-

punto dell'ipotesi assurda,che 1' Austria si offerisse a cedere spontanea-
niente al Rcgno d' Italia le province che

ancpra possiede nel Lombardo-

Yencto, diceva proprio cosi: D'altronde e evidente che le cose son

giunte ormai al punto, che anche alia stessa proposta della cessione del-

le nostre province ,
1' Italia dovrebbe rispondere: E Iroppo tardi! Noi

aspettiamo quindi, senza la minima inquietudine, 1'esito di qualsiasi pra-
tica

, che si potesse tentare dalla Diplomazia ,
sicuri che il venirne alia

suprema ragione delle armi e ormai divenuto una necessita.

Parlerebbe cosi un diario ufficioso, se 1' Italia
,

oltre 1' alleanza della

Prussia, non fosse sicura d' aver qualche poderoso tutore che 1'assicuri

allespalle?
8. L'Opinione alii 7 dimostrava, come abbiamo riferito teste, che un

decreto per arruolamento di volontarii sarebbe la guerra dichiarata. II

di seguente, 8 Maggio, la Gazzetla
ufficiale

del Regno pubblicava ap-

punto un Decreto reale, in virtu di cui e approvata la formazione di 20

battaglioni di volonlarii
,
sotto la bandiera nazionale, vincolati da giura-

mento di fedelta al Re, e da obbligo di sottostare alia disciplina militare.

Ne avra il comando, con dipendenza dal Ministero della Guerra, e sotto

gli ordini del capo supremo dell'esercito, il Garibaldi. Gli ufficiali e gra-
duati ed i soldali di quelle bande spno pareggiati in tutti i vantaggi ,

alle truppe regolari ;
e dovranno militare per un anno

;
ma potranno es-

sere sciolti anche prima, con proporzionato compenso di paga. Dunque
non solo la guerra e certa, ma gia dichiarata, per confessione ministe-

riale, dall' Italia assalitrice all' Austria che sta ancora sulle difese. Cio

dimpstra qual valore si abbiano le dichiarazioni categoriche mandate a

Parigi, che accenneremoaltrove, ed alle quali il Rouher sdegoavasi che
non si desse la debita fede!

Serle 17, vol. \1, fasc. 388. 32 12 Maggio 186(5.
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II.

COSE STHANIERE.

IMPERO D'AUSTRIA 1. Secondo indirizzo delleCamere ungheresi ; risposta del-
F Imperatore 2. Dispaccio spedito, sotto il 18 Aprile, a Berlino, pel re-

ciproco disarmaments 3. Provvedimenti railitari nel Lombardo-Vene-
to 4. Dispaccio del 26 Aprile a Berlino, per dicbiarare il contegno del-

1'Austria verso 1' Italia.

1. Gli sforzi reiterati, longanimi, animati da uno spirito di concilia-

zione e da una lealta che merito I'ammirazione degli stessi avversarii,
oode 1' Imperatore d'Austria si studio di venire a pieno e stabile compo-
nimento della quistione costituzionale fra 1'Impero e 1'Ungheria, non
vennero fmora coronati daH'inteso risultato. E forse appunto il timore

che questo si ottenesse, e cosi ne fosse ringagliardilo 1'lmpero, die la

spinta ai nemici dell'Austria per accelerare 1' etfeltuazione dei loro dise-

gni ostili, e suscitare contro di essa i presenti grayissimi conflitti. Ma se

non si pote conseguire 1'assetto legale e la concordia, a dir cosi, ufficiale

tra i capi dei dissident! ungheresi ed il Governo di Vienna, ben si puo
aiTermare con tutta certezza che 1'Iraperatore riconquisto Taflelto del po-

polo tutto del reame di santo Stefano; e che le provocazioni del Bismark
c del La Marmora, e di chi sta dietro a loro, giovarono moltissimo al-

1'effetto di assicurare all' Austria il concorso volonteroso e raagnanimo
del valore ungherese ; poiche di niuna cosa paiono tanto bramose quelle
ibrtissime rnilizie, quanto di dare una lezione sul campo di battaglia ai

soldati di Guglielmo I e di Yittorio Emnianuele II.

Ma la quistione legale dei rapporti fra Vienna e Pesth rimane quasi
allo stesso punto che sei mesi addietro. II rescritto imperiale, con cui

Francesco Giuseppe rispose agli Indirizzi delle Camere dei Magnati e

dei Deputati, non basto a smuoverle dalle loro pretensioni di vedere for-

malraente riconosciuta la rigida continued del diritto, e convalidate le

Jcggi del 1848, e fondata sovr'esse la concordia da stipularsi. Di che,
con nuovo Indirizzo, replicarono le istanze, espresse dal Deak, e presen-
tate a Vienna per mezzo d'una Deputazione. La quale fu ricevuta dal-

V Imperatore, che ascolto benignamente i discorsi del barone di Sennyey
e del cpnte Andrassy, che accennavano i

yoti svolti prolissamente nel-

Ylndirizzo votato dalla Camera dei Deputati, ed accettato anche da quel-
la dei Magnati a pluralila di soli quattro suffragi. La Gazzcttadi Vienna

pubblico i discorsi di que' signori ;
dei quali ci basta allegare un periodo

detto dall'Andrassy, che fa a proposito pei tempi che corrono. Egli adun-

que disse cosi: Con intera fiducia gli Stati, che rappresentano I'Unghe-

na, sperano di vedere Vostra Maesta aderire alia loro preghiera, ed atfret-

lare ed assicurare il momento nel quale, colla realizzazione dei principii

costituzionali, la nazione ungherese, la quale non ha desiderip piu arden-

le, possa ritornare quindi innanzi, come fa nel passato, il piu fermo ap-

poggio del trono e ricuperare tutla la sua forza .

L' Imperatore ha risposto: lo prendero in cpnsiderazione
Ylndirizzo

della Dieta ungherese, ed ho la speranza che gli Stati, penetrati dell'im-

portanza d'unamissione che si annuncia come 1'inaugurazione d'una era

novella , si indurranno a sottomettere cio che essi avrannq risoluto cir-

ca gli affari interni (il cui accordo soddisfacente e duraturo importa mol-

tissimo) alia forza, al benessere di tutta la monarchia e del mio caro re-
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gno d'Ungheria. Yogliate, del resto, dare ai vostri mandatarii 1'assicura-

zione della mia benevolenza reale e delle mie intenzioni inalterabilmen-

te paterne ,

2. Riraane dunque sospesa, differita Dio sa fmo a quando, per le pre-
sent! congiunture di doppia guerra da sostenere contro potent! nemici

esterni, la tanto bramata concordia fra 1' Austria e 1' Ungheria. I sacrifi-

zii fatti a Vienna per rimovere codesti cimenti di guerra ,
non valsero a

nulla. Non giova dissimulare, dice 1' Independance Beige del 29 Apri-
le: il corso degli eyenti conduce irresistibilmente alia guerra. La mode-
razione dell' Austria non le valse a nulla

; invanp essa accetta di disar-

marsi in Alemagna, anche con le condizioni umilianti che le si vogliono

imporre. Ora si rjretende a Berlino, come condizipne sine qua non, chc

1'Austria raetta giu le armi anche nel Yeneto. Egli sembra, dicea un co-

tale, che si doraandi conto all'Austria perfino di questo reato, di mostrar-

si doe disposta a chiedere scusa !

Affinche si vegga se avesse ragione o torto chi la discorreva a questo
modo nel citato

diarip liberalissirao, crediarao opportune di riferire intic-

ro il dispaccio, da noi accennato nel precedente quaderno, con cui 1' Au-
stria si offeriva ad essere la prima a disarmare in Alemagna , per dare

alia Prussia un pegno delle sue intenzioni pacifiche; il quale era del te-

nore seguente :

Vienna 18 Aprile. Per ordine ricevuto, il barone di Werther mi ha
comunicato la risposta , qui unita in copia ,

del regio Gabinetto prussia-

np, in data di Berlino 15 corrente, al dispaccio ch'ebbi 1'onore di comu-
nicare a V. E. il giorno 7.

Come non sara sfuggito al regip Gabinetto, questa nostra dichiara-

zione del 7 acquisto la sua significazione piu essenziale dalla conseguen-
za tratta, che, secondp 1'assicurazione data scambievolmente da ambi-
due gli alti sovrani

,
di non ayere in mira alcun atto offensive

,
e cessa-

to qualunque motive di misure preparatorie militari, ed e divenuta ozio-

sa qualunque discussione sulla priorita degli armamenti eventualmente

eseguiti. Cionpndimeno la replica del sig. conte di Bismark coutinua

questa discussione. S. M. 1'lmperatore, nostro graziosissimo signore,
non puo scorgere in cio vero mezzo di riuscire a quello schiarimentp
dello stato delle cose, ch'e tanto necessarip; e percio la Maesta Sua mi
ha dato facolta di presentare alle risoluzioni del Governo di S. M. il Re
di Prussia la seguente proposta:

II regio Governo conosce, per le comunicazioni fattegli apertamente
e direttamente da me stesso, che in Austria ebberp luogo parziali traslo-

camenti di truppe, e che parecchi corpi di truppe si mossero verso il no-

stro confine nord-ovest. S. M. 1' Imperatore si 3ichiara ora pronto a re-

vocare, mediante un ordine da rilasciarsi il 25 corrente, questi trasloca-

menti che, a quanto crede il regio Governo
, favoreggiano un assetto di

guerra contro la Prussia
;
come a sospendere le misure a cio relative

,

quando S. M. avra ricevuto dalla Corte di Berlino la precisa assicura-

zione, che nel medesimo giorno, o almeno nel giorno susseguente, un or-

dine
regip ripristinera 1' anteriore

statp
di pace regolare di quelle parti

dell'esercito, che dal 27 corrente acquistarono una forza maggiore.
Mediante questa offerta, il Governo imperiale crede fare tutto quel-

lo che dipende dalla sua volonta, per procurare all'ayvenuto
scambio di

pacifiche dichiarazioni quel seguito di fatto, che corrisponda al medesi-
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mo. Yoglia Y. E. esprimersi in questo seaso col signer presidente del

regio Ministero, e raccoraandare lo spediente offerto dal presente dispac-
cio a quel serio apprezzameuto, che noi potremmo invocare nel modo

piu indubbio, per questa novella proya dell amore dell'Austria per la pa-
ce. Ricevete, ecc. MENSDORFF.

3. Ma in questo mezzo
('Austria ebbe forse certa notizia deli' alleanza

pattovita, se non anche stipulata formalmente tra 1' Italia e la Prussia, e
dei preparativi guerreschi che intanto si faceano chetamente iu Italia

;
e

credette di potere meltersi sulle difese nel Yeneto, senza incorrere taccia

di malafede verso la Prussia in Germania; tanto piu che, se veramente

quell' alleanza non sussisteva, il Gabinetto di Berlino non potea avere a

male, che I'Austria si rassicurasse verso i tentativi dell' Italia. E fors'an-

che per accertarsi della sussistenza dell' alleanza
, pose mano a provve-

dimenti militari di valida difesa
, pei quali dovea restare indifferente la

Prussia
, se 1' alleanza era una favola

,
e commoversi per contrario se

quella realmente era pattovita.
Laonde comincio col ristabilire

1'phbligp
della revisiope

dei passapor-
ti al passo di confine tra il territorio ilaliano e le province imperial! in

Italia
; poi mando nel quadrilatero rinforzi ragguardevoli di truppe; chia-

mo alle bandiere i soldati italiani di riserva e fi fece partire verso le pro-
vince interiori; comincio a mettere in assetto di difesa le sue fortezze;

sospese le corse delle ferrovie a servigio del commercio, per valersene

a trasporti militari; diede opera ad armare le navi da guerra erinforza-

re Pola e Yenezia.
A questo punto 1'aspettavano i suoi nemici

;
1' Italia comincio a grida-

re che I'Austria si apprestava all'assalto, e si armo fino ai denli; ma,

per bocca dei suoi diarii ministeriali dichiaro, che veramente gli arma-
menti dell' Austria nel Yeneto doveano essere oggetto di soliecitudine

principalmente per la Prussia
; perche non servivano ad altro che a met-

tere in chiaro 1' indole delle insidiose proposte di disarmamento, mandate
a Berlino; le quali erano un atto di mala fede, siccome quelle che erano

intese ad alloppiare la Prussia, mentre riuscivano infatti solo a traslocare

truppe da un punto aH'altro.

4. Questa tattica era presentita a Vienna. Laonde ,
a dileguarne i tri-

stj effetti, il Mensdorff scrisse all'ambasciadore austriaco presso la Corte

di Berlino il seguenle dispaccio, che valeva di riscontro alia risposla
della Prussia, in data del 21, che riferiremo a suq luogo ;

e la chiarivano

degli intendimenti del Governo imperiale circa gli armamenti nel Yeneto.

Vienna 26 Aprile 1866. Abbiamo ricevuto dal Gabinetto prussiano
la qui unita risposta al nostro dispaccio del 18 corrente mese. lo mi so-

no affretlato di metterla sotto gli occhi dell' Imperatore, e sono incaricato

di far conoscere, per vostro mezzo, al Governo del Re, quanto segue:
L' Imperatore ha accolto con sincera soddisfazione la notizia, che la

Prussia ha accettato la proposta d' un disarmamento simultaneo delle

due Potenze. Sua Maesta non erasi ripromesso punto meno di tanto dai

sentimenti concilianti del re Guglielmo.
L' Imperatore e ora perfettamente pronto ad ordinare, che le truppe

dirette sulla Boemia, afline di rinforzarvi le guarnigioni, siano ritirate

per rieritrare nell' interno dell' Impero , e metier cosi fine ad ogni appa-
renza d'un cqncentramento contro la Prussia. Soltanlo, ora ci troviamo

in una condizione che ci obbliga di rinforzare i nostri mezzi di difesa in
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ima altra direzione; ecrediamo doverci assicurare, die quest' ultima cir-

costanza non impedira ai Governo prussiano di rispondere all'allonta-

namento delle noslre truppe dalla frontiera
,
colla diminuzione del corpi

prussiani mobilizzati.

Infatti, le ultime nolizie dell' Italia provano eyidentemenle, chel'ar-

mala del re Yittorio Emmanuele si prepara a procedere ad ua attacco

contro la Yenezia. L' Austria e dunque forzala di mettere la sua arniata

italiana sul piede di guerra, richiamando gli uomini in congedo; e di prov-
vcdere ad una sufficiente protezione, nou solo della sua frontiera del Po,
ma anche dell' esteso suo litorale, il die non potrebbe aver lupgo senza

movimenti considerevoli di truppe iiell' interno della monarchia.

Noi crediamo necessario di avvisarne il Gabiuetto del Re, per non
essere esposti alle false interpretazioni che potrebbero nascere dalla cir-

costanza che, rivocando i movimenti in Boemia, noi facciamo del prepa-
rativi niilitari in altre parti della monarchia.

Yi invito dunque a spiegare al Governo del Re, che questi prepara-
livi non sqno fatti che attesa I'eventualita d'una lolta conlro gli Italiani ,

e che comincieremo immediatamente a procedere all' esecuzione della

proposta d' un disarmo
reciproco , quando saremo assicurati che il Go-

verno del Re non permettera che le misure, cbe siamo forzatt di prende-
re per respingere un attacco dei nostri vicini nel Sud , abbiano ad eser-

citare una influenza sul ristabilimento dello stato normale delle relazioni

tra 1' Austria e la Prussia.
a Yi prego di spiegarvi a questo risguardo, senza indugio, col signor

Presidente dei Ministri, e di comunicarmi la sua risposta.
Nel caso che la Corte di Prussia facesse dipendere il disarmament

dalla supposizione che gli Stati federali alemanni non farebbero altri pre-
parativi militari

,
yi faro osservare

,
che , per quanto noi sappiamo ,

lion

yennero fatti in nessuna parle, in questi Stati, armamenti effettivi, e che
i sentimenti delle rispettive Corti offrono anticipatamente una compiuta
guarentigia pel mantenimento dello stalo di pace, dal momento in cui

1' Austria e la Prussia realizzino le dichiarazioni pacifiche ch' esse si

scambiarono.

Finalmente, deggio farvi osservare, che dipendera interamente dalle

risoluzioni della Prussia di calmare compiutamente i timori, che i Gover-
ni della Germania potessero concepire; col dare assicurazioni cosi positi-
ve pel mantenimento della pace federale, come quelle che abbiamo date
il 21 di questo mese ai nostri confederati. Siete autorizzato a lasciare

al conte Bismark una copia della presente. Aggradite ecc. MENSDORFF.
Cio non valse a nulla presso chi era deliberato di non accettare ne

sj)iegazioni ne pace ;
ma gioyo a mostrare quauto avesse ragione 1' Eve-

ning Star di Londra, che scrisse pur teste: Le condizioni dell' Austria
sono veramente spinose ! Se disarma per satisfare alia Prussia

,
si pone

in balia dell' Italia. Se si lien pronta a resistere all' Italia, corre rischio

di essere assalita dall' Italia e dalla Prussia. E questo uno stato pieno di

pericoli. E difficile sottrarsi alia necessita di questa conclusioue: che la

Prussia vuole, sotto qualsiasi pretesto, fare la guerra .

Infatli la Prussia rifmto di mantenere le date promesse di disarmare;

allegandone nei suoi diarii
ufficipsi questa ragione : che, se 1' Austria

vincolaya coi suoi apparecchi militari la liberta del Governq e dell'eser-

cilo italiano, la Prussia avea diritto e dovere di star sulle difese!
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FRANCIA 1. Dichiarazioni ufficiose circa il conflitto tra 1'Austria e 1' Italia 2.

Giudizio della Revue des deux Mondes sopra la politica del Governo fran-

cese nelle present! congiunture 3. Dichiarazioni ufficiali del Ministro
di Stato signer Rouher 4. Discorso del Thiers

;
voto della Camera.

1. Le prime notizie del conflitto
dicbiaratpsi

tra 1' Austria e la Prussia

sostenuta
dal)' Italia, cagionarono in Francia disastrosissimi effetti pel

fondi pubblici. Iraperocche supponendosi, che non mai a Berlino od a Fi-

renze sariasi pensato a turbare la pace ,
con pericolo eyidente di guerra

europea, se il Governo della Francia non avesse approvato, se non anche

incoraggito cotali temerita
,
si

riputp
inevitabile una guerra ,

nella quale
inoltissimi credono che, tosto o tardi, debba essere travolta pure la Fran-
cia. Laonde i fondi pubblici anche francesi

,
ma specialmente il consoli-

date iialiano, che e in grandissima parte fra le mani di capitalist! france-

si
, vennero scadendo a precipizio ; tanto che nella Borsa di Parigi , gia

alii 7 Maggio, i fondi francesi del 3 per 100 non trovavano compratori
al 62. 95

;
ed il 5 per 100 italiano si buttava al 38. 40. Di che ogmmo

puo comprendere qual fosse lo sgomento del pubblico.
Tutti aspettavano, fin da mezzo 1'Aprile, quando gia le cose volgeano

male assai
, qualche parola ufficiale od ufficiosa

,
che desse lume a

diyi-
nare gl' intendimenti del Governo ed a poter conghietturare almeno i' in-

dirizzo politico, che per lui darebbesi alia diplomazia imperiale in si cri-

tiche circostanze. Ma il Moniteur si tenne mutolo ,
con imperturbata im-

passibilita. Solo alii 27 Aprile comparve finalmente nel Constitutionnel,
ma sotto la firma delle comunicazioni solenni, cioe del sig. Boniface, una

nota, che era evidentemente dettata da personaggio ben piii importable
che

il signor Boniface. Codesta nota merita d'essere qui distesamente riferita.

Abbiamo
riprpdotto , due giorni sono

,
la formale smentita

,
data da

un giornale benissimp informato, a voci assurde, secondo le quali sa-

rebbero stati conclusi accordi segreti dal Governo dell' Imperatore col

Gabinetto di Berlino . Ora si fanno correre voci simili, a proposito del-

i' Italia. L' Italia, dicesi ,
fa considerevoli armamenti

;
si ha cura d' ag-

giungere, che non sarebbe senza 1'assenso della Francia e senz'essere as-

sicurata del suo appoggio. Queste voci non sono meglio fondate di quel-

le, che pretendevano mostrare la Francia dietro la Prussia. Esse non
hanno neppure il pretesto, che p'avano almeno a queste ultime supposi-
zioni, le misure militari, prescritte dal Gabinetto di Berlino.

Noi siamp, infatti, in grado d'affermare che 1' Italia non ha fatto ne

gli armamenti ne i concentramenti di truppe, di cui certi giornali hanno

preteso accertare 1'esistenza. Le stesse dichiarazioni del Governo italia-

no sono formali a questo riguardo, e tutti gli schiarimenti privati od of-

ficiali le cpnfermanp. 11 Governo dell' Imperatore non ha due politiche.
Esso non incoraggia le velleita di guerra piu da un lato che daH'aHro.

Esso desidera dappertuttp
il mantenimenlo della pace, e fa tutto quello

che
puo,

nella misura dei suoi diritti e della sua dignita, per conservar-

ne i beneiicii all' Europa.
Questo parlare del sig. Boniface fu risguardato come una dichiarazio-

ne di neutralita
; ma, se il professarsi apertamente fautore di chi provoca-

va la guerra sarebbe stato
pericolosp,

tornava pochissimp accetta al pub-
blico codesta affettata indifferenza, in congiunture si critiche, onde risul-

tava tanto danno agli interessi francesi.
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II sig. Boniface capi che tale potea essere I'effetto della sua nota, ed
usci fuori il di seguente ,

28 Aprile, con un altro articoletto dello stesso

stampo ufficioso e solenne; nel quale prese a dimostrare che, avendo la

Prussia accettato di disarmare, 1' Austria npa avea piu verun plausibile
motivo di procedere negli armamenti in Italia; ed ammesso che 1

:

Austria

non potesse neppure per sogno aver il
propqsito

di assalire 1' Italia, si

stese ad inculcare che questa era innocentissima del rep disegno di tur-

bare la pace; e che se priraa, quando v'era pericolo di conflitto in Ale-

magna, si potea a Firenze pensare a trarne profitto per la redenzione di

Venezia, ora, cessato quel pericolo, non si farebbe mai tal pazzia. E con-

chiudeva
(
venenum in cauda) : Cosi stando le cose

,
e forza credere

che 1'Austria non tardera a ristabilire il primiero statu quo, tanto in Ita-

lia quanto in Germania .

Quesla conclusione fu concordemente riguardata come una restrizione

della neutralita, ppiche, con forma corlese si e con le debite cautele ora-

torie, riusciva a dire: so di certo che 1' Italia non fara lo sproposito di

assalire
; resta dunque che 1'Austria metta giu le paure e le cautele di

difesa, che sono la yera cagione di
tuttp

il disturbo, e per cui essa ha

torto; e disarmi subito, tanto in Germania cbe in Italia; altrimenti avre-

mo ragione di chiamarla in colpa di questi guai, e di castigarnela ! Tut-

tavia restava sempre ufficiale la neutralita della Francia fra i contendenti.

2. Ma questa non fu ammessa come praticamente possibile da nessuno
dei diarii indipendenti ;

e la Revue des deux Mondes del 1. Maggio
(Tom. LXIII, pag. 255 63) prese di proposito acombattere cotale politi-
ca di neutralita. Eccone alcuni brani piu rilevanti : Sarebbe oggimai
una puerilita il persislere nel dire, che la Francia, al cospetto di codesta

crisi, che gia ayvolge anche T Italia, ha un suo sistema, la neutralita. La

neutralita, in congiunture si ardue e che possono allargarsi tanto ampia-
mente, non puo essere una doltrina francese, ma si unicamente una pa-
rola con cui velare un sistema, che non si vuol confessare, o la mancanza
di qualsiasi sistema. E che sorta di neutralita puo ella mai essere quella
che ogni minimo evento puo far sparire? Quella suppone un assoluto dis-

interesse. Or chi oserebbe affermare che noi siamo disinteressati in tulto

cio che puo accadere in Germania ed in Italia?

E qui, posto in sodo che puo essere neutrale I'lnghilterra, ma non la

Francia, il sig. Forcade fece risalire a codesta affettata neutralita I'origi-

ne del conflitto: La Prussia non avrebbe mai osato esporsi da se sola al

cimento d'un duello coH'Austria; e, se non avesse fatto sicuro assegna-
mento sul concorso dell' Italia, il Bismark non avrehbe mai provocato
1'Austria con quella pertinacia indomabile che si vede. Quanto all'Italia,

possiamo forse concepire, che essa avesse la temerita di cedere alia ten-

tazione, che 1'opportunita le presentava, senza prima torre consiglio da

una arnica, quale si e la Francia, o peggio, con disconoscere 1'autorita

disinteressata dei consigli che ne avesse ricevutp? In Italia del pari che

in Francia, tutti interpretano nel senso affermativo questa congettura...
Se non si crede 1' Italia abbandonata a se stessa dalla Francia, e pur si

vede 1' Italia collegata col Gabinetto prussianp, se ne inferisce che la

Francia e gia anch'essa, o sara condotta a favorire, almeno indirettamen-

te, 1'impresa del Bismark .

Qui la Revue svolse con gran vivacita i pericoli d'un ingrandimentp
della Prussia che farebbe retrocedere la Francia e 1' Alemagna alia piu
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trista epoca della storia delle loro antiche rivalita. Niuna estensione di

territorio, offertq
come compenso alia Francia, e che in realta sarebbe poi

oggettp di eterni contrast!, potrebbe riputarsi indennita competente pei
cimenti e pei pericoli, che proyerrebbero a noi da tale aggrandimento
della Prussia .

3. Finalmente giunse il giorno, in cui il Governo imperiale credette di

dover fare una dichiarazione aperta e solenne della sua politica. Nella

tqrnata del 3 Maggio, il Corpo legislativo doyea discutere tin disegno
di legge, risguardante la cernadi 100,000 uomini per gli eserciti di ter-

ra e di mare. Si sapea che I

1

opposizione yolea afferrare questa oppprtu-
nita per dire al Governo: se veramente yolete pace, perche chiede-
te 100,000 spldati? bastano 60,000; se poi sentite il bisogno di tanta

gente in armi, che serve il dichiararvi neutrali e risoluti di far di tutto

per la conservazione della pace europea?
4. II Ministro di Stato, signor Rouher, prese a parlare pel primo, in

questa forma: Signori. L'esame deilo schema di legge, relative alia fis-

sazione annuale del cpntingente, sembro a qualche membro di questa as-

sembiea fornire
pccasione

ad una discussione sugli affari della Germania.
II Governo e convinto, che non potrebbe oggi accettare questa di-

scussione senza esporsi a gravi e numerosi inconvenienti. Ma in questo

mpmento, in cui
vpci di guerra risuonano in

Eurppa
e son causa delle

piu yive inquietudini all' opinion pubblica , egli e in dovere di far cp-
noscere al Corpo legislativo, ed al paese, il carattere della politica segui-

ta, il suo presente contegno verso le Potenze tedesche, e, specialmente,
la sua posizione riguardo all' Italia. lo adempiro questo dovere con una
dichiarazione che, quantunque breve, non sara meno chiara e precisa.

La politica osservata dal Governo dell' Imperatore nella questione
dei ducati deU'Elba e stala costantemente pacifica. Avendo sempre cura

della propria dignita personale ,
e dei riguardi dovuti all'indipendenza

ed alle legittime suscetlibilita delle Potenze, colle quali si hanno amiche-
Toli relazioni

;
il Governo, dapertutto, neH'origine come nelle fasi che

si sono succedute a Copenaghen, alle conferenze di Londra, a Vienna, a

Berlino, ha sempre portati consigli di saggezza e di moderazione, e con-

tinua non meno energicamente i suoi sforzi per proteggere da dispiace-
Toli conflitti la pace d'Europa.

Per qual singolar conirasto infatti il Governo cercherebbe a svilup-

pare aH'interno la prosperita pubblica, a segoarne i progressi con solen-

nita inlernazionali, e si mostrerebbe poi indifferente, all'esterno, ai peri-
coli che pup far nascere 1'urto di passioni rivali?

I nostri sforzi per il mantenimento della pace hanno adunque avuto

per fine la ferma volonta di non far contrarre alia Francia alcun impegno,
e di mantenere la sua liberta d'azione

rispetto
alle Potenze impegnate.

In queste questioni, che non toccano per niente ne 1'onore, ne la dignita,
ne gl'interessi diretti del nostro paese, non era egli dovere del Governo
dell' Imperatore, dopp aver proclamate allamente le sue tendenze pacifi-

che, di rispettare e di psservare le regole di una neutralita leak e sincera,

e conseguentemente di restare, riguardo ad avvenimenti, siavviluppati,
libero nelle sue determinazioni ?

Cosi del pari egli e deciso a non usare di questa liberla, che per il

compimcnto di una missione che gli riuscira facile ;
cioe di

proteggere
contro ogni offesa la potenza, la sicurezza e la grandezza della Francia.
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Doveri special!
ci erano

imppsti riguardo ad una nazione, alia quale
ci uniscono simpatie tradizionali ed una recente fratellanza militare.

L' Italia pup credersi chiamata ad intervenire attivamente nel conflitto,

die minaccia di sprgere tra la Prussia e 1' Austria. Ciascuna nazione e

giudice dei proprii intercssi
;

e noi non pretendiamo esercitare alcmia
lulela sulf Italia, che e libera delle prpprie rispluzioni, perche essa ne e
sola responsabile. Ma I'affetto che noi le portiamo ci obbligava a spie-

garci categoricamente con lei. Ora ella sa per le nostre replicate dicnia-

razioni, che, come disapproveremmo altamente ogni assalto dell'Austria

contro di lei, cosi noi siamo formalmente decisi di lasciare a suo carico

i rischi e i pericoli di ogni aggressione ch'essa dirigesse contro I'Austria.

La dichiarazione del Governo si riassume dungue
in tre punti : Po-

litico, pacifica. Neutralita leak. Plena libertd d'azione.

II Governo contida che questa idea di condotla
,
che manliene la

nostra completa indipendenza, che determina e circoscrive, in quel che
non ispetta a noi, le responsabilita, e conforrae alia verita ed alia giusti-

zia, e merita 1'approvazione della Camera e del paese.
Non sappiamo scorgere precisamente qual cosa si applaudisse con

tan to entusiasmo dal Corpo legislativo, come nota 51 Momteur, in queste

dichiarazipni del Rouher. Fprse la neulralita? Forse la liberta d'azione?
Forse la limpidezza con cui era disegnata la politica da seguire? Pare
che quest' ultima qualita delle dichiarazioni non sia tanto spiccata ,

da
meritare si grandi applausi. Imperocche gia la liberta d'azione si spiega
in cento modi. II Monde del 6 Maggio, a cagion d'esempip, dice che, at-

teaendosi al senso naturale delle parole del Rouher, yuolsi intendere che

egli denunziasse questa sentenza: Se 1' Austria non assalta 1' Italia, la

Francia non interverra
;
se 1'Italia si muovera all' assalto, cio sara a tuttp

suo rischio e pericolo. Vittorio Emmanuele , "vincitore s' impossessa di

Yenezia
; yinto, torna ad essere Re di Piemonte. Ecco quel che significa

la dichiarazione del signor Ministro di Stato al Corpp legislativo . Con
buona venia del Monde

, gia altri assai spiegano diversissimamente il

concetto adombratp dal Rouher; e, procedendo d'accordo col Monde,
fino al punto in cui , se 1' Italia riesce vincitrice, le si concede la palma
del trionfo col possesso di Yenezia , conchiudono in quest'altro modo la

seconda parte del dilemma : a Se Yittorio Emmanuele e vinto, la Fran-
cia

,
costretta dal suo interesse e dal suo onore a non lasciar disfare

1'q-

pera sua del 18S9 e del 1860 : la Francia, interessata a non lasciar
ripi-

gliare ali'Austria veruna influenza in Italia, si avvale della liberta d'azio-

ne che si e riservata; scende a spccorso del vinto suo alleato ,
e manda

a compimento il programma di Milano: L' Italia libera dalle Alpi all A-
driatico! E convien

cpnfessare che quesla ipotesi potrebbesi ettettuare,
senza

punto travolgere il senso delle dichiarazioni del Rouher, e senza
dare altrui diritto veruno d' impugnarle come sleali.

4. Sorse quindi a parlare il sig. Thiers, che in quesla circostanza parve
superare se medesimo, e per la limpidezza e la

vigpria dell' argomenta-
zione

;
e per la maestria nel toccare i fatti e nel derivare le conseguenze

della politica osservata dal Gabinetto imperiale verso la Prussia e 1' Ita-

lia; e per la energia con cui, senz'ambagi, indico il rimedio ai mali pre-
sent!

; cioe, doversi togliere alia Prussia ogni speranza d' aver alleata

F Italia, e dietro questa la Francia; e doversi mandare all' Italia un veto

risoluto per qualsiasi assalto contro 1'Austria. Ma di questo discorreremo
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altra volta. Quindi parlo brevemente Giulio Favre, aderendo in tutto al-

le idee esposte dal Thiers, con una sentimentale riserva per 1' Italia.

Allora si rialzo il Rouher per dire: che il Goyerno si era spiegato chia-

ro; che gli applausi, dati alle sue dichiarazioni, provayano queste esse-
re state capite ; dunque doversi troncare cotal dibaltimento

, massimc
che in quel punto avea ricevuto una nuova e categorica assicurazione dal-

1' Italia, che essa prendeva I'impegno formate di non assalire I' Au-
stria l

. II sig. Olivier rinunzio a recitare il
preparatp discorso. Si ven-

ne ai voti per codesta cerna di 100,000 nuoyi soldati in difesa della pa-
ce; la quale fu approvata da 284 suffragi contro 16, essendo 264 i

yotanti.

Ogni giornale, dice il Monde del 6 Maggio, toglie dalla seduta del-

I'aHroieri cio che piu gli place; questi s'attengono alle dichiarazioni del

sig. Rouher; quelli alle opinioni del sig. Thiers. Un falto pero spvrasta
a tutto, cioe

I'impopplarita
della guerra presso il Corpo legislative. Fu

rileyata
la contraddizione manifesta fra gli applausi che salutarono i trat-

ti piu razzenti del discorso del sig. Thiers, e 1' approvazione senza con-

trasto, ad immensa pluralita di suffragi ,
della prpposta legge. Questa

contraddizione e senza miportanza. II Corpo legislalivo non vuole la

guerra; e, tranne alcuni pochissimi suoi membri, tutti gli altri mostra-

rono di non volerla, precisamente per le cagioni esposte dal sig. Thiers.

Malgradp di cio, chi mai oserebbe farsi mallevadore, che la Francia

non tornera a spendere 500 milioni ed il sangue di 50,000 suoi prodi,

precisamenle per sostenere in guerra 1' Italia contro 1'Austria
, quando

quella non venisse a capo, da se sola, dei disegni concertati anche con

la Prussia? E se Napoleone III bandisse a tal fine la guerra, e la Fran-

cia cominciassea provare il solletico dell'odore della pplvere, e ad udirc

il rirnbombo del cannone, chi oserebbe affermare che in Francia non si

rinnoverebbe la scena del 1859, quando, dopo tante manifestazipni di

avversione ad una guerra in favore della rivoluzione italiana, si fece

tanto plauso ai trionii per lei riportati delle armi francesi?

PRUSSIA 1. Solenne ricevimenlo a Corte degli Arcivescovi di Gnesen-Posen c

di Colonia 2. Disposizioni del Re circa 1' elezione del Principe di Ho-
henzollern ad Ospodaro dei Principal! danubiani 3. Risposta del Bis-

mark ai Sindaci dei mercanti di Berlino, quanto al mantenimento della

pace in Germania 4. Risposta, data il 21 Aprile dal Gabinetto di Berli-

no, alia Nota austriaca del 18, circa il disarmamento 5. Adunanze de-

mocraliche e
risoluzipni

avverse ai disegui del Bismaik 6. La Prussia

continua i preparativi di guerra contro 1'Austria; intimaziom minacciose

agli Stati secondarii 7. Gircolare della Prussia ai Govern! della Coufe-

derazjone, sopra la riforma federale 8. II Bismark prende le parti del-

1' Italia, e disdice la promessa di disarmare 9. Altentalo d'uno scolare

contro il Bismark.

1. Net giorno 14 d' Aprile i due nuovi Arcivescovi di Gnesen-Ppsen e

di Colonia, Mons. r Ledochowski e Mons/ Melchers, in vetture di gala
della Corte furono condptti a palazzo, e ricevuti con alto onore dal Gran

Maestro delle ceriraonie e dal Gran Maresciallo di Corte, ed introdotti

4 Pcrchc si vetla quale importanza possa darsi a tali impegni formali ed alle guarenti-

gie con cui sono avvalorali, sara utilissimo, attesa la quasi perfetta
identita di circostanze,

il rileggere, almeno la pag. 517 del documento ufficiate, da noi recitato nella Scrie IV, vol. VIII,

da pag. 512 a pag. 552.
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presso il Re, circondato dal Principe ereditario, dal Gran Ciambellanq,
dai Ministri, dal Consiglio di Gabinetto e dalla sua corte militare. II Mi-
nistro del culti presento a S. M. i due Prelati, richiedendo 11 Re di acco-

gliere il loro giuramento. Mons. r Ledochowski incomincio coo ringraziare
il Re pel consenso dato alia loro nomina, fatta dalla Santa Sede

; quindi,
1'un dopo 1'altro, i due Arcivescovi, toccando i santi Evangeli portati da
ecclesiastic! ond'erano accompagnati, prestarono il giuramento secondo
una formola, che puo vedersi nel Monde del 21 Aprile.

Prestatq il giuramento, 1'Arcivescovo di Colqnia ringrazio il Re d'ayer
voluto assistere di persona a tal cerimonia

;
rinnovo le assicurazioni di

leale sudditanza
;
tocco dei beni che si derivano dalla concordia fra la po-

desta spirituale e la temporale, e richiese il Sovrano di volere continuare

alia Chiesa cattolica ne' suoi Stati una efficace protezione, promettendo
in ricambio le preghiere ferventi loro e de' fedeli in favore di S. M. e

de' suoi Stati.

II Re Guglielmo I, come leggesi nel Monitore prussiano dello stesso

giorno, rispose con le seguenti parole:
Sono stato lietissimo, venerabili signori, di ricevervi personalmente

prima del Tostro ingresso alle vostre funzioni episcopali, e di accettare la

promessa solenne che avete fatta, e che avete corroborata col vostro giu-

ramento, come pegno de' vostri sentimenti verso me e la mia Casa reale.

La Chiesa cattolica si trova, nell'estensione di tutto il'mio paese, in

fqrza dello svolgimento storico del diritto e della Costituzione, in una con-

dizione ben regolata. Sotto 1'egida di leggi giuste e benevole, essa puo
spiegare liberaraente e senza ostacolo la sua efficacia nelle cose di sua

spettanza. Provo soddisfazione che questo fatto, il quale e stato giusta-
mente

apprezzalo a piu riprese dalla bocca del Capo yisibile
della yostra

Chiesa, sia pure riconosciuto con gratitudine da' miei fedeli sudditi.

La Chiesa cattolica de' miei Stati puo essere sicura della continuazio-

ne della mia paterna protezione. In particolare, yoi pure, Yenerabili pre-

iati, potete contare sul mio appoggio neiradempimento della vostra mis-

sione, di cui non disconqsco le difficolta. Mi riprometto ancora da parte

Yostra, con anche maggiore fiducia, che coltiverete e nudrirete, come
avete solennemente giurato davanti a Dio, fra i diocesani affidati alia

vostra vigilanza episcopale, lo spirito di venerazione e di fedelta verso
me e la mia casa reale

,
e dell'obbedienza istituita da Dio, nqn che il ri-

spetto verso le leggi dello Stato; e che farete tutti i vostri sforzi per
mantenere la pace e la concordia fra i cittadini dello Stato.

In questa ferma fiducia , vi auguro il benvenuto nel mio paese, il

quale, mentre vi offre un focolare domestico e un largo campo a azione,
conta

cqlla
medesima sicurezza sulla vostra devozione ai suoi sacri

interessi.

2. II recente plebiscite dei Principal di Moldavia e Valachia, per cui

eleggevasi ad Ospodaro il Principe di Hohenzollern, come abbiamo rife-

rito nel precedente quaderno, erasi riguardato da molti comeun maneggio
del Bismark, si per rendersi sempre piu grato al Re ed a tutta la Casa

reale, e si per creare nuqvi imbarazzi all'Austria; la quale avrebbe avuto,
dove il colpo fosse riuscito, a' suoi fianchi uu nuovo nemico nella perso-
na d'un Principe prussiano, divenuto sovrano dei Principal! uniti. Ma,
fondate o no che si fossero cotali congetture rispetto al Bismark, pare
che 1' intrigo incontrasse gravissimi ostacoli per parte della Russia, cui
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il re Guglielmo non vuole certamente scontentare, e che non potrebbe
yedere di buon occhio ne questo ingrandimento della influenza prussia-
na, ne questo nuovo ostacolo che le si attraverserebbe sullayia, per cui

tende a Costantinopoli.
Laonde sembra omai certo che, anche senza calcolare le opposizioni

risolute della Turchia, siasi nei consigli del Re di Prussia avuto riguar-
do a molti altri incagli che si dovrebbero superare, se si accettasse il

plebiscite, fabbricato dalGoverno provvisorio dei Principati; e percio siasi

risoluto di non mescolarsi in tal negozio. II Memorial diplomatique del 29

Aprile ne parlo in questi termini: Sappiamo di buon luogo che S. M.
il Re di Prussia ha

dichiaratq
di voler restare al tutlo estraneo alia can-

didatura del principe Carlo di Hohenzollern al trono della Ruraenia. Tale
e la risposta che il conte Rismark dara alia deputazione rumena, giunta
a Rerlino per presentare il plebiscite del 15 Aprile. La Deputazione per-
tanto si rechera quinci aDusseldorf presspil[Principe candidate, il quale
di per se, gia s' intende, sarebbe dispostissimo a cangiare il suo grado,
di sottotenente aggiiinto nell'esercito prussiano, con quello di Ospodaro
nioldovalacco. Tuttavia abbiamq ragione di credere che, attesa la risolu-

zione presa dalla Conferenza di Parigi. di restringere 1'autonomia dei

Principati uniti entro i limiti dei Trattati, il Principe di Hohenzollern,

padre del candidate, subordinera 1' accettazione di suo figlio al formale

consenso delle Potenze garanti .

Questo consenso puo farsi aspettare buona pezza ;
ed intanto i felicis-

sirai Principati, gia forniti di tutto il corredo del diritte nuovo, del Co-

dice Napoleone e della cimlta moderna, debbono ingoiare Fumiliazione

di andare inutilmente mendicando consensi, e riceyendo rifiuti all'offerta

della corona moldovalacca !

3. II popolo prussiano e disposto a tutt
:

altro che a tirarsi sulle brac-

cia il bastone della Russia
,

col provocarne il corruccio, insediando nei

Principati danubiani un cadetto degli Hohenzollern ! Cola persino i libe-

ralissimi, non che i conservatori, sono gia troppo scontenti della guerra
avviata dal Rismark contro 1' Austria

;
e ne diedero e ne danno ad ogni

poco dimostrazioni molto espressiye nelle adunanze popqlari ;
dove alta-

mente si bandi la piu energica riprovazione della politica praticata da

quel
Ministro. Ma il Rismark

,
che con tanta disinvoltura si sbarazzo

della Camera dei Deputati e delle opposizioni costituzionali, non era uomo
da darsi yinto ai clamori dei meeting. Tuttavia, siccome questi poteano
esercitare qualche influenza sull'opinione pubblica, massime fuori della

Prussia, egli la fece da pari suo
;
e mando ordinare che ogni raunata di

oltre a venti persone ,
in cui si toccasse di cose politiche ,

si trattasse

come illegale, e si
sciqgliesse all' uopo con la forza.

La corporazione dei mercanti di Rerlino intanto avea fatto pervenirc
al Re, per mezzo de'suoi Sindaci, un indirizzo con caldissime suppliche
di satisfare al yoto generale dei suoi sudditi col mantenimento della pace.
II Rismark loro rispose nei termini seguenti :

Sua Maesta il Re si e degnata farmi rimettere, senza accompagnarlo
da un'alta risoluzione, Y indirizzo che le e stato presentato dal sindacatp
della corporazione dei mercanti di Rerlino. I signori soscrittori dell'tndi-

rizzo debbono esser convinti, che il Goyerno del Re porra, come e suo

doyere, ogni cura per conseryare al paese i benefizii della pace.
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Per 1'articolo 48 della Costituzione il Re solo ha diritto di decidere
della pace e della guerra. La saggezza di S. M.

,
alia quale si iudirizzo

con fiducia il sindacato
,
ed il

cupre paterno del sovrano, sono dunque
1' arra piu sicura che la prosperita del paese non sara esppsta alle vicis-

situdini della guerra, a meno che cio non dimandino imperiosamente I'o-

nore e 1'indipendenza della Prussia e della Germania.
II Governo non crede, come pur hanno pensato i signori membri del

sindacato
,
che una guerra non sarebbe giustificata, se non quando fosse

intrapresa allo scopo di dare una base piu larga allo sviluppo degli inte-

ressi economici del paese. Se pero i perieoli, che potrebbero incorrere i

beni supremi della patria qui sopra accennati, sforzassero il Re a chia-

mare alle armi il popolo prussiano ,
il Governo del Re avrebbe la ferma

fiducia, che tutte le classi adempirebbero con gioia ai loro doveri verso
la patria, e che i signori membri del sindacato della corporazione del

mercanti di Berlino darebberp oggi, come Than dato pel passato, 1'esem-

pio della devozione e dei sacrificii. Berlino, 19 Aprile 1866. DE BISMARK.
4. Appunto in quello stesso giorno 19 Aprile il Bismark avea ricevutp

la proposta dell' Austria
,
contenuta nel dispaccio del 18 Aprile ,

da noi

recitatp
in questo stesso quaderno ,

e che ben prevedeasi dover essere
fatto di pubblica ragione. Sicche, mentre per una parte era messo alle

strette dall' Austria che gli toglieva ogni pretesto a continuare gli appa-
recchiamenti di guerra , per 1'altra non potea dissimulare a s6 stesso

,

che questa era tutt' altro che gradita al popolo prussiano , massime con
la prospettiva di avere contro di se quasi tutta la Germania.

Laonde fu
giuocofprza che egli desse qualche segno di intendimenti

pacifici e di disposizioni a componimento. Rispose pertanto col seguente
dispaccio, speditoal barone Werther, ambasciadpre prussiano a Vienna:

Berlino, 21 Aprile 1866. Yostra Eccellenza ricevera 1'annessa copia
del dispaccio del conte di Mensdprff, che il conte Karolyi mi lesse e mi
lascio ieri. Le misure mililari ordinate da S. M. il Re, come Y. E. pole
ripetutamente dichiarare al Gabinetto imperiale, miravano unicamente a
mantenere 1'equilibrio negli apparecchi di guerra; equilibrio che, a giu-
dizio del Governo reale, ru turbato dal fatto, che molte milizie, dissemi-
ate in varie province dell'Impero, operarono tali movimenti, per cui

rimase considereyolmente abbreviata la distanza. che avrebbero dovuto

percorrere per giungere alia frontiera prussiana in caso di una guerra.
Essendo stato queslo 1' unico movente degli armamenti prussiani, e ben
naturale che S. M. si presti di buon grado a sospendere le prese misure
di precauzione, con altrettanta prontezza ,

e nella stessa misura- in cui il

Governo imperiale avra fatto scomparire le cause che le provocarono.
In questo senso io autorizzo Y. E., per ordine del Re, a dichiarare

al Ministro imperale degli affari esterni, che il Governo reale accoglie con
soddisfazione la proposta contenuta nel dispaccio del conte di Mensdorff
in data del 18 Aprile.

Per conseguenza, tostp
che il Governo reale avra ricevuto autentica

comunicazione, che S. M. 1'Imperatore ha ordinato di revocare quei tras-

locamenti, che cpstituivano apparecchi di guerra contro la Prussia, e tut-

te quelle altre misure che
yi

si riferiscono, S. M. il Re da parte sua or-

dinera senza indugip la diminuzione di quelli dei suoi corpi di truppa,
che furono aumentati dopo il 27 Marzo.
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S. M. fara eseguire quest'ordinanza nella stessa misura e nello stes-

so tempo, in cui le corrispondenti diminuzioni dell'effettivo di guerra sa-

ranno di fatto compiute nell' armata austriaca. Quanto alia raisura ed al

tempo, il Governo reale aspetta ulteriori comunicazioni delGabinetto im-

periale, per tenere dietro passo passo col suo disarmamento al disarma-
mento dell'Austria.

II Governo reale considera come ben inteso, che sieno pure revocati
i preparativi mililari, incominciati dagli altri Governi tedeschi; e che, per
la loro continuazione , non abbia motivo a prendere misure militari di

precauzione.
II Governo reale si dichiarera in queslo senso presso le diverse

Corti, ed aspetta che il Governo imperiale impieghi, nell' interesse della

pace, la sua influenza allo stesso scopo.
V. E. fara conoscere il contenuto di questo dispaccio al sig. conte

di Mensdorff, e gliene lascera copia se lo desidera. BISMARK.
5. Questa risposta, per quanto nel suo fare altiero, risentito ed im-

prontato di diffidenza, potesse sembrare intesa a tutt'altro che a promuo-
vere la conciliazione; tultavia conteneya una promessa di cessare dai

preparativi di guerra, sc ciosi facesse prima daH'Auslria
;
e questo avea

Laslato ad
inspirare (in coloro che non conoscono quanto il Bismark sia

tenace de' suoi propositi e versatile nell' uso dei mezzi per effettuarli)

una lieta speranza di veder rimossi dalla Germania gli orrori d'una lotta

iratricida. Ma il Bismark non era uomp da dare addietro
;
e colse il pri-

mo pretesto che gli si affaccio pochi giorni dopo , per isvelare la sua al-

ieanza coll'Italia e continuare 1'opera incominciata, come vedremo a suo

luogo. Ne fece capitale veruno dclle contrarie dimoslrazioni di quello
stesso partito progressista ed unitario, che egli avea sollucherato con la

proposta della riforma federate e del Parlamento alemanno.

Iqfatti
il Moniteur parigino ebbe da Francfort, che una riunione di co-

desti settarii in Berlino, benche aderisse in massima al disegno delle ri-

forme federali, ritiutava energicamente la guerra che si imprendesse per
1'annessione dei Ducati; dalla quale pretensione precisamente ebbe origi-
ne il conflitto della Prussia coll' Austria. Un' altra riunione dellq stesso

partito ebbe luogo a Dresda, e fermo la seguente risoluzione : E dove-
re di tutto il popolo alemaono di riunire le sue forze, per difendere il di-

ritto delle popolazioni dello Schleswig-Holstein di disporre liberamente

di se medesime, eper impedire una guerra fra gli Hohenzollern e gli Abs-

burgo. L'Alemagna deve chiedere il ristabilimento e 1'esecuzione della

costituzione deH'Impero, voluta dall' Assemblea nazionale di Francfort il

28 Marzo 1849, e la convocazione di un Parlamento alemanno, secondo
la legge elettorale di quell'anno .

L'Assemblea di Berlino, meutovata qui sopra, si era tenuta il 17 Apri-
le, e vi ayeano partecipato tutti i Deputati berlinesi; ed avea approvato,
a suffragio unanime di tutti, le seguenti risoluzioni : 1. Una guerra,
che si dovesse fare coll' intento di annettere i Ducati alia Prussia, non

potrebbe essere giustificata. 2. La Dieta federate non puo difendere gli
interessi della Germania, e deviare 1'imminente pericolo, piu che nol pos-
sa fare il sig. Bismark. 3. Solo un Goveruo che goda la fiducia del po-

polo prussiano potra avere la forza bastante a risolvere le difficolta sorte

per le condizioni dei Ducati, ed a connettere, con questa soluzione, la

riforma federale sotto la direzione della Prussia .
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Salta agli occhi d' ognuno ,
che non poteasi , con maggior evidenza o

con maggiore energia, riproyare la politica del Bismark, la sua perlinacia

nel voler appropriarsi i Ducati, la guerra percio avviata contro I' Austria,

c la sfiducia per cui egli era escluso dal dirigere la riforma federale. Ma

egli lascip dire, e continue a fare.

6. Ed invero, fondato sulla riserva apposta al dispaccio del 21 Aprile,

egli prosegui tutti gli apprestamenti di guerra, ben accertato com' egli

era, che
if

suo compare di Firenze gli ayrebbe dato il destro di giustfti-

carli. Ed infatti il Governo italiano comincio di quei giorni a far semprc

piu chiari i fermati disegni, si che I'Austria, non potendo piu dissimularc,

si diede alacremente a procacciarsi valida difesa nel Veneto
;
e cosi por-

se al Bismark il pretesto di dire: Voi non smettete le armi, solo le spo-
state

; dunque io sono in necessita di stare in guardia, e mi tengo sul-

ie armi !

Inoltre gli Stati secondarii
,
e specialmente la Sassonia e la Baviera ,

che ben vedeano dove volesse parare il Bismark, attendeano ancor esse a

premunirsi ; imperocche la piccola Sassonia, coi suoi 25,000 uomini, nori

potrebbe da se sola tener testa a 200,000 Prussiani che, col pretesto di

legittima difesa marciassero su Dresda , per quivi attestarsi contro I'Au-

stria; e percio cercava sussidio dai vicini. II Bismark mando agli Stati

secondarii una Circolare tra il secco ed il mipaccioso ,
in cui

, allegando

gl'impegni assunti dalla Prussia nel dispaccio del 21 Aprile, invitavali

a cessare da ogni preparativo di guerra, ed a riyocare
i provyedimenti

gia presi. La volpe , quando volea mangiarsi 1'istrice, gli dimostrava

quanto fosse ingiuriosa la sua diffidenza
,
ed i gravi incomodi a cui si

esponeva, col tenersi sempre gravato di quella si fastidiosa corazza tutla

irta di lance ! Ma la rettorica del Bismark non fu persuasiva quanto egli

voleva; ed ebbe in risposta che, non essendo ancora posate le armi dal-

le due parti contendenti, quelli, che forse necessariamente sarebbero

strascinati a doverne seguire le sorti
, doveano da parte loro fare il pos-

sibile, per non essere colti alia sprovTeduta.
7. Ma prima di ricevere questa risposta ,

il Bismark ayea gia spedita
un'altra Circolare, molto nebulosa e discretamente prolissa, pubblicata
il 29 Aprile dalla Gazzetta nazionale di Berlino, circa il modo di proce-
dere alia riforma federale. Quasi tutti gli altri Governi opinavano che pri-

raa i varii Gabinetti si dovessero porre d'accordo circa la sostanza dellc

riforme ed il modo di convocazione del Parlamento alemanno; poi si do-

vesse questo raccogliere secondo le fatte convegne ,
ed incaricare della

disamina
'

pre
tro \

m

delibefi suMe proposte di riforma. Mettianio pegno che se i Governi ale-

manni si acconciassero a questa fantasia, il Bisraark ne metterebbe fuori

un'altra opposta, per impedire che il Parlamento si apra prima che la

Prussia non domini sovrana sopra tutti i minori Stati alemanni ,
com' e

suo manifesto disegno.
8. Una sola cosa e certa, e spicca fra cotante tergiversazioni del Ca-

vour alemanno; ;
ed e 1' impegno formale che debbe avere contralto col

Governo rivoluzionario di Firenze, di fare la guerra all' Austria. Perfino

il Forcade della Revue des deux Mondes, tutt'altro che tenero dell' Au-

stria, pure nella sua Cronaca del 1 Maggio scrive cosi : L' Austria sotto
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un certo riguardo, si concilia la simpatia di tutti (est inte'ressante) ; poi-
che essa e vitlima di una aggressioue sistematica ed accanita. Si vuole
ad ogni costo attaccar briga con lei. Riconoscendo che 1' ostilila preme-
ditata, di cui essa e oggetto, le da al cospetto del pubblico un aspetto
piu onorevole che quello del Gabinetlo di Berlino, non si puo prescin-
dere dal raramentare colpe recenti, che condussero il Gabinetto di Vienna
a queste stretie . E qui dimostra a lungo, che queste colpe consistono

ncli'ayer secondati i disegni della Prussia, per amore e speranza di con-
ciliazione con lei, ed opponendosi percio, dopo tanti sperimenti fatti

della slealta e pertidia della politica prussiana, ai voli degli altri Stati

della Germania.
Di qui si spiega perche la Prussia, saputo degli apparecchiamenti di

pura difesa, falti dall'Austria pel Veneto, riflutasse di osseryare le pro-
messe di disarmamento gia date, e ne togliesse pretesto ad incalzare la

guerra. Questa ppi
dalla ministeriale Opinione di Firenze del 5 Maggio

e dichiarata inevitable, cioe determinata ad ogni costo. E per dimostra-
re che la guerra si fara malgrado di qualsiasi offerta di mediazione ,

di

Congresso, di componimento, giunse la Nazione tino a dire che neppure
la cessione della Venezia all' Italia basterebbe a rimoyere la necessita

della guerra. II che evideotemente non accadrebbe, senon fosse slipulata
con la Prussia la guerra ad ogni costo, finche ambe le parti abbiano oite-

nuto, 1' Italia nel Yeneto, la Prussia in Germania, i yantaggi che se ne

ripromeltono.
Fatto sta che

,
con dispaccio del 30 Aprile , il Bisraark fece sapere a

Vienna
,
che non procederebbe al promesso disarmamento

;
ed ecco in

che modo terminava codesto documentor
Noi dobbiamo aspettare una prossima comunicazione autentica, rela-

tiTa al
ristabilimentp

dello^a^ quo ante.

Speriarap che il Governo imperiale ,
assumendo informazioni piu

particolareggiale ,
si convincera che gli avvisi ,

che gli erano pervenuti
sulle intenzioni aggressive dell' Italia

,
erano privi di fondamento, e che

procedera quindi al ristabilimento effettivp
deilo stato di pace in tutto il

suo esercito, il che ci permettera allora di imitarlo.

Finche questa yia ,
che sola ci sembra giusta ,

non sara stata adot-

tata, non sara possibile al Governo del Re di enlrare in negoziati imppr-
tanti

,
e pieni di gravi conseguenze, col Governo imperiale; negoziati

che uu avyenire prossimo prepara ,
se non ristabilendo 1'equilibrio negli

armamenti delle due Potenze.
9. Ma poco manco che un esecrando aUentato ,

frutto spontaneo e ge-
nuino della cimlta moderna secondo i principii della sovranita popolare,
non ironcasse ad un tempo ed i disegni e la vita del Bismark. Imperoe-
che uno scolare, che il telegrafo reco all' Opinione di Firenze essere de-

nominato Blind
,

trasse al Bismark
,

alii 7 di Maggio , quattro colpi di

pistola a rivolta
; ma, per Dio merce, 1'assassino ebbe la mano mal fer-

ma, ed una sola delle quattro palle, successivamente dirizzate al cuore

del Ministro potentissimo di Guglielmo I
, gli ebbe sfiorato leggermente

la pelle ;
si che il Bismark stesso pote arrestare I'assassinp ;

il quale, da

degnissimo figlio d'un ardente democratico, emigrate politico, si sego la

gola in carcere, e cpsi scampo al pericolo di rivelare i suoi complici, ed

airinfamia del supplicio.
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Mentre scriviamo, la guerra, benche non ancora dichiarala nellc

forme diplomatiche, e nondimeno intimata dai falti per guisa, che

non puo oggimai dubilarsene : e quando uscira a luce questo qua-

derno, chi sa cbe gia il cannone rimbombi in Germania ed in Italia

al tempo stesso. In tal congiuntura, se gli occhi di tutti sono volti

ai cam pi di baltaglia ,
i pensieri dei piu perspicaci vanno alia Fran-

cia
,
ansiosi di scoprirne il contegno. Essa per le sue Iradizioni mi-

iitari, nullum helium sine milite gallo, per la sua posizione geogra-

Jica, per le sue altenenze colle parli belligeranti, sembra Irascinata

inevitabilmente ad entrar nel conflillo
,
e lultavolla solennemente

prolesta di volersi serbar neuirale. Or puo ella veramente manle-

nersi in cotesta neutralita? Qual valore dee darsi alle sue dichiara-

zioni? Quali sarebbero le probabili conseguenze del suo intervento

armato nella presente lolta? Ecco le principal! quistioni che sponta-

neamente si affacciano air animo; e che sara bene Yedere come yen-

gano risolute dagli uomini piu inlelligenli in maleria di Stato.

1,

La neutralila sincera a rispetto di contendenti suppone indifferen-

za verso di loro e verso la causa per cui essi contendono. Or si di-

raanda : e la Francia indifferente per rispetto alle parli, che sono in

Hligio e alia cagione del loro litigio? E posto che il sia, puo a lungo

Serb VI, vol. Y7, fasc. 389. 33 18 Maggio 1866.
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durare in laic indifferenza? La risposta ad amendue le interroga-

zioni sembra dover esserc negativa per le ragioni , che brevemenle

accenneremo.

Ufl falto inconlrastabile salta agli occhi anche del meno \eggenti,

ed e die la Prussia e 1' Italia hanno volulo ad ogni costo la guerra.

Benche siasi tentato di rinnovare la commedia del 59
, rovesciando

suir Austria la colpa d'aver iniziato gli armament!; la pubblica opi-

nione d' Europa non si e lasciata questa volta traviare
,

e lo stesso

Constitutionnel dovelte ben presto cessare dalle sue buffonesche accu-

se e piu che buffonesclie apologie. E slato universalmente riconosciulo

che 1*Austria non solo non ha comincialo ad armare, se non quando

gli apprestamenti guerreschi della Prussia e dell' Italia erano per lei

una manifesto minaccia; ma che ha falto altresi tutlo dal canto suo

per manlenere la pace, scendendo a concessioni e promesse piu lar-

ghe di quello, che forse il dirilto e il decoro di grande Polenza com-

portavano. Per contrario la Prussia, sia che si riguardino le sue seen-

pre piu incalzanli pretension!, sia che si riguardino le forme de' suoi

altezzosi dispacci, sembrava che dicesse aperto: io voglio romperla

con voi ad ogni patto ,
solo cerco un appiglio ;

se non basta il pre-

senle, ne Irovero un allro. Similmente 1'Ilalia, benche fosse sicuris-

sima, per guarentigia della Francia, da ogni assalto dell'Austria, lul-

ta\ia a gran furia si e allestita per la guerra, eziandio non curando

i sacritizii piu rovinosi.

Cio posto, e comune sentenza di lulli i politici, che non mai queslo

due Potenze si sarebbero indotle a tanto ostinata risoluzione in affa-

re si Irepido, senza se non resplicilo conforlo, la connivenza almeno

della Francia. Per certo 1' Italia non avrebbe arrischiato di perdero

11 mal fermo possesso di cio che ha, sull'alleanza della sola Prussia,

lontana da lei, e che da un momento all* altro le polea venir meno ,

lasciandola esposla a indubi labile disfatta. Ne la Prussia avrebbe

creduta 1' Italia di si poderoso aiuto
,
che potesse affidarla di affron-

tare 1'inlera Germania, se non avesse piu che sperato che dietro di

lei starebbo qualche altra Polenza, la quale non poteva essere altra,

se non la sua protetlrice. Inlorno a tal punto e unanime il giudizio

di tulle le persone di senno
,
che presero a ponderarlo con accura-
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lezza e indipendenza. Per saggio riferiremo do che ne dissero due

eminenti uomini di Stato
,

il Dechamps e il Thiers. II primo ,
in un

suo eccellente arlicolo, inlilolato La quistione alemanna, dopo d'aver

rnesso in luce le ipocrite arti , onde il Bismark ha procurata la pre-

sente condizione di cose e si e sforzato, ma inutilmente, di carruco-

lare 1' Austria a rompere le oslilita; soggiunge: Egli (il Bismark)

giudica impossibile la neutralita della Francia nelle presenti conlin-

genze. Egli sa o almeno prevede che il rombo del cannone
, tirala

dall'ima parte sull'Elba o sul Reno, e dall'altra a Verona e a Veiie-

zia, trascinera fatalmente dopo se la bandiera della francia l. II

secondo poi nel suo famoso discorso
,
lenulo al Corpo legislative di

Francia nella tornata del 3 di Maggio ,
fa da prima una fosca dipin-

lura della slealta e doppiezza del Governo prussiano in tulta questa

vertenza dei Ducati dell' Elba, riprova le condiscendenze usale fm

qui dall' Austria verso la sua rivale , mette a nudo gl' intendimenti

ambiziosi della Prussia a danno della Germania e dell' equilibrio

europeo , e mostrando come il far recedere il Bismark dai sue!

matti disegni, dipende dai consigli che prendera la Francia ; dice :

Che e cio che forma oggidl 1' appoggio di colui, al quale ho da-

to il nome di ministro intraprendente? Eccolo : egli vede 1' Italia

entrare nelle sue mire, legarsi a lui, acceltare di fare una campa-

gna con lui! Ebbene io appello al semplice buon senso. Puo il Mi-

nistro di Prussia credere che 1' Italia operi cosi
, senza il noslro

conseuso? No; ed e questo appunto che costiluisce la gravity della

presente condizione di cose ;
T Europa intiera non puo crederlo 2.

Noi lasciamo da banda 1' andata del Bismark a Biarritz
, nelia

quale ben molti pensano vedere un riscontro coll' andata del Cavour

a Plombieres , e ci passiamo altresi dei ripeluli viaggi da Parigi a

Firenze e viceversa del Principe Napoleone. Noi vogliamo anzi sup-

porre che ne consigli ne intesa e neppur connivenza siaci slata fino-

ra per parle della Francia
,
e che essa sinceramente intenda oggidi

di tenersi neutrale. Nondimeno guardando non alle disposizioni sog-

1 Correspondent, Dispensa del 23 Aprile 1866, pag, 840.

2 Debats 5 Maggio.
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gettive present! ,
ma all' obbieltiva necessita degli eventi, riputiamo

impossibile che ella perduri in lale state. Cio diciamo, perche ripu-

liamo impossibile che la Francia seguiti ad essere indiffererite, vuoi

verso la Prussia, vuoi verso 1' Italia, vuoi verso rAustria.

Non verso la Prussia : perche ninna Potenza puo essere indiffe-

rente in ordine all'ingrandimento di un'altra a se confinante, la quale

in un tempo piii o meno prossirao dee divenir sua rivale. La Prussia

dalla presente lotta non puo riuscire alia semplice annession dei Du-

cati. Essa 1'ha rolta defioitivamente non solo coll' Austria, ponendo

in chiaro cio che covava sotlo le apparenze di arnica
;
ma 1' ha rolta

altresi per sempre coll' intera Alemagna ,
sfalando 1' autorita della

Diela e facendo trasparire abbastanza le sue avide brame. Essa ha

perduto ogni credito e ogni confidenza presso lutti i membri deUa

Confederazione. Non le resta altro, se la sorle delle armi le e favore-

vole, che attuare in lutto o in parle 1' anlica sua aspirazione dell' im-

pero germanico sotto il suo scettro. Padrona allora delle chiavi del

Baltico e del mare del Nord, alia testa di cinquanta milioni di suddi-

tt, essa sara un vicino assai formidabile per la Francia e da trattar-

si con infinite riguardo. Qui le previsioni del sig. Thiers, per quan-

to i giornali governalivi o rivoluzionarii siensi studiaii di altenuarle

coi loro motteggi ,
a ogni persona seria, e non ligia per inleresse o

calcolo, sono di grandissimo peso. La Prussia, egli dice, se la guer-

ra le riesce felice, s'impadronira tosto di alcuni degli Stati alemanni

del Nord, e quelli di cui non s'impadronira, licollochera sotto la sua

influenza. L' Austria sar& ammessa come protetta. Ed allora si ve-

dra produrre queslo gran fenomeno ,
verso cui si tende da piu d'un

secolo : T Impero germanico ,
che altra volta risedeva a Vienna

, ri-

sedera a Berlino, serrando e premendo la nostra fronliera; e que-

st'Impero, invece di appoggiarsi sulla Spagna, come Tantico Impero

di Carlo Quinto, s'appoggera sull' Italia. Ecco 1'avvenire che si ri-

serva alia politica europea e alia polilica francese. Ouesto risultafo

era facile a prevedere , e, quanlo a me, cio che io ho soprattuKo

rimproveralo all' unila italiana si e di condurre inevitabilmente al-

runit^t alemanna, pei gradi che io indicava. Io ho detto, or fa due

anni, che 1'unita italiana darebbe, per sopra le Alpi, la mano all'uni-
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la alemanna : il falto si avvera di gia. Ecco cio che ferisce lulli gli

animi illuminali c che e cagione di profonda inquielezza. Puo con-

venire alia Francia il favorirc in qualsiasi grado una polilica simi-

gliante? Andale neila menoma borgala, e vedrete se questa politica,

che lende a rifare un Impero germanico appoggiato sull'Ilalia, e po-

polare in Francia. Questo discorso fa si universalmenle applaudi-

to nelle camere francesi, che per attenuarne 1' effello, il sig. Rouhcr

ebbe bisogno della propizia contingenza, che giuslo in quel punlo gli

giungesse un dispaccio ,
annunziante che 1' Italia si obbligava a non

assaltare 1'Austria.

Per quello poi che riguarda gli altri due contendenli, la Francia

non puo essere ne durare indifferente a rispello si dell' una come

dell'altra. Prima, perche 1* Italia presente e opera del Governo fran-

cese; il quale ,
non fosse altro , si sentirebbe punlo nell'onore

,
se

ella venisse disfalla. Secondo, perche soccombendo 1'Italia, rivivreb-

be I'influenza austriaca nella Penisola, e quindi tornerebbero in cam-

po tutte le ragioni poliliche , per cui Napoleone III s' indusse alia

guerra del 1859. Terzo
, perche la vlttoria dell'Austria avrebbe per

effetto una doppia reazione : quella dei parligiani della legit timi la

contro la vinta rivoluzione, e quella della democrazia tentante clispe-

rati sforzi per non reslare schiacciata. Or puo la Francia mi rare con

cuore impassibile il trionfo dell' una parte o dell' altra? Niuno de' suoi

interessi, reali o appresi, ne sara minacciato? Per quesle e simiglian-

ti ragioni , che per amore di brevita tralasciamo
, si crede dalla gc-

neralita impossibile che la Francia si mantenga durevolmenle neu-

trale nella presente contesa.

II.

Ma le cosi esplicite e formali dichiarazioni del Governo? Quale

che sia il valore che voglia loro atlribuirsi
, esse possono al piu si-

gnificare le disposizioni present! , non gia assicurare le disposizioni

a\venire, contro la inelutlabile necessila delle cose. Del resto esami-

niamo da vicino la qualita di siffatte dichiarazioni.

Esse son contenute nel discorso del ministro Rouher
,
che prece-

dette quello del sig. Thiers
,
e per confessione di lutli furono ripu-
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tale si vaghe e si vacillanti
,
che immedialamente la Borsa

, questo

termometro deila polilica, abbasso in modo spaventevole i fondi pub-

blici. Quelle dichiarazioni si epilogano in questo, che la Francia in-

lende conservare la sua liberla d' azione a fronte delle Potenze in con-

flHlo : Mantenir sa liberte daction vis-a-vis des Puissances engagees.

io non dice altro ,
se non che la Francia

,
dove ne sembri tempo e

luogo , operera ,
secondo che le consiglieranno i proprii interessi.

Questo gia s* intendea da se, ne muta in nulla lo stato della quistio-

ne
; giacche di questo appunto si cerca : a che consiglieranno la

Francia i proprii interessi , reali o appresi? Piu significative a chi

vuol comprenderle sono le parole che seguono, le quali getlano mag-

gior luce sulla dichiarazione : Doveri particolari ci erano imposli a

dguardo d' una nazione
,

colla quale ci legano simpatie tradizionali

c una recente fratellanza militare. LY Italia puo credersi chiamata a

Jntervenire attivanienle nel conflillo che minaccia d' elevarsi Ira la

Prussia e 1'Austria. Ogni nazione e giudice dei suoi interessi
;
noi non

pretendiamo esercitare niuna tutela sull' Italia, la quale e libera delle

sue risoluzioni , perocche ella ne e sola risponsabile. Ma Y interes-

se, che noi abbiamo per essa
,
ci obbligava a spiegarci categorica-

mente con lei. Or ella sa per nostre ripetute dichiarazioni che come

noi disapproveremmo altamente ogni assalto dell' Austria contro di

lei, cosi noi siamo formalmente risoluti di lasciare a suo carico i ri-

schi e i perigli di ogni aggressione, direlta da essa coutro l'Austria.

Ognuno vede in queste parole il tuono diverse che si mantiene ris-

petto airAustria e rispetlo all' Italia. AH' Austria si dice : se assalite

i' Italia, io vi disapproved altamenle. Nel gergo diplomalico si con-

tiene qui una aperta minaccia
; giacche la frase equivale a questo :

io non tollerero che assaliate 1' Italia. All' Italia per contrario si dice :

voi siete libera di assalire l'Austria ,
se ci scorgete il vostro conto ;

io vel permetto. Ne quella giunta : voi il farete a vostro rischio e

pericolo , immula punto un tal concetto
; perocch^ essa e una frase

insignificante , comandata per ora dalle convenienze diplomatiche.

Anche quando 1' Italia comincio le sue annessioni, la Francia dichiaro

che se ne lavava le mani e che la lasciava correre da se sola tulli

i rischi dell' intrapresa. Ci6 nondimeno non tolse che la medesima
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Francia non pure vietasse all' Austria ,
ma alia Spagna altresi

, fa-

cendone un casus belli, Y intervenire a frastornare quelle invasion!.

Quanto debolraenle suonino queste parole del Rouher, ben lo ha mo-

stralo il sig. Thiers nel suo celebre discorso, da noi lodato di sopra.

Allorche voi avrete dichiarato all' Italia che ella agisce a suo rischie

e pericolo, non avrete fatto abbastanza. lo non voglio aggiunger

nulla alia responsabilila del Governo, nia e beue fargliene senlire il

peso. Poncte menle che ci6, che passa da alcuni anni tra 1' Italia e

la Francia
,
non e acconcio a far credere che la parola in cui voi vi

contenete sia sufficient. L' Italia invade la Toscana, voi la biasima-

te. Ella invade il regno di Napoli ,
voi la biasimate ancora. Ella

s' impadronisce d' una parte degli Stali della S. Sede
,
voi la biasi-

malesempre, voi richramate altresi il vostro ambasciadore. Ella

conlinua nondimeno, e voi glielo restituite. fefine voi segnale con

essa una Convenziorie ,
che voi considerate come un impegno preso

da lei di fissarsi a Firenze rinunziando a Roma. Ella risponde, in

Parlamento e per mezzo de' suoi giornali ,
di non essersi impegnala

ne a fissarsi a Firenze ,
ne a rinunziare a Roma; voi la biasimate,

ella conlinua. Non e questo uno spetlacolo piu che comico? Eb-

bene
, prosegue il Thiers

, quale puo essere a fronte di questi fatti

1'opinione d' Europa? Essa e che 1' Italia ha contratta 1'abitudine di

regolarsi come meglio le aggrada ,
non ostante i vostri biasimi

; es-

sendo convinta che al trar de' conti essa non si guaster con voi e

che in niun caso le manchera ii vostro soccorso. E queslo quello,

che io lemo
;
ed e questo il nodo degli avvenimenti.

Ma piu che i raziocinii del Thiers, noi abbiamo un gravissimo av-

venimento che rimuove ogni equivoco dalle dichiarazioni del Rouher.

Esso e il discorso dell' imperatore Napoleone, fallo ad Auxerre, nel

quale egli apertamente dichiara di detestare i traltati del 15, e di non

volerli avere per norma della sua politica esterna. Nel che sono da

notare i progress! del tempo. Nel Maggio del 1865 il Principe Na-

poleoae proferi un discorso in Aiaccio, in cui detesto parimente quei

tratlali come parloriti dalla violenza e dall' odio, e dichiar6 che essi

non potevano essere la base d'una vera e durevole pace in Europa.

Tulla la diplomazia se ne commosse
;
e Napoleone III crede bene di
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sconfessare le ardite parole del suo cugino, comeche quesli so ne

adontasse aspramente. Or chi avrebbe detto che
,
un anno dopo,

quella medesiina idea e quasi colle siesse frasi si sarebbe trovata

sul labbro imperiale ! Ma quello che qui importa non e questo ;
e

bensi la grave portata che esse hanno, vedulo massimamente gli ap-

plausi che hanno ricevuto da lull! i gioroali officiosi. Basli per lulti

il Conslilutionnel , da cui togliamo il seguenle brano : I traltati

del 1815 sono un pericolo permanente per la sicurezza degli Stall e

per le fortune private. Ecco perche i'lmperatore li detesta come sovra-

no, come francese e come uomo di buon senso; in questo senso ri-

sonarono le memorande parole d'Auxerre. lo detesto i Irattali

del 1815 dice il discorso
;
e significa: Tutti quelli che vorranno

col mio concorso o senza, sostiluire a quelli un ordinamenlo adatlo ai

voti dell'Europa moderna, saranno cerli di rispondere ad un bisogno

generale ed alle mie intenzioni. Ma per intender meglio la portata

di quel discorso, sara bene udire il comento che ne fa il sensalissimo

Journal de Bruxelles nel suo numero 128 : Da che la quislione di

guerra e slata posta dalla Prussia, ciascuno dimandava a se slesso :

che fara la Francia? Tulli gli sguardi della diplomazia europea era-

no volti alle Tuileries. II signor Forcade nella Revue des deux J/on-

des, il signor Dechamps nel Correspondent, il signor Thiers Rell'in-

comparabile discorso che ha leste pronunziato nel Corpo legislativo e

che echeggia oggidi in tulla 1' Europa, avevano detto : Quivi si tro-

va la responsabilit& degli eventi. II signor Thiers, geltando una luce

srnagliante nelle regioni, dove forse si calcolava sulle tenebre, e

sfolgorando della sua parola elevata ed onesta la politica del conte

di Bismark e del Governo italiano e quella che se ne facesse alleata

e complice, avea dimandalo al Governo imperiale una parola netta,

chiara, decisiva; una parola che togliesse ogni speranza d'appoggio

alia Prussia ed air Italia, e comandasse la pace. Quesla parola il

signor Rouher 1'aveva egli della? II Corpo legislative lo ha creduto.

Associando nei suoi entusiaslici applausi la dichiarazione di sincera

neutralila, falta dal signor Rouher, col discorso del signor Thiers,

il Corpo legislative avea falto una splendida manifeslazione in favore

della pace, e la speranza rinasceva negli animi. Quand'ecco T Irn-
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peralore rompe il silenzio impenelrabile, in cui egli erasi chiuso

dacche e scoppiato il conflilto auslro-prussiano, e, ci e forza dirlo,

invece della parola decisiva comandanle la pace ,
come avea chiesto

il signer Thiers in norae degli inleressi della Francia e dell'Europa,

quella che n'e risonata e una parola annunziante la gnerra.

I nostri lettori hanno lelto la risposta che 1'Imperatore ha fatta al

capo del Municipio di Auxerre, nell'aperlura del concorso regionale.

Ouesto discorso si epiloga in queste due frasi :
- lo veggo con pia-

cere che le rimembranze del primo Impero non sono cancellate dalla

vostra memoria. Siate cerli che dalla mia parte io ho ereditato i

senlimenli del Capo della mia famiglia per quesle popolazioni ener-

giche e patriottiche, le .quali hanno sostenuto T Impero nella buona

come nella rea fortuna. II dipartimento di Yonne e stalo uno dei

primi a darmi i suoi suffragi nel 1848. Cio e stato perche egli sa-

peva, al pari della maggiorila dei Francesi, che i suoi interessi erano

i miei, e che io detestava come lui questi trattati del 1815, dei quali

si vorrebbe fare oggidiT unica base della nostra politica esterna. -

Ecco la risposta dell' Imperatore al discorso-avvenimenlo del si-

gnor Thiers , e alia manifestazione pacifica del Corpo legislativo.

Questo discorso e questa manifestazione hanno dovuto contrariare e

ferire profondamente il pensiero imperiale, sicchS esso uscisse 1' in-

domani in tale scoppio , rompendo ogni misura ed ogni circospezio-

ne. E veramente non e un rompere ogni inisura il richiamare, sopra

uno dei campi di battaglia del 1814, le rimembranze del primo Im-

pero e la politica di Napoleone I, dichiarandosene erede? Non e un

abbandonare ogni circospezione il venire a dire in mezzo allo sgo-

mento dell'Europa, che conviene deteslare, cioe a dire ripudiare e

lacerare questi traltati del 1815, di cui la met e stata rovinala in

Italia e dell'altra meta si apparecchia la distruziorie in Alemagna?...

Non mai 1' Imperatore, dal 1852 in qua, avea pronunziata una tale

parola. Egli avea promesso al principio del regno che 1' Impero sa-

rebbe la pace, cioe a dire che i traltali sarebbero rispettali e 1'equi-

librio europeo mantenuto. Allorche egli fece la guerra di Crimea,

fu in nome del mantenimenlo dei trattali che egli la dichiar6 e la

prosegui. La guerra d' Italia, secondo le sue dichiarazioni solenni,
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non dovea avere per iscopo e per risultato il distruggere i irattati,

sui quali 1'equilibrio di Europa riposa; ma al conlrario di riparare

le ferite falte a questi Irattali e a questo equilibrio dall' Austria in

Italia. L' Imperalore s' arreslo in faccia al quadrilatero per iscongiu-

rare la guerra generale ,
che era vicina a scoppiare e per non av-

valersi del concorso della rivoluzione. Piu tardi quando il Principe

Napoleone Bonaparte pronuncio in Aiaccio il celebre discorso rivo-

luzionario, diretto contro i Irattali del 1815, 1'Imperatore colpi que-

sto discorso d' una solenne riprovazione. Oggidi 1' Imperatore a

fronte degli armamenti della Prussia e dell' Italia sceglie quest' ora

supreraa per annunziare all' Europa, cue egli detesta i trattali del

1815, che egli li ripudia come base della sua politica esterna, e che

pero 1' ora di lacerarli e venula. Qucsta parola, in luogo di coman-

dare la pace, comanda la guerra ;
in luogo d' arrestare la Prussia e

1' Italia, le incoraggisce e sollecila. Essael'equivalente della parola

celebre, detta al barone di Hubner la vigilia della guerra d' Italia.

Tutti i dubbii sono dissipati, tutte le speranze che noi nutrivamo

sono distrutte, tulti i timori dell' Europa sono sollevati, e fra alcu-

ni giorni gli avvenimenti parleranno. Che divengono le dichiarazio-

ni del sig. Rouher, e gli applausi del Corpo legislative al discorso

del sig. Thiers ? Dove si scorge piu la politica di pace e la neutra-

lita sincera si altamente annunziata il giorno innanzi? Tutto queslo

e scomparso nella minaccia, lanciata ai traltati del 1815, doe a dire

all' Europa l. Noi non ci facciamo mallevadori di tutti questi giu-

dizii; ma niuno al certo li riputera mal fondati.

III.

Dalle cose, esposte fin qui, ognuno intende da se quali sieno lo

conseguenze che dobbiamo aspeltarci. La Francia, come abbiamo

dimostrato, non e ne puo rimanere neutrale. Ora 1'intervento armato

della Francia si tirera dietro indubitatamente quello altresi della

Russia e dell' Inghil terra ;
ed eccoci alia guerra universale in Euro-

1 Journal de Bmxelle, 8 Maggio 1866.
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pa. Un evento si spaventevole apparisce tanto meno improbabile .

quanto piu attentaraente si considerino le disposizioni, colle quali la

Francia interverrebbe. Come gia il discorso di Aiaccio dichiaro ri-

dicola la massima, che delestando i traltati del 15, si debba nondi-

merio osservarli
;

cosi 1' Imperatore esprimendo la sua detestazione

per quelli ,
ha aggiunto che essi non debbono formare regola della

sua politica esterna. E veramente come potrebbe uom ragionevole

regolare le sue operazioni con cio che egli detesta? Potra esservi

coslrello dalla violenza , ma non mai piegarvisi per libera elezione.

Quinci segue che 1' intervenlo armato della Francia
,
dove possa far

Talere le sue spontanee propensioni , non sara certamente per man-

tenere in piedi la parte che luttavia resta di quei Imitate ,
ma bensi

per finire di rovesciarli. II rifacimento adunque della caria geogra-

lica di Europa diverrebbe il vero scopo della lotta. E questo puo

farsi senza un conflitto generale di tutti gli Slali, direttamente o in-

direltamentc inleressati nella catastrofe?

Quindi non e meraviglia, se vediamo armarsi non solo i tre Stati,

ingaggiati nella presente contesa ; ma , piu o meno
,
ancor tulli gli

allri. Si armano le Potenze minori di Germania, perche intendono

bene che esse in un modo o in un altro sono la preda agognata dalla

Prussia. Si arma la Danimarca
, perche probabilmente spera di po-

ter riavere
,
se non amendue i Ducali ,

la parte almeno danese dello

Schleswig e la frontiera del Dannevirk. Si arma il Belgio e si arma

la Svizzera, perche a ragione s' impensieriscono non forse sien il

prezzo di gia pattuito dagli accordi
,
non ancora manifesti. La sola

Inghillerra e la sola Russia sembrano conservare luttora un' altitu-

dine pacifica. Ma 1'InghiHerra non ha bisogno di armare ; giacche

ha nel Mediterraneo flotla bastevole a far sui mari traboccar la bi-

lancia dalla parle a cui si congiunga. La Russia poi benche non ha

smesse ancor le speranze di riuscire nelle sue trattalive di pace ,

non la veggiamo pero soprassedere dagli allestimenti di guerra. In-

fine neppur si contengono dall' armarsi la Turchia e la Spagna.

Frattanto la Democrazia guarda lieta il trambusto, e si apparec-

chia a raccogliere le spoglie di tutti, sicura che, quali che sieno i

\incitori, le sara facile insignorirsi della spossata Europa e dar 1' ul-
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limo crollo all'ordine non men politico clie religioso. Mentre poi cosi

aspetta ,
si arma ancor essa a modo suo

, organizzando e mollipli-

cando i suoi circoli e le sue assemblee.

Un tanto conquasso saria stato facile impedire colla volonla ef-

ficace della sola Fraucia, dov' essa si fosse indotta a tenere il con-

tegoo, indicate dal Thiers. Una dichiarazione sconfortante mandata

a Berlino, un veto rigoroso, mandato in tempo a Firenze, avria is-

sofatlo spenlo 1' incendio. Gia lo dicemmo fin da principio e giova

ripeterlo, il Bismark, per impetuoso che sia, intendeva benissimo

che coi soli aiuli d' Italia, era troppo periglioso affronlar 1' intera

Germania
;
e 1' Italia non s' illudeva a segno di credere che potesse

da se sola cozzare eziandio cofla mela delle forze austdache.

Ma, ripiglia qui il Rouher, il veto, che solo avrebbe potulo con-

seguire un tanto effetto, non potea darsi all' Italia
; perche essa e

padrona delle sue decisioni, e la Francia non le fa da tutrice. Via,

c' intendiamo ; che senso ban piu le parole , quando chi parla e chi

ascolta sorridono del pari? II Rouher sa benissimo e lulli sanno non

meno di lui, che quando la Francia vuole davvero, 1' Italia rimanen-

do libera da ogni pressione e al tutto donna di se medesima, si trova

per una felice coincidenza a volere lo stesso. Allorche
,
tre anni or

sono, il Garibaldi al grido di Eoma o morle, comincio la sua slra-

vagante inlrapresa, la Francia fe senlire all' Italia, in modo da farsi

capire, che essa non voleva quelle mattezze. Ebbene Y Italia, tutto

da se, e senza veruna dipendenza dall'altrui lutela, inlimo al farne-

tico avventuriere
,
che rislesse

;
e poiche non ristava , essa Italia

non dubito di spedire buon nerbo di soldatesca a persuaderlo , ne

ebbe a disdegno di azzoppare colle proprie mani quel suo degno fi-

gliuolo e prestanlissimo tra i suoi campioni. Lasciando dunque da

banda le frasi imperative ,
non avrebbe sapulo il Rouher

,
si sperto

ncll'eloquenza, suggerire un vocabolo, simigliante a quellod'allora,

il quale schivando ogni ombra di tulela , significasse siffattamenle

la volonta della Francia, che, per una specie di natural simpatia, si

traesse dietro spontanea la volonla dell' Italia? E il non aver usalo

un mezzo si facile e di si sicuro riuscimento, che senso ha?
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XXI.

Donazione delta Sicilia.

Che la S. Sede, dal secolo XI in qua, abbia possedulo ed eserci-

lato sopra la Sicilia giustissimo dominio di alia sovrauila, conceden-

do I'investilura feudale di quel regno alle varie dinaslie die di ma-

no iu mano ivi si succederono, dai Principi Normanni fino ai Borbo-

ni
;
e ua failo noiissimo e fuori di conlroversia, specialmente dopo

la splendida e piena diQiostrazione che ne fece nel secolo scorso

Monsignore (poi Cardinale) Stefano Borgia in due Opere mentamen-

le celebri 2. Ma che 1' origine di quel dominio possa o debba farsi

risalire lino alle prime Donazioni dei Carolingi, \iene fortemenle

contrastato da gran lurba di slorici, non senza speciose viste di pro-

babilita. E perciocche nel diploma di Ludovico Pio si trova espres-

samente noverata la Sicilia tulta inliera (Sicilian, sub inleyritate)

tra i dominii confermati dall'Imperatore alia Chiesa Romana, lulli i

conlraddiltori del diploma, lungi daH'acceltarlo in cio per documen-

lo aulorevole, ne fanno anzi, come gi& dicemmo, un degli argomen-

1 Yedi il volume precedente, pag. 678 e segg.

2 Breve Istoria del Dominio temporale delta Sede Apostolica nelle due Si-

cllie. Roma, 1789
; Dlfesa del Dominio temporale della Sede Apostolica nelle

due Sicilie, in risposla alle scritlure pubblicate in contrario. Roma, 1791.
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ti capital! a provare ch' ei deve essere tulto apocrifo ,
o almeno in

parte adulterate, siccome quello che , a lor senno, contraddice qni

troppo apertamente alia storia.

Infatti
,
dicon essi

(
e puo udirsi per lutli il Muratori

, cbe nella

Piena Esposizione 1 ha meglio di tulti esposto con nerbo 1'argo-

mento) al tempo di Ludovico Pio, la Sicilia era in potere dei Greci :

non poteva egli dunque donarla ne confermarla al Papa. Ne giova

il rispondere che Ludovico avesse in animo di conquislarla , quan-
do che fosse, a pro del Papa, a cui pero ne facesse anlicipata pro-

messa
,

al modo medesimo che avean fatto Pipino e Carlomagno nel

754 e nel 774, donando, ossia promettendo a S. Pietro le province

che erano allora occupate tuttavia dai Longobardi. Imperocche Lu-

dovico non avea niuna legittima pretensione sulle terre dei Greci ;

e quando pure 1' avesse mai avuta per 1'innanzi, ad ogni raodo avea

falto pace con essi, avea strello con 1'Imperatore d'Oriente fermo

concordia ed amisla
;
laonde il supporre ch' ei disegnasse, ad onta

dei Traltati
,

di togliere ai Greci la Sicilia o altre province ,
e im

supporlo usurpatore e fedifrago, cioe tult' altro da quel pio ed intc-

gerrimo Principe ch'ei fu veramente.

Queste ragioni non puo negarsi che a prima fronle non paian so-

de e gagliarde. Tultavia non e difficile il risolverle; e chi si faccia

ad esaminare piu da vicino le vere condizioni, in cui a quel tempo

trovavansi i dirilti politic! della Sicilia, di leggieri vedra potersi il

diploma di Ludovico ottimamente accordare con tulti i dati della sto-

ria, e rinianer quindi interamente salvi i dirilti che in esso confer-

mansi alia S. Sede sopra queH'isola. Ma per meglio inlendere il

fatto, giova pigliare un po' piu daH'alto le mosse.

Egli e notissimo, come in Sicilia la Chiesa Romana, gia ab anlico,

tenea cosi vasti possedimenli di terre, che il Palrimonio Siculo eras!

parlito in due altri gran Patrimonii, il Siracusano e il Palermitano;

e come in queste lor terre i Papi, dai tempi almeno di S. Gregorio

Magno, erano mezzo Sovrani, esercitandovi per concessione degli

Imperatori le regalie superior! ,
cioe 1' amministrazione della giu-

1 Cap. IV.
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slizia e del civile governo 1. Nel secolo VIII
,
Leone Isaurico

, per

vendetta contro la S. Sede nella gran conlesa iconoclastica
,
le con-

fisco colesli ricchi Palrimonii
,
con quel di Calabria ,

che le rende-

vano ogni anno Ire lalenli e mezzo d' oro 2. Ma i Pontefici non niai

tralasciarono di rivendicare allamente i loro dirilti. Stefano II ebbe

percio ricorso a Pipino, pregandolo d'interporsi presso i Greci, af-

finchc la Chiesa Romana riavesse tulle le sue propriela 3. Ed allor-

quando, sotto Costanlino ed Irene, la Chiesa d'Orienle voile lornare

in pace con Roma, Adriano I, piu volte richiese a quegli Augusli la

inliera restituzione dei Patrimonii di Sicilia 4
: se non che vane tor-

narono le sue islanze, siccome vane rimasero nel secolo seguente

quelle di Nicolo I presso 1' imperatore Michele 5. Cio posto, non e

1 Yedi il ZACCARIA, De Patrimoniis S. R. Ecclesiae , Cap. Ill, . 4-6 ;
e il

BORGIA, Breve Isloria ecc. Lib. I, n. 4-8, e Dlfesa ecc. Cap. 1.

2 THEOPHANES, Chronographia, a. 724, (ossia 731).

3 Codice Carolina, Epist. XI (ediz. del Cenni) : Ita disponere iubeas de

parte Graecorum ut... sancta Dei Ecclesia, sicut ab aliis, et ab eorumpesti-

fera malitia liberetur et secura reddatur, atque omnia proprietatis suae per-

cipiat, unde . . . indefessa luminariorum condnnatio Dei ecclesiis permanent
et esuries pauperum egenorum vel peregrinorum nihilominus resecelur etc.

4 Porro et hoc vestrum . . . poscimus imperiiim ut . . . sicut anliquilus

ab orlliodoxis Imperaloribus sen a celeris ckristianis fidelibus oblata atque

concessa &unt patrimonia beali Petri . . . in integrum nobis resliluere digue-

mini pro luminariorum concinnalionibus eidem Dei Ecclesiae atque alimonils

pauperum. HADUIANI I. Epist. ad Constanlinum et Irenem, presso il MAKSI,

Concilia, T. XII, p. 1076, e il BAROMO, Annales, a. 785, n. 32. E in sul fine

della leltera a Carlomagno De imaginibus, Adriano ricorda.le inulili istanze

I'atte gia presso Costantino per la restlluzione dei Patrimonii, e soggiunge

<[ueste iiotabilissime parole: Sed .... de patrimoniis iterum increpantes

<ioin<monemus, ut si noluerit ea Sanctae nostrae Romanae Ecclesiae resliluere
y

linerelicum eum pro huiusmodi erroris perseuerantia esse decerncmus. Presso

il BAROMO, a. 794, n. 50, e il MANSI, T. XIII, p. 808.

5 Praeterea Calabritanum patrimonium el Siculum , quaeque nostrae Ec-

clcsiae concessa fuerunt et ea possidcnda obtinuit et disponendaper familiarcs

.fiuos regere sluduit, veslris concessionibus reddanlur
, quoniam irralionabile

vst ut ecclcsiastica possessio , unde luminaria et concinnationes Ecclesiae Dei

fieri debent, terrena quavis polestale sublrahantur etc. JSICOLO I, Epist. ad

Michaelem Imper., presso il MAIVSI, T. XV, p. 162. Avvertasi che, quanlun-
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egli naluralissimo il credere che Adriano stesso, e dopo lui S. Leo-

ne III, vedendo inutile ogni lor rimostranza presso la Corle di Co-

stanlinopoli, si volgessero percio
1 a Carlomagno loro Patrizio e Di-

fensore di tulte le giustizie di S. Pietro, appunto come avea gici fatlo

Stefano II con Pipino? E Carlomagno, che con lanto zelo si adoperu

per resliluire ai Papi in lulla Italia ed ingrandire eziandio gli anli-

chi dominii della S. Sede, e egli credibile che niuna cura si piglias-

se di far loro riavere quelle si cospicue possession! di Sicilia e di

Calabria e sopra cio non desse niun ascolto alle istanze di Adriano

e di Leone? A giudicare dunque anche solo per analogia, e cosa

probabilissima che tra Carlomagno e la S. Sede veramenle corresse

a quei di, cioe verso lo spirare del secolo VIII, qualche trattato in-

tarno alia Sicilia
; che, essendo omai indarno sperare nulla dai Greci

per vie pacifiche, Carlo risolvesse di fcoglierla loro colle armi
;
e cho

prometlesse con Palto aulenlico, non solo di restiluire, dopo la con-

quista, alia Chiesa Romana i suoi Patrimonii, ma donarle eziandio

in perpetuo la signoria intera dell'isola, a quel modo che gia avea

fatlo della Corsica e della Sardegna.

Cio si rende vie piu credibile, se si pon menle ad un falto, assai

poco avvertito dagli storici e nondimeno di gran rilevanza per ri-

schiarare le oscuritci e le lacune che qui presenta la storia. Oueslo

fatto si e che Carlomagno, verso T800, realmente medito la conqui-

sta della Sicilia. Teofane, scrittore contemporaneo, lo attesta espres-

samente, soggiungendo che Carlo tullavia non reco ad effetto il di-

segno, anzi poco stante strinse pace con Irene : Siciliam classe ado-

nri meditatus, consilmm mutavit 2
. Ed altrettanto ripete TAulore

que la Sicilia fosse stata invasa dai Musulmani fin dall'anno 828
,

i Bizantini

ne teneano tuttavia gran parte, facendo guerra viva agl' invasori, e non ab-

handonarono loro il dominio dell' isola se non negli ultinii anni del IX

secolo.

1 A cio sembrano mirare le ultime parole della Lettera leste citata DC

imagmibiis, dove Adriano, dopo querelatosi delFImperatare greco ,
mostra

di riporre nel solo Carlomagno tuttele sue speranze: Et ideo confidimus . . .

quid quantum erga beatorum . . . Petri ac Paull Ecclesiam fidem genitis et

amorem, semper pro eius profectu et exaltatione regali nisi nndique certantes

habueritis, tanto etc.

2 In ChronograpMa, all' a. 793, ossia, secondo il compute volgare, 800.
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della Miscella : Cum voluisset contra Sidliam classibus praeliari, se

poenituit, coniunyi potius cum Eirene volens 1
.

INe mancavano certamente a Carlomagno giusti titoli per muover

guerra ai Greci e cacciarli eziandio dalla Sicilia. OHre ildiritto ch'e-

gli avea, come Difensore della S. Sede
,
di riconquistarle i dominii

a lei ingiuslamente cola rapiti dagl'Imperatori greci un seltant'anni

innanzi; aveva altresi, come Re d' Italia, gravissime offese da ven-

dicare contro i Greci di Sicilia. Imperocche quell' isola, nerbo e cen-

tro di tutta la potenza rimasta ai Greci in Italia , era eziandio il fo-

colare perpetuo delle ostilila che da piu anni travagliavano la dorni-

nazione dei Franchi nella penisola. II Palrizio di Sicilia era sempre
stato alia testa delle congiure, ordite col Duca greco di Napoli ,

col

Principe di Benevento, col profugo Adelchi e cogli altri grandi Lon-

gobardi, contro il Regno italico di Carlo, e contro lo Slato pontificio,

protetto da Carlo. E queste congiure , represse o fallite piu volte
,

erano fmalmenle scoppiate in aperta guerra ne!788, allorche Adel-

chi, insieme col Patrizio Teodoro e col Logolela imperiale Giovanni,

sbarco in Calabria alia testa di un esercito, e venne contro le forze

de' Franchi a campale baltaglia. Se i Franchi viltoriosi avessero al-

lora seguitata laforluna, e valicando il Faro, si fossero impadroniti

di tulta la Sicilia, la lor conquista sarebbe stala al certo inleramen-

le legillima. Chi dunque potra negare che, seguilando tultavia negli

anni appresso 1' aUHudine ostile dei due Stali, ed esacerbala ezian-

dio dalla nuova ribellione, con cui Grimoaldo, Principe di Beneven-

to, si Iev6.
;
non cerlamente senza impulso dei Greci , contro Carlo-

magno suo Sovrano ; chi potra negare , diciamo, che quesli non a-

vesse ottimo diritto di far guerra ad oltranza contro i Greci in Sici-

lia, e slenninandoli per sempre da quell' isola
,
non solo vendicare

cosi le prelerite iugiurie, ma procacciare ,
in tulta 1' Italia

,
ai pro-

prii dominii e a quei del Papa sicurezza e pace per 1'avvenire? E

pare infatii che i Greci gia si aspeltassero in sul capo cotal lempe-

sta verso gli ullimi anni del secolo VIII
;
e forse a stornarla appun-

to erano direlte
,
come bene osserva un moderno storico 2

, quelle

1 Presso il MURATORI, Rer. Hal. SS. T. I, p. 170.

2 AMARI, Storia de'Mmulmani di Sicilia, Lib. I, Cap. VIII.

Serie VI, vol. VI, fasc. 389. 34 18 Maggio 1866.
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frequcnti Icgazioni clie leggiamo inviate a Carlomagno in Aqulsgra*

na, da Niceta Patrizio di Sicilia nel 797, e da Irene imperatrice nel

"798, e dinuovo dal Patrizio di Sicilia, Michele, nel 799 1. Quindi,

disceso Carlomagno a Roma nell' 800 e creato Imperatore ,
non 6

maraviglia che 1' impresa di Sicilia si credesse omai imminente ad

eseguirsi ,
e se ne diffondesse presso i Greet la fama e il lerrore ,

come mostrano le parole di Teofane.

Posto pertanlo questo disegno di Carlo e le otlime ragioni ch'egli

avea di eseguirlo, ognun vede non esser altro che sommamente vero-

simile il supporre che Ira lui e il Papa gi& si fosse anticipatamente

stipulate qualche Palto pel futuro possesso della Sicilia
;
e che Car-

lo, il quale nel 774 avea gib confermato alia S. Sede la paterna Do-

nazione
, ossia promessa ,

di tulto il Ducato Beneventano ,
che vuol

dire quasi lutta 1' Italia al di la del Liri , aggiungesse ora
, quasi a

compimento di quella gran Donazione, anche la Sicilia cogli allri a-

vanzi del greco dominio nella bassa Italia. II trovarsi pertanto all'an-

no 817 nominata da Ludovico Pio nel suo diploma, e insieme colle

allre donazioni di Carlo confermata alia S. Sede la Siciliam sub in-

legritate, non puo sembrare assurdo o recar maraviglia se non a

critic! superficial!.

Egli e ben vero, che Carlomagno non intraprese altrimenli la me-

ditala conquista; anzi, mutato consiglio, per le ragioni che ora non

accade indagare, strinse indi a poco trattato di pace con Irene, e

poi con Niceforo e con Michele, succedutisi nel trono di Costantino-

poli. Egli e vero altresi , che Ludovico Pio novamente confermo la

pace dei due Imperi nell' 814, e fedelmenle la mantenne senza mai

volger 1'animo a spogliare i Greci ne della Sicilia ne degli altri lor

dominii italiani. Ma lulto cio non toglie chela cessione della Sicilia,

promessa gia per avvenlura con solenne patto da Carlomagno a san

Pielro, non conservasse anche nell' 817 presso le due parti conlra-

cnti, cioe presso il Papa e 1' Imperatore d' Occidente, il suo valore

legale ;
c che questo valore

,
e con esso il dirilto acquisilo dalla

3. Sede, venisse da Ludovico riconosciulo e confermato, coll' inten-

zione implicita di dargli pieno effetto ogni qual volta si avverasso

1 Vedi gli Annales EGIXHABDI, agli anni citati.
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la condizione necessaria a presupporsi, quella cioc del venire F iso-

la liberala da' suoi atluali domiQatori. Egli avvenne qui quel chc

gia era avvenuto nel prirao Patto di Pipino con Slefano II, stipulate

a Quiersy, in cui proraeltevansi al Papa le terre da conquistare so-

pra i Longobardi. Questo Patto , per la pace che poco appresso fu

conceduta a Pavia da Pipino e dal Papa al re Astolfo, resto non gia

annullato
,
ma sospeso ;

ma ripiglio lulto intero il suo \igore, losto

che Carlomagno ebbe, nel 774, spento il reame de' Longobardi. In

simil guisa, la pace conceduta da Carlomagno e confermata da Lo-

dovico Pio ai Greci, non annullo, ma sospese la concessione fatta da

Carlomagno al Papa di lutla la Sicilia, infmo a lanto che nuovi even-

ti consentissero di recarla ad esecuzione. Ludovico pole dunque con-

fermare al Papa quella concessione
; giacche il suo diploma non im-

portava ne Faltuale tradizione di nuovi dominii, ne 1'obbligo immc-

diato di acquistare alia S. Sede il possesso dei dominii a cui ella a-

vea diritlo
;
ma era una semplice confermazione legale dello stalu

quo, in \
7

irtu di cui erano dai patrocinio imperiale assicurati alia

S. Sede lulti i dominii che ella altualmente possedeva, e tutti i di-

ritti che ella aveva a possedimenti futuri.

Oltre di do, in quei medesimi Tratlati di pace che Carlomagno

stipulo, e poi Ludovico rinnov6, cogl' Imperatori d' Oriente, benchc

la queslione dei territorii italiani pei due Imperi si risolvesse col

principio dell' uli possidelis
1

,
non e pero vietato il credere , anzi

ragion vuole che si supponga , avere Carlomagno, come Difensore

delle ghtstizie di S. Pietro, fatlo espressa riserva di tulli i diritti

della S. Sede. Di somiglianti riserve son piene le convenzioni diplo-

matiche e le paci de' Principi nel dirilto delle genii: ed elleson nc-

cessarie, affinche non s' interpreti come rinunzia assoluta e perpe-

tua di un diritto quella che e solo una lemporanea sospensione del

suoi effelti. E che qui tal riserva avesse veramente luogo, ne ab-

biamo forte indizio eziandio dal fatlo notabilissimo dell'essere il Pa-

pa entralo come parte precipua nella stipulazione di quei TraUati.

Imperocche, come narra Eginardo 2
, dopo che i Legali deir impe-

ratore Michele, nell' 812, ebbero ricevuto in Aquisgrana il Trattato

1 Vedi il MURATORI, Annali d' Italia, a. 803.

2 Annales, a. 812.
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di pace dalle mani di Carlomagno , script-am Pacli ab eo in Eccle-

sia suscipientes ,
dovettero indi passare a Roma, e qui ricevere

novamente da Leone III il Trallato medesimo
;
Romam venienles

in basilica S. Petri apostoli eumdem Pacli seu foederis libellum a

Leone Papa denuo susceperunt , cioe , come spiega il Muratori l
,

Hn'altra copia del Trattato, solloscrilta dal Papa. La qual solennita,

che sembra essersi osservata anche nella Pace slabilita con Nicefo-

ro 1' anno 803 2
f
non si uso gia per mero ossequio alia dignita del

Pontefice, ovvero per suggellare colla maesta del suo nome 1' invio-

labilita dei palli, ma si ancora perche in questi Trallati il Papa era

parte interessata e principal; ed eralo non solo a ragione de'suoi

Stati romani
,
confinanli col dominio greco di Napoli ,

secondo che

intese il Muralori 3, ma anche per la Sicilia e la Calabria , sopra le

quali avvegnache si rassegnasse a rispellare 1' alluale possesso dei

Greci
,
non polea pero non manlenere salve

,
con opportune clauso-

le, le ragioni della S. Sede.

Per lulte queste considerazioni e manifesto che, quanlunque la

Sicilia nell' 817 fosse in potere dei Greci, e Ludovico Pio fosse in

pace coi Greci, e ne egli ne il Papa pensassero punto a cacciare per

allora i Greci dalla Sicilia, nondimeno pole benissimo Ludovico nei

suo diploma confermare alia S. Sede il dominio della Sicilia, cio6

assicurarle in perpetuo quel dirilto che ella, parle per gli antichi

suoi patrimonii, parte per la recenle donazione o promessa di Car-

lomagno, gia possedeva al fuluro dominio della intera Sicilia ; salvo

F aspeltare , per 1' attuazione di tal dominio
, congiunture piu pro-

pizie in avvenire. E che lal fosse il senso di Ludovico, lo chiari-

scono abbastanza allri indizii posteriori. Imperocche, per Tuna par-

te, veggiamo che il pensiero di Carlomagno, di conquislare la Sicilia

e di aggiungere all' Impero d' Occidente questo suo natural comple-

mento, non fu mai abbandonato da' suoi successori ;
e T invasione

1 Annali d'ltalia, a. 812.

2 Di questa pace uarra il medesimo Eginardo, all'anno 803, che i Legati

di Niceforo, dopo aver conferito con Carlomagno a So\iz,paclum faciendae

pads in scripto susceperunt, et inde dimissi cum Epistola Imperaloris , RO-

MAN REGRESSI, atque Constanlinopolim reversi sunt.

3 Loc. cit.
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eke i Musulmani fccero indi a poco di quest' isola nobilissima
, non

valse che ad eccitarlo viepiu gagliardamenle. Certo e che Ludovi-

co II ebbe in animo di far 1' impresa di Sicilia
, per cacciarne i Sa-

raceni 1, e 1'ebbero dopo lui Ottone I ed Oltone II e S. Arrigo 2;

avvegnache non venisse lor fatto di recarla ad esecuzione. Dall' al-

Ira parte gl'Imperalori, nel Palto cbe facevano colla S. Sede prima

della coronazione , Palto esemplato sopra quei di Carlomagno e di

Ludovico Pio
, sempre le rinnovavano la promessa della Sicilia :

Necnon patrimonium Siciliae, si Deus illud nostris Iradiderit ma-

nibus, come leggesi nei diplomi dei due Oltoni e di S. Arrigo. La

clausola condizionale
,
che qui vedesi espressa, nel diploma di Lu-

dovico e sottintesa : ed ella mostra apertamente cbe, lanto nel seeo-

lo IX, come nel X e nell'Xl, il confermare che gV Imperatori face-

vano alia S. Sede il dominio della Sicilia
,
allro non significava se

non che essi riconoscevano e convalidavano il diritto di lei a tal do-

minio, con promessa di conferirgliene in fuluro la realta, subito che

favorevoli contingenze lo permettessero.

E queste conlingenze favorevoli si offersero nel secolo XI, merce il

valore dei Normanni. Allorche pertauto S. Leone IX concesse al con-

le Umfredo e ai suoi Normanni, non solo la Puglia, ma lutta la terra

de Sanclo Petro, come scriveil Malalerra 3, che gli venisse falto di

conquislare sopra i Musulmani in Calabria e in Sicilia; allorcke i suc-

cessori di Leone IX inveslirono della Sicilia gia conquistala Ruggiero

1 Nell'Epislola all'imperatore Basilio (presso il BARONIO, Annales, a. 871,

u. 71) egli scrivea: Nos enim Calabria, Deo auctore , expugnata , Sicilian

disposuimus secundum commune placilum libertatirestitvere, quod tantum

crit utrumque facilius, quantum illi (Sarraceni), dimna dextra captis navi-

bus et latrunculis, fuerint amplius et celerins inftrmati.

2 Cio rllevasi anche dal diplomi De Regalibus B. Petri , nei quali i due

Oltoni e S. Arrigo promettono al Papa patrimonium Sidliae , si Deus illud

nostris tradiderit manibus.

3 Quorum (Normannorum) legitimam benevolentiam vir Apostolicus gra-

tanler suscipiens, de offensis indulgcntiam et benedictionemcontulit,etomnem

lerram quam pervaserant, et quam ulterius versus Calabriam et Siciliam lu-

crari possent, de SANCTO PETRO, haereditali feudo sibi et haeredibus suis pos-

sidendam concessit} circa annos 1052. GAUFREDI MALATERRAE. Uistoria Sicu-

la, Lib. I, Cap. 14.
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ei suoi eredi, come vassalli della S. Sede; essi altro non fecero eke

recare in atto il dirilto antico e prendere fmalmente possesso di quel-

1'alto dominio che in loro gia era slato riconosciuto e confermato per

oltre a due secoli da tanli Imperatori. E se quest' atto fu, allora c

poscia, da tutti applaudito senza niun contrasto, ed ebbe 1' unanime

sanzione de'popoli e dei Principi, cio fu appunto perche a lutti era

evidente e notissima la sua legitlimita, fondata sopra anlichi e in-

contrastabili titoli
;
do fu perche tulli sapevano quel che Goffredo

Malaterra, principale storico di que' tempi ed eco fedele della pub-

blica opinione, lascio scritto, essere cioe la Sicilia, in virtu di quei

liloli, terra di S. Pielro.

Da tutto il detto fin qui ci sembra pertanto di poter conchiudere :

1. che il diploma di Ludovico Pio
,
anche per quel che riguarda la

Sicilia, si accorda ottimamenle coi dali della storia, ne punto bastano

ad infermarne 1' aulorita le eccezioni opposte dal Muratori; 2. che

essendo questo diploma meramente confermativo dei dominii gia ap-

partenenti alia S. Sede, forza e dire che la donazione, ossia promessa

della intera Sicilia, fosse gia slata fatta da Carlomagno, e cio pro-

babilmenle verso 1'anno 800, benche di tal donazione, e dei trattali

che doveltero percio aver luogo tra Carlo e il Papa, non ci sia rirna-

slo allro documento espresso; 3. che la donazione di Carlomagno fu

quindi confermala non solo da Ludovico Pio, ma anco dai seguenli

Imperatori fino al secolo XI, nel quale era universalmente ricono-

sciuto, la Sicilia appartenere a S. Pietro
;
4. che il dominio sovra-

110 dei Papi sulla intera Sicilia, benche di fatto non cominciasse che

verso il mezzo del secolo XI, di dirilto nondimeno risale fino all' e-

poca di Carlomagno; 5. e che fmalmente 1' origine di questo diritlo

non si dee ripelere solamente dagli antichi patrimonii che la Chiesa

Romana possedeva in Sicilia, i quali, avvegnache amplissimi, ed

aggiunlivi eziandio quei della Chiesa Ravennate ,
eran lungi nondi-

meno dall'adeguare 1'intiera isola
;
ma si dee fondare eziandio sopra

la donazione di Carlomagno, cioe sopra la cessione anticipata, che

Carlomagno, e poscia i suoi successor*, fecero alia S. Sede di tutti i

dirilli al dominio inlero dell' isola, posto che lor venisse fatto in al-

cun tempo mai di conquislarla. Per tal modo si ha, a parer nostro,

tutta e adequata T origine giuridica della sovranita, esercitata dai
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Papi, per tanli secoli, in Siciiia; e dileguale Ic inccrtczze ed oscu-

rila, in cui cotesla origine e avvolla presso molti Autori, riman chia-

rita al tempo stesso la vera connessione di parecchi punti storici,

die in qaesla quistione pareano difficili a conciliare tra loro.

XXII.

Epilogo e conclusions.

Colla Siciiia abbianio compito il giro dei Territorii italiani che in

sul cadere del secolo VIII apparlenevano, benche in diversi modi,

al dominio della S. Sede, e che sono da riferire, quanlunque per di-

versi titoli
,
alle donazioni di Carlomagno. Che se, nel fare questo

viaggio ,
ci siamo qua e la indugiali alquanto ad esaminare le ra-

gioni di cotesti dominii
,
a cercare il come e il quando i Papi ne

otlenessero il possesso, ed a chiarire le oscurita e le conlroversie

onde li trovammo avviluppati; speriamo che i noslri cortesi lettori

non ce ne vorranno saper mal grado. A noi cio parve necessario ,

sia per la qualita stessa dell' argomento poco esplorato fmora e per-

cio bisognoso di essere svolto con maggior cura, sia per 1'altenenza

streltissima che esso ha col tema di questa nostra trattazione
; giac-

che neli' ingrandimenlo e nel consolidamento della signoria tempo-

rale dei Pontefici consiste appunto non solo 1'atto precipuo, ma pres-

soche intiero il complesso degli atli che han reso immorlale il Patri-

ziato Romano di Carlomagno.

Riandando ora col pensiero tulte le province ilaliane, che dal 774

all' 800 Carlomagno rende o aggiunse di fatlo alia S. Sede, ovvero

le promise in \1rtii di patti e giuramenti solenni che le davano sicuro

diritto ad acquislarne in fuluro il possesso ;
noi vediamo che elle ab-

bracciavano quasi tutla 1' Italia, dalla linea del Po fino all' ultima Si-

cilia. Imperocche, oltre gli antichi stati del Ducato romano ,
del-

1'Esarcalo e della Penlapoli, che, disfatti i Lougobardi e repressala

ribelliouo dell'Arcivescovo di Ravenna, Carlomagno restitui intran-

quillo e pieno possesso al Papa ;
nella Toscana, egli all' antica Tu-

scia Romanorum aggiunse 1' inlero dominio di quel vasto tratto del-

la Tuscia Longobardorum che stendeasi fino al Cecina, e tutto il ri-
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inanente paese ,
lino ai confini della Liguria ,

rese tributario alia

S. Sede; dal Ducato di Spoleto stacco gran parle della Sabina die

cedette imraediatamenle al Papa, e quanto agli altri territorii del

Ducato, differendo a migliori congiunlure il fargliene, secondo la

promessa, inlera cessione, li soggetto intanlo a pagare a S. Pielro il

tributo regio; promise parimente tulto il Ducato Beneventano
, che

comprendeva al di la del Liri quasi tutla 1' Italia meridionale, e non

potendo adempire d' un sol Irallo la promessa, comincio a mettere il

Papa in possesso delle sei cilia formanti il principalo di Capua; e

finalmente ai territorii continental! aggiunse le tre grandi isole Ha-

liane, conferendo alia S. Sede 1' alto dominio della Corsica e della

Sardegna, e cedendole fin d'ora anche sopra la Sicilia i diritli so-

vrani, che la conquista darebbe un di a lui o ai suoi successor!.

L'ltalia adunque, prescinclendo dai pochi lembi di dominio lasciali ai

Greci, dovea restar divisa in due grandi Stali, quello dei Re Franchi

a sellentrione, e quello dei Papi nel centro e al mezzodl
; separati

Tun dall'altro dalla gran linea del basso Po, dove Carlomagno, nel-

la Divisione dei Regni tra i suoi figli ,
collocava i terminos sancti

Pelri, e donde cominciavano, secondo la notissima formola della

Donazione, A Lunis cum insula Corsica etc., i territorii della S. Se-

de. Tale fu T ordiuamenlo politico, stabilito fin dal 754 tra Pipino

e Stefano II nel primo Palto di Quiersy, quando il Papa e i Franchi

si collegarono per liberare 1' Italia in perpeluo dalla oppressione lon-

gobarda; tale, quello che Carlomagao nel 774 comincio a metlere

in gran parle ad esecuzione, col manifesto inlendimento di eflelluar-

lo pienamenle losto che il potesse ;
tale altresi fu quello, cui i Papi

e gl' Imperatori del medio evo risguardarouo sempre come tipo e

legge fondamentale del dritto pubblico in Italia, siccome apparisce

da tutta la serie degli atti pontificii e dei diplomi imperiali, in ri-

vendicazione o in conferma dei dirilli regali di S. Pietro; e fu quello

finalmente, che col volgere degli anni otlenne, anche di falto, pres-

soche tolale e stabile alluameQto, giacche i Papi, benche con signo-

ria or phi or meno diretta ed assoluta, nondimeno realmente sovra-

neggiarono per lunghi secoli
,
dal medio evo fino ai tempi moderni

,

non solo nell' Italia centrale, ma e nella meridionale e nelle isole.
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Tanta vaslila di domiriii conceduli al Papa in Italia, ben sappiamo

die a molti modern!, adulalori dell' Impero a spese del Papato, e

parsa incredibile; laonde, senz' altro discorrere, ban rigettato come

assurda 1* opiuione che Carlomagno facesse cosi larghe promesse e

donazioni alia S. Sede, ovvero le banno a modo loro inlerpretale,

dicendo non avere Carlomagno conferito per esse altro che 1* ulile

dominio, riserbando per se 1' alta signoria e la sovranita assoluta

dell' Italia papale. Ma, oltreche i document! storici da noi allegali

fanno fede troppo chiara del contrario, ne la saggia critica permette

di distruggerli con una semplice negazione o di travisarli con inter-

prelazioni arbitrarie; si dee por mente a varie circoslanze, le quali

non solo tolgono quel non so che d' incredibile o maraviglioso che puo

Irovarsi a prima vista nell'ampiezza degli Stali attribuiti al Papa ,

ma la mostrano al conlrario cosa sommamente credibile e naturale.

Infatti
, per Carlomagno era gi& un bel premio della sua villo-

ria longobarda, la conquisla di lulta V alta Italia fino alle foci del

Po, conquista importantissima per ogni rispetto, ed assicurala in

perpetuo alia sua diuastia. Inollre, tra per 1'alleanza stretlissima che

era Ira lui e la S. Sede, e pel dirilto di prolezione che la dignita di

Patrizio, e poi d' Imperatore de'Romani, davagli sopra tutta 1' Italia

papale, anche questa potea dirsi cosa sua; ed egli, ritenendone non

la padronanza ma la tutela, ne ritraeva per Tappoggio de'suoi Stali

immense vantaggio, senza aver gl'impacci che recherebbegli il go-

vernare per se medesinao province cosi lontane dal centro de' suoi

dominii. Che se gran beneficio egli rendeva al Papa con tanto ani-

pliflcarne la signoria, non si dee dimenticare che beneficii assai mag-

giori avea ricevuti, egli e iulta la sua dinaslia, dalla S. Sede. La

corona di Francia, assicurata in perpetuo alia nuova slirpe Carolingia

dalla consecrazione ponlificia; il Patriziato de' Romani e poi la di-

gnita imperiale conceduta a Carlo ed a' suoi discendenti
,
e con ci6

la preminenza d' onore e d'autorita sopra tutli gli allri Re della Cri-

slianita; il favore potenlissimo che i Papi per se medesimi e per

mezzo de' loro Legati, dei Vescovi e di tutto il clero preslavano dap-

pertutto alle imprese e conquiste di Carlo; non eran forse quesli,

beneficii segnalati che valessero il contraccambio di qualche provin-

cia? e si puo egli stupire che quel si magnanimo e savio Re che fu
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Carlomagno nc rnostrasse ai Papi lal graliludine? D'altra parte, egli

ben conosceva 1' immense presligio che la maesta sovrumana del

Papato veniva ogni di piu acquistando in tutlo 1'Occidente; conosce-

va J'ainore e la venerazione profonda che professavangli specialmen-

lc i popoli d' Italia, i quali nel Papa adoravano non solo il Yicario di

Cristo e il Capo universale della Chiesa; ma anche il loro padre, il

liberatore, la provvidenza loro; adoravano il vero Principe di Roma

e dell' Italia, il rappresentante legillimo dell' antica dominalrice del

mondo, e 1'erede nalurale dei Cesari, dopo che questi, abbandonata

Roma el' Italia, le erano divenuti slranieri e nemici. Tutto cio co-

noscendo, e forse antivedendo eziandio nel presente i futuri incre-

menli della grandezza morale del Papato, qual maraviglia e mai,

che Carlomagno pensasse a circondarla d'una grandezza materiale

corrispondente, assicurando al Papa in Italia quell 'ampiezza di Sta-

ti, che gia per molti titoli potevan chiamarsi od eran veramenle suoi?

Tanlo piu, che questo regio splendore del Ponlificato dovea finai-

menle riverberare anche sulla fronte di Carlomagno raggi di gloria

immortale, e rendere sempre piu yenerata e salda nel mondo crislia-

no la sua potenza.

Ma, senza queste ragioni, tratte dall' ordine politico, un' altra vc

n' ha che pu6 bastar essa sola a rendere piena ragione del falto : e

questa e la profonda piela e divozione di Carlomagno a S. Pietro o

alia Chiesa Romana. Certi moderni, avvezzi a non Irovare o vedero

nei Principi altro che polilica ed interesse, e giudicando i tempi an-

tichi dai tempi nostri, in cui i Re, ben lungi dal donare o accrescerc

province alia Chiesa, non si brigano che di spogliarla ed assassinarla;

ben possono rimanere increduli intorno alle liberalita di Carlomagno.

Ma
,
chi per poco si adentra uei monuraenti slorici del secolo VIII .

chi legge le teslimonianze di Eginardo, coufidente e biografo del

gran Re 1
, le epislole del Codice Carolino, gli scritti de' Papi c di

1 Tra le altre, rnerita di esser qui specialmente ricordata quella che Egi-

nartlo scrive nel C. 27 della VITA CAROLI : Colebat, dic'egli, prae ceteris sa-

cris et venerabilibus locis apud Romam Ecclesiam B. Petri aposloll, in culm

donaria magma lispecuniae, tarn in auro quam in argento, necnon et genmis,

c6 illo congesta est. Multa et innumera Pontificibus munera missa; neque

$Ue toto regni sui tempore quicquam duxit antiqmus quamutwbs Roma,
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Cai lomagno stesso
,
mm puo non convincersi essere slata in Carlo

\ivissima la fede e la pieta caltolica, sviscerato 1'amore al Principe

degli Apostoli, dalla cui protezione egli ripeteva tutte le sue prospe-

rila e grandezze, sincere e profondo 1' ossequio alia Sede apostolica,

ardentissirao lo zelo per 1' esaltazione anche temporale clella S. Chie-

sa Romana; e quindi ,
non che parergli incredibile, non puo non

Irovare naturalissima e del lutlo consentanea al caraltere di Carlo-

magno la sua munificenza nell
1

amplificare in Italia la lemporale

grandezza de' Pa pi.

Anzi, anche fuori deli'Italia, egli spontaneamenle I'arricchi di no-

bilissime offerte. Imperocche, ne' suoi regni di Francia Carlomagno

istitui il danaro diS. Pietro, che dovea pagarsi annualmenle da ogni

casa o famiglia; del che fa irrefragabile testimonianza S. Grego-

rio VII, il quale ne atlinse la notizia dai libri dell'Archivio della Basi-

lica di S. Pietro, e si adoper6 di restaurare in Francia la pia islituzione

di Carlo, andata gia da lungo tempo in disuso 1. E domata che ebbe

la Sassonia settentrionale, riconoscendone da S. Pietro la conquista,

a lui e alia S. Sede ne fece intera oblazione, siccome si legge nei

diploma, con cui ivi fondo il Vescovado di Brema 2. La qual dona-

sua opera suoque labore, vetere pelleret auctoritate, et Ecclesia S. Petri per

ilium non solum tula ac defensa, sed etiamsuis opibusprae omnibus ecclesiis

esset ornata atque ditata.

1 In una delle sue lettere egli scrive: Dicendum est autem omnibus Gallis,

et per veram obedienliam praedpiendum ,
ut unaquaeque domus saltern unum

denarium annuatim solvant beato Petro , si eum recognoscunt patrem etpa-

storcm suum, more antiquo. Nam Carolus Irnperator, sicut legilur in tomo

elus qui in Archive Ecclesiae beati Petri habetur y in Iribus locis annualim

colligebat rnille et ducentas libras ad servitium Apostolicae Sedis , idest

Aquisgrani, apud Podium S. Mariae> et apud S, Aegidium, excepto hoc quod

unusquisque propria devotione offerebat. REGEST. GREGORII YII, Lib. VIII,

Epist. 23.

2 Septentrionalernillius (Saxoniae] partem f quae et piscium ubertate di-

tissima et pecoribus alendis habetur aptissima, pio Christo et apostolorum

suorum Principi Petro pro gratiarum aclione devote oblulimus; sibique in

Wigmodia, in loco Bremon vocato , super fluvium Wirraam, ecclesiam et

Episcopalem slatuimus cathedram etc. BARONII ANNALES, a. 78^ n. 8. Adamo
Canonico Bremense, che fiori verso il 1075, fu il primo a pubblicare il di-

ploma, cuius exemplar, die'egli, expraecepto Regis in Bremensi ecclesia ser-
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zione, alleslala da Adamo Bremense, da Leone III l, da S. Grego-
rio VII 2, e accennala, insieme con altre, da Liulprando Vescovo di

Cremona 3, e il primo autentico esempio di quelle oblazioni d'interi

Regni, che nel medio evo furono in costume di farsi a S. Pietro dai

Principi cristiani; i quali, rendendosi vassalli spontanei della S. Sede

ed a lei pagando per gli Stali che le offerivano un censo annuo,

mentre prestavano un pio omaggio di figliale ossequio al Padre uni-

versale de'fedeli, ne ottenevano in ricambio efficace protezione, e si

assicuravano contro i nemici o rival! il tranquillo possesso de'proprii

dominii sotto 1'egida riverita del Ponlificato romano.

Ma tanto basti aver detlo fin qui inlorno agli atli del Patriziato di

Carlomagno, e allo studio ch'egli posenell'adempiere gli obblighi di

coteslo ufficio, col difendere, ingrandire e consolidare lo Stato di

S. Pietro. Ben polrebbe a tutti quesli aggiungersi 1'ullimo e grande

alto della difesa di S. Leone III, sacrilegamente assalito in Roma da

una potente fazione e costretlo ad invocare 1'aiuto di Carlo ;
il quale

vatur, inserendolo nella preziosa sua sloria, inlitolala: Gesta Hammabur-

gensis ecclesiae Pontificum, cap. 9; e dalui lo trascrisse il Baronio. Le note

cronologiche del diploma furon guaste da Adamo
,
come ben noto il PACT,

Crit. Baronii, a. 788, n. 10; e percio il Wailz ed altri critici tedescbi ri-

geltano il diploma intero come spurio. Ma e tenuto per autentico, non solo

dal Baronio e dal Pagi, ma dal Mabillon, dal Baluzio, dal Cointe e dal Boh-

mer cbe, seguendo il Chronicon Moissiacense, lo riferisce all'anno 787 (Rege-

sta Karolorum}.

1 Yedi la sua Epistola III, presso il MIGNE, Patrol, lat. T. CJI, p. 1028.

2 Idem vero magnits Imperator [Carolm] Saxoniam obtitlit beato Pelro ,

cuius earn demcit adiutorio. El pom-it signuin deuotionis et libertalis, siciit

ipsi Saxones habent scriptum et prudentes illorum satis scimt. Epist. sopni

citata.

3 Parlando ai ministri di ?siceforo Foca, Liutprando ambasciatore di Ol-

tone I, diceva: Sane quidquid in Italia , SED IN SAXONIA, Baioarta, omnibu*

domini inei Othonis regnis est, quod ad Apostolorum beatorum Ecclesiarn

respicit, sanctissimorum Apostolorum Vicario contulit (Constantimts}. Et si

est, ut dominus meus ex his omnibus civitates, villas , milites aut familiam

obtineat, Deum negavL LEGATIO CP., n. 17. Salvo 1'anacronismo di attribui-

re a Costantino Magno quel che non era di lui, questa autorita di Liulpran-

do e
preziosj^

in quanto che attesta i grandi possessi che, sul fine del se-

colo X
,
la Chiesa Romana area tuttavia in Sassonia e in altre parti di Ger-

mania, e la piena liberta ond'essa ne godeva
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venuto nell'800 a Roma, e casligati i ribelli, presto gagliardamenle

il suo braccio a ristabilire la pace e 1'ordine, in gran maniera scon-

vollo da quella tempesla. Ma, siccome quest'atlo di Carlomagno Pa-

trizio e immediatamente connesso colla sua elevazione alia dignita

imperial, percio tornera meglio il parlarne, quando ci accadrct cli

entrare nel gran tema di quel si memorabile avvenimento, che fu la

creazione del sacro Impero.

Ora per ultimo non ci resta che a riepilogare in pochi Iralli i

priucipuli capi che abbiamo esposli in questa trattazione del Patri-

ziato romano di Carlomagno, affine di raccoglierrie, sollo gli occhi

del lettore che ci ha fin qui cortesemente seguili, tutta in breve qua-

dro la contenenza.

Tre sono le questioni capitali che in quest' argoraento ci si offeri-

rono a svolgere : 1 qual fosse 1'origine e la natura di quesla dignita

patriziale ;
2 quale autorita ella conferisse al Patrizio sopra Roma e

lo Slalo di S. Pietro
;
3 in qual modo Carlomagno adempiesse gli

obblighi principali del suo Patrizialo, nel difendere ed amplificare

la potenza temporale de'Papi.

Quanto alia prima questione, dopo avere ricordale le diverse fasi

che il nome e la dignita patriziale sorti sia nell' antica Roma, sia

nella nuova gerarchia dell' Impero stabilita da Costantino, e presso

i Re barbari
; abbiamo mostrato come sorgesse nel secolo VIII ii

nuovo Patrizialo dei Carolingi, il quale offerto gia da Gregorio HI

a Carlo Martello
,

fu poi confer! to realmenle da Stefano II a Pipino

ed a* suoi figli ,
e riconfermalo solerinemente da Adriano 1 e Leo-

ne 111 in Carlomagno ,
che lo attuo in lulta la sua pienezza ; indi

abbiam poslo in sodo, 1' autorila creatrice di questo Patriziato do-

versi ripetere, non gi& dagl' Imperatori d' Orienle, ne dal Senato e

Popolo Romano, ma bensi dai Pontefici, i quali e di diritto e di fallo

furono i soli autori e dispensatori di tal dignila; e fmalmente, deler-

minando la natura e 1'ufficio proprio del Patrizio, che tulto compen-

diasi in quello di Difensore delta Chiesa Romano, abbiamo spiega-

to quali fossero i doveri contenuti in questo titolo, sia quanto alia

protezione della Chiesa universale, sia specialmente quanto alia di-

fesa dei Pontefici
, come Capi della raedesima e come Sovrani dello

Stato di S. Pietro.
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Ma, siccome a tale ufficio dovea necessariamente andar congiunla

una polesta e giurisdizione proporzionaia, di qui siam passali a ri-

cercare qual fosse e quanta cotesta giurisdizione del Patrizio in Ro-

ma e nello Slalo Romano : questione agitatissima del pan che impor-

tantissima. Ora, 1'esame accuralo del document! e dei fatti storici

ci ha fatto toccar con mano, che colesla potesla del Patrizio era in

primo luogo polesla slraordinaria, ordinata cioe non a governare in

inodo normale e continuo, ma solo a difendere ed aiutare nei casi

straordinarii di bisogno gli Stati di san Pietro
;
e in secondo luo-

go, era potesla in tulto dipendente dal Papa, sia che si riguardi

nella sua origine, o nell'atto e nel modo dell'esercitarsi, o nei limiti

che le erano prescrilti. Quindi e manifesto, essere assurdo 1'attri-

buire che moltissimi Aulori han fatto al Patrizio Carlomagno la so-

vranita di Roma. Nondimeno, a dimostrare anco direttamente la fai-

sita di tal opinione, abbiamo dall'una parle chiamato a rassegna gli

atti ed attribuli proprii della Sovranila, e interrogato daH'altra il

linguaggio degli scritlori e dei monumenti contemporanei ;
e tanto

. gli uni quanlo gli altri ci han posto in evidenza, Carlomagno Patri-

zio non aver mai ne preteso, ne esercilato, ne posseduto niuna So-

wanita in Roma o nello Stalo di S. Pielro; e il solo Sovrano essere

stato qui il Pontefice, di cui il Patrizio era, e gloriavasi di essere,

non altro che ministro, aiutatore e difensore devoto in ogni cosa:

devotus defensor atque adiutor in omnibus.

Risoluta questa, che era la capital controversia del nostro tema,

siamo inflne venuti a descrivere , oltre ai gia loccali nelle prece-

dent! question!, gli atti precipui da Carlomagno compiuti, in qualita

di Patrizio
;
mostrando cioe in qual modo egli conferisse ed assicu-

rasse alia S. Sede il possesso dei dominii , gia a lei promessi nella

celebre Donazione, ossia nel gran Patio fondamentale del Palriziato,

che avea stretto in perpetua ed intima alleanza i Papi e la nuova di-

naslia dei Re di Francia. Quesli atti e lo zelo costanle di Carlomagno

uel difendere ed esallare la Chiesa Romana, iusieme colla maravi-

gliosa polenza da lui acquistata in Europa, furon quelli che gli fecero

scala alia dignitSt imperiale, conferitagli dalla gratitudine de' Papi e

di tutti i Romani, e salutata con giubilo da tutli i popoli ; e con essa

il suo Patrizialo romano ebbe 1' ultimo coronamenlo.
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Preslnteri e Briganti e Tolleraifza.

Plants absolutlsque decretis aperiri tern-

pla, arisque admoveri hostias ad Deo-

rum statuit cultum. Utque disposito-

rum roborarct effectum (cioe della ri-

storazione idolatrica) dissidentes chri-

stianorum antistites cumplebe discissa

in palatium intronnssos monebat, ul

dmlibus discordiis consopitis, quisquc

nulio vetante religioni suae sen ire t in-

trepidus. Quod agebat ideo obstinate,

lit dissentiones augente licentia, non

tlmeret unanimantem posted plebem:

nullas infeslas hominibus bestias, /

swit sibi ferales plerique christiano-

rum, expertus. (L'autore pagano con-

fonde qui i Caltolici cogli Ariani del

suo tempo.) Saepeque dictitabat: Au-

dite me, quern Alamanni audierunt et

Franti. AMM. MARC. XXII,, 5.

Un avvocatello, uscilo quasi ieri da Pisa, dove aveva fumato, gio-

cato, danzato, beuto, fischiato cantanti, poetalo per ballerine, scola-

reggialo in una parola adeguatamente , quanto has to per tramutare

la crisalide d' uu sapientino in una farfalla di dollore ;
dato un gan-

ghero alle dotte aule era tomato in un paesino in su quel di Pistoia,

ma proprio su su ne'monti, dove fioriva la patria sua e de'carbonai-
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11 padre di lui, che era un coso duro all'anlicaccia, tultaviain giub-

ba di frustagno , grosso coll' abbicci non che colle pandelle , vistosi

arrivare il dolce soslegno della sua vecchiaia
,
con tanto di zazzera

discriminata, barba alia foggia, bafli arguli ,
con sul cappio del go-

letto uno spillone a capoccbia voluminosa
,
cara riinembranza della

bomba Orsini, e per giunta cascante di manierine
7
e con in bocca

una parlanlina secondo la vocazione, sent), il buon veccbio, senli

smarnmolarsi il cuore nello zuccbero, e lullo arioso disse Ira se e

se : Danari bene spesi ! ormai lo speziale, il sindaco, e aneo il

sor maresciallo d'alloggi, quando verranno a sbiccbierare alia veglia,

troveranno chi loro sapra servire la messa
;

il mio bello avvocalo

sara un osso duro da rodere
,

li fara stare, avrerao sempre ragione

noi : danari spesi bene! benedelli danari! -

E per verila il nuovo doltorino alia conversazione teneva il cam-

panello : il babbo ne gongolava come d'un portenlo : la buona mam-

ma si scordava di scartocciare le pannoccbie del formentone, come

prima soleva, e veniva pian piano recando una bracciata di sarmen-

li, atlizzava il fuoco e poi s'arreslava appoggiata al dossale del seg-

giolone del figliuolo ad assaporare quel familiare trionfo : la valente

donna non ci capiva buccicata, ma capiva benissimo che il figliuolo

suo, avvocato, doltore, laurealo a Pisa, diceva di novissime cose,

che presso al focolare non s' erano udile mai, perche non delte mai

ne dallo speziale, ne dal sindaco, ne dal maresciallo d'alloggi.

Infalli, dove prima le questioni erano lutte della Tita e delia Io-

nia , della seminagione e del raccolto ,
della fiera e della fesla , e ii

piu spesso della stagione rigida, e del vino bonissimo che si mcsce-

va ; dacche era rivenuto 1' avvocato (la madre nol nominava piu con

altro nome), le patriarcali veglie erano diventale un parlamenlo alia

moderna. Vi si squarciavano teoremi politici, economici, slatistici ,

enciclopedici ; e gli onorevoli sbevucchiando del buono ad onore del

progresso, ventilavano la sovranita del popolo, fondavano sul vasso-

io dei bicchieri la unila d'ltalia, prendevano d'assalto il quadrilatero

con un poncino ;
1' invasione di Roma si chiamava per vezzo la que-

stione della pretaglia, e non facea sera, che non s'ingollassero il Cam-

pidoglio con tulta la cupola di S. Pietro ,
dentro un ciantellino di

vin sauto. Non e a dire se solto quei rozzi travicelli fumicosi spesso
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tornasse in campo la depurazione della magislralura, essendo supre-

ma necessila che a cose nuove assorgano uomini nuovi; i privilegl

di casta 1' avvocato li sfolgorava tre di della seltimana
;
sul gabinet-

to liberate non si disputava piu, perche dal quaranlotto in qua la

cosa va su per giu tra marinaio e galeolto. Anche si moveva graft

dibaltilo sulla secolarizzazione dell'insegnamenlo , sulla liberla di

coscienza, sull'incamerazione de'beni di mano morta, e tutti concor-

revano nel senlimento deir avvocato, il quale giurava e spergiurava

in fede della dotta frasca, sapienli e sapienlini su cotesto essere omai

d' accordo, e la cosa divenuta un fallo compiulo non che una causa

giudicala.

L' avvenluroso babbo del bell' avvocato per un moto involonlario

cascava alcuna volta nella plebeaggine delle gravezze esorbitanti: a

queslo 1' avvocalo non reggeva alle mosse, e saltava su rosso come

un tacchino, e dimostrava come due e due fan quatlro, che la finaR-

za italiana stava troppo tneglio al presente, che non ne' tempi codi-

ni : Poi, voi non badate, babbo, alia flotta che protegge le nostre

colonie da fondare : alia nomea della bandiera italiana che vola ful-

minando per lulti i mari, rispettata fln dal Presidente della Liberia,

e dal Re dell'Araucania: intanto qui son tolli gli sbarri, le dogane*

i passaporli; c il claretto della vigna possiam venderlo dalle Alpi a

Lilibeo ; se vien 1' annala del formentone, delle 6astagne, de' poml-

dori, delle rape, delle cipolle: invece di lenerli in cantina a metiers

II pio come pel passato, li possiamo spacciare.a Pescia, a Pralo e

per le altre parti del mondo : dunque le derrate hanno piu smercio

dunque piu valore, dunque 1' Italia ha piu quattrini , dunque sianio

oento volte piu riccni. Dalle quali ragioni sopraffatto il pover uomo,,

pigliava le mollelte e governava il fuoco, senz
5

allro aggiugnere:

ma in cuore diceva : Gua' lo so anch'io che il grano non andr^i a

male: se ce lo magnano in erba gli esattori ! bullelle e bulleltini ,

tasse e sopratasse, gabella governamentale, provinciate, municipals

decimo di guerra e (jentesimi addizionali, uff! e chiudeva gli oe-

chi e faceva 1'alto del gallinaccio che iughiotle la noce.

Talvolla
, quando piu gli prudeva la scarsella ,

se ne iva gallon

galtone a farsi una brontolata con certi amid , in giubba come 1m,

Serie VI, vol. VI, fasc. 389. 35 21 Maggio 1866.
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e sbottava forte, si sgonfiava a bell' agio, dicendo iulto come loro :

il che non loglieva, che in sulla veglia tornasse a dar ragione al fi-

glio avvocato. Voile il casaccio, che una sera vi si trov'asse anche il

reltore, capitatovi per certi interessi della confralernita. Al sor dot-

lore pareva di aver rubala la laurea, se non facesse tosto o tardi sen-

tire il pondo della sua autorila al prete del paese: pero invitatolo

cortesemente a votare un golto, a cbe non si contese il valoroso ret-

tore, gli entro in piena gazzelta sulle vicende correnti : e dagli da-

gli, 1' ebbe messo su a sproposilare contro il progresso, e vomitarc

quelle eresie ch'egli appunlo aspettava. Avuta cosl la palla al bal-

zo, comincio egli a contrapporvi i dommi di fede, imparati al lume

del campanile di Pisa : e in poderosa arringa condenso le magne

teoriche della civilta ammodernala e del nuovo dirilto delle genii.

Dalle quali boriose e vuote pappolate seccato a morte il curato, che

era dabben uomo e gia. un po' brinato sui capo. Oh sa che e? a

stillare tulto il suo discorso, le gazzette, e i parlamenli di quesli

anni, io non ci veggo allro rinnovamento, che quattordici o quindici

parole baraltate.

E sarebbero?

Che ci6 che prima si diceva
,
mandare in bordello la roba

sua , ora si dice riordinare le finanze , pareggiare i bilanci : la ric-

chezza pubblica significava spendere i proprii quattrini e averne,

ora si dice cosi il non averne punti ,
e sentirci il fisco attorno a spre-

mere ancor la borsa vuota : quell'altra matassa di amortizzazioni , di

Incamerazioni ,
di riscatto dalle mani morle

,
e tullo una slessa bn-

scherala ,
vecchia com' il brodelto ,

ch'avea un nomaccio sconsagra-

to e dava da piatire coi birri e colla forca : I' impiastro del depura-

re , degli uomini nuovi ,
si chiamava il gioco del levati lu che mi ci

melt' io : i minislri responsabili , 1'equilibrio dei poteri ,
il governo

a molle
,
a susle

,
a leva , a pendolo compensator, la vigilanza del-

le camere sul dispendio pubblico ,
e altri ritrovati nuovi

,
si sapeva-

no gia in anni domini ,
e si sarebbero nominati con varii vocaboli :

erba pei gonzi , chiapperelli pei bambini , baracca dei burattim ,

farsa lutta da ridere...

E pure in Francia
, ioterruppe furioso i'avvocalo ,

e in Inghil-

terra , e in Belgio !
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La ci pensi chi c' e : metliamo anco che la sia vaugelo, non lo

stesso vangelo fa per tutte le naesse : e po' poi ,
la vuole che la dica

lutta? anche la quando i birboni lengono la mestola , lutto finisce in

birbonate. E fatta quesla relrograda, retrogradissima sparata, il

prete sorbi lo sgocciolo del bicchiere
,

disse la buona sera alle sue

pecorelle, si calco in capo il nicchio, e se n'ando, sbattendo una fra-

gorosa usciata in peroraziooe della diceria.

Cio che si disse quella sera nel parlamenlo del paese del carbonai

in su quel di Pistoia
,
si disse sottosopra un po' per lullo

, e in ogni

tempo di rivolgimenti settarii
;
e

, per non uscir troppo del semina-

io, si diceva in ciascun vicolo e chiassuolo diCostantinopoli, a' tem-

pi di Giuliano Augusto, allorche si comincio a ^7edere dove ivano a

parare le riforme e lesmaniature di liberta. Non si crederebbe, che

un imperatore di quella stagione potesse avere tutte le fisime , tutte

le ubbie
,

lulti gli umori settarii di oggidi, se le sue opere pervenu-

teci non ne stessero alia riprova. Negli ordinamenti massonici del

Governi d'oggidi quasi lutto e copiaticcio, quasi nulla e originate. I

prineipii famigerati dell' oltantanove dai principii giulianeschi ram-

pollano, come rivo dalla sorgente : le applicazioni pratiche che se

ne fanno
, pienamente si confrontano con quelle che se ne fecero.

Anche allora si levo alto il grido di liberta di coscienza
,
e fu tiran-

nia perfidiosa contro la Chiesa
;
anche allora si separo la Chiesa dal-

lo Stato
, e piu frammetlenti diventarono i liranni

;
anche allora si

profanarono chiese e cimiteri , si edificarono templi agli eterodossi
,

si die fdv'ore agli ebrei , ai briganli , ai preti apostati ; anche allora

si conflsco T insegnamento della gioventu a pro della selta
; anche

allora si discacciarono dalle calledre i cristiani
,

si mosse guerra ai

vescovi, si disertarono i monisteri, si rapinarono i beui di mani mor-

te. Che piu? molti personaggi della rivoluzione anticatlolica, inse-

diali oggidi negli stalli piu cospicui dell' Europa ,
troverebbero nei-

1'epoca giulianesca i loro riscontri : fino alle femmine, che sgualdri-

neggiando in polilica salirono in questi anni a reputazione famosa
,

potrebbero specehiarsi nella storia d' allora: solo vi mancarono le

moderne amazzoni
; perche gli scabri legionarii romani non pativano

tra le militari insegne le mezze gonnelle.
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Di tali fatti e non d'altri discorreasi alle vegliale di Cesario, dove

tornavano quei tre nobili amid, Valeutiniano, Gioviano eTigranale,

Ora che Valentiniano aveva preso la via dell'esiglio , reslavano i due

uUimi ,
e Tigranate loglieva le difese di Giuliano : lanto ancora po-

teva in lui il barbaglio delle novila e delle riforme ! Yero e che di

poi gli ultimi casi, sebbene 1'affetto indomito verso il lusinghiero Au-

guslo non era venulo meno interamente, pure a volere entrar nella

lizza
,

le parole gli morivano in bocca , e annaspava ragioni incon-

cludenli ,
tanlo da non darla vinta e professarsi ricreduto. Ad ogni

modo non peritavasi a celebrare il falto di Valentiniano, come un

martirio per la fede : perciocche 1'aveva inleso con ben allro crile-

rio che non Oribasio nel raccontarglielo: s'era trovato di presenza

all'eroica prolesla di Romano e de' commililoni cristiani; e non che

biasimarli , n'era rapito di ammirazione : con Gioviano poi, la prima

volla che il vide , dopo il fiero atto di rimellere la spada , anzi che

fallire a Gesu Crislo ,
il buon Tigranate non seppe traltenersi

, gli

avvinghio le braccia al colto ,
il bacio in fronte, gli benedisse le ma-

nl. Le azioni magnanime deslavano nel suo cuore un eco di amorc

e di maraviglia, che al tulto non sapeva dissimulare.

Cesario ,
benche medico di corte e accarezzato da Giuliano, non

poteva smaltire la scomparsa della croce dalle insegne romane : e

come eloquente cb'egli era
,
e d'animo oltre ogni dire generoso c

caldo, certe volte volgeva il conversare in senna tragica ,
e traboc-

cava: Che dunque? non e questa una persecuzione piucrudeleo

piu sozza che la neroniana ? i prefelli , i tribuni , i cenfurioni stri-

sciano come serpi Ira le brigale de'soldati, a spargere il veleno di

Auguslo : a cbi si promette avanzamento, a chi grazia, a cbi moneta :

si fa alto sonare che il legionario non deve aver allra legge che la

volontadeH'imperatore: alia lusinga succede lafrode, si rincappella

colla minaccia; ma viva Dio ! non e spenlo il seme d'Israele, ne lutti

curvarono il ginocchio a Baal.

Tu se' di questi, disse Gioviano,

Tu meglio di me, rispose Cesario: in verita santa, ti dico che

avrei pagato una libbra di sangue per (rovarmi ne'panni tuoi, quan-

tlo Augusto li venne allorno con quelle scede.
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- Ti puo ancora venire 1'occasione, fa cuore.

- E venga ! Dio mi da fiducia, cbe qui (
e loccava il pelto) si

spuntera la lingua serpcntina di Auguslo.

- Andale la, Giuliano sliroa il suo medico, lo rispcUera; s'in-

Iramise Tigranate.

Che vuoi che nspelli, chi se la premie eel labaro e colla cro-

ce di Gesu Cristo ? rispose Gioviano, amareggialo e sdegnoso. Ah

s' io fossi un'ora Imperatore ! quella razzamaglia di GiovL, di Mer-

curii e coda, so io come la vorrei conciata; mi baslerebbe un lerzo

d'ora d'impero, per rislorare il vessillo di Costantino l. Pub, ver-

gogna! strapparci di fronle all' esercito il segno di Cristo, e ba-

raltarlo ad un cencio lordalo di ceffi di diavoli! far tacere quella so-

lenne confessione di fede, quella preghiera viva, che procedea uel-

le baltaglie minacciosa ai nemici, e piena di speranza pei fedeli! -

Era un bel seutire i due amid filosofare sulla stoltezza, sulla atro-

ce nequizia dei nuovi ordinamenti, e Tigranate ingegnarsi di tem-

perare quella fuga, predicando la moderazione, e promettendo pros-

sima uu'era di pace universale. Inlanlo non passava quasi setlima-

na, che non recasse la cadula lagrimevole di qualche cristiano di

corte, o di un magnate di Costantinopoli, o d'un ufficiale dell' eser-

cito. Perciocche a cotali mirava innanzi tulto Giuliano, e dove a

forza di lusinghe e di serpeggiare loro atlorno ne veuisse a capo ,

ne nienava allegrezza e vanto come di vittoria campale In tali casi

Tigranate non trovava nel fondo dell' amicizia modo ne verso di scu-

sare /iuguslo, e ne gemeva inconsolabilmente, non meno di Giovia-

no e di Cesario. La fede crisliana gia radicata in lui per vivo con-

\incimenlo, la ricordariza dell' eroica Tecla amata sul palco del mar-

tirio, e la speranza di impalmarla quanto priraa ( giacch& I' andala

di Auguslo in Asia era gia i isoluta, ed ei lo sapeva )
sostenevano

II suo cuore : le parole e gli esempii degli amici confermavanlo nel

proposilo di dare la vita anzi che ammellere villa indegna di un ca-

lecumeuo. Amore puro, poslo in degno obbietlo, ed amicizia cristia-

130
?
erano le ancore invitte, che nella fiera tempesla da lui sconsi-

1 E rimiselo infatti appena gridato Imperatore 1'anno seguente
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glialamente affrontata, reggean saldo il suo palischermo ,
o almen

salvavanlo dall' ultimo naufragio.

Un matlino i tre amid tmvavansi adunati neli'anticamera irnpe-

riale, per salulare Augusto, secondo 1'uso degli ufficiali di corte.

Giuliano t
f

ipparve ollre 1' usato ridente
;
e con quella sua siudiata af-

febilita, che toccava del dimestico e del plebeo, fregavasi le mani e

diceva : Amici, gli Iddii ci mandano una buona giornata: comin-

corerao con un atto di clemenza.

- Come Tito, delizia del genere umano ! rispose un corligiano,

avveniuroso di polergli gittare si bella incensata fin dalla prima; e

prosegui : metterei pegno che si tralta di que' Galilei d' Africa, che

stanno qui nell'atrio.

Che? non ho ad essere clemente anche co' Galilei ?

Dovresli corteseggiare con essi, come Costanlino con noi, che

d chiuse i sacri templi, e...

Appunlo 1'opposto: ho giurato di far sempre a rovescio di quel

barbogio: se lui faceva cosi, io fo cos.

Almeno, insistelle con sarcasmo il corligiano, dar loro a gu-

stare le carezze del tuo predecessore Costanzo, che le e noi ammoi-

nava con tante dolciludini.

Rise d'un ghigno beffardo 1'Imperatore, e rispose: La lerra

gli sia lieve, come io saro lieve a' Galilei : non vo'rappresaglie. Che

ne di'lu, Cesario? sono io quel leslrigone che dicono li presbileri ga-

lilei? I miei predecessor! chiusero i lempli che loro non garbavano :

io li apro tulli, tollero tulti : vorresle di piu?

Cesario a questa bottala, senza sconciarsi di nulla, non che srnar-

rirsi : Augusto, disse, certo gran merce ti dobbiamo del lasciar-

ci in pace, ma la lua clemenza potrebbe torre abbaglio nel colloca-

re le sue grazie: costoro non sono a ben dire cristiani, ma donatisli.

-

Zuppa e pan molle.

- Mi permetta la lua Maesla una parola sola. Cosloro non furo-

no condannali per religione, ma per delitti di sangue, per tumulti,

per sedizioni, per incendii: e' sono le vipere piu velenose di quante

avvelenano 1' Africa. Se coteslo non fosse, che impedivali dal ripa-
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Iriare, poiche tu il permeltesti con bando generale? Cosloro lorne-

ranno ad agitare il tizzone della discordia...

Ubbie, ubbie! pochezza di cuore. Anche il Vangelo inscgna a

bramare le persecuzioni. Se costoro dessero anchc una morsicata ai

loro competitor!, .costoro ne andranno \iepiu santi e piu contenti.

Ne io vo'impedire il vostro bene. Cubiculario, fa chc enlrino i de~

putati africani.

Cesario si ritrasse in disparte a ragionare con Tigranale nel vesli-

bolo dell' udienza, e ruppe in un : Ah ipocrita , falsario, che e

queslo nostro padrone ! Calunnialore del magno Costanlino e di suo

zio Costanzo ! Chi ha detto mai che Costanlino torcesse un capello

ad un idolatra solo perche idolatra? neppure Costanzo , che era si

manesco, si corrivo, pure non puni mai delitlo di semplice idolatria;

e coslui a farsi bello di essere piu mite di loro ! Bel servigio che

rendera all'Africa collo spedirvi questa masnada di arrabbiati!

Puh, disse Tigranate, non c'c da darsi a' cani per si poco. Si

sa, le sono spampanate delle sue. In fin de' conti che s'usi un po'di

misericordia anche coi Donatisti, e con gli altri isli
,
non ci veggo

poi il diavolo scatenato. Che \uoi? cotesto nome di tolleranza mi va,

e quando lo senlo mi fa certo lavorino qui denlro (e toccavail cuore)

che non posso teuer broncio.

- Io la spenderei meglio la tenerezza del cuore. Avrei compas-

sione dei cristiani d' Africa
, piu che dei loro assassini. A forza di

dolciate filosofie ne \erremo a far all' amore col canchero
v
colla pe-

ste, col diavolo. Bella tolleranza!

Ih, come pigli foco! Ouelli dicono invece, che il canchero, Ja

peste, il diavolo siamo noi cristiani caltolici: pero 1'Imperatore, che

non ci vuol enlrare, dice : tolleranza per lutti
, eguaglianza , parita

di diritli, innanzi alia legge.

Dimmi la yerita, ripiglio Cesario , cotesto nol dici di tuo, te

Than soffiato gli eretici.

Tigranate sorrise , perche cosi era per 1' appuiito. II di innanzi

erano venuti da lui i presbileri Donatisli, a praticarlo di porger loro

favore; sapendosi troppo bene a corte
, quanto egli usasse dimesti-

camente con Auguslo. Pero Cesario si continuo : Mi meraviglio
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che lu ti lasci cosi imbecberare da quo' ciurmadoil
, in cosa cbe

parla da se. Non ti salta agli occbi che i' errore non ha dirilti nes-

suni al mondo
,
come non ne ba la febbre , la rogna , il lossico ad

ammorbarci? che e obbligo del principe di allontanarlo dai citta-

dini? che egli ha strelto dovere di difendere le verila , come supre-

mo bene della sociela? che e a petto della vera religione ogni altro

bene, roba, onore, \ita, che pure il principe deve proteggere contro

i malfattori?

Ma conoscerla la \7

era, sceverarla dalla falsa: ecco cio che il

principe non puo fare, ne deve arrogarsi.
- Anche tu paili a modo di que' cialtroni. Capisco che un prin-

cipe, il quale ignorasse la verila non e lenuto a proteggerla ;
e pero

son lodati i pagani che non perseguitarono la Cbiesa: benche anco

in coteslo non fecero troppo sbardelliito miracolo : i crisliani erano

visibilmente i migliori cittadini in lullo e per lullo : come avrebbero

potulo lorre scambio
,

e tenerli per criminosi e dannabili? ma un

principe conoscente la verila ,
in seno a una societal cristiana , cri-

sliano egli slesso
,
che si contenta di lollerare Gesu Cristo e la sua

iegge, e uno scelleralo : se pur non lo scusasse la insipienza o il non

potere altrimenli per debolezza
,

o le circostaoze nol consigliassero

cosi per cessare danni peggiori. Ad ogni modo sara sempre inescu-

sabile, se non punisce i persecuted della religione cristiana.

Dunque tu vorresli che Giuliano perseguitasse i Donatisli, ora

massimamenle ch'egli si e dichiarato idolatra?

Sissignore, vorrei che reprimesse non che perseguitasse, che

punisse quelli Ira loro che maltrattano i callolici, che facesse osser-

vare le leggi contro i perlurbalori delle chiese e del cullo; e ancora

vorrei che reprimesse quelli che tenlano sedurli all' errore : vorrei

che li lenesse in freno si che nuocere non polessero. E cbe lui sia

ora idolatra non monta un frullo: cento laurobolii, cento apostasie,

cento dichiarazioni di libei ta non iscancelleranno mai ne il carallere

di cristiano, ne il dovere di operar da cristiano. II dar favore uguale

al bene e al male, quando si puo far 1' opposto, sara sempre un' in-

giustizia inescusabile in ogni principe batlezzato. Poi, perdonami, la

foga dello novila proprio ti mette la benda. Credi lu che Giuliano
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dia egual tolleranza a tutli? cbe tolled davvero i cristiani? Tu se'

pure il credenzone del terzo cielo se te la bevi. Guarda un poco;

com'ha tratlato i cristiani di corle? scambiali con seltarii: i ma-

gislrati nuovi che roba sono? settarii : se v' e lite da lui giudicata ,

a chi la ragione ? ai settarii. Se i settarii assalgono i lempli cri-

stiani
,

se manomettono roba e persone, se rubano, se spogliano,

sc trucidano, che ci fa Auguslo? Un ordine di carta, un biasimo so-

noro in parole, e sotlo il banco un: Bravi ! e chi ha avulo ha avuto:

le querele di violenze
,

di sangue sparso ,
di crudella inaudile

, a

danno dei crisliani son cosa d'ogni di; or vedesi mai rendere un dc-

crelo di buona giuslizia? Per giunta, nel caso nostro la tolleranza

pel Donatisti e una alrocita manifesta. Qui non si tralla di differen-

ze religiose ;
costoro sono banditi per ladroni , per saccomanni , per

incendiarii : e tu li vuoi tollerali e reintegrali alle palrie? Sai che e?

appunto per coteslo li favorisce Augusto, percbe tornino in Africa a

dar travaglio alia Chiesa , perche i cristiani si attanaglino Ira loro
,

perciie si diserli la crislianita : ecco la vera sorgente della mansue-

tudine imperiale.

In queste parole si leva la portiera , ed uscivano dall' udienza i

presbiteri africani
;
e uscivano col volto raggiante di giubilo e pieno

di sicuro trionfo. I vili ribelli della ecclesiastica potesta avevano

esaurite le adulazioni lutte possibili verso il principe setlario. Leva-

rono a cielo le imprese guerresche della Gallia, le riforme, la liberla

donata; confessarono che in lui solo fmalmente la onesla, le virtu

tutte a corosalite erano sul trono, e egli era il vero auguslo galan-

luomo 1
: pero si confidavano ciecamenle alia sua clemenza divina,

1 Imperatori pagano et apostatae dixistis, quod Apiul cum sola iustltiu

locum haberet, quibus precibus etrescripto, shut ibi scriptum est, sicut al-

legationis acta testantur, pars Donati universalitcr lisa est. S. AUG. Contra

litt. Petil. 11. 97. (Opp. ed. Migne, torn, X, p. 334.) S. Agostino reca al-

iresi una parte del rescritto di Giuliano, che e perito, ma e ricordalo, oltre

a queslo luogo del santo Dottore, dalCodice Teodosiano, XVI, 37. Veggan-
si le note, ivi, del Gotofredo, che fa osservare come l'adiilazione ereticale

verso TApostala, e specialmenteilchiamarlo galantuomo, divenne un'igno-

minia famosa per essi. L'imperatore Onorio a perpetuarla, mando ripubbli-

care il rescriito giulianesco e affiggerlo alle porte delle chiese.
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non dubitando che non av'esse a rislorarli nei loro diritli, e rimetterli

In lenuta delle basiliche e del beni, loro usurpali dai callolici. A iali

clogi Augusto si senliva sollucherare sino al vivo dell'osso, perche

era la piu ambita gloria, conie la meno raeritata. Accompagnava la

Ictlura del memoriale con sorriselti di approvazione, con capochini,

con atlucci benigni d'incoraggiamento, e in fine, preso sembianle e

modi di ineffabile dolcezza: Poverelli, disse, voi foste privi della

Hberta, delle sostanze, della palria : ma sappiale, ch'io mettero ma-

no a rendervi giustizia : gia non posso palire cbe i cbierici sieno

cosi iniquamenle spogli di loro averi : altri gavazzano nei grasso ,

altri si altapinano nella miseria : si verra ad equo riordinamento (fi

ogni cosa. Riditelo pure ne' vostri paesi , Auguslo ha fermissinia

volonta di mantenere pari la bilancia tra lutle le religioni. Ouanlo

alia vostra dimanda, \i fo ragione oggi e qui. E cio delto mando

per Oribasio,inalzato poc'anzi alia questura palatina, e prese a det-

tare il rescrilto :

Giuliano Augusto a Petronio Probo, Uomo cbiarissimo, Procon-

sole di Africa 1.

Permelliamo ai Donatisti di tornare nella patria provincia, e sic-

come agli altri cittadiui della setta de' Galilei, e per giunla concedia-

mo a Rogaziano, a Ponzio, a Gassiano e agli allri vescovi e cherici,

che tulto 1'operato contro di essi, senza special legge, sia casso, ed

essi vengano restituili nei prislini dirilti. Dato alle calende di Apri-

le, in Costantinopoli, sendo Consoli Claudio Mamerlino e Nevitta.

E scrittesi queste parole, Giuliano si rivolse ai Deputali : Ami-

ci, avete inteso? fate assegnamenlo sulla mia prolezione : rivendica-

tc liberamente li vostri lempli, chiunque li avesse occupati: questa

legge vi dara man forte. Del resto voglio il riposo dell' impero: po-

nete giu le gare , amatevi come fratelli
,
come v' insegna il vostro

Giovanni. Oh se anche voi altri mi deste retta! Sentile: i Franchi c

gli Alamanni si piegarono a' miei consigli ,
ne fin qui ebbero ondc

penlirsi. I presbiteri non fecero segno di addarsi dell' allusione

maligna, onde i crisliani venivano equiparali ai nemici piu indoma-

1 GOTOFR. inNolitia imperil. Cod. Theodos. to. VI, p. 333.
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bill della repubblica : si risolvevano anzi in profusi riograziamenli,

magnificando la sapienza divina, la umanila incomparabile del rc-

scritlo. Infine volendo essi baciare il lembo della porpora augusla,

Giuliario porse loro amicaraente la mano, e congedolli.

Tale fu alia corte dell'Apostata 1'esito dell'ambasceria dei presbi-

teri erelici, la quale tante lacrime costo alia Chiesa africana, e forni

si lugubrc letna all'eloquenza di S. Ottato e di S. Agostino. Mentre

il proteltorc perfidioso del riposo della Chiesa menava fesla e tri-

pudio co' suoi satellili ,
del felice ritrovato

, onde gitterebbe la ziz-

zania tra i Galilei , veleggiava pur troppo prosperamente la nave

dei Donalisli , gravida di quella fiamraa
,
che doveva desolare il

gregge di Gesu Cristo , e recare scempio e sterminio alia infelice

cristianita africana. Ah Giuliani
,

Giuliani ! voi siete 1' obbrobrio

dell' uman gencre ,
ne siete il flagello: ma certo questo onore

,
se

onore e, vi e dovuto, voi conosceste quale sia 1'allezza del sacerdo-

zio cristiano, e quanto profonda la caduta di chi da quella sublimi-

ta si trabocca e inabissa fino a diventar vostro schiavo, e quindi an-

cora quanto riesca poderosa 1' opera sua ne' servigl di corruzionc,

che per man loro compiere voi potete. Ma infelice e bene colui cho

in tali condizioni serve ai Giuliani. Diserlo egli del soffio della gra-

zia viviflcante, spoglialo del raggio di maesta che V incorona, si di-

batte nelle tenebre del baratro che si scavo colle sue mani
;
lo as-

sale la ricordanza del luogo chiaro e sereno dove gia fu, e quesla gli

e sprone, e sferza,, e fiaccola, e faria, e disperazione; ne trova altro

compenso alia superbia, fuorche nobililarsi nella congrega di Sala-

na, e la perduta aureola dei cristi di Dio, risplendente, scambiarc col

lampeggio sinistro degli angeli dicaduti.

Approdati appena i presbiteri favoriti di Giuliano alle sponde del-

i' Africa, si divisero Ira loro il gregge catlolico, ciascuno il cantonc

proprio da devaslare. Pareva la terra subbollisso sotto i loro pass!

ad erutlar bandili e scherani : perciocche i facinorosi gia conosciuli

solto il nome di Girconcellioni, genia manesca, rotta ai saccheggi c

al sangue ,
odorato il favore imperiale , si destavano dai loro covi

,

lurbolenti e assclali di vendetta : e traendo ad imbrancarsi dietro a

capi masnadieri, facevano stormo e massa a' luoghi appuntati. Ne
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\' era cbi fosse ardito di opporsi, non cbe di puuirli : lanlo s' era ra-

pidamenle diffuse il vero intendimenlo della liberta accordata alia

Gliiesa da Giuliano! Costoro solto la franchigia de' rescritli imperia-

Ji, si presentavano minacciosi alle cilia e alle villate
,
e sotlo colorc

di rivendicare le cbiese e le terre gia de' Donatisti, nc sterminava-

no i vescovi cattolici
,
invadevano a mano armata le basilicbe

, dis-

sagravano i cimiteri: e piu (Tun allare n'ando violate dal sanguc

de' sacerdoti e dei fedeli. Altrove i conli militari ed altri ufficiali,

linti della pece sellaria
,
o gelosi d' ingraziarsi ad Augusto, sortiva-

no dai presidii nclla campagna con partite d'armati, a schiere falle,

a bandiere spiegate, come se a buona guerra dovessero campeggia-

re un nemico della repubblica: e giunli a caslelli fuor di mano, sfou-

flavano le porle delle chiese
,
se loro non erauo aperle dai sacerdo-

ti
;
e manomesso inesorabilmente 1'arredo, i vasi sacri, e quanlo lo-

ro dava nelle mani
, dispergeansi quindi per le vie e per le case ai

danni de' cittadirii : di che si levava per la terra un lamenlio doloro-

so, un compianto crudcle
,
un guaio acuto delle femmine e dei fan-

ciulli, un fremito profondo, ma impotente, contro Floiperatore, pri-

ma causa di tanti disaslri. Ne pero quelli spielati si reslavauo: ma

riempivano ogni cosa di rapine, di sangue, di obbrobrii, fincbe sa-

folli di onle e di delilli riadunavansi a ripartire la preda, a squagliar

calici e patene, onde rivendere il metallo a' pagani ;
e prolungavano

a nolle inoltrata la gozzoviglia c Forgia, al lume sacrilego del faoco,

acceso col mobile della casa di Dio. II di seguente disebbriali del

vino, ma non del furore, s'altestavano solto le slesse insegne, e re-

cavano altrove simigliante desolazione.

Non e a dire se la &iria settaria incrudelisse vie piu atroce conlro i

rnonaci e le vcrgini consacrale. Fu in ogni lempo la preda piu gbiol-

ta dei uemici della Chiesa il disertare un ricovero della piela ,
di-

slruggere un asilo del pudore evangelico. Ne i Donatisli vennero me-

no a queslo anlico e percnne voto di Satana, diroccando monasleri,

disabitando romilorii, non risparmiando alle spose di Crislo F igno-

minia estrema di ridarle spose ai settarii libidinosi : anche allora si

videro presbiteri spergiuri offerire 1'anello alle vergini sedotte, anello
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che non stringera mai un nodo maritale
,
ma solo una catena d' in-

famia sacrilega.

Ne men lacrimosa volgeva intanto la fortuna delle altre chiese :

nelle quali imperversava senza ratlento la ferocia dei pagani c la

perfidia degli erelici. Tra tutte piu aggravata gemeva la chiesa no-

bilissima di Alessandria , sede del grande Alanasio. Cola usurpava

la caltedra pontificale uno de' piu empii settarii, che mai produces-

se 1' empiet ariana. Sostenuto egli dai prefelli e dai conti imperia-

li, anch'esso avea riempito di scandali la diocesi
; dispersi i solitarii

si riveriti in tulto il mondo crisliano, confiscate a suo pro le entrate

del clero
; consegnate alia soldatesca proterva le vergini del Signo-

re : ne il gemito universale lo ammoniva , si che intendesse gia es-

sere colmo il sacco
,

e 1' ira di Dio gia prossima a scoppiare sul

suo capo.

Giuliano a udire cotali ragguagli, si accigliava di grave e so-

ienne mestizia, entrava in senato col volto calato, rislretto, cogi-

labondo, mandava recitarsi ai padri coscrilti i dispacci delle pro-

vince. Sottenlrava quindi 1'auguslo arringalore, con parole pensata-

menie acconciatesi, a rifiorirli di commenli e di minacce : La re-

pubblica romana per ogni parte si riposa, e prospera e assorge ai

suoi alii destini: i Galilei soli, ingrati sempre e calcitrosi, di mala

monela mi ripagano : non corrispondono alle mie benefiche solleci-

Uidini : saro forzalo, mai mio grado, a metier mano alia spada della

legge, poiche la tolleranza mia si larga, si paterna, lungi dall' ad-

dolcire qtiegli animi di fiere, li altizza invece, ed essi ne prendono

orgoglio a turbare la pace dell'Impero. Poco di poi accoglieva i

suoi fedeli, consapevoli dei secreli, e si apriva lulto alia lelizia, giu-

bilava, trionfava del felicissimo esito de'suoi avvedimenti politici: e

rjuelli esaltarlo del divino ritrovato, e riprometlergli vicino il gioruo

di slabilire il regno della setta sulle ullime ruine del cristianesimo.

E per verila se il divino fondatore della Cbiesa, memore delle eter-

ne promesse, non avesse troncala, in sul primo ordirsi
, quella per-

fidiosissima di lulte le trame, ineslimabili disastri ne avrebbe patilo

la religione. Se non che, per inscrutabile permissione di Dio, non

lulto mori Giuliano, ne tutto si spense il suo spirito coll' ultimo ane-
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lito del grande Aposlata. In ogni ela la rea favilla da lui seminaia

desto incendii lultuosi : gli annali ecclesiastic! ne stanno alia riprova

pei secoli passati, dell' ultimo secolo ce lo raccontarono i nostri pa-

dri, nel secolo noslro coi nostri occhi il vediamo.

E tu il vedi piu che ogni altra nazione crisliana, infelidssima chie-

sa d' Italia. Tu esaltata sopra tutte le chiese della Chicsa, pel privi-

legio incomunicabile del trono di Pietro, irradiata dalla luce che at-

tingi piu pura dalla sua sorgente, roinistra e dispensatrice dell' e-

vangelio, segno di santa invidia alle genti batlesimate, perche in te

palpita il cuore della cristianila universale, lu pure vedesti de' tuoi

sacerdoti umiliare la loro gloria immacolala a pie degli idoli giulia-

neschi, e con essi monaci fuggitivi dalla celeste milizia, e ben anco

qualche prelato fedifrago al giuramento. Come al tempo di Giulia-

no ! Ma viva Iddio, che siccome in quei giorni infausti e procellosi ,

il sommo Liberio dal Laterano raunava le infranle pielre del santua-

rio, e secondavanlo Eusebio da Vercelli, e Ilario da Pottieri nelle

Gallie, e Cirillo e Atanasio nell' Orienle; e gia eran nati al soccorso

della Chiesa Basilio, e il Nazianzeno, e il Nisseno, e il Crisostomo, e

Ambrogio, e Girolamo, e Agostino: cosi a'nostri giorni tale timoneg-

gia la nave di Pietro un successore di Liberio, che non iscade ai

piu illustri paragoni ;
e attorno a lui si stringono i piu che mille

Angeli delle chiese sparse per 1'orbe cattolico, dei quali ben ollre a

cento dalle sedi o novelle o rinnovellate, stendonole bracciaai fratel-

li dissidenti o infedeli. No, ai vescovi d'oggidi nulla manca dei vesco-

vi antichi, non la virtu, non lo zelo, non il sapere, non 1'eloquenza,

non le tribulazioni. A scornodei pochi sacerdoli o stolti, o codardi, o

ambiziosi, o perversi splendono numerosi cleri, fiammeggianti di

fede provata, che sebbene spogliati, manomessi, esigliati, vilipesi,

pur compiono i loro doveri sublimi, insegnare la verita e amare il

loro gregge. Nuovi ordini e nuove congregazioni germogliano tra le

mine degli antichi non anche dispersi, e insieme riuniti proraettono

che i consigli di Cristo troveranno seguaci sinoalla fine del mondo.

E intanto il soffio dello Spirito consolatore opportune desta nelle

plebi crisliane non piu intesi amori verso la religione e verso il suo

Capo auguslo : un imraenso grido traversa le contrade cristiane :



PRESBITERI E BRIGANTI E TOLLERANZA 559

Sliamo con Pietro ! e quali a Pietro inviano il loro denaro, e quali a

Pietro immolano la loro gloria, e quali per Pielro profondono il loro

sangue. Cospirazione di fede iuaudita, uoica ne' fasti della religio-

ne, che i nostri posteri recheranno a novella prova della incrollabile

santila della Clriesa.

Non volsero molli lustri che venne un giorno in cui il decreto di

Giuliano apostata in servigio dei seltarii, divenulo favola e ludibrio

del volgo, fu da un Imperatore cristiano mandalo riaffiggere alle

porte dei templi, per giusta ignominia di chi 1' avea impetrato e di

chi 1' avea scritlo : ne si potea dire agli erelici piu insopporlabile in-

giuria di quesla : Voi fosle i protetti di Giuliano. Un giorno simi-

gliaote, a meritata onta dei Giuliani passati, presenli e fuluri, e gia

preordinato in cielo, fin da quell' ora in cui Cristo disse a Pielro :

Non prevarranno. Piu antico e piu invilto e il decreto di Dio che

afferma la Chiesa, che non quello d' ogni Giuliano che la nega. Non

iacciamo torto alia nostra fede : per tardare il soccorso non fallira; e

forse gia egli prepara alia nave di Pietro il porto in seno alia tem-

pesta ; forse, e senza forse, i disegni e le rnacchine giulianesche, tut-

te , spezzate e infrante
, serviranno, o tosto o tardi

,
ai fmi altissimi

del Fondatore della Chiesa. Ma questo non iscema il delitto ne il ca-

stigo dei Giuliani : ed egli, al di posto, li stritola e ne sperde la pol-

vere maledelta.



I LIBERI PENSATORI DI MILANO

CAMPIONI BELLA SCIENZA

Leltore, se voi siete cattolico, come indubitalamente vi crediamo,

dovele sapere che voi siete un marcio igooranle, un nemico giurato

della scienza
;
e do che & peggio, finche persisterete nelle vostre

credenze, non vi sara possibile rilevarvi da uno stato di tanlo ab-

bruliraeoto. Per carila non vi arruffate con noi! II gentile compli-

mento vi e mandato da quegli esseri privilegiati, che sono i Liberi

Pensatori di Milano; ed e mandato non a voi solamenle, ma per la

slessa ragione che a voi, a tutli insieme quanli siamo e quanti fu~

rono unili nella professione della medesima Fede, a cominciare dai

tempi dei santi Apostoli e terminando ne'correnti. Impercioccbe, che

cosa e la Religione cattolica dinanzi al tribunale di questi natural!

rappresentanli e invilti clifensori della umana Ragione? E un tessulo

di favole, un' infilzata di fiabe, una filatessa di panzane, un ammas-

so di assurdi, un sistema A'incoerenze, e, se volete sentirlo con una

formola piu cortese , un composto di asinita. Non crediate che esa-

geriamo. Volgete e rivolgele le stomacose paginacce de* diciannovc

quaderni, sinora pubblicali, del Libero Pensiero; e voi vi troveretc

piu volte ripetule quelle gentili qualificazioni, e quasi da ogni perio-

do vi risultera, benche solto forme diverse, il medesimo concetto

Donde viene la conseguenza, che chi dia ricelto neU'animo a un tal

complesso di favole, di pabe, di panzane, di incoerenze, di assurdi,
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di asinita, costui non puo esserc altro che uno scemo di menle, un

imbecille, un idiola; per lo meno deve aver chiuso 1' animo ad ogni

luce di scienza, la quale so 1'allegrasse di un suo raggio, non po-

trebbe fallire ch'ei fosse scaltrilo de'suoi errorl.

DaU'allro canlo un cosi folio addensamento di tenebre non deve 7

a loro avviso, far lanta raeraviglia. La Ragione, van dicendo, fu ag-

giogata alia Fede col precetto di doversi accecare, pena una eternife

di fuoco nelle bolge infernali, se tenli di aprir gli occhi. Awezzala

cosi sin dagli anni semplicetti ;
che e da stupire se anco negli adulli

non si arrischi di pur vedere obbietti presenti? Non voglio dannar-

mi ! Ecco la risposta che risuona dal fondo deH'aninia al catlolico ;

ad ogni barlume di verila che gl' illustri 1' inconsapevole intelleito I

E fosse stato il solo timore dell' inferno di un' altra vita, quello che

ha falto velo per si gran giro di secoli alia Scienza, che non si al-

largasse nel mondo. Un altro inferno lenea preparato in terra aquc-
sta povera interdetta la sacra Inquisizione ;

e vi avea accusatori e

giudici, cavalletli e mannaie, roghi e calasle, carnefici e tormenta-

tori, non punto immagiuarii, essi dicono, come il caltolico inferno,

ma veri e reali a chi ne volesse la pruova.

Or ecco infinito beneficio, che i Liberi Pensatori di Milano vo-

gliono fare graluitamente a noi poveri ciechi : illuminarci gli occhi

colla fiaccola della Scienza, che essi forlunatamente si trovano in

mano. Poiche la Scienza, dopo esser campata dalle carceri e dalle

torture della sacra Inquisizione, perseguilata da per lutto cogli ana-

temi della Chiesa, e respinta dai caltolici come tentazione, si e ri-

fuggita, imitando la Ragione sua madre, nel loro campo ; traspor-

lando in questo il ricco patrimonio de* suoi lumi, potuto raccogliere

a malgrado delle persecuzioni. Ond'essi si veggono ora nel doverc

di difenderla dalle tenebre, che pur si procaccia di addensarle con-

tro
;
ed anzi, perche e venuta o e prossima a venire la pienezza del

tempi, la vogliono far valere da per tutlo, rischiarando il mondo coi

suoi raggi. E questo e propriamente lo scopo del Libero Pensiero:

il quale e come a dire il carro della luce, sopra di cui sedendo \

detti esseri privilegiati, fanno daU'alto del loro cielo il giro dell' Ita-

lia ogni otto di, saeltando per ogni dove, come modeslamcnte credo-

Serie VI, vol. VI, fasc. 380. 36 21 Macjgio 1866.
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no, le ombre deir ignoranza, in che siede da tanli secoli avvolta la

gran massa degli uomini. Apriamo dunque, lettori cari, apriamo gli

occhi anche noi e osserviamo questa luce prodigiosa di scienza ar-

cana, innanzi alia quale la nostra religione, come spettro notturno,

dovrebbe andare in dileguo.

Per verita se il touo solenne delle affermazioni gratuile, se la vil-

iana insolenza delle forme, se il rombo delle minacce di mandare in

iascio cielo e terra, fossero da numerare fra gli argomenti scentifici;

noi dovremmo confessare che il Libero Pensiero effettivamente e il

carro della luce che si vuole far credere, e che la gilta non a sprazzi

ma a piene ondate su questa povera Italia. Poiche quanto ad affer-

mazioni della prelesa contraddizione fra la Fede e la Scienza, DC ri-

boccano per si fatta maniera que' quaderni, che cotesto e come a dire

il ritornello obbligato di quasi ogni scritturaccia onde sono imbrat-

lali. Rispelto poi alle forme, ne abbiamo dato un saggio piu innanzi ;

o sono cosi schifose nel leslo, che il Fisco di Milano, non ostante la-

liberla ampissima della bestemmia, che si dice la piu preziosa con-

quista della moderua civil la, si e veduto coslrelto di sequestrarne

un numero. Onde non e a stupire del tono minaccioso, che assumo-

no i noli autori, promettendosi, per \irtu del loro sapere, di divel-

lere sino dalle radici 1'albero diciannove volte secolare della religio-

ne cristiana, che, a quanto dicono, adugge colla sua ombra lulta

quanta la terra.

Nel quale compito di chiacchiere, si distingue sopra ogni altro la

(iabrina del Libero Pensiero. Questa, per cio che afferma, e una don-

na : e certo, se la tanto profonda empieta, non facile a ritrovarsi in

una femina, lo fa poco credibile, per opposto ce lo rende probabile la

potenza si prodigiosa dello scilinguagnolo, e la vanila e i pettegolez-

zi femminili, sino a quel grado difficilmente imitabili da un uomo.

Ma essa si e calata la buffa in sul viso, naturalmente per moslrare

tutlo il coraggio delle proprie convinzioni : di che noi, non potendola

nominare col nome di baltesimo, le abbiamo applicato un nome an-

lico, il nome di quell'eroina della Cavalleria, colla quale in piu d'una

cosa ci ha singolare riscontro.
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Quesfa Gabrioa dunque ,
imitando 1' antica, ci vorrebbe far cre-

dere mirabilia dclle sue qualila personali , specialmente di animo ;

facendo supporre cbe ricevetle un' educazione squisilissima sotto la

disciplina di maestri di ogni arte e di ogni scienza
,
non escluso lo

studio della religione e la coltura spiriluale. E sia cosl : avvegnache

ci sembri poco probabile cbe una donzella educata con tanle cure

e circospezioni, quali sono le accennate da lei, sia potuta riuscire

un demonio di femina : essendo cbe i buoni principii bevuti col

latte, e raffermati dipoi da una sana istituzione e da una vita mori-

gerata, difficilmente si smeltono, e di rado a tal segno, e quasi mai

da una donna. Ma il modo e la ragione, onde dice cbe si compi un

tal mutamento, Iravalicano tutt'i limiti del credibile. Poiche si sa-

rebbe avverata una piena e assoluta trasformazione del suo animo ,

e questa in pocbissimo tempo ,
e per cagione dello studio della sto-

ria naturale e della fisica! A diradare (cosi ella) le tenebre della

mia mente contribuirono i professor! di fisica edi storia nalurale-

Non crediate pero che cotesti professori le venissero di proposilo

sciorinando dottrine irreligiose. Poche parole ,
cioe a dire piccoli

accenni, proposizioni equivocbe, frasi dimezzale, furonotutto il me-

rito de' predelli professori ;
ma la gloria di aver conchiuso il nego-

zio si deve a lei sola. In un'anima fervida (cosi seguita la sua sto-

ria), e in una mente avida di apprendere il vero , poche parole ba-

stavano a produrre impressioni profonde. Ad ogni passo cbe faceva

nel sentiero della scienza , le credenze religiose divenivano semprc

piu deboli. Trovando la fede sempre in contraddizione colla scienza,

e sempre smentita dai fatti, essa si spense e per sempre nelVanimo

mio 1. Per guisa che la giovinetta Gabrina, pocbi mesi addietro

tanto buona e divota
,

cbe andava a messa ,
si confessava ,

diceva

mattina e sera le sue orazioni, osservava in una parola la sanla leg-

ge di Dio e i precetti della Chiesa, dopo pocbe lezioni di storia na-

turale e di fisica si trovo libera pensalrice ;
cbe e quanto dire passo

improYvisamente da un estremo, cbe e la pieta cristiana, aH'allro

estremo che e 1'aposlasia da qualsivoglia religione !

1 Liber. Pens. n. 4, pag. 51.
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Signora Gabrina
,
so voi siete donna , di che per onore al genlil

sesso vogliamo luttavia dubitare , sentite un po' noi una volta. Di

quesli saltinon si fanno mai specialmente da una donna. Una donna

che e nata catlolica, che e stata educata non solo callolicamenle, ma

di piu con lull' i riguardi ,
che sono dovuti al suo sesso ed alia sua

religione, non perde la fede per alcune insinuazioni che le possono

csser falte da malvagi professori, o per alcime difficoita che le si af-

faccino al pensiero. Unallro stadio dev'essere preceduto, che e tut-

t' allro che il corso di fisica e di sloria naturale
;
lo stadio cioe delle

passion! , che rallentato a poco a poco il liinore di Dio, e riuscile

a guadagnare il dominio dell' animo , gli facciano apparire la fede

come il massimo ostacolo al loro contenlamento. Questa e la vera

sloria nalurale, questa la vera fisica delle aposlasie delle vostre pa-

ri
; e quell' altra fisica e quell'altra storia nalurale, credete a noi,

ne sono del lulto innocenti.

AHrimenli com' e che voi, la quale c' infradiciale gli orecchi con

quell'elerno ripitio che la scienza e in contraddizione colla fede, non

ci venile a dir mai in quali punli principal mente voi avete scoperta

cosi chiara cotesta conlraddizione, che vi sentiste forzala a rinnega-

re cio che come cristiana dovevate avere piu caro, 1'anima e Dio ?

E nondimeno di niuna cosa vi dimostrale cosi calda , come di que-

sta
, che sia finalmente manifesta a tutti una tal discrepanza ;

e

fate appello a' vostri campioni che dunque si diano da fare, che si

affrettino a dissipare le ombre della superslizione, che facciano fi-

nalmenle valere la verila sulla menzogna. Ma se e vero che nella vo-

slra n'sica e nella vostra sloria naturale apprendeste argomenti cosi

invilti
,
che vi guadagnarono irresistibilmente al Libero Pensiero ;

deh che tardate a propagarli nel pubblico voi medesima, a bene

deU'umanita
,
e vostra gloria immortale? Poiche chi meglio di voi ,

che ne sperimentaste tulta la forza
,

e avete ancor calde nell' ani-

mo le profonde impressioni che vi lasciarono, chi meglio di voi li

potrebbe improntare, in pro di altri, della stessa evidenza e sentimen-

lo ? Con tullo cio voi avete mille favole da contare, mille quistioni

da fare, mille pii desiderii daesprimere, sempre fresca di lena,

sempre sciolta di lingua, scivolando alia stess' ora sopra cento sog-
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getti; ma intanto non avele un periodo, non una frase, non una sola

parola ,
che ci porgano un indizio distinto del famosi argomenti di

fisica e di sloria calurale. Ma scusate ! questo e segno, che voi

non siete per nienle persuasa di cio che dite
; e al piu vi sforzaie di

fare complici le scienze della vostra apostasia, per velarne ai voslri

occhi 1'orrore. Vedete perd che non la potreste velare agli occhi

de'lettori; e quindi v'arrabbattale con parole general! che vi lascino

al coperto del loro giudizio.

Ma che cosa ci sanno dire di piu preciso i maschi intelletti in com-

provazione del perpetuo ritornello
,
onde hanno piene le pagine del

Libero Pensicrot Possiamo assicurare i nostri leltori, che una delle

maggiori nostre fatiche in quesli giorni e stata di andar razzolando

In quell' immondezzaio di bestemmie, per raccogliere un qualche

argomento ,
che avesse apparenza di voler dirnostrare un punlo si

radicale lante voile affermato
;
e a grande sleuto abbiamo poluto sce-

verare
,

di mezzo a un pelago di plebee declamazioni , alcuni pochi

sofismi, ai quali tultavia e bisogno di dar qualche forma.

E uno de'sofismi, che domina piu spesso, si puo formolare nella

seguente maniera : La fede consiste nel credere ciecamenle quello

die non si vede ed anzi non si comprende. La scienza per contrario

consiste nell'affcrmazione di verila ,
le quali sono dedotte logicamen-

to da principii conosciuti. Adunque il concetto della Fede e in oppo-

sizione col concetto della Scienza
;

e per couseguente la Scienza

csclude la Fede.

Che vi pare di questa gioia di entimema, che e pure la miglior

merce scientifica, e il conalo piu vigoroso di logica di que' fogli infe-

lici, pognamo che amplificalo artifuiosamente con lunghi raggiri, e

rinfiancato di plebee insolenze e di sfacciate calunnie? Quanto a noi,

crediamo che anche chi si ritrovi giuslo nel periodo di transizione

dall'essere di bertuccia all' essere di uomo
,
se ne polrebbe agevol-

menle spacciare. II concetto della Fede, volele dire, non e il concet-

to della Scienza : sono anzi due concetti opposti, perche la Fede deve

credere senza aver 1' evidenza
, e la Scienza vuol 1' evidenza ,

e solo

allora afferma. Vi si concede : ma che puo inferirsi da questo? Si puo

solo inferire, che 1'atto della Fede non e alto di scienza. E che avete
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intanto guadagnato? Avete guadagnato do di che i Dottori catlolici

lanto non si spaventano ,
die ne fanno anzi un fondamento della dot-

irina cristiana
;
che doe il motivo formale della fede non e 1'evi-

denza irnmediata degli obbielti che son rivelali
,
ma si la infallibile

autorita di Dio che rivela. Come per opposto la ragion formale del-

la scienza non e 1'autorita del maestro , quanlo si voglia dotlo che

Hnsegna, ma la connessione che si vegga coll' intellelto fra i priml

principii e le conseguenze. Onde osserva S. Tomraaso 1 che quelle

stesse verila, che si possouo discoprire per via di discorso e sono di

piu rivelate da Dio
, diversamente si riferiscono alia scienza ,

diver-

samenle alia Fede. Apparlengono alia scienza allora quando si- di-

inostrano
;
e 1' assenso che lor si presta in virtu della dimostrazionc

non e, dice il Santo, un assenso., che costituisca un atto di fede.

Per contrario, in' quanto rivelate da Dio appartengono alia Fede, e

quando lor si aderisce in virtu di cotesta rivelazione, quello propria-

mente e atto di fede.

Adunque la Scienza e una cosa diversa dalla Fede ! Ma si capi-

sce
;
e non era punto necessario, che i discendenti de' molluschi e

delle scimmie si sbracciassero tauto a farcelo inlendere : lo sapeva-

mo da un pezzo. Adunque la Scienza esclude la Fede
;

e viceversa

la Fede esclude la Scienza. Se s' inlende di concetti formali, die

dubbio c'e? II concetto della fede, 1'abbiamo detto, e riposto nel-

1'adesione dell'animo in virlu della divina autorita: finche dunque

persiste un' adesione di questa falla, in quanto tale esclude qualun-

que altra che ad essa non si riduca. Yiceversa, se Tammo aderisce

per evidenza immediata che ha dell' obbietto
, quest' atto di adesio-

ne, in quanto tale, esclude alia sua volta 1'atto di adesione per

autorita. Or ecco il sofisma piu che puerile de' Liberi Pensatori di

Milano : scambiano grossolanamente il motivo deH'alto, coll'obbielto

deH'atto
, argomentando con equivoco perpetuo che la Scienza esclu-

de la Fede, che e opposta alia Fede, che e in contraddizione coll-i

Fede
; perche la Fede e cieca, la Fede si attiene unicamente all' au-

torita, la Fede non puo discutere : cose tutle die fanuo a calci col!a

1 S, TH<W. Summ. 1. q. II, art, 2. ad l ra
,
et alibi.
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Scienza, che e veggente, e percio vuol vedere le cose co'proprii oc-

cbi, non gia cogli altrui, e per conseguenza chiama tulto ad esame

vuol discutcre di tulto.

Equivochi pucrili, ripeliamo; giacche la quistione non cade pun to

sopra gli atli subbieltivi dell' intellelto a riguardo della Fede e della

Scienza; alii che, come vi abbiamo gia detlo e bisogna ricordarvelo

cenlo volte, sono tra loro diversissimi, ed anzi opposti : la quistione

cade sopra le cose ;
se qu'elle cioe che i Gattolici dicono verita rive-

late da Dio, sono escluse o debbono essere dalla scienza. Quesla e

la sola ripugnanza Ira la scienza e la Fede che, dimostrata da voi, vi

darcbbe vinta la causa, e costringerebbe noi cattolici, per non rin-

negare la scienza, ad arrolarci alia bandiera del Libero Pensiero.

Ma voi per verita la supponele sernpre, molte e molle volte 1'ave-

lo affermata, molte altre avele cantato il trionfo, come se 1' avesle

dimostrata. Ma dov' e mai un tentativo, che voi facciate, dove un

vestigio che si vegga di simile dimostrazione, eccettuati, s' iutende,

1 famosi dilemmi di Lucio Vero e il piu famoso fiasco del Pellegrini?

Ne daH'altra parte potevate ignorare il compito vostro in un as-

sunlo tanlo soslanziale del vostro periodico. I caltolici affermano che

Dio ha imposto agli uomini una religione da se rivelata
;
che una ta-

le religione e quella che essi professano ;
e per conseguenza che lulti

gli uomini sono obbligati di abbracciarla, pena lo sdegno e la ven-

detta di questoDio. Ma non 1'affermano solamente : essi lo provano, e

lo provano in tutte le forme : co' volumi in folio e in latino pe' dotli ;

opere lunghe, opere sudate, condotte per filo della piu rigorosadia-

lettica, senza declamazioni, senza digression!, e cio che piu monta

senza bugie ;
lo provano coi volumi in quarto e in oltavo e nelle lin-

que volgari, procurando di appressare quelle verita ai mezzani intel-

lelti, con tenerne sceverate le piu sottiii quistioni, senza che percio

ne perda il nerbo e la evidenza del discorso : lo provano fmalmenle

coi trattali brevi, adattati al volgo piu grosso, ne'quali e condensata

la sostanza delle prove piu facili si, ma anche convincentissime, della

verita di nostra religione. Se dunque vi eravate determinali di dis-

sipare colla luce della vostra Scienza quegli errori, che la supersli-

zione avea addensali nel mondo e gli artifizii de' dottori cattolici
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aveano per tauli modi ribaditi negli animi
; voi vedele, cbe non pote-

vate dispensarvi dall' impegno di prendere a combattere quesli dot-

tori, e rivelare al mondo ingannato la loro ignoranza e le lor frodi.

Ne gia pretenderemmo che avesle affrontati i magni volumi degli

antichi apologist!, di un Giustino marlire, di un Tertulliano, di uu

Agostino, di un Gipriano, in una parola tulla intera la Bibliolheca

Patrum, e molto meuo che vi foste azzuffati colla infinila schiera

de' Teologi, capitanati da un Tommaso d'Aquino; il quale, per dirla

di passata, ha pure un' opera apposta contro i Liberi Pensatori, che

a que' tempi si chiaraavano pagani, e intitololla Summa contra

Gentes. Ma alcuni altneno, uno se non altro de' tanti libri in volga-

re, di piccola mole, di buona stampa, de' piu conosciuti, de'piu ac-

creditati, de' piu lelli, uno di quesli, diciamo, voi avreste dovuto

senz' altro pruporvi innanzi, se non per confutarlo riga per riga,

per ricavarne almeno gli argomenti principali del Grislianesimo, c

sbbatterli colla vostra scienza, stritolarli, annientarli. E per citar-

vene alquanti che sarebbero stali tulto il vostro caso, percbe molto

popolari e, i piu, scritli in questi ultimi tempi, avreste trovalo gran

campo da sciorinare la vostra scienza prendendo a esaminare Fin-

credulo senza scusa del P. Segneri, il Buon uso della Logica del

Muzzarelli, la Religione dimostrata del Balmes, Hncredulita delse-

colo confulata del Belzunce, Gli errori e i pregiudizii contro la Re-

ligione, confutati col semplice buon senso, di L. Bernard, la Filoso-

fa di religione del professore Costa, il Manuale caltolico del P. Raf-

faele Cercia, il Cristiancsimo illustrate e difeso del de Vivo, e per

non essere infiniti, le Risposte popolari ayli errori piu comuni con-

tro la Religione del P. Secondo Franco, operetta, la quale, se nol

sapete, in pochi anni ha innondala dall'un capo alTallro 1' Italia.

E si vi diciamo, che anche per un' altra ragione avreste dovuto

fare gran capilale di questi o altrettali traltali
, capaci di per se di

empire una biblioteca. La ragione e, che vi avreste trovato gran

dovizia di obbiezioni , fatle dagl' increduli di ogni tempo contro la

religione , che i catlolici non hanno mai dissimulate , che hanno

anzi ingrandite, avvalorale, rincalzale con nuove istanze
; perche il

loro costume non e stato giammai di sfuggire le difficolta, ma piut-
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iosto di provocarle, sicurissimi di far trionfarc per lal modo vie

maggiormenle la verita. Or ecco gran messe che vi si ofleriva, bella

o mielula, di gagliardi argoraenti da opporre al Cristianesimo, dei

quali, com'eil consueto dc'pari vostri, potevate lacere prudentemente

le soluzioni. Ma voi vi presenlate a questa guerra con una bonarieta

anlidiluviana , come se questa Italia fosse nel cuore di Cafreria, e

1'allro ieri gl' Italiani , senza domandarsi il percbe, lull' insieme si

fossero imbrancati dielro un cantafavole
, spacciatosi ambascialore

di Dio.

Dovevale capire, che per ismimere, non diciamo tulta intera

1' Italia, ma una porzione almeno del popolo, il quale professa da

diciolto secoli una religione da lui riputala divina, e ne ha inleso

tante volte magnificare la grandezza, dichiarare i fondamenli, di-

mostrare con inviite ragiooi la verit, non poleva bastare ripetere

mille e una volla, che quella loro religione si appoggia sopra falsi

ibndamenti, che i suoi dommi sono tante fanfdluche, che proscrive

come sua avversariala Scienza, che fioalmente da quesl'avversaria,

progredila a suo marcio dispelto ,
e stata colta solennemenle e piu

d'unavolta in fallo. Cotesle cose potevale dirle piu di rado; ma era

troppo necessario dimostrarle un po' di proposito, se non volevate

la baia dei falti vostri. Ma voi credevate, che come il callolico non

cliscule con Dominedio quando fa Talto di fede; cosi non debba dis-

cutere neppur co'Liberi Pensalori, quando quest! combatlono la sua

fede ! E da cotesto equivoco, che, alteso il non pieno sviluppo di

certi cranii luttavia in formazioue, potrebb' esser passato ; voi di

botto trabalzate in un altro, il quale, non sappiamo ! ma polrebbe

far dubitare, che certi cotali, non ostanle le apparenze uaiane, si

trovano ancora nel penullimo o antipenultimo anello della celebre

catena degli esseri. Imperocche persuasi cosi bonamente cbc il cal-

tolico non discute, vi crelete percio abilitati a non discutere nep-

pur voi
; persuadendovi che come prima i cattolici doveano fare un

atto di fede a Dominedio, credendo alia parola di lui, che la religic-

ne, pognamo, non si opponesse alia scienza
;

cosi da oggi innanzi

dovessero fare un atto di fede ai pretesi discendenti de' mollusch5,

credendo che si oppone ;
conciossiache sia un fatto pur Iroppo innc-

gabile che i soprallodati discendenti hanno parlato.
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Yero e, che in alcuni luoghi Iroviamo cosi per incidenle toccata

la quistione de' miracoli, che e una delle note piu sfolgoranti della

divinila del cristianesimo, e quella che gli guadagno finalmente gli

spirit! piu riotlosi. Or sapreste indovinare con quale logica polen-

iissima i figliuoli de' niolluschi e delle scimmie cancellano lulti i

rairacoli dalla storia ? Ecco: argomentando or dalle frodi, cerla-

mente provate tali
,

di eretici
,
or da alquante storielle che si ri-

trovano nelle divote leggende, e che i Cattolici di senno sono i primi

a ripudiare in parte, in parte a dubilarne. E quanto alle prime, fu

spacciato a cagione di esempio, che molti miracoli avvenivano sulla

lomba del diacono giansenista Paris: cosi allora come adesso, era

comune persuasione, anzi cerlezza, che ogni cosa riducevasi ad im-

postura, a fanatismo, a follia di que' maligni settarii. E chiaro dun-

que, conchiude la logica portentosa del Libero Pensiero che i mi-

racoli de' cattolici sono ne piu ne meno di cio che erano i miracoli

de' Giansenisti 1. Quanto alle leggende, un altro di quei bertuccioni,

Ingaggialo in Franza, ha lelto un libro di divozione sulle Anime del

Purgatorio, e \i ha trovato di falterelli, che in tempi di maggiore

semplicita passavano, ma ne allora ne poi sono stati mai da niun'au-

toritcSt accettali. Che e? II nostro bertuccione, come se avesse colto in

ilagranti il Gatechismo, sforna tutle le grazie della sua specie, e

credendo di far ridere a spese delle Anime
,
fa ridere saporitamcn-

te di se 2.

Un altro leggiero tentative di logica ci e incontrato trovare conlro

i fondamenli della religione cristiana
,

e nella pia intenzione del

suo awlore ,
che e un cotale Gino Lafesti ,

e destinato a sbugiardare

i Profeti. L' articoletto incomincia con questa sentenza. E solk

Tunico aspelto mistico (forse volea dire mitico) o poetico, come dir si

voglia, che debbonsi considerare i profeti ebraici. Per noi essi nou

devono, non possono essere che i poeti dell' anlica Giudea, come per

i Greci e Orfeo ed Omero, e per gl' Italiani Virgilio 3. La qua!

somiglianza se fosse cosi provala , com' e con tono magistrate assc-

1 Num. 12, pag. 186 segg.

2 Nam. 16, pag. 248 segg.

3 Num. 5, pag. 08.
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i Ha
, qual dubbio v' ba che sarebbc scalzato uno de' fondamenti piu

valid! dell'ediflzio crisliano? Ora udite come il nostro dollore se ne

sbriga. Molte di queste profezie furono provate apocrife, perche

scritle mollo lempo dopo gli avvenimenli predelti, come sarebbero

quelle di Mose, i di cui libri furono redatli almeno mille anni dopo

di lui
;
molle altre ebbero una effeltuazione che la storia ci lascio

ignorare, e che solo conosciamo da qualche passo xli qualche altro

profeta, assai inleressato a provarne il compimento ;
moltissime si

moslrarono manifestamente false
;
e tutte poi sono scrilte in termini

si vaghi ed ambigui ,
da lasciar dubitare se 1' autore abbia voluto

profetizzare, o piuttosto scrivere una digressione allegorica in tali

sensi
, da poterne in lutli casi trovar facile 1' applicazione

1
. Ed

ccco
,
con poche righe mandali in fascio tutt' i profeti , maggiori e

minori
,
e con essi le migliaia di volurni , che vi hanno scrillo so-

pra i doltori callolici, a provare la verita delle loro predizioni, a ri-

cavarne il legitlimo senso, a dilucidarlo co' commenli ! Signor Lafe-

sli, invece di generali e gratuite asserzioni, perche non recare qual-

che argomento di soda difficolta? e certo la materia ve ne offeriva di

gravi per le tanle quistioni di lingua , di storia ,
di costumi

,
che si

presentano ad ogni tratlo'ne' libri profetici. Ma noi scommetliamoche

conlento di aver lettoin qualcuno de'vostri autori razionalisti le re-

cltate beslemmie
,
voi non conoscete, nonche le opere, neppur lutt'i

nomi di que' voslri avversarii : e cosi mentre affermate di condan-

narli a motivo della scienza, in realla li condannate per colpa

(Tigooranza. Dall' altra parte che dovremmo far noi per dimostrare

adequatamente la verita de' profeli conlro accuse cosi generiche?

Nulla meno che pigliar la difesa di ciascuno di loro, determinandone

la storia e la cronologia, e dopo di questo istituire 1'esame di lutti i

loro scritti
,

o almanco de' punti piu soslanziali quanlo a provare la

loro ispirazione. E bene si ritenga per fatlo : giacche di opere di

queslo genere sono piene tuHte le biblioteche
,
e non sappiamo che

nessun razionalista abbia mosso sopra questa controversia una qual-

che seria difficolta, a cui non sia stato abbondantemente risposto.

1 Num. 5, pag. 69.
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Vediamo dunque se il Lafesli e piii felice negli argomenli razioimli,

che in seguito passa ad accampare contro i profeli e le profezie. La

profezia, egli dice, e impossibile; non possono dunque esser che fole

quelle che sono spacciate come tali. II prime argomenlo a provarlo

e dedolto dalla liberla dell' uomo e dalla giuslizia di Dio
, e precede

nel modo seguente : Dal momenlo che uu profeta per divina ispl-

razione predice un evento
,

tutti gli avvenimenli restan concalenaii
,

forzali a quello , tutli debbono concorrere al suo compimerito ; per

cui resta lolla ogni indipendenza , ogni liberla all' uomo... L' uomo

destinato dalla profezia pecchera , giusto o ingiusto si dannera
,

o

la profezia non sari vera l
. E con ci6 conchiude che la iniquila

verrebbe a rifondersi sopra Dio. Ma in ogni corso elementare di

filosofia avrebbe potuto questo signor Lafesli veder la risposla a un

sofisma si labile , il quale per mantenersi ha bisogno delle grucce

di due false supposizioni. Imperocche, a dovere ammeltere la con-

seguenza , in primo luogo e necessario supporre ,
che la previsiono

che si abbia di un avvenimento e per se una causa bastante a le-

gare la liberla di coloro che il cornpiranno. Cosi se uoi
,
a mo' di

esempio , possiamo predire con morale cerlezza che nella vegnenlc

seltimana uscira un quaderno del Libero Pensiero gravido di sprc-

positi e piu gravido di beslemmie , in virtu della valorosa dialellica

del Lafesli
,
la Civilta Cattolica dovrebbe rispondere dinanzi al Fi-

sco, posto che il Fisco volesse procedere per le bestemmie, e dovreh-

be rispondere dinanzi ai dutli
, poslo che i dolti volessero dimandar

ragione di quegli sproposili. Ma !a Civilta Cattolica non durerebbe

falica a scagionarsi coll' uno e cogli altri : Ho prevedulo , essa di-

rebbe, ho preveduto e vero, un buon tratto innanzi, gli spropositi e

le bestemmie del Libero Pensiero : ma certo non isfuggira al vo-

stro buon senso che il Libero Pensiero non ha spropositato ne be-

stemmiato , per queslo che la Civilta Catlolica ha prevedulo come

cerli quegli spropositi e quelle bestemmie : che anzi in tan to la Ci-

vilta Cattolica ha poluto fare quella previsione ,
in quanto il Libero

Pensiero certamenle avrebbe spropositato e bestemmiato r . E non

1 Num. 6, pag. 86.
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altra e la risposla che si rende dai filosofi alia delta diflicolta. Iddio

colla sua scienza infioila ha prevedulo dalla eternila i liberi atti delle

creature
; perciocche Dio dalla elernila e presente a lutti i tempi ,

come chi, per usare 1'esempio di S. Tommaso l, dall'alto di un mon-

te riguarda tuttocio che si ritrova ne' piani sottoposli.

E qui, prima di passar oltre, ci cade in acconcio risponderc

brevemente al secondo argomento, il quale nega la possibilita della

profezia, negando a Dio appunto questa scienza. Poiohe dice che c

errore di lulle le religioni ammettere un Dio infiuito e nell'es-

senza e negli altribuli, iufiuito in modo ch' egli debba conoscerc

e passato e presenle e futuro . Ma la risposta e nella stessa con-

fessione deiravversario. Esso concede che lulte le religioni, e vale

a dire gli uomini di lutti i paesi e di lutle le et, sono di accordo

su questo punto delle per fezioni divine, massimamenle quanlo alia

pienezza assoluta ed alia infallibility della scienza di Dio. E nel

non cercheremo di vanlaggio ; poicbe non e queslo il luogo di con-

futare le assurdila del panteismo, che, invece del Dio di tulle le re-

ligioni, vorrebbero sostituire i Liberi Pensatori.

Tornando ora a quello che dicevamo, e chiaro che la scienza di

Dio, in quanlo prevede i liberi atti, non imprime ad essi necessita:

perciocche, a parlare con lulta propriela , non per questo avver-

ranno, perche Dio infallibilmenle li previde ;
ma piultosto Dio in-

fallibilmenle li previde, percbe certamente avverrebbero. E poslo

cio, di che mai si puo incolpare la divina giuslizia, come, per una

seconda supposizione del sofisina, sarebbe da incolpare? 6 forse

Dio obbligato d' impedire I'abuso, che voglia fare la creatura della

sua liberla? Certo si, soggiugoe la logica sopraffina del Lafesli :

a chi conosce I'avvenire iucorre 1'obbligo di provvedere e pre-

vedere, di impedire che il mal si faccia, che la colpa enlri nel

mondo, che 1'uorno si danni ; per cio che ogni cosa cbe quaggiu

avvenga cade sollo la responsabilila di lui che, come creature, c

pur autore della causa prima, dalla quale veder poteva e doveva, sc

l'avvenimento ultimo sarebbe stato tale da permetlersi o Tietarsi r

1 S. THOM. 1. q. XIV, art. 13 ad 3n.
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Peccato davvero che il Lafesti e tardato lanli secoli a nascere ! Se

avesse falto piu a tempo, Iddio benedetto avrebbe potuto imparare

da lui il suo dovere
;

e molli mali che ha permessi per distrazione,

non si tenendo obbligato ad impedirli, gli avrebbe al certo impe-

diti. Malli ridicoli ! non e forse del concetto della liberty che possa

essere volta al male
;
e non e del concetto della Provvidenza non vio-

lentare le cause libere, ma i disordini di queste indirizzare sapien-

temente ad esser strumento di ordine universale?

E questo & il dislillato di tutti gli sforzi scientifici de'Liberi Pen-

satori di Milano, in opera di dimostrare come la Religione e sfatata

e ridotta a nulla dalla Scienza. Perehe poi, quanto a mostrare che

la Chiesa proibisce Ja Scienza, non ci sanno far allro che ripetere

la solila storia di Galileo, accogliendo tutte le favole onde 1' hanno

i'icamata gl'increduli 1. Ma questo che e, se non confessare indi-

rettamente il contrario di cio che si afferma, e dare una solenne

smentita a se stessi? Imperocche la eterna ripetizione di quel falto

cosi alterato, che dee provare 1'assulula e perpetua inimicizia della

Chiesa colla Scienza, che altro pruova che I'assoluta inopia di altri

1 Non diciamo nulla di Galileo
, perche ne trattammo a lungo in altro

luogo del nostro Periodico (vedi Ser.V, vol. IX, pag. 727, segg.). Chi poi voglia

vedere la quislione piu ampiamente discussa, cousulti la bellissima operetta

del Caruso ; delia quale demmo conto nel vol. V, pag. 476 della presente

Serie. Alludono ancora i nostri Campioni piii d'una volta ai sei giorni della

Creazione ; quasi la narrazione mosaica si trovi percio in contraddizione

colla Geologia, che le opere di que' sei giorni vuole che sien lavoro di lun-

ghissime epoche. Ma non dovrebbero ignorare, che i sei giorni di Mosesono

sei tempi, ciascuno de'quali tanto pud indicare un periodo di 24 ore, quan-

to un periodo di piu secoli. Di fatto, anche prima delle nuove scoperte geo-

logiche, gl' interpret*! sacri, capitanati da S. Agostino, non si credettero mai

vincolati dalla interpretazione di sei giorni solari; e la Chiesa, cosi prima

come dopo gli ultimi sludii, ha lasciato libero a tenere, intorno alia durazione

di que'giorni, cio che si volesse. I Libert Pensalori, se non s'intendono essi,

avrebbero almeno dovuto consultare dii s'intende di lingua ebraica e di

csegesi scritturale. Finalmente e bene avverlire, che le opinioni de' privati,

e a piu forte ragione gli error! e le scioccherie del volgo, donde trae tanta

materia di declamazioni il Libero Pensiero, non sono derrata della Chiesa ;

e percio vi spende inutilmente 1' inchiostro.
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somiglianli , possibili ad alterarc? Pero
,
ammessolo anche per ve-

ro ,
come si pu6 per do solo

,
e tulto al piu per un altro paio di

simili slorielle, inferire che la Chiesa, durante il corso di dician-

nove secoli e dappertulto , perseguito sempre o quasi sempre la

Scienza? Non e anzi un argomento del contrario il non potersi tro-

vare che quegli esempii solamente, con tutle le diligenze che siensi

usate e si usano per Irovarne di allri?

Per coutrario volete vedere come la Religione non si oppone alia

Scienza? Non avete a far altro, se allro vi grava, che scorrere gl' in-

dici di tulte le storie letterarie e scientifiche. Lasciamo stare che la

massima parte delle opere piu colossali sono di uomini di Chiesa :

ma quanto v' ha nello scibile umano che e dovuto a menti cattoli-

che? E tuttavia senza pericolo di disdire la fede che professavano,

e molto meno essendo molestati dalla Chiesa, que'valentuomini po-

terono collivare i loro studii, cogliendone anzi tanto spesso cagione

di crescer luslro alia loro religione. E que' medesimi, che erano

divisi di culto dalla Chiesa cattolica, quando e mai che, per ragione

di progress! puramente scientiflci, sono stati avversati dai Cattolici ?

Sono forse proscritte le opere di Newton, sono proscritte quelle di

Humboldt e d' infmiti altri dissidenti dalla Chiesa ,
che non si sono

intramessi di quislioni religiose ? Mavoi, Liberi Pensatori di Mi-

lano, voi fate consistere la essenza della scienza nella negazione di

Dio, contro il quale per altro vi arrovellate, come se gia \i senli-

ste solcata la fronte dalla sua folgore : ond' e che le pagine del vo-

stro periodico non sembrano allro che un' eco dell' inferno. Se que-

sta e scienza
;
e par che altra non ne abbiate ; qual meraviglia che

la Chiesa cattolica, come qualsivoglia animo onesto, 1'ha in orrore

ed abbominio ?
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I.

ERNESTO RENAN. Gli Apostoli. Traduzione ilaliana

di EUGENIO ToRELLI-VlELUIER.

Non e il discepolo da piii del maestro : Non esl discipulus super

magistrum l. Eraduoque naturale che il sig. Renan, dopo aver be-

slemmiato Cristo Redentore 2, ne bestemmiasse gli Aposloli ;
e do

ogli fa col presente libro, nel quale segue a narrare e spiegare, se-

condo le idee del suo bislacco cervello, le origin! del cristianesimo.

Egli anche qui stabilisce, come canone fondamentale, 1'esclusio-

iie dei miracoli. Una regola assoluta della critica sta nel non dar

luogo a circostanze miracolose 3
. Ma come trattare coil un tal ca-

aone una narrazione di fatti, che parte sono prodigii e parte conse-

guenze di prodigii? A do egli sopperisce con un doppio mezzo : di-

mezzando la verila del racconto, e applicando alia parle, che 5 co-

stretto ad ammeltere, 1'uso delle ipotesi, per contenerla nell'ordine

I. MATTH. X.

2 Vita di Gesu.

3 Iniroduzlone p. XLVII.
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nalurale. Nelle storie, come quesla, in cui sollanto il complesso

6 certo, ed in cui tutti i particolari si prestano piu o meno al dubbio,

per effelto del caraltere leggendario del document!
,

1' ipotesi e in-

dispensabile 1. Noi crediamo doverci passare dal confutare il pri-

rno di questi due mezzi : non solo perche uno scritto di crilica apo-

logetica riusdrebbe assai pesanle in un periodico ;
ma mollo piu

percbe il Renan non dice uulla di nuovo, ma ripete miserabilmente

obbiezfoni gia viete. II valentuomo dagli studii leologici , che fece

quand'era seminarisla
,

attinse la nolizia delle apparenti antilogie,

le quali s' inconlrano non solamenle net libro degli Alii apostolici ,

ma ancora in tulti gli allri libri dell' anlico e del nuovo Teslamenlo.

Quesle egli riporta, senza punto mentovare le risposle, colle quali

quelle apparenli contraddizioni si rimuovono, e che si Irovano epilo-

gale in tulti i libri d' istituzione sacra o apparati biblici, sol Hi usarsi

per iniziare i giovani cbierici allo studio della santa Scriltura. Egli

non poteva ignorarle; e pero e insigne mala fede il non averne falto

mollo. Cio basli a sgannare da queslo lalo i nostri lellori. Noi inlau-

10 ci volgiamo a dir qualche cosa del secondo suo mezzo
, consi-

derando 1'uso cb'egli fa delle ipolesi, si perche in cio gli compete il

dirillo di propriety, e si percbe i nostri lellori vi possono senza no-

ia scorgere T altezza, a cui il moderno razionalismo e giunlo nella

sapienle esplicazione de'falli slorici.

Per saggio prendoremo ad esporre il modo, onde il Renan applica

11 suo criterio delle ipolesi conlro la realla delle apparizioni di Gesu

risorlo : punto capitalissimo e base del Crislianesimo
; giacche, si

C/iristus non resurrexit, vana esl fides nostra 2, Per essa, oltre la

leslimonianza degli Evaugeli e degli Alii Apostolici, ci e quella al-

iresi di S. Paolo, di cui il Renan fa grandissimo caso. Raccoglica-

dole insieme lulle
,

Crislo dopo la risurrezione apparve a Maria

Maddalena, apparve alle allre pie donne, apparve a Pielro, apparve
ai due discepoli di Emmaus , apparve agli allri Apostoli piu voile

per lo spazio di quaranla giorni, e in fine, dopo la sua salita al dele,

1 Introduzione, pag. VII.

2 1.' Ad Cor. XV.

Serle VIt vol. VI, fasc. 389. 37 23 Maggio I860.
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apparve a S. Paolo. Ora vediamo come il dotto crilico, in virtu delle

ipotesi ,
annulla il valore di tulte queste apparizioni. In Maria Mad-

dalena ne fa un lavoro d' idealismo, ispirato dall' amore e sublimaio

insino alia follia. Ella, secondo lui, confuse col vero Gesu un fanta-

sma eccitatosi nella sua immaginativa perturbata, e quindi credette

e sostenne che Gesu fosse risorto. La gloria della risurrezione, son

sue parole, appartiene a Maria di Magdala : dopo Gesu, Maria contri-

bui piu d'ogni altro alia fondazione del crislianesimo: 1'ombra creata

da' sensi delicali di Maddalena governa ancora il mondo. Regina e

patrona degl' idealisti , Maddalena seppe raeglio d' ogni altro affer-

mare il suo sogno , imporre a lulti la santa visione della sua anima

appassionata : la sua grande affermazione : E risorlo ! fa la base della

fede dell'umanHa. Via di qui, ragione impolente. Non guastare con

fredda analisi questo capolavoro dell' idealismo e dell' amore. Se la

saviezza rifiula di consolare questa povera specie umana, tradita daila

sorte , lascia cbe lo tenti la follia. Ov' e il savio che abbia dato al

mondo tanta gioia, quanto 1'invasata Maria di Magdala l? Questo

tralto, come molli altri, e leggiadro; ha poesia, ha grazie di slile.

Una sola cosa perallro gli manca
,
ed e il buon senso. II Renan non

s' avvede che egli induce un miracolo, assai piu difficile della risur-

rezione di Cristo. Che Dio, autore della vita, la ridoni a un eslinto,

per quanto i razionalisti abborriscano il miracolo, non ha nulla d' in-

concepibile. Ma che il delirio d' una femmina diventi la base della

fede dell' umanita, e, ci6 che piu 6, il pdncipio generatore d' una ci-

Tilla, superiore agli sforzi della saviezza
;
e piu che un miracolo , e

un assurdo. Molto men paradosso sarebbe se altri dicesse, la trasli-

gurazione di Raffaello non essere stata lavoro dell' arte divina del

grande Urbinale, ma opera d' un pazzo, che a caso scaglio sulla tela

una spugna impregnata di colori. Andiamo innanzi.

Quanlo alle altre pie donne , il Renan ci fa sapere che esse non

videro Gesu. Ma S. Marco e S. Matteo attestano 1'opposlo. Non

dee credersi ; perche non e conforme al sistema sinotlico. Cio sluo-

na nel sistema sinottico
,
in cui le donne non veggono che un angc-

1 Pag.
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lo l. Ma se almeno videro 1'angelo, che disse loro : Surrexit, non

est hie ; basta questo per provare la realla della risurrezione. Eb-

bene in virtu delle ipolesi si dica che le lenzuola rimaste nel sepol-

cro furono dalla pie donne scarabiale con un angelo in veste bianca.

Forse le lenzuola bianche avevano prodotto quest'allucinazione 2.

Veramente e un po'forte prendere un lenzuolo per un angelo, massi-

mamente che, come narra S. Matteo, quell' angelo avea 1' aspetto di

folgore : Erat aspectus eius sicut fulgur
3

;
ed oltre a ci6, quell' an-

gelo non solo fu veduto, ma anche udito parlare e non una sola pa-

rola, ma un intero discorso : Buone donne, deh non lemete ; io so

che voi cercate Gesu il quale fu crocefissso. Non e qui, perocche e

risorto, com' egli predisse. Ecco vedete il luogo dove il Signore era

stato posto. Tostamente dunque andatene ai suoi discepoli e dite lo-

ro, ch' egli e risorto, e vi precedera in Galilea, dove il vedrete 4
.

Anche tutto questo discorso fu un' allucinazione, prodotta dalle len-

zuola? Ma forse una parlata si lunga d' un angelo stuona col sistema

sinottico, e pero il Renan la pone in non cale.

Di S. Pietro non occorre occuparci ; giacche, sebbene i discepoli

lenessero 1'apparizione, alui fatta, in tanto pregio, che per essa smi-

sero i dubbii, che, a rispello della narrazione delle donne avevano

fino allora avuti
,
Surrexit Dominus vere, et apparuit Simoni; non-

dimeno, in virtu del criterio ipotetico, il sig. Renan ci assicura che

tal visione non fu se non quella di Maria , attribuita per errore a

San Pietro. Piu tardi quell'apparizione di Gesu fu delta la visione

di Pietro
;
Paolo particolarmente non parla della visione di Maria e

d a Pielro tutto 1' onore della prima apparizione. Ma questa espres-

sione e inesattissima : Pietro non vide che 1' area vuota
,
lo sciuga-

toio ed il lenzuolo 5. Ma chi ha delto al Renan , che Pietro , dopo

aver veduto tali cose , non vedesse anche il Signore risorto? V ipo-

tesi. Piu sbrigativa ipotesi ci parrebbe il negare ogni cosa
,
attri-

buendo lutto a Guzione. No; la sapienza della crilica renaniana ri-

chiede che alcune cose sole si neghino ,
ed altre si ammettano. Ve-

niamo ai discepoli di Emmaus.

1 Pag. 14. - 2 Pag. 15. - 3 Cap. XXVIII. 4 Ivi. - 5 Pag. 13.
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Se la visione di Maria fu effetto d' idealismo, la visione dei due

discepoli in Emraaus, fu effelto di maliuconia divota. Scendeva la

sera
;

i ricordi dei due discepoli si fanno allora piu pungenti. Quell'ora

del pasto serale era quella che tulti ricordavano con maggiore dolcez-

za e raalinconia. Quante voile avevano veduto in quell' ora il maestro

diletto dimenticare il peso del giorno , abbandonandosi a gai collo-

quii, e ravvivato da poche gocce d'un vino nobilissimo parlar loro del

succo della vile che beverebbe nuovo con loro nel regno del Padre.

II gesto che faceva spezzando il pane, secondo 1'uso del capo di casa

fra gli Ebrei, era impresso profonddmeote nella loro memoria. Pie-

ni di soave meslizia, non badano al forestiero : vedono Gesu che

prende il pane, lo spezza e 1'offre ad entrambi. Quesli pensieri li

occupano tanto, che appena s' avvedono come il compagno, sollecito

di ripigliare il viaggio, li abbia lasciali l. Qui, se non erriamo,

ci sembra che il sig. Renan troppo sbadatamente applichi il criterio

delle ipotesi. Piu naturale ci sarebbe paruto il dire che i due disce-

poli di Emmaus si fossero addormentali, e cosi non si fossero ac-

corti della partenza dell' ospile ,
ed avessero avuto , nel tempo stes-

so, un sogno in cui si manifestava loro Gesu. Scendeva la sera
;

i due

erano melanconici, slanchi dal viaggio. La melanconia e la stanchez-

za produce sonno : appena seduti , si assopirono; e il foresliere per

pieta non voile destarli : ma, cenato che ebbe, and6 via, e cosi reslo

da essi scambiato con Gesu, di cui essi avevano sognato. Quest' ipo-

tesi, per istrana che sia
,
e meno slravagante di quella del Renan;

nella quale i due discepoli , staudo in veglia ,
si comportano peggio

che se sognassero ; e il forestiero, dopo aver mangiato, villanamente

va via, insalutalo hospite. Ma forse il sig. Renan non voile qui ser-

virsi dell' ipotesi del sogno, perche Tavea riserbata per gli Apostoli.

Yeramente la prima apparizione fatta loro e da lui allribuita a

un' accensione di fantasia. Era nolle chiusa. Ognuno comunica-

va le sue impressioni e cio che aveva udito dire : la credenza gene-

rale voleva che Gesu fosse risuscilato. All' entrare dei due discepo-

li, gli altri s' affrettarono di parlar loro della visione di Pietro .

1 Pag, 21
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Ouelli d'altra parte narrarono quel che era avvenuto loro per via e

come I'avevano riconosciuto dal modo di spezzare il pane. La fantasia

di tutti si trovo vivamente accesa. Le porte erano chiuse
,
sia per

timore dei Giudei, sia perche le cilia oriental! sono morte dopo il

tramonto: il silenzio quindi era in certi momenti profondo nell' in-

terno; ogni lieve rumore che si produceva per caso era inlerpreta-

to nel senso dell'aspettazione universale. L' aspettazione suol creare

il suo oggelto. Duranle un momento di silenzio qualche licve soflio

passo sul volto degli astanli. In quelle ore decisive una corrente d'a-

ria, il cigolio di una finestra, un fortuito mormorio fermano per se-

coli le credenze de' popoli. Insieme al soffio parve loro udire qual-

che strepito. Alcuni dissero d'aver distintola parola schalom, felici-

la o pace, saluto ordinario di Gesu , parole con cui rivelava la sua

presenza. Nessun dubbio epossibile : Gesu e presente, e nell'assem-

blea 1. Iniziata cosi per un accendimenlo di fantasia la serie del-

le apparizioni ,
e conlinuata poi in virtu di sonno perenne o, a dir

meglio 7
di sonuambulismo ; giacche gli Apostoli in quel fratlempo

di quaranta giorui non giacquero sempre (il che sarebbe stato pro-

digioso ) ,
ma andavano , venivano ed esercilavano le altre opera

-

zioni della vita. II Renan quinci innanzi fa uso spessissimo della

parola sogno. Parlando dell' apparizione fatla da Gesu agli Apostoli

sul lago in Galilea
, s' introduce cosi: Era un bel sogno ricomin-

eiato 2. Narraudo 1'altra, in cui Gesu commise a S. Pietro il go-

verno dell' ovile crisliano, dice : Un giorno, Pietro, in sogno forsc

( ma che dico! la loro vita laggiu non era un sogno perpetuo?) ere-

dette udire la voce di Gesu 3. Inflne racconta cosi 1'apparizione, in

cui Gesu predisse a Pietro il suo futuro martirio : Un' altra volta

Pielro rivelo a Giovanni un sogno slrano. Aveva sognalo che pas-

seggiava col maestro, e Giovanni veniva dietro a pochi passi 4. Da

ultimo ricapitolando tulto conchiude : Que' lunghi sogni malinco-

nici. que' colloquii sempre interrotli e sempre ripresi col defunlo di-

letto occupavano le giornate ed i mesi 5. Una sola eccezione egli

fa a questa faccenda dei sogni ,
ed e a rispetto dell' apparizione di

Gesu a piu di cinquecento fedeli, della quale parla S. Paolo. Far V i-

1 Pag. 23. - 2 Pag, 32. - 3 Pag. 35, - 4 Pag. 36. - 5 Ivi.
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potesi che cinquecenlo persone si addormenlassero nello stesso tempo

per sognare la medesima cosa, gli sembro troppo marchiana. Percio

ricorse airillusione, prodotta da un riflesso di luce. La simpatia del-

la Galilea pel profeta ucciso dai Gerosolirailani s' era ridestata: piu

di cinquecenlo persone veneravano la memoria di Gesu, ed obbecli-

vano in nome suo ai suoi primarii discepoli , massime a Pietro. Un

giorno che dielro i loro capi spirituali ,
i Galilei fedeli erano saliti

sur uno di quei monti ove Gesu li aveva spesso condotti, credettero

vederlo di nuovo. L'aria su quelle allure e piena di strani riverberi :

la stessa illusione, in cui erano caduli una volta i discepoli piu intirai,

si rinnovo : la folia raccolta crede veder delineato nell'etere lo speltro

(Jivino: tulli caddero supini ed adorarono 1. Che cosa? Lo speltro

divino, formalo dai riverberi della luce. Oh potenza delle ipotesi!

Ma forse piu curiosa di tulle e la maniera onde il Renan colle sue

meravigliose ipotesi spiega 1'apparizione del Signore a S. Paolo sul-

la via di Damasco. Qui non si traltava piu di pie donne o di disce-

poli, locchi da riraembranze affeltuose verso il proprio maestro
,
e

credenli nelle promesse di lui. Si trattava bensi di un uomo iuge-

I Pag. 37.

II Renan non tace una diificolta, che contro lui si presenta spontanea,

ed e: che cosa fu fatto del cadavere di Gesu
, che egli concede non essersi

trovato nel sepolcro? Da prima risponde che quesla e questione oziosa;

giacche la risurrezione fu il trionfo deWidea sulla realta , e quando V idea

ha conseguilo Vimmortaliia, che Importa il corpo? (p. 41). Di poi accorgen-

dosi egli stesso della goffaggine di questa risposla, si volge al suo diletto

crilerio delle ipotesi ,
e ne tenta diverse. Accenna la diceria de' Giudei che

i discepoli avessero noltetempo sottratto quel cadavere; ma confessa che

cio non puo stare. Non si pud ammeitere che quelli che credettero tanto

fermamente Gesu risorlo, fossero quelli stessi che ne avevano involato il

corpo (pag. 42). Quindi soggiunge che o alcuni soli dei discepoli facesse-

ro il furto, ovvero che il padrone del luogo trasferisse allrove quel corpo,

ovvero che lo rapisse alcuna delle pie donne, o pure che i Giudei stessi

lo nascondessero acciocche non gli fossero fatte esequie strepitose. Quanto

poi al suggello apposto al sepolcro ed ai custodi che lo guardavano, secon-

do la testimonianza di S. Matteo ,
se ne sbriga dicendo che e inammissibile

perche e circostanza riferita da un sol Vangelista ed e frammista a leggende

di pochissima autorita. A questo modo che ci ha nella storia, che non po-

trebbe di leggieri sfatarsi?
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gnoso, istruito, di carattere fermo ed indomabile; il quale non

solo non credeva in Cristo
,
ma ne odiava il nome e ne perseguila-

va ferocemente i seguaci. Come dunque spiegare la sua subita con-

versione: Domine quid me vis facere , allorche stramazzato a terra

da forza ignota udi dalla bocca di Gesu, folgorante di luce : Ego sum

Jesus, quern In persequeris; durum est libi contra stimulum calci-

trare 1 ? Niente e impossibile al sistema ipolelico. 11 Renan spiega

tutto cio per un mislo d' idee di pentimento , cue forse si destarono

In Paolo, di spossatezza cagionata forse dal viaggio, di oftalmia che

forse gl' intorbidava la vista, e di una febbre perniciosa che forse lo

soprapprese. I forse sono illimitati. Ogni passo che faceva verso

Darnasco destava in lui pungenti perplessila. L' officio odioso del

carnefice da lui assunto gli si faceva insopportabile. Le case che co-

mincia a scorgere sono forse quelle delle sue viltime : questo pensie-

ro lo travaglia, rallenta il passo; non vorrebbe avanzare, si figura

di resistere ad un pungolo che lo affretli. La fatica del cammino
,

congiunla a questa preoccupazione ,
lo spossa. Aveva

, per quanto

pare ,- gli occhi infiammati
,
forse un principio d' oftalmia. In quelle

marce prolungate le ultime ore sono le piu faticose; tutte le cause

debilitanli de' giorni passali vi si accumulano
;
le forze nervose ven-

gono meno
;
una reazione accade. Fors' anche il passaggio repentino

della pianura arsa dal sole alia fresca ombra dei giardini determine

una crisi nella coslituzione malaticcia e gravemente alterata del fa-

natico viaggiatore. Le febbri perniciose, accompagnate da travasi di

sangue al cervello, sono in que' luoghi subitanee 2.

Oui il leltore c' interroghera. Ma costui che scrive tali cose, fa

professione di slorico, ovvero di ciurmadore? Non sapremmo che

rispondere ; questo solo possiamo dire con sicurta
,
che egli e uno

de' piu alti rappresenlanti della moderna critica razionalistica. Di-

centes se esse sapientes, stulli facti sunt.

Senonche non tanto la stoltizia
, quanto la rea volonta vuol qui

ravvisarsi. Imperocche ci sembra impossibile che il Renan non s'ac-

corgesse da se medesimo della scipitezza di coteste sue corbellerie.

E notate il processo per cui ci viene. Egli nega i miracoli, non per-

1 Act. IX. 2 Pag. 192.
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ehe ripugnino ,
ma sol perche non sono accertati. E per provare

che non souo accertali inventa a capriccio mille slrampalataggini ,

non solo improbabili ,
ma goffe e ridicole. Neghiamo la realist del

soprannalurale particolare , egli dice
,

finche ci sia riferito un fatlo

di questo genere dimostrato.... Noi dimandiamo un miracolo storico

accertalo 1
. Or ecco in lal genere un fatto, per lacere di tanli altri,

che dovea fuor di dubbio appagare chi avesse preso ad esaminarlo

lealmente: la risurrezione di Crislo. Esso era un fatto pubblico ,
lu-

minoso, assicurato da testimonii in gran numero, svariatissimi, che

lo avevano contemplate ripetute volte, alia lunga , in circostanze di-

verse, ed ai quali neppure il Renan ha il coraggio d' altribuire la

cospirazione nella menzogna. Era di piu un fatto, che si avea tirato

dietro la conversione d' un mondo e la credenza de' piu alti intellelti

che illuslrassero 1' incivilimento umano. Pareva dunque che il gusto

schifilloso del sig. Renan potesse contentarsene. Niente affalto. Piut-

toslo che ammelterlo, egli vuole che allri di quei testimonii immagi-

narono, altri sognarono, altri travidero in un accesso di febbre per-

niciosa. Ma chi accerla a voi cio? Dove ne trovate il minimo fon-

damento storico? Non imporla: per tutta ragione basta, che puo

farsene 1'ipotesi. Ma in prima, questa possibilila stessa vi si nega;

giacche I' ipotesi di visionarii e sognatori in tanlo numero per tanto

tempo, e che desli finalmente e guariti non enlrano mai in sospetto

del loro inganno, ma lo suggellano col testimonio del proprio sangue;

e tale stravaganza, che ci vuol proprio una testa razionalistica alia

moderna per persuadersene. In secondo luogo, quand'anche quell' i-

potesi fosse possibile ; possibile e altresi la sua contraria , cioe che

Gristo risorgesse realmente. Perche dunque si ha da ammetlere la

prima e non la seconda? Perche, rispondera forse il Renan, questa

non ha prove sufficient!. Ma le prove di un fatto storico quali sono,

se non la narrazione di testimonii degni di fede? Or non erano tali

gli Apostoli e i discepoli di Gesu? Per non dirli tali, voi dovete fin-

gere cio che non avele alcun diritto di fingere ,
vale a dire illusions

e sogni non solo infondali ma assurdi, avvolgendovi per soprassello

in un circolo vizioso, giacche ricorrete ad essi per infermare la cer-

1 Introduzione, pag. XLV1I, L1I, LIU.
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tezza della risurrezione , e non altrimenli potete ricorrervi che sup-

ponendo una tale incerlezza.

II Renan dice : in una storia come questa soltanto il complesso e

certo, ma i particolari si prestano piii o meno al dubbio pel carat-

tere leggendario dei document!, e pero e indispensabile 1' ipotesi. Si

meni buona a un razionalista, qual e il Renan, il disconoscere Y is-

pirazione divina dei libri santi. Ma considerandoli anche come d'au-

torit meramente umana, 1'affermazione del Renan quante ha parole,

altreltanti ha sproposili. Imperocche primieramente niun sofisma po-

tra provare giammai che i Vangeii e gli AtLi apostolici sieno leggen-

de e non pure storie. In secondo luogo i parlicolari non possono sog-

giacere al dubbio, quando sono in armonia col complesso e sono una-

nimemenle riferili dai leslimonii. In terzo luogo 1'essere stato Gesu

vedulo, udito, pal pa to, nei quaranta giorni che passarono dalla risur-

rezione alia sua ascensione al cielo
, appartiene al complesso non ai

parlicolari ; giacche coslituisce il fondo e la sostanza della narrazio-

ne, in cui tutti i testimonii concordano. In fine nelle cose' in cui e

conceduta 1' ipotesi, non e mai permessa 1' ipotesi stravagante ed as-

surda, quale appunlo e quella a cui ricorre il Renan, di una illusio-

ne comune, perpelua, immedicabile, in persone numerose, svariate,

e in tanta diversila di circoslanze.

Del reslo che cosa guadagnerebbe egli con quelle sue fole ? Non

altro che di accrescere il portento della conversione del mondo al

Cristianesimo, operata da dodici pescatori. Conciossiache se e supe-

riore a tulle le probabilila umane che un tanto effetto fosse 1* opera

d'un pugno d'idioli, molto piu queslo dee dirsi, quando a quegl' idioti

si sostiluiscono dei mentecatti, come appunto fa 1' ipotesi del Renan.

Se il mondo si rivolse al Cristianesmo,

Diss' io, senza miracoli, quest' uno

E tal, che gli altri non sono il centesmo 1.

Che avrebbe detto il divino Poeta, se avesse udito dal nostro crilico

che quella conversione non solo fu fatta senza miracoli ,
ma in virtu

di follie e di sogni?

1 DANTE, Paradiso, c. XXIV.
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II.

Le lettere diS. Paolo apostolo di lutti i tempi, spiegate ad istruzio-

ne e conforlo del cristiani, per il P. GEMINIANO MISLEI d. C. d. G.

Roma, lipografia della Rev. Cam. Apostolica 1866. Due vol. in

8.dipag. XVI-867; 772.

Mentre i giornali di Parigi ci fanno sapere die Ernesto Renan,

tipo reale dell' allegorica montagna di Orazio , ha ridato a luce un

miovo suo parto ,
doe un altro tessuto di besleinmie e di scipilag-

gini in derision degli Aposloli ,
e segnalatamente di san Paolo

,

ci e grato di poter annunziare quesla ponderala opera del chiaro

P. Mislei, la quale appunto mira ad illustrare popolarmenle il gran-

de Apostolo dei gentili, ed a renderne le sublimi dottrine accessibi-

li ag!i intelletti di quella mezzanita
,
onde si compone il mondo chc

sogliamo dir colto. Attesa questa particolare circostanza cbe aggiun-

ge all' opera un pregio di opporlunita, non sicuramente cercata dal-

1'Autore, ci sembra che il darne ai nostri lettori una notizia alquan-

to men compendiosa che non sogliamo d' ordinario, per questa fatta

di libri, nelle nostre bibliografle, sia utile al tempo slesso per la

buona causa, e conveniente all' onore della cattolica Italia.

Inlendimento del Mislei, in questo lavoro, non e stalo di proporre

agli erudili od ai teologi un commento dell'Epistole di S. Paolo, ric-

co di sottili speculazioni e fiorito di peregrine teslimonianze dei Pa-

dri e degli inlerpreti piii riputali ;
ma di stendere, con piano e fucile

stile, una serie di ben ripartite lezioni sopra ognuno dei capi in cui

son divise le suddelte epistole; dichiarandone prima il senso letle-

rale
, giusta la piu provata accettazione

,
e deducendone conseguen-

ze teoretiche e pratiche in confutazione degli errori, ed in ammenda

de'vizii cheoggidi s'immascherano sotto la larva della moderna ci-

vilta. A tal effetto il pio e sapiente commentatore ha raccolta e in-

nestata nella serie di queste sue lezioni una vera fiorita di documen-

ti dei Padri, che tornano acconcissimi al suo scopo ;
e con molla na-

turalezza di deduzioni si e venuto ingegnando di confondere e di sfa-

tare, a mano a mano che gli cadeva in taglio, quella immensa far-

raggine di sofismi, di stoltizie, di empieta e di assurdi che vanno in
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giro col nome di moderna scienza, di moderno progresso, di moder-

na liberla, di moderna luce del secolo sfavillanle. Con che egli giu-

slifica 1' assunto che si e preso, e che accenna nel titolo che da a

S. Paolo di Apostolo di tutti i tempi, mostrando che niuna specie di

errori si trova e si trovera raai, che non abbia il suo antidolo infalli-

bile negl'insegnamenti si molteplici di questo vaso di elezione, leso-

ro inesauribile di soprannaturale sapienza.

II metodo che 1'Autore osserva e coslanlemente didattico. Esso e

ordinato nelle sue esposizioni ;
e semplice nella Iraltazione anche del

punli piu ardui della teologia; e sicuro nella dottrina, che egli ha

atlinta dall'angelico S. Tommaso, i cui coinmentarii segue con la os-

servanza di un amoroso discepolo; e vario nella successione degli ar-

gomenti, che svolge con misura proporzionata alia loro importanza.

Ne pensiamo di dir cosa onde allri ci abbia a rimproverare di men

che temperali, se asseriamo che quesle dugenventitre lezioni, quanta

ne contengono i due grossi volumi del Mislei, si leggeranno con di-

letlo e con profitlo non comunale di soda erudizione e di schietla

pieta.

A' nostri giorni, parlando generalmenle, la miscredenza e piullo-

sto effelto d'ignoranza orgogliosa che di malizia ragionala. I piu del

nostri liberalaslri beslemmiatori non vi ha dubbio che blasphemant

quae ignorant; e la lurba dei loro pedissequi va loro dietro, si per-

che cosi vuole la moda scimunita, e si perche non ha sapere suffi-

ciente a riconoscerne gii sproposili. Quindi e che il precipuo rimedio

pe' mali della presente geuerazione, si deve cercare nel lume della

\erita schietla, diffondendolo quanto piu e possibile, in quell' ordinc

specialmente di persone che si usa denominare del medio ceto
;
c

comprende i mediocri non solamente per la condizione civile ,
ma

altresi pel grado della collura.

Or, lo ripetiamo, a questo ceto in modo piu particolare ci sembra

adallo il lavoro del P. Mislei
;
e percio a queslo sopra ogni altro noi

10 \ogliamo raccomandare
; persuasi come siamo che in esso potra

produrre frutli amplissimi di onesta e di religione. II che tuttavia

non toglie che se ne possano giovare grandemente anche i dolti
,
e

in singolar guisa coloro che hanno per ufficio d' insegnare allrui

11 Yangelo.
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storia, per V. Anivilti. Roma, tipografia Tiberina 1866. Un vol. in 16. di

pagine 140.

La santa, si cara al popolo romano e si di lui

bcnemerila, santa Francesca Romana, ebbe sempre

in Roma culto ossequioso e teneri?simo. La no-

bile urna, in che si a lungo giacquero le sue

sacre ossa, disfatta dai rivoluzionarii di altri di,

viene ora rifatta con maggiore pompa; e fra

breve vi saranno con grande e pnbblica solennila

riposte quelle sanle reliquie. Opportunamente

adunque csce alia luce il libro del ch. signor

\nivitti, che descrive con penna piena di brio e

di elegacza, i principali tratti della Vila di lei,

mostrando fra tante altre cose , com' essa fosse

buona figliuola, tenera sposa, educalrice zelante

della sua prole, madre-famiglia diligente, nia-

trona carilatevole, donna religiosa, sempre e in

tutto santa di quella sanlita perfelta che si fa

amare da Dio in Cielo e dagli uomini sulla terra.

Questo scritto e un gioiello prezioso per regalarsi

alle donne crisliane d' ogni condizione
; perche

ognuna vi trovera il modello che deve e puo co-

piare in se stessa , qualunque siasi la sua eta ,

o il suo slato.

ANONIMO Corona di ossequio al prezzo di nostra redenzione ,
e motivo di

ogni nostra speranza, il Sangue preziosissimo di Gesii Cristo. Foligno,

tip. Tomassini 18H5. Un vol. in 16. di pag. 373; Vendesi lire 2.

-
Gigli e Rose. Almanacco del Giardinetto di Maria

, per 1* anno 1866.

Anno III. Bologna, libreria dell' Immacolata , 777 ,
via larga S. Gior-

gio, 1865. Un vol. in 32. dipag. 128.
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ANONIHO II mese di Maggio , consacrato a Maria Santisslma dalle madri

cattoliche, con appendice di altre pratiche divote. Bologna, aU'vffizio del

Periodico II Giardinelto di Maria, 1866. Un vol. in 16. di pag. 352.

Maria Sanlissima nel corso delle nicditazioni pel bono esse compiere verso i loro sposi, i loro ii-

mcse di Maggio e qui proposta alle madri catto- gliuoli, i ioro congiunti, amici e domestic!. Ultimo

liche, come nobilissimo modello dei doveri che deb- concetto, c assai bcne di'cttuato.

Istruzione catechistica intorno al sacramento della Confermazione o del-

la santa Cresima, di un parroco dell'Arcidiocesi di Torino. Torino, tipog.
dell' orat. di S. Franc, di Sales 1865. Un vol. in 32. di pag. 278.

La religione cattolica unica vera. La divina Provvidenza diede ai sommi
Pontefici iu tempo opportune il dominio temporale a sostegno del doml-

nio spirituale. Udine, tip. Zavagna 1864. Un opusc. in 8. dipag. 20.

L' iudicatore ecclesiaslico. Diario modenese perl' anno comune 1866.

Modena, tipografia deir immacolata Concezione 1866. Un opusc. in 16.

di pag. 55.

Manuale completo pei divoti di S. Giuseppe, ossia Meditazioni per cia-

scun giorno del mese ; grazie otteuute per intercessione del Santo ;

XXXI visita al suo allare ; novene e tridui
,
raccolla di varie preci ;

la devozione del culto perpetuo, coll'aggiunta di un florilegio di prati-

che divote. Seconda edizione con aggiunte. Bologna, all'Uffizio del pe-
riodico II Giardinetto di Maria, 1866. Un vol. in 32. di pag. 258.

- Memorie storiche del martirio e del culto dei SS. Marliri Solutore, Av-
ventore ed Ottavio, protettori della citta di Torino, raccolte da un sacer-

dote torinese. Torino, tip. dell' orat. di S. Franc, di Sales 1866. Un vol.

in 32. dipag. 163.
-

Odila, ossia un divorzio sotto la legge dell'anno XI. Racconto. Bologna,
libreria dell' Immacolata, 1865. Un vol. in 32. di pag. 115.

In alcimi codici civili e permesso il divorzio, missione mostrasi con evidenza dal racconto di

contro la legge del matrimonio cristiano. Quali Odila. Non sono discorsi, ma fatti
, e quindi ban

tristi effelti produca nolle fanaiglie una tal per- piu forza di persuadere e di commuovere.

Pratiche divote per 1'adorazione del SS. Sacramento. Torino, tip. deir 0-

ratorio di S. Franc, di Sales 1866. Un vol. in 32. di pag. 126.
- Un fiore quotidiano per la gioventu. Firenze, tip. all' inseyna di S. Anto-

nino 1866. Un opusc. in 32. dipag. 55.

Questo libretto, che al suo uscire nel 1 di Mag- per ogni giorno dell' anno; e puo dirsi che oiVra

gio e stato accolto dalla gioventu con moltissimo veramente in essa un fiore quotidiano.

favore, e stato compilato dal Rettore del Smni- II Deposito e nel Seminario suddelto a IQcenl.

nario florontino , e da lai dedicate a S. Maria la copia.

Maddalena de'Pazzi. Esso contiene una massima

- Un guardo air opera della santa Infanzia. Pisa, tip. di Letture cattoliche

diretta da Giov. Alisi 1866. Un opusc. in 16. di pag. 68.

L'Opera della santa Tnfanzia, questa si mode- che a guardarlo affeziona ogni cuore. Infinevisono

sta ma s\ utile e si feconda associazione, che ha alcune lettere che descrivono le belle fesle, cc-

salvato dalla morte tanli fanciulli cinesi, ed ha lebratesi dall' associazione in Pisa. Queslo libret-

dali alia Chiesa e al Cielo tante anime
;

e che tino, che vendesi a beneflzio della opera mede-

cduca allo zelo religioso e alia dolce carita tanti sima al prezzo di centesimi 40 , sarebbe assai

ranciulli cristiani; dacche fu inlrodolta in Pisa, buona cosa che fosse da tutte le associazioni delle

vi prospera mirabilmente. Un giovane di quella varie cilia d'ltalia propagato, perche esso alletta

cilia, che ha la penna assai colta e vivace , ha lulti , e spccialmente i giovinetti , a preniervi

coloralo con gran leggiadria il ritratto dell'isti- parle.

tuto slesso, che c riuscito si brioso, si naturale,
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ANONIMO Varie orazioni ad onore di S. Antonio da Padova, che possorio>

servire di quolidiano ossequio ed anche di novena a questo Santo. Fer-

rara, tip. di Domenico Taddei 1866. Un opusc. in 16. di pag. 22.

Vita del beato Pietro Canisio d. G. d. G. Vol. 1." e 2. Monza 1865, tip.

dell' istituto dei Paolini di L. Armani e C. S. Agata w. 480. Due vol. in

lb. dipag. 240, 242.

Vita di S. Giuliana Falconieri, vergine fiorentina, fondatrice delle Mantel-

late del terz'Ordine dei Servi di Maria. Monza 1866, tip. deW istituto dei

Paolini diL. Annoni e C. S. Agata n. 480. Un vol. in 32. di pag. 147.

Vita di san Giuseppe, glorioso Patriarca e vergine Sposo della santissima

Vergine Maria. Monza 1866, tip. dell' istituto dei Paolini di L. Annoni e

C. S. Agata n. 480. Un vol. in 16. di pag. Xll, 368.

ATTI PONTIFICI1 o sieno Lettera, Enciclica e Sillabo degli 8 Dicembre 1863, coi

documenti in essi citali, testo e volgarizzamento ,
curati per una pia ti-

nione di sacerdoti napoletani. Napoli, tip. degli Accattoncelli , tondo di

Capodimonlc 1865. Un vol. in 8. di pag. X, 436.

Lodiamo molto il divisamenlo di porgere, nel tal modo questi cosi important! document! , cbc

testo latino col volgarizzamento italiano accanlo, non debbono essere ignorati dai fedeli, potranno

gli Atti pontiQcii, relativi al famoso Syllabus e essere intesi da quanti non capiscono abbaslanza

all' Enciclica di Pio IX degli 8 Die. 1864. Per la lingua latina, in che sono scritli.

BARILLA DOMENICO ERRIGO La morte di Cristo e i dolori di Maria Vergine.
Sonetti quattro per Domenico Errigo Barilla. Reggio (Calabria), dai tipi

di Luigi Caruso, all' insegna del Pelrarca 1866. Un opusc. in 8. di pa-

gine 10.

BELLECIO LUIGI Esercizii spiritual*! secondo il metodo di sant' Ignazio di

Loiola, dove si pone sott'occhio 1' ordine e lo scopo delle meditazioni,

1'arte e la connessione maravigliosa che in se contengono : Opera del

P. Luigi Bellecio della Compagnia di Gesti, tradotta e in alcuni luoghi

compendiata dai P. Antonio Bresciani della medesima compagnia; secon-

da edizione. Torino 1866 , per Giacinto Marietti, lipografo-libraio. Un

vol w8. di pag. 295.

BELLONI GIOVANNI La verita: Poemetto in quattro canti, scritto in Som-
ma Vesuviana 1'Ottobre 1865, da Giovanni Belloni, coH'aggiuula di So-

natti ed altro, tutto dedicate a Maria. JSapoli, siabilim. lipografico degli

scienziati, letterati ed arlisti, 1866. Un vol. in 8. di pag. 180.

L'intenzione del poeta, santa quanto e santa magistero della lingua e nell' arte del poetare.

la verita e la virtu che unicamente esalta colle La diremo dunque volentieri un'opera buona, c

sue rime
,

fu secondata da cuore caldo , e da ci duole grandemente che non possiamo lodarla

vlvauej ma 11011 trovo port riscontro nel del pari come un'opera ietterariamente bella.

BERNARDO (S.) Scelta di curiosita letterarie inedite o rare, dai sec. XIII

al XVII Del libero arbitrio, trattato di S. Bernardo ; testo di lingua.

citato dalla Crusca, ora edito per la prima volta da Ugo Antonio Amico.

Bologna, presso Gael. Romagnoli, 1866. Unvol. in 16. dipag.XVJ, 112.

Edizione di soli 200 esemplari, ordinatamente numerati, piii num. 4 in

carta colorata. Tipi Fava e Garagnani.

II glorioso S. Bernardo scrisse un trattato che la mela del secoIoXtV, con quella spigliatezza

intitolo: De gratia et libero arbilrio. Esso fu e vivacita di modi costumata ira gli scrittori di

iradotto in volgar fiorentino, probabilmente verso quel tempo. Una sola copia di questo volgarizza-
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uieulo serbasi nella Riccardiana di Firenze, ne Ic parole del testo , e rierapiuti questi , distin-

altra se ne conosce. Dovea riprodurla per le guendo le parole aggiunte con una parentesi. II

stampe il dotto e infaticabile sig. cav. Zambrini; libro di S. Bernardo e dei piu preziosi e dei piu.

ma impedito da allri lavori ne affido la cura al sottili che quel facondo ingegno scrivesse : e la

sig. Ugo Antonio Amico, che ben rispose alia fl- versione che ora se ne slampa servi di testo agli

ducia in lui posta. Egli riprodnsse assai saggia- Accademici della Crusca, e meritamente, poiche e

mente il lesto Riccardiano tal quale e scritto, una delle piu care prose che ci venisse dal tre-

nou potendo correggerne le mende col paragone cento. Lo spoglio, faltone pel loro Dizionario da-

di altri, e non yolendo cangiarne 1'ortografla, per gli Accadeiuici, non fu compiulo, o non fu dili-

serbare intatta 1' impronla del tempo. Ma dove gente : poiche parecchi modi leggiadri vi abbiam

ia lezione parvegli imperfetta o per lacuna, o trovato che meritavano di venire da essi accolti.

per glossenu, o per interpolazione, ha notalo a E se in questa edizione il suo diligente ed umo-

l>ie di pagina il testo latino, che mostra nella roso edilore avesse aggiunlo in fine un indice

sua integrita il concetto del santo Dottore. Ma dei modi mancanti al Dizionario , avrebbe fallo

poiche alcuni errori del menante erano manifests, piu prezioso il servigio da lui recato alle belle

e alcuni vuoti troppo chiari, il diligente editore lettere italiane con quesla stampa.

ha correlti quelli, ponendo pero a pie di pagina

BESI ALESSIO In morte di L. G. Lamoriciere : Canzone di Alessio Besi.

Padova, col lipi del Seminario, 1866. Un opusc. in 8. di pag. 11.

Fn questa Canzone e molta poesia nei con- giata la fa il coraggio, col quale inneggia a ve-

cctli, nelle immagini e nello stile. Cio la rende rita , dai moderni dominalori d' Italia noil solo

letterariamente pregevole : ma assai piu pre- derise, ma delestate.

BIANCHI (DE') TOMMASINO Monument! di Storia patria delle province mode-
nesi. Cronaca modenese di Tommasiuo de'Bianchi, detto de' Lancellolti,

serie delle cronache torn. IV e V. Parma, Pietro Fiaccadori 1865, fasc.

III. al Vl.o del torn. 1V. in 4." da pag. 169 a 437; 1866, fasc. l. del

torn. V. da pag. I a 88, col quale comincia il 4, volume della Cronaca di

Tommasino.

BONINI GIOVANNI BATTISTA loannis Baptistae Bonini, sacri consistorii ad-

vocati dissertatio ad legem Usum aquae IV. Codicis de aquaeductu lib.

XI. tit. XXXXH. Romae, ex typographia SalviuccilSW. Vn opusc. in 4.

di pag. 52.

Dotta cd elegante dissertazione ,
la quale puo delle acque polabili in Roma, e la giurisprudenza

dirsi abbracciar insieme la Storia della condotla che ne ha regolato per lo anlico la distribuzione.

BOSCO GIOVANNI Cenno biografico sul giovanetto Magone Michele, allievo

deil'orat. di S. Franc, di Sales, per cura del sacerdote Bosco Giovanni.

Seconda edizione accresciuta. Torino, tip. dell' oral, di S. Franc, di Sa-

les 1866. Un opusc. in 32: di pag. 80.

- II mese di Maggio, consacrato a Maria SS. Immacolaia ad uso del popolo,

per cura del sacerdote Bosco Giovanni; seconda edizione. Torino, tip.

dell' orat. di S. Franc, di Sales 1864. Un vol. in 32.'rfi pzg. 204,
- La storia d' Italia, raccontata alia gioventu da' suoi primi abltatori sino ai

nostri giorni, con analoga carta geografica, dal sacerdote Bosco Giovan-

ni. Edizione quinta accresciuta. Torino, tip. dell'orat. di S. Franc, di Sa-
les 1866. Un vol. in 8. di pag. XVI, 526.

Vita della beata Maria degli Angeli, carmelitana scalza, torinese. Torino,

lip. deil' orat. di S. Franc, di Sales 1865. Un vol. in 8.' dipag. 192.

BRANCIA VINCENZO Cenno storico sul Seminario diocesano della chiesa cat-

tedrale di Nicotera, pel can. Vincenzo cav. Brancia. Firenze, tipografia

cattolica, diretta da G. Papini, via romana n* 90, 1866. Un opusc. in 8.

dipag. 22.
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BRESCIANI ERNESTO Cenni storlci sull'antica e prodigiosa immagine della

Madonna del perpetuo Soccorso, gia venerata in S. Malteo in Merulana
e ridonata al cullo publico nella chiesa di S. Alfonso sull' Esquilino, rac-

colti dal P. Ernesto Bresciani della Cong, del SS. Redentore. Roma, ti-

pografia della S. C. de Propaganda Fide, amministrata dal sotio cav. Pic-

tro Morietti 1866. Un opusc. in 16. dipag. 44.

Yerso la fine del XV secolo giunse in Roma simo e frequente culto. Remolitasi la Chiesa di

dall' isola di Creta un pio mercadanle , il quale S. Malteo
,

la venerata immagine fu trasportala

portava seco una tavola dipinta a tempera, nella nella Chiesa di S. Maria in Posterula , donde fn

quale un pennello bizantino area dipinto, su cam- quest'anno, per online di Sua Santita, riduuata al

po d'oro, 1'immagine di Maria SSma col divin Fi- sito elettosi primamente per la sua venerazione ,

gliuolo, adorata da?li angeli. Dopo la morle del e posta nella Chiesa di S. Alfonso sull'Esquilino.

mercadante la bella immagine fu esposta alia Di quest! fatti parla con molta diligenza 1'opusco!^

pubbl'ca venerazione nella Chiesa di S. Matteo che noi qui abbiamo annunziato.

in Merulana, ove ebbe per Ire secoli ossequiosis-

CAGL1ERO GIOVANNI Yarii pezzi di musica. Vendibili presso 1' oratorio di

S. Francesco di Sales in Torino. Essi sono:

Messa funebre, per due tenori e basso, con accompagnamento d' organo,

Prezzo fr. 6.

Sit nomen Domini benedictum
, quartette per tenore , soprano ,

contralto

e basso, con accompaguamento di organo e d'armonium. Prezzo fr. 2.

- Tantum ergo, per basso solo con cori, coll' accompagnamento d' organo.
Prezzo fr. 1, 85.

- Tantum ergo, per tenore e basso, coiraccompagnamento d'organo. Prez-

zo fr. 1, 60,

Tantum ergo per due tenori e basso, con accompagnamento d'organo.
Prezzo fr. 1, 85.

quam suavisl mottetto per due tenori e basso, coll' accompagnamenlo

d'organo o d'armonium. Prezzo fr. 2.

Hac node, cum nalus est lesus, mottetto pastorale per due tenori e basso,

con accompagnamento d'organo o d'armonium. Prezzo fr. 2.

Regtna coeli, mottetto brillante per due tenori e basso. Prezzo fr. 2, 10.

// piccolo spazzacamino, romanza per mezzo soprano. Prezzo fr. 1, 30.

Lorfanello, romanza di stile patetico. Prezzo fr. 1, 30.

11 ciabattino, contento del suo stato, romanza di stile buffo per basso.

Prezzo fr. 1, 60.

II figlio dell'esule, romanza per voce da mezzo soprano con recitativo o

preghiera finale. Prezzo fr. 1, 60.

Questa musica fu composla, cantata ed esegui- ne acquisto, e, in quanto alia musica profana, la

ta dai giovani del celebre Oratorio di S. Fran- certezza che il soggelto svolto e sempre diretlo

cesco di Sales in Torino. Anche le litografle , ad insegnare santi principii si di religione come

poste nclle prime facciate d'ogni quaderno, rap- di morale, danno fondata speranza che verrafat-

presentano i primi giovani che le canlarono, e ta buona accoglienza dagli amanti e cultori del-

il disegno e lavoro dei giovani pitlori del mede- la musica a quesli primi saggi sacri e profani di

simo Oratorio. II felicissimo esito che ottennero un giovane esordiente in pubblicazioni di tal

in quells funzioni religiose o adunanze musical! genere. Gli sara questa di eccitamento a render

ove si eseguirono , il modico prezzo a cui si di pubblica ragione altri suoi lavori che gik tie-

posero, appositamente perche ognuno potesse far- ne in pronto.
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CELLINI CESARE Necrologia di una giovinetta etiope, morta in Ripatranso-
ne il di 7 Aprile 186B, scrltta dal sac. Cesare Cellini, prof, di eloquenza
nel seminario di delta citta. Un fol. in 8.

CENATIEMPO Risposta di Monsig. Cenatiempo al conte De Christen. Roma
MDCCCLXVL Un opusc. in 16. dipag. 61. Vended presso la stamperia
di Propaganda, e nella libreria Merle al Corso, al prezzo di bai. 20 a be-

neficio deli' obolo di san Pietro.

GHAIGNON Nuovo corso di meditazioni pei sacerdoti, ossia il Prete santifi-

cato dalla pratica dell'orazione, del R. P. Chaignon d. C. d. G. Prima ver-

sione Haliana sulla quarta edizione francese, del prof. Egisto Ceccuci ,

scrittore della biblioteca vaticana. Bologna e Modena, tip. e lib. dell' Im-

macolata 1864-5. Volumi 5 in 16. di pag. 527, 504, 521, 416, 432.

Di quest' opera utilissima al clero abbiamo fatti fatta ora in Bologna essendo copiosissima, nou se

i meritati elogi nella Bibliografia del quaderao ne potra fare nuova edizione se non che dopo va~

382; e in una Rivista speciale nel quaderno383. rii anni. Ripetiamo che 1' opera e utilissima agli

V'Abbiamo, e vcro. notati alcuni piuttosto nci, ecclesiastici
,

si che sappiamo che alcuni Vcscovi

che difetti ,
ma abbiamo aggiunto che essi non 1' hanno nelle loro Pastorali raccomandata calda-

nuocono in nulla al merito dell' opera, della quale mente ai loro cleri. Si vende in Bologna presso

dicemmo che uu sacerdote che sia di tal libro le Letture cattoiiche ed in Milano presso Boniar

fornito d' altro quasi non abbisogna a conoscere di Pogliani al prezzo di L. 12 e per L. 13 si man-

i suoi dovcri. E ci auguravamo che, una se- da franca di posta in tutla 1' Italia eccetto il Ye-

conda edizione ne sarebbe stata presto resa ne- neto e lo Stato pontificio.

cessaria. Ci si fa pero osservare che 1' edizione

DAVIN V. La sainte Tunique,discours prononce dans TEglise d'Argenteuil
le lundi de la Pentecote

,
5 Juin 1865, par M. 1'abbe V. Davin. Paris, aim

bureaux de V enseignement calholique 40
,
rue Madame. Un opusc. in 8.

di pag. 56.

E un magnifico ed amplissimo Discorso pane- dialo in questa proposizione : Je vais dire ics

girico, il cui argomento, assai bene scelto, e as- humilites, je vais dire IBS gloires de la sainte

sai eloquentementc svolto, e dall'autore compen- Tuniqu-c.

DE ANGELIS CLEMENTE A' suoi benevoli Camerinesi D. Clemente De Ange-

lis, professore di letteratura greca e latina nel Liceo pareggiato di Ca-

msrino. Bologna 1866, stabilimento tipogr. litogr. Pio. Un opusc. in 8."

dipag. 14.

DE LA LUZERNE Sull'educazione dei figli, pensieri del Card. De la Lu-

zerne, versione libera dal francese del sacerdote D. Carlo Ghelardi.

Prima edizione. Bologna, libreria dell' Immacolata, 1865. Un vol. in 32.
6

di pag. 127.

Per regola generate 1'uomo riesce quale lo fa scolo da "consign pratici di grande sapienza e di

la sua educazione. Quindi null'altro importa tan- grande Tantaggio. Se tutti i genitori li seguisse-

to alia Chiesa , alia societa ed alia famiglia , ro , cio solo basterebbe a riformare il pubblico

quanto 1'educar bene i flgliuoli. Eppure a nulla e il privalo costume. Lo leggano adunque i ge-
meno si stadia, quanto a questa fra tutte ie al- nitori : e poiche tutti essi desiderano che la prole

tre difficilissima arto. L'Eminentissimo Card. De loro rima a bene, apprendanvi il modo com'essi

la Luzerne in questo yeramente prezioso opu- debbano aiutarsi per giugnere a tanto.

DEL PRATO PIETRO;-BARBIERI LUIGI Trattati di Mascalcia, attribuitiadlppo-

crate, trodotti dall'arabo in latino da maestro Moise da Palermo, volgariz-
zati nel secolo XIII, messi in luce per cura di Pielro del Prato, corredati

di due posteriori compilazioni in latino e in toscano, e di note filologiche,

Serie VI, vol. Y7, fasc. 388. 38 23 Maggio 1866.



591 BIBLIOGKAFIA

per cura di Luigi Barbieri. Bologna, presso Gaetano Romagnoli I860. Un
vol. in 8. di pag. CXX1X, 300.

Dell' arle di curare le malattie dei cavalli esi-

ste un antico trattato, scritto assai verosimilmente

neir India, in lingua Sanscrita, ed allribuilo ad

un Ippocras, molto piu recente del greco Ippo-

bico in latino. Da questo libro delle rouscalcie

furono tolti quasi alia leltera i precetti che tro-

vansi starnpati in tanle opere ippoiatriche dal

1502 al 1545; o che giacciono ancora inedile nelle

crate, medico si famoso. II libro d'lppocrate fu Biblioteche: e furono scritle delle Compilazioni ia

traslatato ncila prima meta del secolo XIII, da favella latina e italiana. In questo volume ven-

una versione arabica, come dice il Codice, e piu gono stampati, per cura del ch. Del Prato, due

probabilmente da una greca in lingua latina da Trattali di Mascalcia, antico volgarizzamenlo, e per

Mose di Palermo
;

il teslo della quale versione, cura del ch. sig. Barbieri due compilazioni po-
codice del XV secolo, conservasi nella Biblioteca steriori, 1' una latina, 1' altra toscana, fatte pro-

Estense. Sopra questa latina versione fu fatlo nel babilmente sopra quell' antico libro. Un volume

trecento un volgarizzamenlo italiano , tesoro di seguente dara il Traltato di Mascalcia di Lorenzo

schietta e correttissima lingua toscana, pieno di Husio in latino e in volgare antico. Un lunghis-

voci e di modi evident!, esaminato pel Diziona- simo discorso del sig. Del Prato, che sta a modo

rio della Crusca, e consultato per 1' arte ippoia- di prefazione, parla con molta erudizione e molta

Idea. II suo titolo e: Libro delle mascalcie dei critica degli scriltori di ippoiatria, che princi-

che Mose da Palermo traslato dall'ara- palmente florirono in Italia.

BE PERSIIS LUIGI Delia vita del generate Carlo Vittorio Oudinot, duca

di Reggio, e priacipalmente delle sue imprese romane nel 1849. Saggio
storico. Roma, tipografia Poliglotta de Propaganda Fide 1866. Un vol.

in 16. dipag. 400.

11 generate francese, Carlo Vitlorio Oudinot, co- slorie, che hanno coi falti present! dei nostri dl

inando le valorose milizie della Francia che pre- attinenze strettissime. E questo e il pregio mag-
giore di questa storia, 1'aver cioe lo scrittore al-

largata la cerchia della narrazione
,
descrivendo

con cura e verita non ordinaria i fatti, che attorno

al precipuo personaggio del suo racconto si an-

davano svolgendo. Al qual pregio se si aggiunga

la tranquilla imparzialita onde giudica le persone

e le cose, senza ira no passione di parteggiano;

1' ordinata successione della materia, e il lucido

svolgimento confortato da buono stile, si parra

come questa storia non e un plauso sfuggevole,

ma un monumento duraluro, elevato alia memo-

sero Roma, liberandola dalla tirannia dei rivo-

luzionarii, e rimetlendovi in trono il Papa Pio IX.

Di questa sua impresa militare, 1' ultima della sua

gloriosa camera, si grido molto dai nemici della

Santa Sede; ma le accuse calunniose presto dile-

guaronsi, e la gloria dell'Oudinot si accrebbe ap-
punto per esse, e il suo nome rimase piu che per

lo innanzi onorato. Giusto tributo gli rende il ch.

sig. De Persiis col perpetuarne la memoria, scri-

vendone la vita. La quale interessa tutti i let-

tori, non solo perche celebra le lodi di un pro-

<io capitano, ma anche perche riferisce fatti e ria di quell' illustre capitano.

BE PIMODAN GIORGIO Meraorie della guerra d' Italia nel 1848, scrilte dal

March. Giorgio De Pimodan
;
seconda edizione bolognese. Bologna, li-

breria dell' Immacolata, 1864. Un vol. in 32. di pag. 126.

BE' SIVO GIACINTO Storia delle Due Sicilie dal 1847 al 1861, di Giacinto

De' Sivo. Verona, tipog. Vicentini e Franchini 1865. Volume lerzo in 8.

di pag. 392.

\tteso con gran desiderio esce alia luce final- basli di annunziare 1'edizione, e di far conoscere

mente un altro volume, il terzo, della pregiatis- al pubblico che essa trovasi vendibile in Roma
sima Storia delle Due Sicilie del ch. sig. Giacinto all'uffizio dell' Osservatore Romano, e alia libre-

De' Sivo. Noi ne parleremo piu distesamente in ria Aureli presso il Caravita, e in Napoli presso

una prossima rivista, conforme al merito che esso il libraio Dufrene.

ha tra i libri recentemente pubblicati. Per ora ci

DE-Y1T VINCENZO Lexici Forcelliniani pars altera, sive Onomasticon to-

tius latinitatis, opera et studio doct. Vincentii De-Vit lucubratum; tomi 1

Distributio YH. Arsaces-Atreus. Prati, apud Alberghettum et socc. in ty-

pographia Aldina 1866. In 4. da pag. 481 a 560 del vol. 1.
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D' HERICOURT ACHMET Annuaire des Societes savantes de la France et de

1'etranger, par M. le Cte Achmet d' Hericourt
,
chevalier de la Legion

d'honneur etc. etc. 1866. Italic. Etats de 1'Eglise. Confederation germa-

nique. Bruxelles C. Muquard, librairie europeenne, meme Maison a Gand,

4, place d' armes
,
a Leipzig , 3

,
Rue Roijale. Un vol. in 8. da paginct

465 a 763.

DI PIETRO STANISLAO La vergine invitta. Inno popolare del P. Stanislao

Di Pietro d. G. d. G. composto per i cantori della cappella Gregoriana
nel Collegio romano. Proprieta. dell'autore. Roma 1866

, litografia Fcr-

rini, pag. 4 in 4."

Tantum ergo per voce di basso con accompagnamento di organo, musica

del P. Stanislao Di Pietro d. C. d. G. direttore della cappella Gregoria-

na nel Collegio romano, dedicate al sig Gioacchino Pediconi, membro
della medesima cappella. Proprieta dell'autore, prezzo paoli 2. Roma

1866, si vende presso Giovanni Bencivenga, via pie di marmo n. 4, pa-

gine 7 in 4.

ECO DI N. S. DELLE VITTORIE Continuazione degli Annali dell' Arciconfra-

ternita del SS. ed Imra. Cuore di Maria, per la conversione dei peccatori.

Traduzione dal francese. Con appendice / Gigli a Maria. Pubblicazione

mensile napolelana in un quaderno di tre fogli di stampa, con tavole e

litografia. Anno IV. Napoli, tipog. Virgilio 1866. Edizione in 8. grandc,

Prezzo ammo lire 4. 24.

Questo pregcvolissimo Periodico, inspirato dalla intendimento di predicar le lodi della Madre di

pietk del clero in Napoli, e una solenne manife- Dio, perche sia riconosciula, qual ella e, la fonte

stazione dello zelo onde cola si promuove il culto di misericordia in ogni umano bisogno. Gli sva-

della Vergine , e parta dalla chiesa parrocchiale riati argomenli son tratlati con sodezza, copia e

di S. Domeaico Soriano che , Vicaria di quella chiarezza, di guisa che questa opera procedendo

di nostra Signora delle Vittorie di Parigi, e in come ha cominciato, fornira una importante bi-

quella citta come il centro principale della di- blioteca Mariana, utile a tutti, ma peculiarmentc

vozione alia Madre di Dio. Si compone di due ai sacerdoti. Che debba progredire, ne abbiamo

parti, di cui la prima e la traduzione del noto sicurta dai miglioramenti, die e venuta riceven-

Bulleltino mensile di Parigi , col tilolo : L'Echo do di mano in mano nei tre anni da che ha esor-

de N. D. des Victoires, che Tien pubblicato dal- dito. Questa impresa merita\a le simpatie dei

1' Arciconfraternita del SS. ed immacolato Cuore dotti e ferventi ecclesiastici, e le trovo non solo

di Maria per la conversione dei peccatori, eretta nei redattori, ma eziandio nei corrispondenti delle

nella parrocchia di N. S. delle Vittorie di quella varie parti d'ltalia, e force anche di fuori, come

citta, a cui si aggiunge come a utile compimento deesi giudicare quando si scorrano le pagine di

la notizia delle Confraternite , che solto questo questo Periodico. Le stesse variela , fornite da

medesimo nome trovansi erette in tutla I' Italia, uno di essi, quanto non sono care? Gran lode

L' altra parte, che come un' appendice siegue la poi e questa, che gli Scrittori, fedeli al program-

prima, e originale italiana, e s'intilola: / Gigli ma, non sieno giammai usciti della linea che li

a Maria. La divina Scrittura, la Dommatica, la naeni dirittamentealloscopo. Valgano queste brevi

Storia, 1'Archeologia , la Liturgia, TOratoria, la parole a signiflcazione non meno del nostro sen-

Polemica ,
la Patrologia, la Tradizione, i San- timento di giustizia per si bell'opera, che del de-

tuarii celebri della Vergine, I'instiluzione delle siderio che sentiamo di partecipare comechessin

sue diverse solennila , i molteplici suoi titoli , ai generosi sforzi dei nostri confratelli per la pro-

1' amena lelteralura , la Cronaca contemporanea pagazione del culto della Vergine, in cui e tanta

dello svolgimento del suo culto in tutto il mon- speranza del nostro avvenirc !

do e fin la Poesia, tutto qui concorre nel nobile

FABRETTI ARIODANTE Glossarium Halicum, in quo omnia vocabula conti-

nentur ex umbricis, sabinis, oscis, volscis, etruscis, caeterisque monu-

mentis quae supersunt , collecta et cum interpretationibus variorum ex-
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plicantur, cura et studio Ariodantis Fabretti. Fasciculus XII. Tu-Y. Cor-

pus inscriptionum italicarum n. 1, 65. Aug. Taurinorum, ex oflicina reyia
1863. In 4. di pag. VIII, e da pag. 1873 a 2030, con tavole.

Con questo fascicolo, che compie il Glossarium ilalicum, incomincia la serie delle iscrizioni ila-

liche piu antiche, distribuite per ordine di luogo.

FERRARI G.-B. Istruzione logica preliminare alia Grammatica, per G.-B.

Ferrari d'Oneglia. Sampierdarena, col lipi di Francesco Vernengo, 1861.

Un vol. in 8. di pag. LI, 298.

Far conoscere la natura e lo svolgimenlo del c lo scopo del presenle libro. II ch. sig. Ferrari

pensiero , la natura e le propriety dell' anima in una lunga prefazione, e con parole caldissime,

nmana, 1'esistenza e gli attributi di Dio , e tulto c spesso ancor troppo calde, s'ingegna di persua-

cio con breve e facile dichiarazione
; quindi muo- dere a' suoi lellori che tal dev'essere il metodo

vcre a dar le leggi dei segni e delle regole del della istruzione grammatical pei fanciulli. Gli

pensiero, prima in generale per cid che risguar- augurlamo allievi tali che possano avvantaggiar-

da gli elementi universal! di un linguaggio qual- sene : fanciulli cioe che abbiano piu svolta 1' in-

sivoglia , poi in particolare per cio che risguarda telligenza che la memoria , piu il raziocinio che

i prccetli speciali della favella italiana; queslo 1' immaginativa.

FIASCA1NI ATTILIO Discorsi sacri di Monsignore Atlilio Fiascaini, Vescovo

d'Arezzo, raccolti e pubblicati per cura del sacerdote Don Yittorio Del

Corona. Firenze, tipogr. delV Editore 1861. Fasc. 13 M 8. da pag. 97

a 176.

FOGLIANO CARLO La divina maestra, ossia esercizii spirituali che Maria San-

tissima propone a' suoi divoti nel mese di Maggio , pel sacerdote Carlo

Fogliano, collegiale al Santuario di Oropa. Quarta edizione con aggiunte.

Torino 1866, Pietro di G. Marietli, tipografo pontificio. Vn vol. in 32.

di pag. 264.

FRASSINETTI GIUSEPPE Compendio della Teologia morale di S. Alfonso M.

de Liguori ,
con apposite note e dissertazioni , per Giuseppe Frassinetti,

priorea S. Sabina in Genova, dedicate a S. Ecc. Rev. Mons. RaftaeleBia-

le, Vescovo di Albenga. Genova, tipoyrafia della Gioventu 1865. UnvoL
in 16.' di pag. 525.

Nell' annunziare questo secondo volume, ci ba- e stato ancor piu favorevole che il noslro, giac-

stera dire che esso ha i pregi medesimi che no- che 1' edizione c stata esaurita prima quasi che

tammonell'annunzio del primo. Sappiamo poi che il secondo volume si ponesse in vendita.

il giudizio portato di quest' opera dal pubblico

-
Deli'impiego del danaro, per Giuseppe Frassinetti, priore a S. Sabina in

Genova. Torino, lip. dell' oral, di S. Francesco di Sales 1866. Un opusc.

in 32. di pag. 96.

FRIEDEL LUIGI Gli emigrati al Brasile, per Luigi Friedel ; versione di

U. F. Bologna, stabil. tipogr. Pio, 1865. Un opusc. in 32. di pag, 82.

[/amor filiale e la religione che spingono a dilelto da passioni violente ed esagerate, ma

grandi sacrificii, ed hanno anche in terra il com- dalla dolce emozione della virtu e della re-

penso di inaspettate prosperita costituiscono ia ligione.

morale di questo Racconto , il quale non trae

FUSCONI LORENZO - Vedi Languet Giuseppe.
GHELARDI CARLO Vedi De la Luzerne.

GHILARDI La legge Cortese-Defalco , dimostrata satanica in ogni sua par-

te, e di eslreraa rovina alia Nazione: opuscolo di Mons. Gbilardi de'Pre-
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dicatori, Yescovo di Mondovi. Milano 1866, lip. dir. Gernia, via During
n. 5. Un opusc. in 16. di pag. 94.

GR1N1 FRANCESCO SAVERIO Parole, che per le nozze del marchese Ferdi-

nando Ghini e della contessa Virginia Delia Massa Masini
,
ambedue di

Cesena, proferiva 1'arcidiacono Francesco Saverio Ghini, zio paterno del-

lo sposo, neH'atto di compierne il sacro rito, il di 30 Aprile 1866. Cesena,

lip. G. C. ttiasini. Un opusc. in 32. di pag 16.

GILLI GASPARE Un mese consecrate al Cuore di Maria, ossia considera-

zioni per ciascun giorno del mese, susseguite da esempii, preghiere,

giaculatorie, con aualogo apparecchio e ringraziamento alia S. Comu-

nione, per D. Gaspare Gilli. Torino, per Giacinto Marietti, tipografo-

libraio, 1865. Un vol. in 32. di pag. 451.

Tre guide different! per consecrare il mese di sublimi virtu della gran Madre di Dio. Qucsto suo

Maggio a Maria Santissima ha composte il pio e variar di forme in una stessa pratica , come il

I'.vcondo scriltore di libri devoti ,
il ch. D. Gas- variare di tanti altri autori che hanno scritto cosl

pare Gilli. II primo contiene trenluna considera- diversamente intorno a qaesla stessa materia,

/.ione sopra le virtu cristiane secondo lo spirito corrisponde a quel deltame sapientissimo di santa

di S. Francesco di Sales. II secondo offre trenta- Teresa , che cioe il cibo spirituaie dell' anima ,

due discorsi morali sopra la vita della Beata perche riesca appetitoso e prollcuo , bisogna che

Vergine. II terzo, che e quello che qui annun- si varii non meno del cibo materiale del corpo.

/iiimo
, espone trentadue meditazioni sopra ie

I PRIMI FIORI Letlure periodiche mensili per la gioventu e pel popolo. Alia

meta d'ogni mese si pubblica un fascicolo di pag. 32 circa in 8. piccolo.

Venezia, tip. di G. B. Merlo, editore 1864-66. Le associazini si ncevono

dal tip. Merlo: e costano come segue: In Venezia, trimestre soldi 27; se-

mestre soldi 50; anno soldi 96. Monarchia austriaca, semesJre soldi 72; an-

no fiorini 1.40. Stati italiani, semestre lire 1.80; anno lire 3.50, sempre fran-

co di posta.

I Primi Fiori vengono gia da due anni offerli fuori di metafora, quelle Lelture periodiche di

ai lettori italiani
,

i quali vi ban (rorato finora Venezia coatengono scritterelli brcvi si, ma inol'o

la freschezza, e la grazia che era stata loro pro- ben fatti e raolto opportuni per conservare ne-

messa. Ne son fiori di bella vista soltanto : ma gl' Italiani 1' amore alia lor fede e alia pratica

hanno profumo di si soave fragranza, che dan dei cristiani doveri.

conforto agli spirit! e forza al cuore. Per parlar

JAGER Histoire de 1' Eglise catholique en France
,

d' apres les documents

les plus autentiques, depuis son origine jusqu'au Concordat de Pie VII,

par Mgr. Jager, camerier secret de Sa Saintete etc. etc. Ouvrage revu et

approuve a Rome, par une commission speciale, autorisee par N. S. P. le

Pape. Paris, Adrien le Clere et Cie. libraires-editeurs imprimeurs de N. S.

P. le Pape et de r Archevfahe de Paris, rue Cassette, 29, pres Saint-Sul-

pice 1866. Tome domieme in 8. di pag. 512.

LANGUET GIUSEPPE Trattato della confidenza nella misericordia di Dio,

per consolazione di quelli che sono disanimati dal timore, accresciuto di

un altro trattato della falsa felicita delle persone del mondo e della vera

felicita della vita cristiana. Opera di Mons. Gio. Giuseppe Languet, Ve-

scovo di Soissons, traduzione daH'idioma francese, corretta ed illustrata

dal P. M. Lorenzo Fusconi, Min. Conv. di S. Francesco. Roma, tip. di Ber-

nardo Morini 1866. Un vol. in 16. di pag. 283.
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LA POSTA ANTONIO Succinte spiegazione de' santi vangeli, corrispondenti
a tutte le doraeniche e feste di precetto, con breve catechismo, accomo-
date specialmente all'uso dei ven. sacerdoti, celebrant! rielle chiese non

parrocchiali, per Antonio La Posta, ex parroco canonico della basilica cat-

tedrale di Ferentino. Velletri, tipografia Colonnesi 1865. Unvol. in 8.

dipag. XXII, 215.

Ogni Parroco deve al suo popolo istruzione ed manuale per 1'una cosa e 1'altra offre qui, sli-

eccitamento : quella suol dargliela per mezzo piu molato a cio fare dal proprio Vescovo , il ch. can.

del catechismo che delle domenicali omelie, que- La Posta: e dell' aver bene adempiuto le sue

sto per mezzo piu delle omelie che del catechis- parti , benche non facili
,

ci e garante 1' essersi

mo. Ma catechismo ed omelie sono i due grand! Sua Santita degnata di acceltare beneyolmente la

modi di condurre i fedeli alia conosceoza ed alia dedicazione fattalesi di queslo libro.

pratica dei loro doveri. Un breve ma sostanzioso

LEONZIO Vita di S. Giovanni Elemosiniere, Patriarca di Alessandria, scritta

da Leonzio, Vescovo di Naplusa in Cipro e da altri greci autori. Mon-
za 1866, tipografia delVisiituto dei Paollni di L. Annoni e C. S. Agata,
n. 480. Un vol. in 32." di pag. 160.

LETTURE CATTOLICHE DI GENOVA Pubblicazione mensile; fascicolo in 16.
c

di pag. 32. Genova, direzione delle Letture cattoliche 1866. Le associazio-

ni si ricevono in Genova alia tip. Caorsi, e alle librerie Lanata, Fassi-

Como e Bettolo. Un' annata, franco di posta pagasi lire 2.

Le Letture catloliche di Genova nei loro qua- nolizie inlorno agli affari ed ai fatti religiosi ;
c

derni, oltre ad alcuni articoletti di polemica re- per questa particolarita meritano specialmente di

ligiosa e ad alcuni racconli quanto graziosi al- essere raccomandati.

trettanto cdificanti, contengono una copia di ulili

LETTURE DEL POPOLO Pubblicazione periodica mensile. Venezia, tip. del

patronato di Castello editrice 1866. Edizione in 16. Ciascun fascicolo com-

ponesi di 32 pagine, ed esce alia luce il 1. di ciascun mese, pagandosi in

Venezia soldi 5 neWatto della consegna. In Terraferma /' associazione per
un anno e di fiurino 1, per un semestre soldi 50. Le associazioni si ricevo-

no dal tipografo libraio G. B. Merlo a S. Apollinare in \enezia.

II titolo di Letture pel popolo esprime assai zione e all'edificazione del popolo, e scelte con

bene lo scopo e il merito di quesli opuscoli. molto discernimento , per solleticarne col dolcc

Ogni fascicoletto contiene materie svariatissime, della curiosita la voglia di leggere ,
e cosi piu

articoli didottrina, racconti, novelle, favolette, facilmente farvi penetrare verita utili e neces-

poesie, notizie; ma tutte appropriate all'istni- sarie.

LHOMOND Grammaire francaise de Lhomond, revue par F. D. Aynes; hui-

tieme edition. Turin, chez Byacinthe Marie til, imprimeur-libraire 1860.

Un vol. in 16. di pag. 140.

LOCKMANN ANTONIO Ragionamenti sacri del SS. Sacramento e di Maria SS.

Addolorata del sacerdote D. Antonio Lockmann, con altri discorsi del

sacerdote L. P. Napoli 1856, stamperia di Gabriele Argenio, strada Tri-

nita Maagiore, num. 7. Un vol. in 8. di pag. 126.

MANTICA ANTONIO Lettera del barone Antonio Mantica al sig. conte Cesa-

reBardenoso, prefetto di Calabria ultra prima in Reggio. Stawperia Si-

clari 1866. Un opusc. in 8. di pag. 17.

Tutti sanno che il sig. barone Mantica fu, la Ei merito questa ferita e questo insulto solo per-

sera del Venerdi Santo, percosso in testa con colpo che avea assunto la Presidenza in Reggio del-

Tiolento di bastone che lo stramazzo sal suolo. rAssociazione cattolico-italiana. 11 perdonarc c da
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orisliano: il retroccdere Jal bene e da vigliacco. ispaurire i buoni. II Governo ha dalo ragione ai

Cid noil fece il Mantica. In questa nobile leltera violent!, e lorlo alia vitlima; divietando in Reggio

cgli difende con alto animo il suo divisameulo e quell' associazione. La coscienza degli onesli glo-

lc opere, e sfolgora, con parole di meritato sde- riflca in Italia L'oppresso; e lo propone ad esem-

gno, 1'oppressione e la violenza che si adopera per pio di cristiana dignila e fermezza.

MARIANI LODOVICO La soppressione degli Ordini religiosi : Dialogo fra Ce-

sare Gatti e Paolo Onesli. Bologna 1866, tip. Mareggiani, all' insegna di

Dante, via Malcontenti num. 1797. Un opusc. in 16. di pag. 30.

MARIGLIANO ANTONINO La Bibbia ed i Pagani per 1. W. Marshall, opera ori-

ginale iuglese, versione di Antonino Marigliano. Napoli, uffizio delle Let-

iur* caitoliche, Largo Reyina Cocli n. % e i. Un vol. in 16. di pag. 110.

Vendesi franchi 0, 60.

Le Societii bibliche credono di convertire il famoso libro, Missioni cattoliche. Egli parla del

mondo collo spargere a milioni le Bibbie volga- paesi pagani : e non adduce altre testimonialize

rizzate in tulle le lingue delta terra. Ma qual che quelte dei prolestanli medesimi. Gli si deve

uso fanno di quesli libri coloro che li ricevono dunque credere per forza. La sua lunga dimoslra-

dalle maai dei ministri protestanti? 11 sig. I. W. zione riesce a questo: quei milioni di bibbie non

Marshall, recentemenle convertitosi al catlolici- convertono nessuno; sono carta sprecata. Queflta

smo, da la risposta a tale interrogazione nel Di- dimostrazione e ora volgarizzala e stampala in un

scorsopreliminare, onde ha fatto precedere il suo libretto a parte di grande interesse.

MARTIN C. Mese di Maria dei Predicatori, ovvero corso complete di Ser-

raoni, conferenze, istruzioni per tutti i giorni del Mese di Maria, per tutte

le feste e sopra tutti i soggetti che si riferiscoao alia SS. Vergine, accom-

pagnati da ricchi material!, tratti 1. dalla Scrittura; 2. dai santi Padri;

:}." dalla Tradizione, 4. daJla Liturgia; 5. dalle Massime dei Santi; 6.

dalla Teologia; 7. dalle Raccolte aneddote; 8. dai Marialia, Oratorii

ascetici e simbolici di tulte le epoche. Dell' abate C. Martin, canonico,

ufficiale di Accademia ecc. ecc. Prima traduzione italiana di Giovanni

Viceconte, fatta sulla quarta edizione francese, volume primo e secondo.

Napoli 1865, stamp, e libreria di Gabriele Aryenio, strada Trinita Mag-
giore n. 7. Due vol. in 8. di pag. 595, 551.

Chi Tuole intendere qual ricca miniera offra comprende : I f Un sermone ;
II. Un' istruzione

at predicatori in quesli due
'

volumi il dolto e famigliare ;
III. Material! sotto i seguenti titoli :

infaticabile abbale Martin, meglio che dai litolo, 1. Scrittura; 2. Sanli Padri
;

3. Teologia ;
4."

il comprenderi dai quadro seguente, che espone Sloria; 5. Iscetica; 6. Paragon! ;
7. Motivi e

lullo 1'ordine e la raateria del libro. mezzi
;

8. Simboli ;
0. Figure; 10. Storia e

Divisione generale. L'opera si divide in due spirito della Festa; 11. Eloquenza sacra; 12.

Parti. La Prima comprende il Mese di Maria dei Trattali notabili; 13. Piani diversi; 14. Autori

Predicatori, vale a dire sermoni e istruzioni pei da consultare.

trenlun giorno del mese di Maggio, accompa- Ognun vede quanta materia si accumula in

gnato dai material i. La seconda abbraccia tulti quesli due volumi , e come essi riescono utili a

gli altri soggetti che si riferiscono al cullo della chi debba scrivere o predicare sopra la Beatis-

SSma Vergine. sima Vergine. Quale poi sia in ail'elto Futile,

Disposizione dell' opera. Per la prima Parte. non gii sperato, ma cavato da questi volumi il

1. Misleri ordinati per data; 2. Vila della moslrano due falti : il primo si e che dai 1858 in

SSma Vergine ;
3. Sue virtu

;
4. Suo culto. Per qua si sono esaurite rapidamente le quattro edi-

la seconda Parle : 1. Fesle secondarie e parti- zioni fallesene in Francia; il secoiido che da ogni

colari della SSma Vergine ;
2. Soggetti che si banda si sono levale lodi e ringraziamenti all' au-

riferiscono alia sua vita; 3. Parafrasi; 4. Sog- tore pel servigio reso agli ecclesiastic! . L'edizione

getli diversi. ilaliana vendesi lire 12.

Traltazione d' ogni soggetlo. Ogni soggelto

MENUGE CARLO Cours elemeutaire de Cosmographie a 1' usage des etablis-

sements d' instruction publique, par 1'Abbe Ch. Menuge, professeur de
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sciences mathematiques et physiques au petit Seminaire de Saint-Gaul-

tier. Pans, Louis Giraud, libraire-editeur, rue des saints-peres num. 11.

Un vol. in 16.' di pag. VIII, 324, con tavole.

1 giovani che fanno ua corso compiulo di slu- pratiea vi sono Ic principal! applicazioni dell'astro-

dii non possoao aslenersi dall' apprendere le no- nomia alia navigazione, alia geografla c alia mi

zioni piu essenziali di astrononoia. Fra tanti corsi sura del tempo. An/.i sopra quest' ultimo punto
che sono a tal fine composti, questo del ch. prof, noiiamo una specialita, ed e che il trattatello della

Abb. Menuge giovera graademente; essendo rnollo gnomonica vi e piu difTuso che in quesii corsi

metodico, chiaro, ne troppo scarso ne troppo co- elementari non si soglia. Ci e piaciuta ancora una

pioso, e scritto con animo religioso. Nella parle diligenza dell' autore
,
ed e il compendio che esso

teorica vi abbiam trovato i pin important! prin- fa alia fine di ciascun capitolo di tulle le cose

cipii per insegnare a misurar la distanza del sole, in esso insegnate. Questo compendio e di grandc

del pianeti, delle stelle fisse; le pruove piu chiare utilita per aiulo della memoria, e per facilitarc

del doppio movimento della terra; la teorica della ai giovani 1' intelligenza del procedimenlo dei

gravitazione universale colle sue leggi. Nella parle teoremi e delle pruove.

MERCADANTE S. Tantum ergo per tenore e due bassi
,
con accompagna-

meuto d'organo del M. cav. S. Mercadanle, dall' editore dedicate al

Rmo sacerdote D. Gio. Cagliero, dislinto dilettante di musica. Torino,

presso G. Cattaneo, Dora Grossa w. 5, pag. 11 in fol. Prezzo fr. 3.

MEZZANOTTE I. Yedi Schmid.

MINELLI LUIGI Mese Mariano : brevi riflessioni tratte dalla vita e virtu

di Maria Santissimn, dal P. Luigi Minelli barnabita, con una raccolta di

varie pratiche di divozione. Torino., tipogr. del Collegio degli Arti-

gianelli, 1866. Un vol. in 32. dipag. 320.

La vita di Maria SSrna Tien proposta a sog- e ad eccitamento della nostra piela. Pratiche ,

getto di pia meditazione per tutto il mese di giaculatorie , ossequii, esempii non mancano.

Maggio. Ogni di un punto particolare di quella secondo il costume di questa pia devozione. II

vila fornisce la materia da contemplare , e da libretto e scritto con molta semplicita edunzione.

applicare alia riformazione della nostra condotta,

MULLOOLY GIUSEPPE A brief Notice of the ancient paintings found in the

subterranean Basilica of S. Clement in Rome, the dates of which vary
from the end of the third to about the beginning of the tenth century, b}

Revd. loseph Mullooly 0. P. Rome, printed at the Propaganda-press, 1866.

Ossia : Breve Notizia delle antiche pitture, trovate nella Basilica sotterra-

nea di S. Clemente in Roma, le cui epoche variano dal fine del lerzo ai

principii incirca del decimo secolo, scritta dal rev. Giuseppe Mullooh

0. P. Roma 1866, stamperia di Propaganda. Un opusc. in i. di pag. 22

con una incisione in legno.

Piu volte abbiam parlato nella noslra Appen- Opuscolo contiene un'esatla e succinta descrizione

dice d'Archeologia dei preziosi dipinti, rivelatidai di quesle pilture, accennando 1'epoca piu proba-

recenti scavi della Basilica sotterranea di san bile a cui ciascuna d'esse appartiene, secondo il

Clemente e della loro importanza per la sloria parere che ne ban dato alcnni de' piu valenti

delle arti e delle antichita cristiane. 11 presente archeologi e pittori.

MURA BONFIGL10 Breve notizia sulla vita de' sette BB. Fondatori de' Servi

di Maria e di S. Pellegrino Laziosi, scritta dal Rmo P. M. Bonfiglio Mura

del medesimo Ordine. Bologna, tipografia Mareggiani 1866. Un opusc.

in 8. dipag. 96.

II di 15 Agoslo 1233 nell' Oratorio della com- lesle~visione. Un globo luminoso sfolgorava in-

pagnia dei Laudesi sette giorani della prima no- nanzi al guardo di ciascnno: e un raggio di luce

bilta di Firenze ebbero tutti al tempo slesso ce- vivacissima parlivasi dal globo a percuotergli il
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petto. Stupito ognuno di si nuova visln, ivanc

indagando il signiflcato: quando ecco apparirgli

Maria Santissima, e con voce distinla invitarlo a

nome, perche lascialo il mondo si raccogliesse a

vivcrc vita di pieta nel luogo che Ella slessa

avrebbe indicate. Ubbidirono tulti : e detto ad-

Jio ai parent! e agli amid, spogliatisi di cari-

che e di beni, si radunarono in Ca narzia
, per

aspettar quivi dalla Vergine stessa I' indicazione

del Juogo ove dovessero porre stabile diniora. II

popolo commosso dal fatto occorso, e dall'esem-

pio manifesto, comincio tosto chiamarli / Servi

di Maria: e Dio slesso autentico per bocca di

S. Filippo Benizt, bambino sol di cinque mesi,

quell'appellazione. Da Camarzia si trasferirono al

Monte Senario, che vcnnc loro da Maria Santissima

present lo. Incerti erano i seite compagni sc fosse

voler di Dio che accogliessero altri nel loro con-

sorzio: e nuovi prodigi vennero a torli di dub-

bio, fra' quali fu la visione apparsa ad Ardiugo

Trolti, Vescovo dt Firenze, di una Tile diramautesi

in sette propagini, ognuna delle quali divide-

vasi in tralci copiosi di frondi e di uvc. Indi

a non guari nuova visione addito loro e 1'abito

nero, e la regola da seguitare, e la palma che

otterrebbero. Tali e cosi prodigiosi furono gl
:

ini-

zii di questo santo Ordine, che ha dato alia Chie-

sa tanti uomini insigni per santita e per dottrina,

e tan to ha promosso nei popoli la pieta cristiana.

Di questi santi uomini appunto cominciano ora a

stamparsi, per edificazione dei fedeli, alcune vi-

terelle, novamente descritte, per opera dei Reli-

giosi dcllo stesso Ordine: e il primo libretto coni-

parso alia luce e queslo da noi teste annunziato.

Esso e scrilto dal Revmo. P. Mara, Generale di

tutto 1' Ordine, che ha degnamente incominciata

questa collana di Vile con un vero gioiello.

NOUET GIACOMO L' Uoino di Orazione, suoi annual! rlllri. Ritiro per otto

giorni sulla conformila alia volonla di Dio, del P. Giacomo Nouet, della

Compagnia di Gesu. Prirna versione dal francese, per M. Enrichelta Scop-

pa, baronessa di Badolato. Napoti 1865, lipogr. all'insegna del Diogene,

strada fuori porta Medina a Montesanto 27 e 28. Volume unico in 8. di

pag. 198.

E noto il bel libro del P. Nouet : Ritiro sulla

onformi la alia volonla di Dio, come una delle

opere asceliche di piu santa e pratica utilita per

le anime tribolate. La Baronessa di Badolato, che

pone la sua istruzione e il suo lavoro a servigio

della sua fede, non si e contentata di renderlo

italiano ,
ma ha votuto farlo pregiare con una

Prefazione molto sapiente, e che per essere scrit-

tura di donna ci ha falto piu che poco mara-

vigliare.

OLMI GASPARE Commedie per le giovinette, di Gaspare Olmi sac. senese.
(It

Bologna, iibreria dell' immacolata Concezione 1865. Un opusc. in 32.

pag. 176.

I titoli delle Commedie, riunlte in questo li- delle fanciulle queste commediole valgono tan-

bretto sono : La Rivendugliola; Adagio a dis- t'oro , giacche possono essere lettc e rappresen-

porre dei denari della tombola ;
La scelta

;
Una tale da esse per onesto divertimento, e siccome

pruova. Oltre a queste ci sono alcune brevi See- sono lutte al sommo morigerate, cosi giovcranno

ne edificanti con varii titoli. Per gli Educatorii ancora alia buona loro educazione.

- L' apostolato delle vergini cristiane, per Gaspare Olmi. Bologna, tipi di

S. Maria Maggiore 1865. Un opusc. in 32. di pag. 79.

Angela Merici , che flori nel secolo XV
istitui la Compagnia di S. Orsola, composta di

giovani donzelle, le quali, rimanendo nelle pro-

prie case ciascuna, si occupassero negli esercizii

della carita cristiana verso le donne povereo tri-

sciplina di semplici regole. Di questa Compagnia
favella il pio e dotto Olmi : descrivendo la vita

di S. Angela, il suo istituto ,
le regole ,

le pra-

tiche
;
e proponendo il lodevolissimo disegno di

far rivivere quesla santa Aggregazione tra le

bolate, e lascio per esse una savia e discreta di- figlie di Maria.

Manual e complete delle figlie di Maria Immacolata, per Gaspare Olmi,

sac. senese. Seconda edizione, corretta ed ampliata. Bologna 1865, Iibre-

ria de' I' Immacolata, via Larga S. Giorgio num. 777. Vn vol. in 32. di

pag. 319.
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PASINATI STANISLAO LUIGI La salute su d'una tomba. Racconto per Sla-

nislao Luigi Pasinati, prete napolitano. Bologna, libreria dell' Immaco-

lala, 777, via.larga S. Giorgio, 1863. Un opusc. in 32. di pag. 83.

Giovano piu gli esempii che i consigli: e la si gitta a divorarsela, senz' accorgersi che quella

novella lo fara arrossire e rimordersi della sun

mala condotta. Queslo e il falto di tanti buoni

raeconli, scritti da sacerdotj zelanti; questo e il

caso appunlo del libro annunziato. Esso condurra

soavemente ua giovane a detestare la propria sfre-

natezza, senza che prima se ne avvegga, tanto

gli piacera I' intreccio delle avventure di un Al-

morale posta in azione per via d' un dramma o

d' una novella fa miglior pruova che quella posla

in teorica per via di prediche e di trattati. Se voi

dite a un giovine dissipate; To': eccoti un libro

che ti converlira, perche ti mostra il raal termi-

ae a che conduce questa vita scioperata c viziosa

che meni: ei ti fa le spallucce e gilta li sul ta-

volo il tuo libro. Ma digli in vece: Eccoti una

noveiletta che ti svaghera e ti soilazzera; cd egli

beiio e di una Giulielta, tanto lo altirera quell a

grazia di raccontare che ha il ch. Pasinati.

PERRONE GIOVANNI Praelectiones theologicae, quas in Coll. Rom. S. I.

habebat Joannes Perrone e Societatelesu,in eodem coll. Theologiae pro-

fessor; editio trigesimaprima emendatissima, novissimis cl.auctoris addi-

lionibus ac notis ornata el aucta. Volumen V: de Deo Creatore. Taurini,

ex typ. Uyaeinthi Marietii 1866. Un vol. in 8.di pag. 300.

PEZZANI CESARE Maria, poema del cav. Cesare Pezzani. Volumi due in 8."

di pag. 468-422. Crema, tip. Campanini, 1864-1865.

Gli Haliani conoscono gia il valore poetico del e soprattullo in materia tanto malagevole ad

chiarissimo cavaliere Pezzani, per un altro poe- esser condotta alle esigenze della poesia epica .

ma, non ha roolti anni, da lui dato alia luce, col non s'incontri nessun appunto di critica. Ma

quale ha celebrato il Divin Redentore. 11 presen- qual e quell'opera umana che possa dirsene esen-

le, come lo dice il titolo
,

ha per soggetto la te? La MARIA del Pezzani aduna un tanto nme-
santissima Madre Maria, pur esso in ottavarima, ro di pregi, ed in tal grado, che essa puo es-

e compreso in trentasei canti. Non possiamo en- sere collocata fra ie migliori e piu felici pruove

tro i termini di un articolello bibiiograflco ac- poetiche de'tempi nostri : che e il segno piu alto

cogliere i pregi poetici d'ogni ragione che flo- a cui possa aspirare un poeta. Noi dunque rac-

riscono quesla bellissima epopea: ben pero pos- comandiamo questa novissima perla dell'italiana

siamo dire, che sia per rispetto all' invenzione,

sia a riguardo della esecuzione; e cosi per iscel-

poesia ai nostri lettori : e se ne avranno diletto

per le grazie delle muse, le quali vi sono sparse

tezza e nobilta di lingua ggio, come per grazie in si gran copia, ne proveranno un maggioro

poetiche non si dimostra punto inferiore aH'altra per 1'argomento, il quale e il piu soave di qunn-

che la precesse. II che non dice, che in un'opera ti possono esser soggetto di sacra poesia.

di cosi lungo corso, in un soggetto cosi sublime,

PICCOLE LETTURE CATTOLICHE IN BOLOGNA Opuscoletli in 64. che si pul>-

blicano al principle di ogni mese. Bologna, Direzione delle Piccole lettu-

re Cattoliche, via largo, S. Giorgio num. Ill
; tipi Mareggiani. Edizionc

in 16. di piccoli opuscoli di pagine 32 I'uno.

Pagandosi negli Slati italiani una sola lira an- stampa cattolica in Italia colla quale a quelli che

nua, si ha ogni mese un librettino di 32 pagine, abitano gli Stati italiani o"re di mandare, franchi

il quale contiene uno o piu opuscoli di argomen- di posla, venti librettini in 16 piccolo di pagine 32,

to svarialissimo ,
ma sempre acconcio all' istru- i quali conterranno non meno di quattro specie

zione religiosa e morale dei lettori, e alia con- di operette diverse, perche sieno distribute gra-

fulazione degli errori correnti. Di questi libretti tuilamente tra il popolo, ai cui bisogni morali c

ne abbiam lelti parecchi, e abbiamo dovuto sem- religiosi riescono atlissimi. II prezzo di associazio-

pre compiacerci della scelta fatta dalla Direzione. ne per un anno e di sole Jire 10: per un seme-

Oltre questo servigio ,
che e veramente gran- stre di lire 5, 50: per un trimeslre di lire 6. Co-

de, quella Direzione ne rende un altro assai pLu sicche gli associati ad anno vengano a pagare ci;i-

importante. Essa sul principiare del 1866 ha co- scuno di questi libretti solo 4 centesimi.

niinciata una Associazione per la diffusione delta

PINDEMONTE IPPOL1TO Odiss.ea di Omero. Poema epico, tradotto dal ca-

valiere Ippolito Pindemonte, e ridotto ad uso della costumata giovenlii.
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J/onsa 1866, tipogr. delC Isliluto dd Paolini di L Annoni e C. S. Agata,
num. 480. Vol. 2 in 32. di pag. 263, 239.

PRANZINI GIOVAN BATTISTA Quadro sinoltico delle principal'! eresie antiche

e moderne, per Giovan Battista Pranz'mi. Firenze. tip. cattolica, diretta

da G. Papini, via romana, n. 90, 1866. Un opusc. in 8. di pag. 61.

E questo uno di quegli opuscoli ,
i quali co- error! modern! cogli anti> hi, e far vedere, che la

me siamo lieti di anuunziare, cosi desideriamo nostra Chiesa gli ha ribattuti per 1'addielro nella

ncllo stesso tempo che siano letli e riletti dai stessa guisa che li ribatte al presenle. Cio appun-

nostri Italiani. II quadro sinoltico delle principa- to dimostra e fa toccar con mano il ch. Giovanni

li eresie antiche e moderne e descritto colla Battista Pranzini. Laonde noi gli diamo lode per

intenzione di munire presso noi il tesoro della avere con sanissimi concetti e con istile facilissi-

vera religione e della cattolica fede. A raggiuii- mo eseguito quel confronto, ed ottenulo il santo

gcre questo inlendimento ognun rede quanto scopo. E poiche riputiamo, che il suo lavoro pud

eontribuisca il dimoslrare, che la dottrina della arrecare anche ulilita agli uomini poco islruili,

nostra Chiesa siasi conservata sempre la mede- Torremmo che in una seconda edizione ai molti

5ima, e che pero sia stata trasmessa senza alcu- tralti de' Padri e di altri Autori, che sono slati

na variazione dagli Apostoli insino a noi. Ora molto opporlunamente inseriti nel tcsto, si ag-

una delle maniere di dimostrare questa medesi- giungesse la traduzione in nostra lingua,

mezza della fede caltolica, si e il confrontare gli

PROVITERA GIUSEPPE Ullimi uffizii, resi alia memoria del canonico Gaetano

SaDseveriuo
,
socio compilatore della Biblioteca cattolica. Napoli 1866,

pei tipi di Vincenzo Manfredi. (Jn opusc. in 8. di pag. XVI, 38.

Nella Raccolta Religiosa, La Scienza e la Fede, tonio d' Amelio, e T eloquente ed affettuoso elo-

(vol. LX, fog. 339-360) venne stampata la re- gio funebre, che in quella occasione recito il ch.

lazione dei fun rali, celebratisi in Napoli per ren- teologo D. Giuseppe Provilera. Questo elogio e

dere gli ultimi onori al ch. can. Sanseverino , quella relazione trovansi ora riunite in un opu-

splendore di quel clero, scritta dal rev. sig. An- scolo a parte.

RAYNERI-DESTEFANIS ANGELA Letture famigliari, opera corretta ed accre-

sciuta dali'autrice Angela Rayueri-Destefauis da Torino. Seconda edizio-

ne. Torino, tip. dell'Oratorio di S. Francesco di Sales 1866. Un volume

in 8. dipng. 206. Si vendein Torino al prezzo di lira 1.

La sig. Angela Rayneri-Destefanis ha una gra- sono diretti a coltivar nelle fanciulle la virtu e

zia specialissima di raccontar novelle e fatterelli. la pieta, sicche non solo essi sono innocenti, ma

Ti sembra piu di vedere che di leggere: e lungi sono allresi utilissimi. E un libra attissimo per

dallo stancarti essa I' allelta sempre con quelle lettura alle giovinelte, le quali vi si sollazzeranno

sue vispe maniere d' introdursi e di continuarsi molto e ne avranno savii ammaestramenti.

in ogni nuovo fatto. Tutii pero i suoi racconti

RENZONI GIUSEPPE MARIA La giornaliera prece nel mese di Maggio, sacro

a Maria, del sacerdole Giuseppe Maria Renzoni. Senza data. Un opusc.

in 1 6. di pag. 16.

RICHAUDEAU P. F. L' OEuvre du Denier de saint Pierre, par Mr. 1'Abbe

P. F. Richaudeau, chanoine honoraire, ancien professeur de theologie,

aumoner des Ursulines de Bois. Troisieme edition. Blots, chez V Au-

teur, 1866. Un opnsc. in 32. di pag. 60. Get ecrit se vend au profit

du denier de saint Pierre.

ROTA P1ETRO - Maria Desolata, azione drammatica, scritta da Monsignor Pie-

tro Rota, Vescovo di Guastalla, a pio trattenimento delle persone reli-

giose, e dedicata alle monache di S. Chiara di Montefalco. Milano 1866,

presso Serafino Maiocchi editore libraio, via del Bocchetto, num. 3. Un

opusc. in 32. di pag. 32.
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ROTA PIETRO Pietro per la grazia di Dio e della Santa Sede aposlolica Vc-

scovo di Guastalla, agli amati stioi diocesani. Reggio (Emilia}, tip. Vin-

cenzi, 29 Marzo 1866. Un fasc. in 8. di pay. 1.

ROYER GAETANO Elogio di Gaetano Sanseverino, canonico della Metropo-
litana di Napoli, scritto nell'Aprile del 1866, da Gaetano Royer, sacerdo-

te napolitano. Napoli 1866, co' tipi di Vincenzo Manfredi, strada san Ni-

candro num. i. Un opusc. in 8. di pay. 23.

SAINT-M4R1E 1 DueOrfanelli, ossia Maria per Madre, racconto della signo-
ra Saint-Marie, versione del sac. P. Bazzetti. Bologna 1865, libreria del-

I'lmmacolala, via Larga S. Giorgio n. 111. Un vol. in 32. di pag. 163.

Quanta tenerezza di affelti, quanta dolce com- china la morte. La sola Provvidenza divina li

miscrazionc non desla questo Racconto! L'odio salva dalle mani dello sccllcrato, che ne e pu-
nato tra due fratelli per le commozioni politiche nilo con tenibile morte. Questo in breve e il

della Francia, rende infelice una famiglia, ed quadro, che svolgesi nel rapido e commovente

orfani due fanciulli, contra i quali la barbara Racconto della Saint-Marie,

ferocia dello zio, aulore di tante sciagure, mac-

SGHMID L'Agnello, ossia la vVrtii premiata, racconto dell'abate Schmid.

tradotto dal francese daH'avv. I. Mezzanotte di Perugia per istruzionc

della sua figlia Anna. L'Angelo salvatore, racconto. Bologna, li-

breria dell' Immacolata, 777, via larga S. Giorgio, 1865. Un vol. in 32.

di pag. 132.

Ai giovanetii, avidi di leggere romanzi, pos- conti graziosi e innocenti del celebre can. Sclimiil.

cono darsi, non solo senza oflesa del loro coslu- In questo librettino vc ne sono due : 1' Agnello ,

me, ma ez andio con probabile vantaggio i rac- e YAngela Salvatore.

SCOTTON ANDREA Parole lette neU'Oratorlo dell' I. R. Ginnaslo Superiore
di Vicenza, dall'abb. Andrea Section, professore di Religione, il giorno 20

Aprile 1866, trigesimo dalla morte del giovane sludente Pietro Forte.

Vicenza, lipografta vescovile di G. Staider 1866. Un opuscolo in 8. di

pag. 20.

SEGNERI PAOLO 11 devoto di Maria Vergine, istruito nei molivi e nei rae/-

zi che lo conducono a ben servirla, operetta del P. Paolo Segneri della

Compagnia di Gesu. Bologna 1865, libreria dell'Immacolata, via Larga
S. Giorgio. Un vol. in 32. di pag. 180.

SERVANZ1-COLLIO SEVERING Don Giovanni Colombino Fatteschi, abale dei

Monaci Cisterciensi ed i suoi lavori letterarii. Alcuni cenni scritti dal

commendatore Severino conte Servaiizi-CoUio
,
cavalier di Malta. Mace-

rata, lipoyrafia di Alessandro Mancini 18K6. Un opusc. in 8. di pag. 27.

II Fatteschi, abbate dei Monaci Cisterciensi, Ducalo di Spoleto: opera di grandi cure e di

visse nel secolo scorso ed ebbe fama di dolto e minuta diligenza. Di lui scrive il ch. Servanzi -

pio religioso. II lavoro che piu gli merilo lode Collio, riunendo insieme quante memorie ha po-
furono Le Memorie Istorico-Diplomatiche dei tuto trovare, intorno a questo chiaro religioso.

Duchi, e la topografia dei tempi di mezzo del

SEVER1NI NATALE 11 mese di Maggio, Sermoni sopra la dignita altissima

di Maria Vergine, detti in Roma uella Chiesa di santa Maria della Pace da

Natale Severini, dottore in sacra teologia ecc. ecc. Torino 1866, Pietro

di G. Murietti, tipografo pontificio. Un vol. in 16. di pag. XII, 272.

la divina Maternita di Maria Vergine e pro- sti trenluno sermone, elegantemente scritti, e pro-

posta alia contcmplazionc dei suoi deroti in qne- fondamenle pensati dal loro chiarissimo autore.
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SPERONI LUIGI Orazioni panegiriche e morali del sacerdote Luigi Speroni,

professore del seminario arcivescovile di Milano. Parte prima dedicata

nel 1847 aH'Illmo e Rmo Monsignore Bartolomeo Carlo de' Romllli, Arci-

vesco di Milano. Parte seconda dedicata nel 1866 all' Illmo e Rifio Mon-

signor Vescovo Carlo Caccia Dotn'mioni, vicario capltolare. Milano, tip<>~

. grafia e libreria arcivescovile, ditto, Boniardi-Poyliani di Ermen. Besoz-

zi 1847 e 1866. Due vul. in 8. di pag. Y, 180,
- A/7, 263.

11 sacerdote Luigi Speroni fu uomo di mollc per dare occasione, com' ei dice, ai lettori di coii-

letfere, di molt a dotlrina e di niolta eloiiuenza: cepire qualche pio pensiero e qualchesantoaffetto.

ma cio che vale ancor piu, di grande zclo per la Noi aggiungiamo che le oraz oni dello Speroni

salute (Idle anime, e di grande virtu. Ei trapasso sono aliresi buon modello di sacra eloquenza, non

nel 1853, ed allora delle (ante sue orazioni pa- di quella pomposa c risonantc ,
ma della viva,

negiriche e morali non eran pubblicate che po- della schietta eloquenza del cuore, che invita al

che, raccolte nel primo volume, qui sopra da noi bene senza prosunzione di applausi o dl ammira

annuaziato. Alcune altre se ne pubblicano ora ia zioai.

un sccondo volume. Egli le stampo quelle prime

TACCONE-GALLUCCI NICOLA Ricordi storici dell'antica Mileto,per Nicola

Taccone-Gallucci. Bologna 1866, tipogr. Mareggiani all'insegna di Danlc,

via Alalcontenti num. 1797. Un opusc. in 8. dipag. 20.

Mileto, cilia antichissima ed illuslre quanl'al- naccia di distruggere quella sede, il ch. e nobile

tra mai della Mngaa Grecia, ebbe fino dai lempi signer Taccone-Gallucci in brevi ma suslanziosi

apostohci abbracciala la feJe cristiana e divenne cenni ricorda le mernorie gloriose di quella cilia,

sede episcopate nel decimo primo secolo, quando perche anche da questo luto , tutto speciale c

Ti fu per opera di Ruggiero Gran Conte (raslata direm cosi locale
,

si vegga 1'ingiustizia di una

da Vibona e Tauriana. Ora che il progello mi- legge, la quale puo dirsi 1'unione di lulte quantc

nisleriale per la soppressione delle corporazioni le piu dure e le piu irragionevoli iugiustizic.

religiose e di altri corpi morali ecclesiastici mi-

TOMMASO (S.) D'AQUINO Sancti Tbomae Aquinatis, Doctoris angelici, Ordi-

nis Praedicatorum, opera omnia, ad fidem optimarum editioDum accurate

recoguita. Tomus Decimus Nonus. In Aristolelis Stagiritae nonnullos li-

Iros Cumm entaria. Tomus secundus. Partnae ex lipoyrapheo Petri Fiac-

cadori 1866. Fasc. I al V del detio Tomo II in 4. pag. 344.

YALLAURI TOMMASO Thomae Vallaurii inscriptiones. Accedunt epistolae
duae de re epigraphica, et Osvaldi Berr'.nii appendix de stilo iuscriptio-

num, ex operibus Stephani Ant. Morcelli deprompta; edilio tertia pluri-

m's addilamentis locupletata. Augustae Taurinorum, ex officina Ascetern

Salesiani 1865. Un vol. in 8. di pag. XXI, 430.

11 Vullauri deve noverarsi Ira i piu zelanti ri- dimostrano che la spinta data a tale studio da*

stcratori delle leiterc latino in Italia: giacche Morcelli e dal Boucheron non c stala senza elicit"

cli che insegrucoi precetli, indefessamente porti in Italia, la quale ha ora quasi in ogni sua re-

dalla caltedra . moslra con gli egregi esempii , gione un sommo epigfaflsU latino, che tulti, con

conlinuamente proposti nella statnpa. Ecco la alia lesta il Vallauri
, sostengono la dignita di

raccolta delle sue bellissime iscrizioni laline , queste pubbliche memoric.

ampie , armoniose , eleganti , appropriate. Essc

VALLE ENRICO Tito Manlio. Una famiglia di Martiri. La Generosita dellu

fede nelfeta puerile. Drammi del P. Eurico Valle d. C. d. G. Bologna 1864,

libreria deir Immacolataf via Larga S. Giorgio mini. 777. Un opusc. in

32.' di pay. 68.

VELLANI GIUSEPPE Collezione di lelture amene ed oneste. Serie terza.

pubblicazione periodica modenese. Commedie per Giovinette, del
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sacerdote D. Giuseppe Vellani. Volume II. Modena, tipoyr. dell'immac.

Concezione, 1865. Un vol. in 16. di pay. 239.

Tentare di scrivere commedie in cinque atti, il dialogo non e sempre STelto, frizzante, naturale

con sole donne per attrici, eliminandone ogni pas- come nei comici si desidera, e pero sciolto abba-

sione di amore, e cosa piu che non si credo ar- stanza e grazioso; e vi sono scene bellissime. Gli

lua, e il riuscirvi solo mediocremente e lode non affetti messi in gioco sono la pieta filiale, I'amor

piccola. II ch. sig. Vellani pero ha quulche cosa materno, la carita verso il prossimo. Nella prima

piu, sopra la mediocrita ordinaria di simili ten- commedia: La Madre Baona il vizio flagellato e la

tativi. Le due commedie che leggonsi in queslo smania d' arricchire con qualunque mezzo, anche

volume destano, per I'intreccio loro, vivo interesse
1

per furlo. Nella seconda: La Borsa Perduta fla-

i caratteri vi sono bene scolpiti, posti in bel con- gella I'ambizione e 1'orgoglio.

trasto, e sostenuti con naturalezza e costanza. Se

VESPIGNANI ALFONSO-MARIA L'esemplarismo divino, saggio teoretico-sco-

lastico del sacerdote Alfonso Maria Vespignani, lettore di filosofia nel

seniinario d'Imola. Imola, tip. d' Ignazio Galeati e fiylio, 1860. Un

vol. in 8. di pag. 101.

II concetto di questo opuscolo si puo ridurre doltrina di S. Tommaso, spiega debitamente tutto

a questo: 1' esemplarismo divino, inteso non se- I'ordine ideale e reale. II libro e lodevole in tutte

condo gli ontologi, ma sibbene secondo la verace le sue parti.

VIVARELLI LUCA Al chiarissimo letterato Filippo Mordani il dottor Luca

Vivarelli. Bologna, tipografia Mareggiani 1866. Un opuscolo in 16. di

pag. 8.

E quesla una nuova e graziosa satira del ch. frizzanti, che fan risaltare la vacua gonflezza dl

Vivarelli, che con tal frusta flagella i vizii del- certe idee e di certi costumi, pei quali tanto or-

I'eta nostra. Essa e plena di motti argutamente goglio si mena dal progresso moderno.

VOCE (LA) CATTOLICA Giornale religioso, politico, letterario. Si pubblica

il Martedi, Giovedi e Sabato non festivi. Trento, tipogrofia di Giovanni

Seiner 1866. L'assnciazione si prende all'Amminisirazione della Voce Cat-

tolica in Trento, contrada S. Marco num. 85, ed alia libreria Bernard!; e

pagasi per un trimeslre in Trento franchi 1.50; nella Monarchia austriaca

fr. 2
;
nell'estero fr. 6.

L'Epigrafe che porta in testa questo giornale , mo , che anche col& viene con ami insidiose

Vbi Petrus ibi Ecclesia ; Unus spiritus, una fides combattulo da empii scrittori. Possa essa farsi

indica qua! sia il campo in cui esso combatte. ascoltare piu largamente ancora che gib, non e,

La Voce Cattolica di Trento e in effetto una affinche preservi il suo paese dalla contagione

coraggiosa e valente difenditrice del cattolicis- delle ree dottrine.

WISEMANN La perla nascosta, di S. E. il Cardinale Wisemann, Arcivesco-

vo di Westminster. Torino 1866, tipogr. dell'Oratorio di S. Francesco dl

Sales. Un vol. in 32. di pag. 126.

MMBONI CAMfLLO Isabella del Todeschini. Racconto storico per D. Ca-

millo Zamboni parroco bolognese. Bologna, libr. dell' Immacolata, 1865.

Envoi, in 32. di pag. 203.

Storia vera quanto ai principal! avvenimenti, si contrastano in Italia, e le medesime ruine che

storia verosimile quanto alle altre circostanze che ora non solo la minacciano, ma la desolano. NOD

a quelli si riferiscono, ci porge a leggere in que- dunque un quadro di cose morte, ma uno specchio

?to suo bel Racconto il ch. parroco Zamboni. Ri- di cosevive e presenti ci pone innanzi allosguar-

ferendovi un caso tra mille di quella lunga lotta do; e il lettore italiano ne trarri vantaggio certo

che desolo 1' Italia tra i GuelQ e i Ghibetlini, ci oltre al diletto di una amenissima lettura.

fa Tedere in iscena le medesime passioni che ora
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ZAMBONI CAMILLO La Madonna di S. Luca sul monte della Guardia presso

Bologna, raccoulo storico, risguardante specialmente H 1866, per D. Ca-

millo Zamboni, parroco bolognese. Bologna 1866, presso Alessandro Ma-

reggiani edit, via Malcontenli num. f797. Un opusc. in 16. di pag. 31.

ZINELLI FEDERICO MARIA Lettera pastorale dell' Illmo e Rifio Monsignore
Federico Maria Nob. Zinelli, Vescovo di Treviso, direlta al suo clero cd

al suo popolo, avvicinandosi la Quaresima dell' anno 1866. Treviso, dalla

tipografia vescovile di G. Longo 1866. Un opusc. in 8. di pag. 30.

Epistola pastoralis, qua Fridericus Maria Nob. Zinelli, Episcopus Tarvisi-

nus, apostolicas Litteras a SS. Domino Nostro Pio PP. IX, sibi novissime

datas, clero suo universe, ineunte anno 1866, perlegendas exhibet. Tar-

visit, typis Andreolae-Medesin 1866. Un opusc. in 8. dipag. XLH.

lino dei piu zelanti Pastori detle Chiese d' I- Padre Pio IX
,

nella pastoral sua sollecitudine ,

talia, che pure ne hanno lanti zelantissimi, si 6 non sostencrc con quella parola, che e sprone c

fuor di dubbio il Vescovo di Treviso, Monsignor premio ad un tempo, uno zelo cosi santo, e quincli

Federico M.a Zinelli. Gia prima di essere assunto gl'indirizzo le Leltere apostoliche, le quali per

a questa nobilo sede, egli colla voce nella pre- consolazione della sua diocesi comunica a lutto

dicazione e colla penna nella stampa combatte il clero con quesla Pastorale il commosso Paslore.

sempre virilmente per la difesa della fede catto- Ma mentre egli cosi ncl cuor suo si conforlava ,

lica e della Santa Sede di Roma, e ne fu ripa- e cosi animava i suoi fedeli, gli sopraggiugneva

gato secondo il merito, vale a dire colle bene- nuovo pegno di approvazione da Sua Santita .

dizioni sincere di tutti i buoni e colla persecu- venendo quindi a pochi di nominate Prelato do-

zione dei tristi. Eluvato poscia a piu sublime mestico di S. S. Noi ne abbiamo indicibilmentc

grado, egli dalla nuova dignita prese nuovo co- goduto, e prendiamo occasione da questo annunzio

raggio, facendo piu alto tonare la sua voce au- per testimoniar pubblicamenle la nostra gioia di

torevole, ed esponendo per la salvezza del suo veder cosi onorato da Sua Santita un Personaggio,

gregge it suo petto pastorale. Non poteva il Santo tanto benemerito della Chiesa e della Italia.
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CONTEMPORANEA

RomaVtt Maggio 1866.

I.

COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICII 1. Coneistoro secreto per la Canonizzazione del B. Giosafat

Kuncewicz e del B. Pietro de Arbues 2. Visile del S. Padre agli scavi

del Palatino e d'Ostia 3. Conflilto di truppe pontlficie coi briganti.

1. La Sanfita di nostro Signore Papa Pio IX ha tenuto, come legge-

si nel Giornale di Roma delli 14 Maggio, Concistoro secreto nel palaz-

zo apostolico Yaticano; e nell'allocuzione, con cui lo ha aperto, ha nia-

nifestato il desiderio di ascrivere nel catalogo dei Santi il Beato Giosafat

Kuncewicz, Arcivescovo di Polock, di rito ruteno, in Lituania, mona-

oo dell'Ordine di S. Basilio; ed il Beato Pietro de Arbues, detto ii Mae-

stro di Epila, canonico regolare della chiesa metropolitana di Saragozza,

e primo inquisitore del regno di Aragona ;
uccisi ambedue in odio alia

iede di Gesu Cristo.

Espresso cotal desiderio, Sua Santita ha voluto che dall' Eitio e RtTio

signor Cardinale Patrizi, Yescovo di Porto e Santa Rufina, come Pre-

fetto della S. Congregazione dei Riti, si facesse uua breve relazione

delle cause di quei Beali, affinche gli Eiiii e Riiii signori Cardinal! in affa-

re cosi rilevante potessero, con piena cognizione, dare il loro sentimento.

Pertanto 1'Efuo Cardinale Prefetto dei sacri Riti ha cominciato col

fare la relazione della causa del Beato Giosafat
, esponendo con lucida

brevita il martirio di lui, avvenuto il 12 Novembre 1623; il motivo dal

quale yenne prodotto ,
che fu 1'odio contro la vera fede ed il primato di

san Pietro, da cui erano animati i suoi uccisori scismatici, che lo zelo

apostolico di quel Pastore cercava ricondurre all'unita della Chiesa cat-
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lolica
;
e da ultimo i miracoli operati da Dio ad intercessione del mede-

simo Beato. Dopo di che ha conchiuso col riepilogo di tutti gli atti se-

guiti nella compilazione della causa.

Terminatasi la relazione
,
Sua Beatitudine ha dimandato agli Emi e

Rmi signori Cardinali,se sia loro mente che si proccda al rito solenne

della canonizzazione del Beato Giosafat Kuncewicz
;
ed uno dopo 1' altro

gli Emi porporati hanno risposto tutti affermativaraente, con la parola
Placet.

II soprannominato Euio Prefetto dei sacri Riti ha fatto quindi la re-

lazione cleH'altra causa, riguardarite il Beato Pietro de Arhues, dichiaran-

do il genere ed il motivo della morte, procuratagli dagli ebrei in odio

della fede di Gesu Cristo, nel di 15 Settembre 1485, mentre stava in

adorazione dell'augustissimo Sacramento uella chiesa in cui era canoni-

co
; poi, riferendo intorno ai miracoli coi quali Iddio fece insigne la san-

tita di questo suo servo, e conchiudendo coll'esporre lo stato degli atti

della sua beatificazione e canonizzazione. Ed avendo Sua Santita fatta la

medesima interrogazione ,
come dopo la prima relazione

,
ne ha riporta-

ta la stessa unanime risposta.

Allora il Santo Padre ha manifestata la sua pontificia volonta di pro-
cedere agli atti della solenne canonizzazione del Beato Giosafat Kun-
cewicz e del Beato Pietro de Arbues, prima della quale, in giorni da

destinarsi, fara intimare gli altri Concistori,per sentire esplicitamente il

yoto,non solo degli Emi e Rmi signori Cardinali, maanche deiYescovi,
che saranno a tal fine convocati

,
accio possa egli con maturita di consi-

glio procedere ad un atto, tanto solenne e rilevante per la Chiesa cattolica.

2. II Santo Padre, nelle ore pomeridiane del Lunedi 6 di Maggio ,

recavasi al Palatino, dice il Giornale di Roma del 17
, per osservare le

recenti scoperte fatte in quelle parti dell'antico palazzo de' Cesari
, che

per sua munificenza si vengono dissotterrando e disgombrando dagli in-

terramenti
,
sotto la direzione del Ministero del Commercio e dei Lavori

pubblici. Entrata nella chiesa di S. Bonaventura, si fermo in essa ad

orare, dopo essere stata ricevuta al suo ingresso dalla religiosa famiglia

dei riformati Francescani, che abitano quel ritiro.

Lasciato' il sacro luogo ,
Sua Saniita, corteggiata da S. E. il signer

barone commendatore Costantini Baldini
,

ministro del commercio e

lavori pubblici con gli ufficiali del suo Ministero, da S. E. il sig. mar-

chese Cavalletti, senatore di Roma
,
e da altri personaggi , passo ad os-

servare le predette grandiose ruine rese al pubblico.; e le altre parti di

esso palazzo, che con generoso pensiero intende rivendicare dalla privata

proprieta ,
ridonandole al decoro di Roma e alle cure del Ministero d'an-

tichita e belle arti
;
ch' e dire all' universale vanlaggio degli studii e delle

dotte investigazioni. Entrata dunque per quella parte che appartiene al

Collegio inglese ,
vide quivi quanto si era recentemente liberato dalle

Serie VI, vol. Y7, fasc. 389. 39 25 Maggio 1866.
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terre che 1'occultavano ancora da tanti secoli
,
lodando la solerte opera,

intrapresa a cura del sig. Ministro de' lavori pubblici; e ascoitando con

somma benignita le spiegazioni che venivano svolgendo insieme al mc-

desiiuo il sig. commendatore Grifi, segretario generale del Ministero,

e il sig. commendatore Yisconti , commissario delle antichita, le quali

ridestano le anticbe raemorie della famosa sede dell' impero, che deriva-

no spontanee dalla osservazione di cosi memorandi luoghi. Yerso la cui

conservazione il Santo Padre paleso idee sempre piu propizie all'accrc-

scimento delle scoperte si bene incominciate
;
conferraando al suo Mini-

stro il generoso divisamento, di riunire in un solo e splendido insieme

quanto avanzo ancora di quella principalissinia sede della romana mae-

sta. Le quali parole nella loro effettuazione aggiungeranno un' altra aSlc

tante opere di alto concetto, onde il nome di Pio IX e gia si yenerato c

si grande per i cultori della scienza archeologica.

Da quelle aule
,
in parte decorate ancora di pitture e di stucchi, pas-

so il Santo Padre agli orti Roncioni, discendendoper una via fatta per la

fausta occasione di questa sua visita. Osservo 1'opportunita del miovo

acquisto, e quanto sorge ancora in quel luogo di cospicui avanzi, piu che

altrove illesi dai danni del tempo e degli uomini. Quivi in amplissima

sala, che ha tutta Fantica sua yolta messa a cassettoni di stucchi
, vide

colonne di giallo antico, di bigio, di cipollino; fregi di squisito intaglio ;

raarmi di bellezza
, quale si conveniva ai dominated del mondo. E os-

servo una bella statua acefala, non unica scultura in quel luogo rinvenu-

ta, essendoche una testa di Britannico, ad esso appartenente, sia gia po-

sta al Museo laterano. Appressatasi la Santita Sua, dove si eseguivano i

lavori
,

s' interesso di vedere come prima giacessero i capitelli corinlii
,

i framrnenti in marmo, gli ornati e i tronchi di colonne, che rimettevan-

si in luce.

Yolendo poscia compire il giro delle piu rilevanli parti del palazzo

Cesareo
,

si piacque la Santita Sua di passare ad osservare quanto e pa-

lese ancora di esso ne' contigui orti Farnesi, ai quali Sua Maesta 1'im-

peratore Napoleone III ha volto le generose sue cure. Grandi sono stati

i lavori di ristauro , e le scoperte ,
che ban fatto rifiorire la fama dell'an-

tico possesso Farnesiano, dopo che la M. S. ne fece 1'acquisto. II signer

cav. Pietro Rosa, che n'e il conservatore, ha quivi eseguito, con regola-

re e bene ideato piano, lavori utili alia scienza. Levate via le terre, si

sono riveduti gli avanzi dei punti memorabili della diniora imperiale, e

discoperti i punti slorici piu rilevanti che si legavano ad essi. Aveudo

avuto il sig. Rosa 1'onore di esporli a Sua Santita, che osservo le sco-

perte eseguite con ogni attenzione
,
ebbe pur quello di sentirne coimnen-

dare 1' intento
,
che tulto cede a luce e vantaggio di Roma.

La folia ansiosa di vedere il Santo Padre, ne imploro con viva ac-

clamazione e con religioso affetto la benedizione quando, inclinato gia il

giorno al suo fine, lasciava il Palatino per restituirsi al Yaticano.
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Nella mattina poi del di 15 Sua Santita si reco ad Ostia per osservarvi

il progresso delle escavazioni, che da piu anai la munificenza sua fa ese-

guirvi, per giovare agli studiosi ed amatori dell'Archeologia col dissep-

pellimento di quella celebre antica citta, e per vedere la esecuzione del

provvedimenti , che sono stali finora messi in opera ,
onde assicurare e

rendere maggiormente proficue le fatte scoperte.

Sua Santita , dopo aver celebrata la messa nella privata cappella, la-

scio il palazzo apostolico Vaticano alle ore sei e mezzo, con treno di cam-

pagna ;
ed alle ore otto e tre quarti arrive ad Ostia nuova, e discese alia

chiesa cattedrale, dedicata a sant' Aurea
;
dove ascolto la messa

,
che fu

celebrata dal parroco del luogo. Seguita quindi dai personaggi suoi fa-

migliari ,
avviossi a quella parte dell' antica citta, che e stata dagl' inter-

ramenti disseppellita.

II sig. commendatore, Pietro Ercole Yisconti ,
commissario delle anti-

chita, con la cui solerte e dotta direzione si eseguiscono le escavazioni ,

ebbe 1'onore di condurre iPSanto Padre nei luoghi che presentano mag-

giore rilevanza per la storia e per 1' arte
,
ed al nuovo edificio costruito

per custodirvi gli oggetti piu preziosi che sonosi ritrovati, o verranno

in seguito discoprendosi ,
e che costituira il Museo ostiense. Sua San-

tita, contenta di quanto ebbe veduto, degnossi mostrarne la sua sovrana

soddisfazione. Ritornato poi il Santo Padre ad Ostia miova, sulle^ore
ua-

dici e mezzo risali nel suo treno tra gli applausi dei circostanti, e ripren-

dendo la via di Roma, all'una e tre quarti pomeridiane giunse felicemente

alia pontificia residenza del Yaticano.

3. Un nuovo e sanguinoso conflitto accadeva, il 12 di Maggio, tra Col-

lepece e Montenero, fra un piccolo drappello di truppe pontificie ed i bri-

ganti che infestano le province di Marittima e Campagna. In quel malti-

no un drappello misto di gendarmi e di soldati di linea, comandati dal

capitano Sgambella, assalirono i resti delle bande capitanate gia dall'An-

dreozzi e dal Doria. Al primo scontro, caddero morti due soldati
,
e poco

appresso furono gravemente feriti il capitano Sgambella ed un sergente;

di che il capitano mori due giorni appresso a Frosinone. I briganti si get-

tarono a precipitosa fuga; ma il cadavere d'uno di essi fu trovato sulla

riva del Sacco, a passo Sagratino.

II sinistro successo, dice il Giornale di Roma del 14 Maggio, e la

facilita con che i briganti fu ggirono alia insecuzione della forza, si deb-

bono ad alcuni manutengoli, che avvertirono i malviventi al giungere

della truppa, ed agevolarono la fuga ad essi che, favoriti dalle difficolta

dei luoghi, riuscirono ad internarsi nel vicino regno. Uno di quei manu-

tengoli fu arrestato
;
I'Autorita militare pontificia si affretto di spedire

nuovi rinforzi in quelle localita.
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TOSCANA E STATI ANNESSI 1. Organizzazione di dieci reggimenti di Garibal-

dini ; lettera del loro condottlere 2. Decreto e spese per la Guardia
nazionale mobilizzata 3. Conseguenze del corso obbligatorio del bi-

glietti della Banco, nazionale 4. Provvedimenti straordiuarii di sicu-

rezza pubblica ; facolta chiesta dal Ministero ; giunte falle dal Crispi ;

legge approvata dalle Camere 5. Carcerazioni e dcportazioni di Vesco-
vi o persone sospette del Regno di Napoli 6. Deportazione del Vesco-
vo di Guastalla 7. Rigori contro i diarii cattolici

; risoluzione presa
dall' Associazione cattolica dl Bologna 8. Dibatlimenti nella Camera e

voto sopra i provvedimenti fmanziarii 9. Dichiarazioni ufficiose sopra
1' alleanza con la Prussia, e pretensioni dell' Italia in un Congresso.

1. II connubio fra la deraocrazia railitante ed il Ministero moderate,

suggellato gia in buona forma col Decreto reale del 6 Maggio, pubblica-
to nella Gazzetta ufficiale del di 8, per la formazione di 20 battaglioni di

yolontarii, sotto il coraando del Garibaldi, yenne poi effeltuato e condot-

to a perfezione; in prima con la missione d' un aiutante di campo del Re,

che, in nome di Yittorio Emmanuele, ando a coraplimentare il solitario

della Caprera, a signiticargli ufficialmente i disegni stabiliti, ed a richie-

derlo del suo beneplacito ; poi con una lettera ufficiale del Ministro della

Guerra, che partecipava al Garibaldi la sua nomina a comandante supre-
mo dell'esercito democratico alleato col monarchico; e da ultimo con una

risposta del Garibaldi al Ministro della Guerra, in questi termini : Ca-

prera 11 Maggio 1866. Signor Ministro. Accetto con vera gratitudine le

disposizioni emanate da codesto Ministero, ed approvate da S. M., in ri-

guardo ai corpi yolontarii, riconoscente alia fiducia in me riposta con lo

aflidarmene il comando. Voglia essere interprete presso S. M. di questi

miei sentimenti, nella speranza di poter subito concorrere col glorioso no-

stro esercito al compimento dei destini nazionali. Ringrazio la S. Sua

della cortesia ,
colla quale si e degnata farmene partecipazione. Yoglia

credermi della S. Sua, Devmo G. GARIBALDI .

Abbiamo recato questo documento, perche abbiamo Teduto che il Mi-

nistero dee averne fatto un gran caso, e se ne rallegro come d'un fau-

stissimo avvenimento, avendolo fatto celebrare a suono di trombe dal-

1' Opinione del 16 Maggio, ed accorapagnare da un panegirico sfoggiato

dell'eroe di Aspromonte, esaltalo a cielo come il modello su cui devono

foggiarsi i fiyli d' Italia. Segno manifesto che i moderati temeano di non

trovar cosi arrendevole alia conciliazione la setta mazziniana, e che nel-

1'aiuto di lei principalmente ripongono le loro speranze pel bramato

trionfo.

Con una circolare del 16 Maggio, pubblica ta nella Gazzetta ufficiale

del 17, venne ordinatoche i 20 battaglioni garibaldeschi debbano for-

mare 10 Reggimenti, che si raduneranno, i primi 3 a Como, altri 2 a

Varese
,

i 3 seguenti a Bari
,
ed i 2 uJtimi a Barletta. I Tolontarii delle

antiche proyince sarde
,
della Lombardia e delle proyince napolitane po-
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ste sul mediterraneo
,

si aduneranno a Como ed a Yarese; quelli delle

Romagne, della Toscana, delle Marche e deH'Umbria e delle province

napoletane verso 1'Adriatico, si raccoglieranno a Bari ed a Barletta. GH
uffiziali superiori sono di nomina regia, gli altri sono scelti da una com-

missione, ma accettati come regli dal Ministero, che cosi assume la

direzione e la malleveria delle imprese di codesti Garibaldini, per sot-

trarli ad ogni pericolo d' essere, in caso di rovescio, traltati come pirali

o briganti.

2. Adoperando cosi tutte le forze vive della rivoluzione, il Governo si

ripromette di ottenere sicuro trionfo contro i men numerosi, ma piu saldi,

battaglioni deU'Austria nel Veneto. Tuttavia era da temere che, se le co-

se non procedessero cosi speditamente o cosi prosperamente, come si

spera dagli architetti dell' impresa, e massime nel caso di qualche grave

disastro, le province meridional!, sguernile quasi di truppe, dovessero

andarne sossopra, o per rivollure repubblicane, o per una reazione in fa-

vore del legittimo sovrano. Percio fu mantenuto un corpo d'esercito nel

Napoletano, di cui fu dato il comando al generate Durando
;
ed inoltre

con decreto reale del 3 Maggio, pubblicato alii 6, fu ordinato che si deb-

bano mobilizzare, in servizio di guerra, per la durata di tre mesi, comin-

ciando dal 20 Maggio ,
un cinquanta battaglioni di Guardia nazionale

,

composti ciascuno di 600 uomini, cioe in tutto 30,000 cittadini in divisa

militare; i quali dovranno essere spediti a tenere i presidii abbandonati

dalle truppe regolari, difendere 1'ordine e la quiete pubblica, e, dove oc-

corra, rassicurare le popolazioni dai briganti. Ma contro questi furono

ancora organizzati corpi speciali di volontarii, di cui sembra che i popo-
li abbiano non minor paura, che dei briganti stessi.

Codesti battaglioni di Guardia nazionale renderanno certamente, vo-

gliamo crederlo, important servigi all'ordine pubblico; ma la loro for-

mazione reca la desolazione in moltissime famiglie, ed enorme spesa al

Governo stesso. lofatti ecco la tariffa delle competenze giornaliere, che
saranno dovute ai graduati della Guardia nazione mobile, chiamata sotto

le armi : Colonello lire 20, oltre due razioni di foraggio, compresa la rap-

presentanza Maggiore lire 11,11 ed una razione di foraggio Capitano
aiutante maggiore in primo lire 7,49, compresa la rappresentanza Luo-

gotenente aiutante maggiore di battaglione lire 5,41 Sottotenente por-
tabandiera lire 4,44 Medico di reggimento allo stato maggiore di una

legione lire 7,77 Medico di baltaglione lire 5 Capitano lire 6,94

Luogotenente lire 5 Sottotenente lire 4,44.

Quanto ai semplici militi, se non erriamo, si da loro 1'alloggio militare

nei quartieri, ed un 80 contesimi di lira al giorno ;
con che devono farsi

tutte le spese di vitto e vestito ! II peggio si e che mo.lti, esseodo impie-

gati, perdono, durante il tempo in cui restano mobilizzati, il loro stipen-

dio
;
e cosi, se non hanno altre rendite, appena possono campare essi la
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Vila coi magri 80 centesimi di paga, e le loro famiglie restano abbando-

nate, senza sostentamento, alia Provvidenza divina. -

3. II muovere degli uomini dalle loro case, ii metier loro in ispalla

un fucile e farli marciare a suono di tamburo, non e gran fatto difficile;

c sia pure che Fardore patriotic, suscitato dai Tirtei rainisteriali, basti a

renderli soldati prodi ed invincibili. Ma ci vogliono anche denari per
mantenerli. Ora il Governo disperava di trovare nuovi imprestiti, e do-

Tette impossessarsi delle somme metalliche della Banco, nazionale. Que-
sto fatto diede il tracollo al credito pubblico, si dentro e si fuori d'ltalia

;

ne 1' aver renduto obbligatorio il corso dei biglietti della Banco, pole ri-

mediare al male. In pochi giorni i fondi caddero fino al 37 per 100, e

1'agio sull'oro, anzi pure sull' argento, e perfmo sopra i biglietti da lire

20, crebbe in proporzioni enormi. Da ogni parte le operazioni commer-

ciali si trovarono incagliate e sospese. Fallimenti e sospensioni di paga-
nienti furono annunziati ogni giorno. Anzi le piu necessarie faccende do-

mestiche delle singole famiglie divennero assai difficili, mentre a compe-
rare le derrate e gli alimenti quotidiani non si riusciva

,
che con denaro

sonante; perche i venditori si rifiutavano a rieevere i biglietti da lire 100

e da lire 1000, che avrebbero loro imposto la gravezza di restituire in

moneta, che non hanno, il di piu del prezzo delle derrate stesse.

II Governo decreto che i biglietti della Banca siano ricevuti come mo-

neta sonante, pel loro valore nominale, nei pagamenti da farsi allo Stato.

Ma cio non toglieva la difficolta proveniente dalla mancanza di biglietti,

equivalent! a moneta spicciola. Quindi universale il malcontento che,

prima di pubblicare obbligatorio il corso di quella carta
,
non si fosse

coniata, almeno in copia sufticiente, la moneta di bronzo, e non si fossero

stampati i biglietti da 10 e da 5 lire. Ora si e cominciato a supplire con

biglietti da lire 10, e si attende a coniare soldi di bronzo
;
e cosi, a poco

a poco, scemeranno forse gli ostacoli che si incontrano in tutti gli atti

della vita, fino in quello di spedire una lettera o di riscuotere un vaglia

postale, per difetto di moneta spicciola.

4. Ma il Governo dovea occorrere ad altri pericoli d'indole ancora piu

grave. Benche esso si vanti sempre del cousenso unanime degli Italiani

al presente ordine di cose, sa tuttavia che grandissimo e il numero dei

malcontenti, e potea ragionevolmente paventare che, offerendosi 1' op-

portunita, ai consueti brontolamenti si aggiungesse qualche fatto ardito.

intese pertanto a premunirsi per tal cimento, chiedendo alle Camere am-

pia facolta di provvedere ,
nel modo che gli paresse piu efficace, alia si-

curezza pubblica; e nella tornata de!4Maggio, esposto il bisogno di

rnantenere il buon ordine contro i moti incomposti ,
ed egualmente peri-

colosi, dei patrioti troppo ardenti e dei nemici d' Italia, propose si appro-
vasse il seguente unico articolo di legge : Fino a tutto Luglio del cor-

rente anno sono accordate straordinarie facolla al Governo del Re, per
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provvedere con Decreti reali alia difesa ed alia sicurezza pubblica del-

Jo Slato .

Questo parve troppo alia Commissione della Camera, deputata all'esa-

me di tal proposta ;
e gli sostitui un altro disegno di legge, che il Mini-

stero si contento di accettare, dopo uditala relazione fatta dalCrispi. In-

vece degli amplissimi poteri, chiesti dal Governo, furono determinati i

reati, contro i quali potrebbe esercitare una repressione straordinaria, e

prefisse le pene da infliggere; ed inoltre fu bandita 1'atroce legge del

sospetti. Ecco il tenore di questa legge, sancita dal Re, e pubblicata alii

18 Maggio e che, dal nome del suo precipuo autore, si appella Crispina.

Art. 1. E vietato d'ora innanzi di pubblicare, per mezzo della stam-

pa o di qualsivoglia artificio meccanico, atto a riprodurre il pensiero, no-

tizie e poleraiche relative ai movimenti delle armi nazionali, saha la ri-

produzione delle notizie, che siano ufficialmente comunicate o pubblicate

dal Governo. Art. 2. II reato, di cui all'articolo precedente, sara punit

col carcere da 6 giorni a 6 mesi, e coa una multa estensibile sino a 500

lire, oltre la soppressione dello scritto o dello stampato. II giudice potra

applicare una sola delle suddette pene, ove lo esiga 1'enlita del reato.

L'azione penale contro il medesimo reato potra essere esercitata cumu-

lativamente contro 1' autore dello scritto, 1'editore ed il tipografo che

1'abbia stampato o pubblicato, il direttore ed il gerente del giornale in-

criminato. Art. 3. II Governo del Re avra la facolta di assegnare, per un

tempo, non maggiore di un anno, il domicilio coatto agli oziosi, ai vaga-

bondi, ai camorristi ed a tutte le persone ritenute sospette, secondo le

designazioni del Codice penale del 20 Novembre 1859, le quali saranno

pubblicate ed avranno forza di legge nelle province toscane. Le stesse

disposizioni saranno applicabili alle persone, per cui ci sia fondato motivo

di (jiudicarc, che si adoprino per restituire 1'antico stato di cose, e per
nuocere in qualunque modo all' unita d' Italia e alle sue libere istituzio-

ni. Art. 4. In caso di trasgressione alle ingiunzioni, date dall'autorita

nei termini dell' articolo precedente, il tempo dell' allontanamento o del

confino sara convertito nella pena del carcere. Art. 5. II giudizio dei

reati, menzionati negli articoli 2 e 4, e devoluto ai tribunal! correzionali.

Art. 6. La presente legge avra vigore sino a tutto il 31 Luglio 1866.

Questa legge ,
di cui possono riuscir crudeli gli effetti

,
e che restera

memoranda negli annali del regno d' Italia e nella storia del Parla-

mento, veniva approvata dai Deputati nella tornata del 9 di Maggio e

dai Senatori in quella del 14 dello stesso mese. I Deputati presenti e vo-

tanti erano 251. Approvarono la legge 203; la disapprovarono 48. I Se-

Datori presenti erano 78. Approvarono la legge 70; la disapprovaro-

no 6, e si astennero 2.

L' articolo terzo della legge, che e il piu terribile, come quello che col-

pisce le persone ritenute sospette, fu votato nella Camera dei Deputati
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per appello nominate; ed ecco il risultato di questa votazione: presenti
e votanti, 278 onorevoli; voti favorevoli, 234; voti contrarii 44.

Nel Senate il Guardasigilli dichiaro che il Governo si servirebbe di

questa straordinaria facolta con accorgimento e con prudenza.
5. Priraa ancora che la legge Crispina fosse approvata dal Senato e

proraulgata dal Governo, gia in Napoli i Pascid niinisteriali 1'applicava-
no con forme d'iniquita si risentite, che ricordano i piu brutti tempi del-

la rivoluzionc francese. Chiamati alia Questura alcuni Yescovi ,
ed altri

degnissimi ecclesiastici ed illustri personaggi, si udirono intimare 1'ordi-

ne di partire subilo, quali alia volta di Roma, quali per Marsiglia, senza

dar loro tempo di provvedere alle proprie faccende domestiche, senza ri-

guardo allo stato di sanita, senza poter addurre un minimo motivo, che

giustifichi cotal violazione d' ogni diritto. Ami lo stesso Delegato della

Questura, che facea 1'intimazione, dichiarava di non aver nulla a ridire

sul contegno loro
;
ma solo, con quella vernice d'ipocrisia che da' libe-

rali di Napoli si stende sopra ogni loro bricconata, aggiunse che il Go-

verno erasi risoluto a questo provvedimento, a/fine di preservarli dai tri-

sti net prossimi perigliosi avvenimenti. 1 diarii ufficiosi al contrario, co-

me 1' Opinione, colorirono la cosa con una delle solite calunnie, cioe che

questi personaggi fossero complici d'una cospirazione, felicemente sco-

perta, ed intesa a ristaurare il legittimo Sovrano sul trono di Napoli!

Infatti perche niuno osasse prendere le difes.e degli innocenti sbandeg-

giati, s'invento una congiura, di cui si disse anima e capo il Direttore

del Concilialore, che fu carcerato; e come lui furono chiamati alia Que-

stura, poi, o sostenuti in carcere o mandati in esilio fuori d' Italia, o re-

legati a domicilio coatto, molti altri ragguardevoli personaggi ecclesiasti-

ci e laici. Oh se il Governo pontificio usasse il suo dirilto, e cacciasse

di Roma certi pochi mestatori, che abusano della benignita del Go-

verno per ingannare i semplici, per comperare settarii
, per preparare la

rivoluzione! Quali non sarebbero le sollecitudini di certa diplomazia!

Quanti gl'impegni per $ innocenti perseguitati! Quanti i clamori conlro

la tirannide pretesca
I

6. Per contrario ogni eccesso si approva, si commenda, si protegge al-

1' uopo, quando e perpetrato da un Governo massonico ! Ecco, per cagio-

ne d' esempio, come si narra dal Difensore di Modena, il trattamento u-

sato verso Monsignor Yescovo di Guastalla.

leri (13 Maggio) dopo le 3 pom. presentavasi nella campestre Ca-

nonica di san Rocco, presso Guastalla, il delegate di P. S., il teuente dei

R. carabinieri di quella citta ed una squadra di cavalleria, coll' ordine

presente di perquisire il carteggio dell' Illiiio e Riiio Monsignor Pietro

Rota, quivi residente, e d' intimargli 1' immediata partenza per una delle

citta che gli proposero. Monsignore ricevette colla solita imperturbabili-

ta la nuova tribolazione
,
emettendo per altro la seguente protesta, che
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per telegrafo fu raandata alia Prefettura di Reggio : S. Rocco, 13 Mag-

gio 1866. Pressato da ordini governativi ad allontanarmi dalla Dioce-

si senza conoscerne i motivi, premessele proteste contro la yiolazione

della immunita personale come Vescovo e come libero cittadino
,

ce-

dendo unicamente alia forza, eleggo per mio domicilio proyyisorio

Torino
,
insistendo per la mia pronta restituzione in Diocesi

,
doye ho

diritto e dovere di risiedere. f PIETRO, Vescovo di Guastalla . Dopo
un'ora e mezza di perquisizione die, come era da supporre, non aveva

nessun risultato di sfavore, il veneratissimo Prelate partiva nella sua car-

rozza per Reggio, accompagnato dal Delegato e dal Tenente suddetto
;
e

questa mattina colla ferroyia, scortato sempre da un addetlo alia Pubbli-

ca Sicurezza, recayasi a Torino.

7. E agevole intendere che i cattolici
, gli uomini onesti ed in parti-

colare i giornalisti non yenduti alia Frammassoneria
,
stiano in non po-

co timore d'essere fatti bersaglio alle prepotenze della setta
,
e di essere

trattati come sospetti. Quindi e che alcuni giornali cattolici gia dichia-

rarono, come il Patriota Cqttolico di Rologna, di sospendere le loro pub-
blicazioni

,
finche la decantata liberta non serya piu di yelo al dispoti-

smo della setta dominante. Anzi, anche la Direzione centrale foWAssocia-
zione cattolica italiana ,

di cui abbiamo parlato ampiamente nel primo

quaderno del passato Aprile, riputo di doyer cessare, fino a tempi men
tristi, dalle sue operazioni, ed interrompere percio le sue relazioni con

le Direzioni locali
;
alle quali ne diede avviso con sua circolare

,
riferita

nel n. 109 del mentoyato Patriota, che dal giorno 15 Maggio si condan-

no saviamente al silenzio.

8. Intanto nella Camera dei Deputati era ardentissimo il disputare che

faceasi sopra la legge ideata dai Quindecemviri, per provvedimenti finan-

ziarii. Sarebbe opera gittata il venire qui recitando gli articoli di code-

sto schema
,
e lo stendersi in riferire i dibattimenti a cui diede luogo ;

giacche e assai probabile che la legge, in tutto od in parte, debba essere o

reietta o modificata. In fatti 1'articolo 5. di essa, che stabiliva una tassa

o ritenuta dell' 8 per 100 nel pagamento semestrale degli interessi delle

Cedole dello Stato, fu yivamente combattuto dal ministro Scialoja; il

quale dimostro : che il solo annunzio di tale spediente basterebbe a

mettere in fondo il credito dello Stato; e percio lo respinse assolutamen-

te. La Camera sospese la sua deliberazione
,

alii 16 Maggio ;
sentendosi

scossa dall'eyidenza dei discorsi fatti dallo Scialoja. Ma il dl seguente il

Correnti ,
relatore della Commissione

,
torno ad insistere che si dovesse

ad ogni patto, attese le condizioni presenti, decretare quel gravoso bal-

zello; e la Camera assenti. Si yenne ai yoti, e risposero si 145 onoreyo-

li, risposero no 141
;
si astennero soli 2. Sicche per soli 4 voti quell'ar-

ticolo fu approyato.
Lo Scialoja ne fu cosi indegnato, che voleya ad ogni costo uscire dal

Ministero
; ma, ad istanza de' suoi colleghi, rimase. Ora e probabile che il
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Goveruo si valga del Senato per fare annullare quel voto della Camera,
e cosi respingere quella odiosa proposta della Commissione. Intanto la

rendita italiana che, a forza di maneggi e di irapegni, era risalita a 39,70,

appena si seppe del voto dalla Camera, del 17 Maggio, per quella tassa

dell' 8 per 100 sugli interessi della rendita inscritta nel Gran libro del

Debito pubblico, torno a scadere fino al 37.

9. Ma il precipizio e aperto dai due lati, e Yttalia preferisce gittarsi a

capo fitto in quello che le sta dinanzi, anziche rotolare giu in quello che le

sta dietro. Pertanto e certo che volendo ad ogui costo, e dovendo fare la

guerra all' Austria, bisognera pure fare d' ogni erba fascio per fornirsi di

denaro. E che la guerra si debba fare, apparisce dalle dichiarazioni uffi-

ciose ddYOpinione. La quale, nel n. 127, dicea chiaro e tondo: 11 Go-

verno di Berlino ha dichiarato, che un attacco in Italia sarebbe da esso

riguardato come un attacco contro di lui medesimo. L' accordo dei due

Stati e per tal guisa stabilito e solennemente annunziato. II Governo di

Italia ha finora taciuto, ma il suo silenzio non puo cagionare alcuna in-

certezza rispetto alia sua polHica. Per 1'Italia un attacco dell'Austria con-

tro la Prussia dev' esser considerato come un attacco diretto contro di

lei. La reciprocita e completa, non potrebbe essere altrimenti... Le Po-

tenze, che fanno dei grandi sforzi per prevenire la guerra, debbono es-

sere persuase, che per 1'Italia e una necessita la defmizione della quistio-

ne de'Ducati dell' Elba .

E, venute fuora le notizie della proposta d' un Congresso e delle pra-

tiche percio avviate in Parigi, 1' Opinione, nel n. 134, non si peri to di

dire alto : Se mai la proposta del Congresso verra fatta formalmente,

crediamo che 1' Italia abbia ad accettarla, ma a condizione : 1." di rima-

nere armati e di proseguire gli apparecchi militari
;
2." Che nel program-

ma del Congresso sia ammessa la cessione del Venelo .

Or siccome e inverosimilissimo che 1' Austria, solo per avere le buone

grazie del Gabinetto di Firenze e di quel di Parigi, voglia rinunziare

senz' altro al Veneto, cosi e manifesto che la guerra e irreYOcabilmente

decisa.

II.

COSE STRANJERE.

ALEMAGNA. 1. Tergiversazioni della Prussia, quanto alia Riforma dell'atto fe-

derale 2. Proposia del Gabinetto di Vienna a quello di Berlino
, per la

quistione dei Ducati dell' Elba 3. Si troncano le discussioni sopra gli

armamenti 4. Intimazione minacciosa delJa Prussia alia Sassonia ;
ris-

posta del Gabinetto di Dresda 5. Proposta della Sassonia nella Dieta ,

e voto di questa, rispetto alia Prussia.

1. Quando parve che 1'Austria
,
col suo generoso offerirsi ad essere la

prima a smettere le armi
,
doyesse togliere alia Prussia ogni pretesto di
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accattarle briga, il Bismark suscito un'allra quistione piu grave , propo-

nendo, come abbiamo narrate a pag. 369-70, di metier mano alia Riforma

del Patto federale. La Dieta non yolle fornirgli i pretesti di romperla ,

ch'egli manifestaraente yeniya cercando; aramise la proposta fatta dal

Savigny rappresentante prussiano; e nomino una Commissione di noye

membri, che doyessero disaminare e trattare questo negozio. lutanto i

varii Goyerni fecero sapere a Berlino , che non si potea conchiudere

nulla
,
se non si sapesse qual fosse

,
almeno nei suoi tratti fondaraentali

e maestri, il disegno di riforma accetteyole per la Prussia
;
ed inyitarono-

il Goyerno prussianoayolerne dare notiziaalla mentoyata Commissione,
che senza di cio non potrebbe cominciare i suoi lavori.

II Bismark intese benissimo, che il solo mettere in palese le pretensioni,

ch'egli si sforza di effettuare
,
sarebbe bastato a farle respingere. Impe-

rocche pare accertato
,
che i capi precipui della riforma da lui divisata

fossero questi : 1. La Prussia doyesse ayere il comando delle forze mi-

litari e la rappresentanza diplomatica presso le Corti straniere, per tutti

gli Stati del Nord, fino alia linea del Meno; 2. Simigliante prerogativa
fosse attribuita alia Bayiera per gli Slati meridionali

,
fino al Meno; S.*

L'Austria restasse sola
,

e fosse il terzo membro della triade alemanna.

II solletico della preminenza, offerta alia Bayiera, potea fayorire il dise-

gno; ma gli altri Stati minori capivano, che con cio sarebbe loro tolta

in yerita 1'indipendenza e 1'autonomia, e che sarebbero ridotti alia con-

dizione di satelliti della Prussia. II mettere fuori tali idee era quanto un

yolerle yedere sfatate.

Rispose adunque il Bismark
,
con una Circolare del 27 Aprile , ritiu-

tando la competenza della Commissione dei No-ve a trattare tal faccenda,

e subordinando te presentazione del disegno di Riforma all'adempimento
di questa nuoya condizione: cioe che prima si determinasse il giorno del-

1'apertura del Parlamento alemanno costituito dal suffragio uniyersale ;

e si distese in dimostrare 1' incapacita della Dieta, provata da una espe-
rienza di dieci anni, a conchiudere nulla per la Riforma

, finche non ab-

bia al fianco il pungiglione di codesto Parlamento.

Era manifesto che il Bismark cercaya di eludere 1' esecuzione di quel
che egli stesso ayea fatto proporre. E la cosa rimase li.

2. Nello stesso giorno in cui 1'Austria mandaya alia Prussia
,

col dis-

paccio del 26 Aprile, da noi riferito a pag. 501
,
T offerta del (fcsarmare,

spedivale pure una proposta intorno al modo di comporre le cose dei

Ducati dell'- Elba
,
ond' ayea tratto origine il presente conflitto. Questo

dispaccio assai diffuso
,
ma chiaro

, ragionato e steso in forma dignitosa

e cortesissima
,
come puo yedersi nel Memorial diplomatique del 13

Maggio, a pag. 297-98, si riassume nel modo seguente. Prende lemossc

dall'esprimere la speranza che la Prussia
,
come 1'Austria, nutra sincere

desiderio di liberare la Germania e 1' Europa dalle cure deriyate dalla

quistione dei Ducati. Poi dimostra che il re Cristiano IX di Danimarca
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non cede la plena sovranita dei Ducati
; egli rinunzio solo ai suoi diritti

e promise di riconoscere le disposizioni, che le due grand! Potenze tede-

sche avrebbero prese, riguardo ai Ducati. La Convenzione di Gastein

non divise 1'esercizio di questi diritti, che fino ad un accomodamento

ulteriore. Si tratta dunque di sapere qual seguito bisognera dare ad una

tale riserva di un ulteriore componimento. L' Austria si e dichiarata

pronta a sciogliere la questione in. guisa conforme alia dichiarazione fatta

alia conferenza di Londra. La Prussia non ha manifeslata una intenzione

determinata sulla soluzione della questione di sovranita, e si e saputo ul-

timamente, che essa considera come parere determinante quello dei sin-

daci della Corona. Sarebbe naturale il ritornare alia riserva contenuta

nel trattato di Vienna, di disporre dei Ducati In favore di un terzo. Si e

ancora in tempo di evitare, che 1'impresa, effettuata in comune in nome
della Germania, produca le discordie piu fatali. Per la risposta, fatta

il 27 Decembre 1863 alia Camera dei Deputati ,
la Dieta germanica do-

vra esaminare la questione di successione
,
e la Prussia non dovra pre-

giudicare questo esame. Poi continua in questa sentenza: Noi dunque

proponiamo alia Prussia di fare insiemeconnoi la dichiarazione seguente

alia Dieta: L' Austria e la Prussia hanno risoluto di trasferire i loro

diritti acquisiti pel traltato di Vienna a quello dei pretendenti, cui la Die-

ta riconoscera dei diritti preponderant! alia successione nell' Holstein.

Se la Prussia accetta questa proposta ,
noi presteremo il nostro concorso

a questa Potenza per assicurarle quei vantaggi che, nel corso dei nego-

ziati, ci siamo dichiarati pronti a garantirle. Se la Prussia rifiuta di ac-

cedere alle nostre eque proposte, non ci restera che esporre alia Dieta lo

stato della questione e lasciare all'approvazione comune dei nostri confe-

derati la cura di proporre le vie e i mezzi da seguire per regolare questa

vertenza, conformemente al patto federale. Allora bisognera anco ascolta-

re la voce dell' Holstein, i cui Stati devono esser convocati quest'anno.

Ma i particolari del dispaccio erano di natura da impacciare assai il

Bismark; poiche in esso appellavasi al testo ed allo spirito del Trattato

di Vienna
;
alle disposizioni della convegna di Gastein

;
alle dichiarazioni

date nelle stesse Camere prussiane, quanto al voler riconoscere la com-

petenza della Dieta; e quindi si faceano alia Prussia larghe profferte

quanto al porto di Kiel ed alle fortezze di Rendsbourg, di Sonderbourg,

ed alle munizioni da farsi a Duppel ed Alsen, e rispetto al canale tra i

due mari; in guisa da assicurarle i piu gran vantaggi. Or che rispose il

Bismark? Pei diarii ufficiosi fecedire che non mai la Prussia vorrebbespo-

gliarsi dei suoi diritti, per trasmetterli alia Dieta, e che le idee dell' Au-

stria non erano acceltabili. Ma finora non ci venne sott'occhio verun do-

cumento ufficiale a questo proposito; onde al tutto sembra che egli abbia

lasciato cadere in terra le offerte dell'Austria; perche quel che egli vuo-

le, non e gia un componimento, ma il possesso puro, semplice ed intiero

dei Ducati.
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3. Restava ancora sospesa egualmente la quistione degli armamenti;

poiche la Prussia, con dispaccio del 30 Aprilc, avea dichiarato che a

Berlino uon si guarderebbero come sicure le promesse e le guarentigie

pacifiche di Vienna, fmche il Governo imperiale non avesse ridotto in

asselto di pace il suo esercito anche nelle province italiane. Con che avea

syelata 1' alleanza offensiva e difensiva, gia conchiusa tra Berlino e Fi-

renze. II conte Mensdorff-Pouilly, per ordine dell' Imperatore, tronco le

incertezze con un dispaccio del 4 Maggio (
che insieme coll' altro della

Prussia leggesi nel Memorial a pag. 299), concepito in questi termini :

II Governo di S. M. il Re di Prussia crede, che per 1' Austria non

sianvi motivi di prepararsi a respingere un assalto contro i suoi possedi-
menti italiani. Esso dichiara che se, ad onta di cio, 1'Austria non crede

conveniente di ristabilire effettivamente lo stato di pace in tutto 1'eserd-

to imperiale, anche la Prussia non potra intraprendere gravi ed impor-
tanti negoziati col Governo imperiale, fuorche conservando requilibrio

nei preparativi di guerra delle due Potenze.

Y. E. comprende che, attesa questa dichiarazione, noi dobbiamo

considerare come esaurite le trattative circa una revocazione simultanea

dei preparativi militari fatti dalla Prussia verso 1' Austria e dall' Austria

verso la Prussia. Dalle solenni assicurazioni, che noi abbiamo date a Ber-

lino come a Francoforte, e ben stabilito che la Prussia non ha a temere

alcun assalto dall' Austria, ne la Germania alcuna infrazione della pace.
Ne 1' Austria pensa ad assalire 1' Italia

;
benche la conquista d' una par-

te del territorio austriaco formi il programma apertamente proclama-

to, in qualunque occasione, da quel Governo. Ma e nostro dovere il ve-

gliare alia difesa della monarchia
;
e se il Governo prussiano vede, nelle

misure difensive contro 1'Italia, un motivo per couservare i suoi prepara-
tivi di guerra, non ci resta che a soddisfare a questo dovere, che non

soffre verun sindacato straniero, senza entrare in ulteriori discussion!

sulla priorita e sull'estensione di tale o tal'altra disposizione militare.

Per altra parte a Berlino non potranno dissimularsi, che noi dobbia-

mo assicurare contro un'aggressione dell' Italia, non solo 1' integrita del

nostro Impero, ma ben anche il territorio della Confederazione germani-
ca

;
e possiamo e dobbiamo porre seriamente, neh" interesse della Ger-

mania, questa questione : In che modo la Prussia possa trovar concilia-

hile coi doveri di una Potenza tedesca, la dimanda che da noi sieno la-

sciate senza protezione le frontiere della Germania ?

Allorche fmalmente il conte di Bismark ci dice, che la Prussia ha in-

vitato il Governo sassone a sospendere i suoi armamenti, noi dobbiamo

esprimere il convincimento che il Re dei Sassoni, al pari dell' Impera-

tore, nostro grazioso padrone, non pensa cbe ad una difesa indispensabile
di se stesso, e che s'appoggia sui Trattati federali, che impongono, come

dovere comune a tutti i membri della Confederazione, 1' impedire qualun-

que infrazione della pace.
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4. Dall'ultimo tratto di questo dispaccio i nostri lettori hanno gia qual-
che

indiziq
d'una nuova macchinazione del Bismark. II quale, volendo

assicurarsi un plausibile pretestq
di dinanzare gli Atistriaci a Dresda, e

di portare cosi la guerra sul territorio della Sassonia, avea mandate, il

27 Aprile, a Dresda un suo dispaccio, pieno di queriraonie circa gli arma-
menti che si faceano dalla Sassonia, sentenziando che non poteano avere
se non uno scopo aggressive contro la Prussia. Povera Prussia 1 coi suoi

450,000 soldati, e naturale che dovesse sentirsi i brividi nelle ossa al so-

lo pensiero, che la Sassonia raggranellasse i suoi 25,000 upmini, che so-

nq il supremo sforzo militare a cui pqssa giungere! Percio il Bismark ter-

rainava dicendo: Yi incarico di chiedere verbalmente, ma ufficialmen-

te, al sig. De Beust le spiegazioni necessarie circa lo scopo di codesti

armamenti. V. E. dpvra fargli capire al tempo stesso che, sei chiesti

schiarimenli non satisfacessero, e gli armamenti si
continuasserq, e non

fossero revqcati i gia ordinati, S. M. il Re sarebbe costretto di ricorrere

a misure militari verso la Sassonia .

Salta agli pcchi
di tutti che questo era un vero ultimatum, con cui di-

ceasi : alto la! o giu le armi, si che io, senza contrasto, possa a tempo
opportune occupar Dresda, per tagliare agli Austriaci il passq e la mar-
cia yerso Berlino

; ovyero mandero costi buoni reggimenti ad insegnarvi
Tobbedienza 1

II Gabinetto di Dresda rispose, alii 29 Aprile, in forma dignitosa e cor-

tese, sm'egando di bel nuovo la qualita, 1'indole e lo scopo degli arma-

menti, intesi solo a non lasciarsi cogliere alia sprovveduta nel caso d'un

conflitto; rinnoYO 1'assicurazione degli intenti pacifici della Sassonia,

respingendo come assurde le ipotesi d'una aggressione contro la Prus-

sia, mentre si cercava solo d' essere in grado di
sqddisfare

ai doveri di

buon Coofederato. Questi due document! leggonsi nel citato Memorial
a pag. 298.

5. Ma la Sassonia da una altiera replica del Bismark ebbe modo di

conoscere qual conto faceasi a Berlino di tali schiette dichiarazioni ;
e

penso di mettersi colle spalle al sicuro, sotto 1'egida della Dieta. Percio,

nella seduta del 5 Maggio, il rappresentante sassone fece alia Dieta di

Francfort la prqposta seguente :

II conte Bismark ha dichiarato che, siccome la spiegazione data

dalla Sassonia non e da ritenersi soddisfacente, alia Prussia non rimarm

altrq
che eseguire le misure minacciate, e considerare come chiusa la

corrispondenza su questo oggetto. La Sassonia, che hafmora adempiuto
fedelmente il suo obbligo federale, si rivolge pra fiduciosameute alia Die-

ta federale, colla seguente proposta : Voglia 1'eccelsa Assemblea fedc-

rale
deliberate senz' indugio, di chiedere al reale Governo prussiano, che

te venga assicurata piena tranquillita, mediante un'opportuna dichiarazio-

ne alia Dieta federale, ayuto riguardq all'articolo 11 dell'atto federale.

II sig. Di Savigny, ministro prussiano, rispose in questi termini: 11

rappresentante prussiano, che ha compiuta cqgnizione
dei latti e degli in-

tendimenti del suo eccelso Governo, crede di potere, fino dal presente, a

nome del medesimo, fare fa seguente dichiarazione, risguardante la pro-

posta che e stata presentata. L' eccelso Governo del rappresentante e

stato, in fatti, obbligatp
dalla condotta del Governo sassone, a domanda-

re spiegazioni sui motivi degli armamenti contiuuati della Sassonia, nella

speranza di essere sciolto, colla risposta della Sassonia, dalla necessita di
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i icorrerc a provvedimenti di difesa delle province prussiane contro gli ar-

mamenti della Sassonia, e contro altri armamenti che a quelli si collegano.
La Prussia non ha fatto altra dichiarazionc che quella, la quale e contenu-

la nel dispaccio del 27 Aprile, relativo a questo obbietto; e non ha poscia

preso misure, le quali autorizzino ulteriori conclusioni sulle intenzioni del

^overno prussiano. Ora, dal dpcumento sunnominato non risulta in ve-

run modo, che le misure militari della Prussia si dipartiranno dal caratte-

10 difensivo, che ha servito di regola alia coudotta della .Prussia in Uitta

la presente crisi. Secondo cio, il caso preveduto dall' art. 11 dell' alto

federale e messo avanti dalla Sassonia, non esiste in veruna guisa nella

circostanza presente; e in conseguenza il mqtivo della dichiarazione fi-

nale del Governo sassone, secondo la quale si crede in diritto e in dove-
re di mantenere misure di difesa, scompare da se stesso D.

Alii 9 Maggio la Dieta venne a' suffragi circa la proposta della Sasso-

nia; ed il risultato fu che questa fu ammessa da 10 voti, contro 5; e

cosi la Prussia ebbe implicitamente il formate invito di fare dichiarazioni

tali e cosi rassicuranti ,
uel senso deH'articolo 11 del patto federale, che

non fosse d'uopo di procedere all'applicazione dell'articolo 19.

Gli articoli cosi invocati sono del tenore seguente: Art. 11. (del-
1'Atlo dell'8 Giugno 1815). Gii Stati confederati s'impegnano a non farsi

Ja guerra sotto nessun pretesto, ed a non sciogliere le loro differenze

colla forza delle armi, ma a sottoporle alia Dieta. Questa tentera, me-
diante una Commissione, la via della mediazione. Sc essa non riesce, ed
una sentenza giuridica divenga necessaria, vi sara provyeduto con un
giudizio austregale ben organizzato, al quale le parti litiganti si sotto-

porranno senza appello .

Art. 19. (dell'A.tto finale di Vienna, sotto il 15 Maggio 1820). Quan-
do sono a temersi vie di fatto ed hanno effettivamente luogo tra.i mem-
bri della Confederazione

,
la Dieta procedera a misure provvisorie per

impedire od arrestare ogni impresa, tendente ad ottenere giustizia con
mezzi violenti

;
essa vegliera prima di tutto al mantenimento dello stato

di possesso.
Yotarono per la proposta della Sassonia: rAustria, la Baviera, la

Sassonia, 1'Annover, il Wurtemberg, Baden, Assia-Darmstadt, le Case
Sassoni Brunswich con Nassau e la 16.

a
curia, che si compone di Liech-

tenstein, Reuss, Sckomburg-Lippen, Waldeck ed A.ssia-0mburgo. Vota-
roao per il rinvio ad una commissione: la Prussia, il Mecklemburgo,
i'Assia-Elettorale e la loa e 16a

curia. 11 Lussemburgo si astenne.

I dieci voti dati dalla Dieta a Favore della Sassonia rappresentano una

popolazione confederata di 27,430,000 anime, ed una forza armata di

025,000 soldati, calcolandovi dentro pero tutto I'esercito regolare austria-

co, valutato a 600 mila uomini. I cinque voti contrarii alia proposta sas-

soue rappresentano una popolazione confederata di 21,340,000 anime
ed una forza armata di 480 mila uomini, calcolandovisi deiitro tutto 1'e-

sercito prussiano, senza la Landwher.
II Gabinetto di Berlino non fece capitale veruno di questa decisione

della Dieta, alia quale non consta che abbia risposto; e che cosi e nel

caso, o di veder neglette le sue risoluzioni, o di denunziarc la esecuzione

federale contro la Prussia, cioe la guerra!
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FRANCIA 1. Parole dette ad Auxerre da ftapoleone III circa i Tratlall del
1815 2. Giudizii de'giornali sopra tal fatto 3. Spiegazioni ufficiosc

intorno alia neutrality ed alia liberla d'azione della Francia verso 1' Au-
stria e 1' Italia 4. Pratiche in Parigi per un Congresso diplomatics)

-
5. Vitiggi scientifid del principe Napoleone.

1. Tulti saimo qual commozione destassero in Europa le poche ed
asciulte parole,.dette da Napoleone III al barone de Hubner, ambascia-
dore d' Austria a Parigi, nel primp giorno dell' anno 1859. Ognuno le ri-

guardo come una dichiarazione di guerra, tanto piu fulminante, quanlo
meno eravi ragione di concepirne pur il sospetto. Allora i diarii ufficio-

si uscirono subito fuora ad attenuarne 1'importanza, a mitigarne 1'asprez-
2a, ad interpretarne il senso; finp

a rappresentarle piuttosto come una in-

sinuazione di desiderio di maggiore concordia fra i due Governi, che
non come 1'espressione d'un malcontento od'una minaccia. Eppure il

fatto dimostro, che quelle conteneano la prima rivelazione ed atluazionc

dei patti slipulati a Plombieres col Cavour, per meltere 1' Austria nella

necessita di cimenlarsi in guerra e perdere la Lombardia.
Alcun che di somigliante accadde tesle in Francia. Tre giorni dopo

che il Corpo legislative, con applausi concordi e con entusiasmo sconfi-

nato
,
avea mostrato di approvare la politica proposta dal Thiers, come

conveniente agli inleressi, all'onore, agl'impegni della Francia; cioeuna

politica energica contro le
pretensioni

rivoluzionarie dell' Italia e contro

?a pericolosa ambizione della Prussia, una politica di pace, sulla base dei

Trattati sopra cui e fondato il presente ordine europeo : 1' Imperatore

Napoleone III dichiaro alto e fermo, che ripudiava e detestava tali Trat-

tati, e, per conseguenza, la politica consigliata dal Thiers, ed applaudita
dal Corpo legislative.

Infatti 1' Imperatore e 1'Imperatrice assistevano, il 6 di Maggio, al con-

corso regionale di Auxerre, nello spartimento dcll'Ionne, dov
:

erasi rac-

colta una folia immensa dalle circostanti province. Incontratp
alia porta

della citta, e salutato con uno di quei complimeuti che tutli i Mairesfa-
Tono fare in tali congiunture, rammentando la devozipne, di quella citta

a Napoleone I
;

1' Imperatore, stando al testo pubblicato dal Moniteur
del 7, rispose in quesli termini : Sono lieto di yedere che i ricordi del

primo Impero non sono cancellati dalla vostra memoria. Siate certo che

dal mio canto ho ereditato i sentimenti del Capo della mia casa verso que-
ste energiche e patriottiche popolazioni, le quali sostennero sempre V Im-

peratore, nella prospera come nell'avversa forluna. Ho collo Spartimento
dell' Ypnne un debito di riconoscenza da soddisfare. Esso fu dei primi a

darmi i suoi suffragi nel 1848, perche sapeva, come la maggioranza del

popolo francese, che i suoi interessi erano pure i miei, e che io detestaua

al pari di lui quei traUali del 1813, di che si mole fare oggidi I'mica

base della nostra politica all' estero. Ringrazio dei sentimenti manifesta-

timi. Fra voi respiro a mio agio, essendoche tra le popolazioni laboriose

delle citta e della campagna trovo il vero genip della Francia .

Qui e da notare che il giornale d' Auxerre di quella sera, descrivendo

il ricevimento dell' Imperatore, e recitando i discorsi fatti per tal circo-

stanza, non recava la frase da noi trascritta in caraltere corsiyo,
e che

,

al dire della Presse, rimbombo in tutta Europa come lo scoppio
del can-

none. Or e egli verosimile, che il diario ufficiale dello Spartimento, rive-
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duto e correlto dalle competent! autorita, fosse cosi audace, che presu-
messe di mutilare il discorso imperiale e di tacerne la frase piu rilevante?

Quindi e che molti giornali francesi stamparono, quelle parole non essere

state proferite ad Auxerre, ma scritte quella sera stessa nel Gabinelto

imperiale clelle Tuileries, poi mandate stampare nel Moniteur, come es-

pressione genuina del concetto, voluto mariifestare daH'augusto oratore.

2. Che fimperatore Napoleone III intendesse con tutte le forze della

suapolitica a disfare gli ultimi avanzi dell'editizio sorto, nel 1815, sulle

basi del Trattato di Vienna,' e cosa che si sapeva da gran pezza; ed e

naturalissima nel successore ed erede dell' Im pero, fonda to da Napoleo-
ne I, ed abbattuto dalle armi dei collegati ;

i cjuali poi credettero di rassicu-

rare 1'Europa da ogni pericolo
di yederlo ristaurato,dandole quello spar-

timentp, quel meccanismo e quei contrappesi d'equilibrio,che fecero si

raeschina prpva e che sono oggimai distrulti. Ma si credette che la mani-

festazione di tal proposito, fatta appunto nel momento in cui 1'Europa
versa in pericolo di una guerra d'eslerminazione, dovesse avere ben al-

tra importanza, e valesse quanto una dichiarazione di guerra contro

chiunque presumesse di mantenere in vigore i rimasugli di quei Trattati,

II discorso dell' Imperatore, scriveano da Parigi a\\' Independancc

Beige del 9 Maggio, produsse uno stupore universale
;
non perche la ri-

velazione dei desiderii bellicosi del Capo dello Stato potesse cagionare

marayiglia ad alcuno; ma perche egli avea scelto un'occasione che offe-

rivasi poche ore dopo le dichiarazioni pacifiche del sig. Rouher, per ma-
nifeslaresentimenti opposti al contegno affettato ufficialmente dal GOTCF-
no. A giudizio di tutti, questo fu come una risposta data ad un tempo, e

al sig. Thiers, ed al Corpo legislativo che ne avea applaudito il discor-

so... E ancora una guarentigia pubblica, data al sig. Bismark, che, perse-
verando nelle sue idee di ostilita verso 1' Austria e verso gli Stati minor!

d'Alemagna, egli potea ripromettersi d' essere spalleggiato dalla Francia.

Ora che noi sappiamo 1' Imperatore risoluto a non lasciar passare op-

portunita veruna di distruggere quaato resta dei Trattati del 1815, non

e piu dubbio che, malgrado delle riserye per la libertd cTazione, sia pro-
babilissima la cooperazione della Francia con la Prussia contro 1'Austria;

la quale, ostinandosi a tenere in sua soggezione Yeuezia, ed atteggian-
dosi come campione della Dieta germanica, e evidentemente quella delle

Potenze, che meglio rappresenta codesti Trattati del 1815, che Napoleo-
ne III detesta si fieramente.

Errano tuttavia quei che, come il corrispondente dell' Independance,
con crassa ignoranza, dicono 1'Austria interessata a mantenere i Trattati

del 1815, perche titolo e fondamento dei suoi diritti e del suo
ppssesso

di

Venezia. II territorio veneto appartiene aU'Austria, non in virtu di code-

sti Trattati, ma per quello di Campoformio, stipulato da Napoleone I

nel 1797.

Tuttavia tutti i diarii e francesi e italiani, e segnatamente i giornali
ufficiosi parigini, furono d'accordo nell' interpretare quelle parole come
le intese il corrispondente dell' Independence Beige.
La France, e vero, ne suppose manifesta Vintelligenza, e si limito a

dire che: questo discorso e una di quelle grandi manifestazioni, che

non hanno bisogno di comento. Ma il De'bats disse tondo, che in questo
discorso si vedono, oltre ad un'energica condanna dei Trattati del 1815,

Serie VI, vol. Y/, fasc. 389. 25 Maggio 186G.
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(ante alln cose, fra le quali ima lezione indiretta ai membri della raag-

gioranza, che applaud! si vivamente al sig. Thiers . Secondo V Opinion
rationale fu questa una lezione all'Earopa,che la Francia si riserya la

sua liherta d'azione, e die non si crede piu legata da Trattati a lei im-

posti, e non accettati . La Patrie trovo che il discorso d'Auxerre
era la riparazione che esigevasi dal comun sentire, dopo che in una
Camera francese, fra gli applausi di chiassosi uditori, un Deputato fVan-

cese trovo parole per difendere e consigliare la politica del 1815. L'in-

&iuria era grande : solenne ne fu la riparazione. Ad una allocuzione, che

scmbrava dettata da una specie di senile marasmo, possiamo oggimai

opporre una dichiarazione tutta piena di fierezza, nobilta e patriotismo .

L'Avenir parlo alquanto piu chiaro, e disse: Se 1'Imperatore dete-

sta i Trattati del 1815, ed ha ragione di detestarli, non puo ne biasiraare

Bismark che YUO! distruggerli, stracciando il patto federate fondato su que-
sti Trattati

;
ne fermare gTltaliani che vogliono cancellarne le tracce, cac-

eiando i'Austria dalla Venezia. Non si puo farlafmita coi Trattali del 1815,
che in due maniere: o con una guerra generate che li abolira \iolen-

iemente, o con un Congresso che cangiera il diritto internazionale del-

i'Europa. Uu Gongresso in questi moment! e impossibile; dunque 1'evi-

dente
cpnclusione

del discorso dell'lmperatore e la guerra . E guer-
ra grido pure la Lioerte; la quale asseri che al discorso di Napoleone ri-

spondera il rimbombo del cannone.

II Pays disse, che queste potenti e generose parole devono svegliare

fremiti patriotic! nelle vene della vera Francia; ma allontano 1'idea della

guerra, poiche il patriotismo non e minaccia ne provocazione all'estero.

Finalmente il Constitutional sali in higoncia per trarre argomento dalle

parole imperial! di fare un sermoncino al popolo francese anzitutto, e poi
a tatta I'Europa; alia quale fece sentire che non puo essere solido 1'edifi-

zio del 1815, poiche fu rovesciato gia in Grecia
,
nel Belgio ,

in Italia c

sul Danubio, senza parlare della Francia, e domando: Essa medesima,

i'Europa, non riconosce oggimai quale sproposito ha comrnesso, volendo

riporre sulla diminuzione del nostro paese la sua futura tranquillita?
II Constitutional del 9 Maggio attenuava cosi 1'importanza del di-

scorso d'Auxerre, rappresentandolo come una semplice rivendicazionc

della dignita della Francia manomessa nel 1815, e come tin atto di pa-
triottismo aiflitto dall'aver udito invocare dal Thiers, ed applaudire dal

Gorpo legislativo 1'invocazione de' Trattati, odiosi alia Francia. E dato

cosi il la della musica
,

i diarii ufficiosi furono solleciti di seguirne 1' in-

tonazione ed il ritornello, per dissipare la diffidenza eccitatasi percio,
non solo in Inghilterra, ma eziandio in Spagna ed in Russia.

3. Tuttavia, dopo quel discorso, si venne sempre meglio dichiarando

il vero senso della neutralita leale e della liberta $ azione
,
bandite co-

mo programma del Governo francese nel presente conflittp
in Germania

ed in Italia, La France disse: Noi vogliamo essere liberi in avvenire:

perche, se dovessimo assistere allo spettacolo d'uno sbrandellamento in

Germania, o di uno sforzo supremo d' Italia, onde venisse in pericolp
i' opera compiuta al di la delle Alpi con la potenza delle nostre armi : e

evidente che, in tal caso,il tenerci inoperosi tornerebbe impossibile . II

che, 'in altri termini
,
e quanto dire: se la Germania si costituisse in al-

tra forma poco favorevole ai noslri interessi, ovvero se T Italia cprresse

pericolo di non restar Tincitrice nella lotta impresa contro I'Austria, noi
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rinnegheremmo il principio di non intervento e la promessa neutralita,

per mantenere in piede 1'edifizio, sorto per opera nostra nel 1859 e Del

1860! Sicche, se all'Austria riesce avversa la fortuna delle armi, e certo

che le si toglie anche il Veneto ;
se poi le arride la

vittpria,
e certo che

la Francia non puo permettere che se ne valga a riacquistar nulla di cio

che le fu tolto. Ecco la neutralita leak ! Ecco i rischi e pericoli, a cui si

abbandona 1' Italia 1

Ne questa e una interpretazione a capriccio. Imperocche la Patrie

del 15 Maggio, senza cerimonie, dilucidp le parole della France, si ri-

spetto alia Germania, e si quanto all' Italia. In fatti quella mostro di gp-
dere assai delle scissure alemanne, onde si disperdono le ultime reliquie
dei trattati del 1815, e disse: Gli avvenimenti

,
succeduti a proposito

dei Ducati dell' Elba, hanno profondamente diviso quegli Stati, la cui

unione era minacciosa pel nostro paese. Le dissensioni fra 1'Austria e la

Prussia non aveano dunque nulla d'opposto agli interessi della Francia .

E ne inferi, che pertantp si era fatto pttimamente, guardandosi dal fare

cio che proponeva il Thiers, di signiticare cioe a Berlino che si badassc
a non accattar briga all'Austria con pericolo si evidente di una guerra
intestina in Germania. Poi, quanto ail' Italia, pronuuzi6 spiattellatp:
rAustria, assalita dalla Prussia e dali' Italia, sara vinta; e 1' Italia ac-

quistera il Veneto e si trovera defmitivamente costituita : o 1'Austria vin-

cera
,
ed ayra senza dubbio il senno e ravvediraento di essere raoderata

nella sua yittoria, per non attirare contrp di
s^

le forze di una terza Po-
tenza . E, per giunta alia derrata, altri diarii ufficiosi spiegarono per
indiretto quest' ultima frase

,
dicendo

inyiolabile per parte dell'Austria

qualunque particella del presente lerritorio d' Italia; onde puo 1'Austria

provarsi a difendere quel che le resta; ma se, ributtati i predoni assali-

tori, pensasse a rifarsi dei danni, guai a lei!

4. Ma ue 1'ltalia ne la Prussia sono ancora perfettamente in assetto

da incpminciare le ostilita yive in aperta campagna. Venne adunque op-

portunissima all'intento, di guadagnare tempo e di compiere i dovuti ap-

parecchi ,
la sollecitudine con cui la Francia e la Russia impresero, d'ac-

cordp fra loro, la pietosa opera di fare, che si deferiscano ad un areopa-

go di diplomatic} i present! litigi,e si cerchi di risolvere con le arti della

pace le quistioni, che gia stavano per essere
ppste

al taglio delle spade.

L'Opinione di Firenze del 15 Maggio pubblico, che a tal uopo aveano
unito i loro sforzi la Francia e la Russia, e che interrogherebbero sepa-
ratamente i Governi interessati

, per sapere se si contenterebbero di par-

tecipare ad un Congresso da raccogliersi a cpdesto intento. Finora non
si sa con certezza qual risultato positive abbiano avuto cotali pratiche.

5. II principe Napoleone, genero di
Vittorip

Emmanuele II, da qual-
che tempo e estremamente affaccendato in certi studii, che dicono scien*

lifici, e che richiedonp da lui un perpetuo correre tra Parigi e Firenze,
e la visita delle principal citta d' Italia

, dove sono i centri della Fram-
massoneria , che

,
come si sa

,
si diletta molto di studii archeologicL Da

Napoli, dov'era qnando noi scrivevamo, a pag. 367, che egli si dispo-

neya a divenire cittadino Partenopeo ,
ando ad Ancona

, poi torno a Na-

ppli, quinci a Livorno e Firenze; poi il 7 Maggio torno a percorrere le

citta poste sulla ferrovia da Bologna a Milano ; quindi, fprse per consul-

tare qualche archeologo, volo rapidamente a Parigi, e vi giunse alii 16.

Nello stesso giorno ebbe subito una lunghissima conferenza con Napo-
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leone III; ai quale e probabile che rendessc conto minutp degli studii

falti e delle sue scoperte scientifiche, per averne in ricambio i lumi ed il

giudizio; quindi moltiplico le udienze ai piu iliustri Frammassoni e gior-

nalisti, che si pregiano d' essere campioni Ae\YItalia una
;
e si dispose a

ripartire con la stessa celerita
,
ond' era venuto, yerso Firenze, dove lo

Irae irresistibilmente 1'amore delle Arti belle.

PRUSSIA. 1. Relazione del Ministero al Re
,
e Decreto reale pel discioglimento

delta Camera dei Deputati 2. Armament! della Prussia 3. Disposlzio-
ni del popolo quanto alia guerra.

1. Quali debbano essere per 1' Alemagna ,
anzi per V Europa ttilta

,
i

risultati della politica del Bisraark, solo Dio lo sa. Costui
,
che governa-

ya a scudisciate i liberali della Prussia, e che affettaya
un immenso dis-

prezzp per la democrazia, si cangio di tratlo in liberalissimo; e, non pago
della intima alleanza, stipulata coll'Italia

riyoluzionaria,
non ebbe ribrez-

zo di accetiare, per gli interessi del suo Re, il sussidio delle camicie rosse

d'un Garibaldi. II re Guglielmo I che, nell'
attp

di prendere splennemente
la corona, avea fatto sonare si alto il suo diritto divino

,
e giurato di vo-

lerla difendere come cpsa avuta da Dio, ora la vede posta a cimento da un

irrequieto Ministro, divenuto complice e capo della setta piu vituperosa!
Ma il Bismark inconlra pure gravi ostacoli nella sua camera. Fu

scritto da Berlino zWAgence-Correspondance Bullier, alii 14 di Maggio,
come fatto certo e notorio

,
che la regina Augusta , dopo tentati invano

gli argomenti della persuasipne , per rimovere il Re suo consprte dal

lasciarsi trarre a guerra fratricida contro 1'Austria
, gli si getto inginoc-

chioni a' piedi , supplicandolo per amore di quanto avea di piu sacro
,
a

non cimentare cosi 1'onore della sua Casa ,
la felicita e la sorte de' suoi

popoli. II Re ne fu commosso, ma rispose di non poter fare altro da quel
che fosse richiesto per Vonore della Prussia.

Tuttavia le raccomandazioni della Russia
,
che fortemente inculco a

Berlino un componimento pacifico, e gli armamenti che intanto si fanno

nella Russia stessa, diedero assai che pensare al Re; si che fu scritto da
Berlino al Times

, appunlo il 14 Maggio, che fmo al 12 il Bismark non
era riuscito a fargli tirmare il Trattato d' alleanza stipulate con 1' Italia.

E pare che il grado e le parti assegnate al Garibaldi ,
come fu scritto al

Journal de Bruxelles del 17, abbianp mosso a indegnazione il re Gugliel-

mo, che parve arrossire di tal ausiliario
,
e fidarsi pochissimo del presi-

dio che puo venire ad un trono da
cptali

mani !

Pretendesi ancora, che lo stesso Principe ereditario, ed i piu autorevoli

consiglieri della Corona
, abbianp efficacemente adoperato ogni sforzp ,

per dissuadere il Re dal seguire piu oltre la politica arrisicata ed incendia-

ria del Bismark
,
onde tutta la Germania andrebbe a fuoco

,
e la Prussia

potrebbe essere messa a repentaglio di perdite enormi. Anche si crede

che, per assoluta volpnta del Re
, brampso di aver un sicurp

attestato

della volonta dei suoi popoli a tal proposito, abbia doyuto il Bismark ve-

nire all'atto di sciogliere la Camera dei Deputati ed appellare a nuoye
elezioni

,
dalle quali si avra lume a conoscere ,

se la nazione yoglia sp-
stenere o respingere la politica del presente Ministero ,

massime per cio

che spetta la guerra contro 1'Austria.
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La relazione, die precedette il decreto di sciogliraento della Camera,

pubblicata dal Monitore ufficiale, e del tenore seguente :

Si produsse nelle relazioni esterne del paese, per causa del cqntegno
minaccioso che parecchi Gpverni vicini presero contro la Prussia, una
tensione che, dopo gli sforzi piu coscienziosi e perseveranti allo scopo di

farla cessare, ha posto V. M. R. nella necessita di ordinare considerevoli

apparecchi intesi alia sicurezza del paese. 11 Ministero
rispettpsamen-

te sottoscritto pensa, in questa circostanza, che V. M. R. credera giunto
il momento per riunire la rappresentanza del popolo intorno al trono, sot-

to la forma della Dieta generate della monarchia
, per prendere decision!

che risppndano alle condizioni del paese, e dare 1'espressione legale
all' unanimila che anima il popolo prussiano , quando trattasi di mante-

nere 1' indipendenza e 1' onore del paese.
La presente Camera dei Deputati, quando anche la sua maggioranza

provasse volontieri la sua devozione per la patria a fronte dei pericoli
che la minacciano, e stata nondimeno eletta sotto 1' influenza di circostan-

ze diverse da quelle d'oggidi, che devono esercitare un' azione deter-

minante sugli elettori. Y. M. R. sentira la necessita di conoscere e di far

esprimere il sentimentp che anima il popolo prussiano nel momento pre-
sente e

rispetto
alle odierne congiunture. Npi crediamo, in conseguenza,

dover consigliare rispettpsarnente a V. M. di sciogliere la Camera in for-

za dell'art. 51 della costituzione del 31 Gennaio 1850, perche si possano
immediatamente ordinare nuove elezioni. Preghiamo V. M. R. di voler

sottoscrivere il progetto d'ordinanza qui unito, portante lo scioglimento
della Camera. Berlino, 9 Maggio 1866. IL MINISTERO: Conte di Bismarck-
Schonhausen Bodelschwing Roon ftzenplitz Mahler Con-
te di Lippe Selchow Conte di Eulemburg.

2. Le elezioni dei Deputati in Prussia si fannp a due gradi; ed anche

dopo lo scioglimento della Camera, gli elettori di primo grado restano in

possesso del loro diritto di nominare i rappresentanti al Parlamento. Or
e egli probabile che quegli elettori, i quali a tante riprese inflissero al

Bisraark 1'onta di avere a fronte, nella Camera, i Deputati da lui bistrat-

tati e rimandati a casa, saranno oggi piu benigni verso lui? E qualorala
nuova Camera si componesse quasi per intiero dei membri della prece-

dente, e egli verosimile che it Bismark ne ottenga un voto di fiducia?

E dove al contrario, come tutti credono, la Camera, se npn per altro mo-

tivo, per ppposizione al Bismark, ne ripudiasse la politica, potrebbe o

vorrebbe il Re continuare a sostenere questo Ministro, contro un voto si

esplicitp
della nazione?

A tali quesiti risponderanno i fatti. Ma fin d'ora sembra certo, che la

Prussia abbia risoluto di non cominciare la guerra, se non dopo riaperta
la Camera, salvo il caso che 1' Italia rompesse gl'indugi e piombasse sul

Venetp. II che per ora e improbabile, non per mancanza di vplonta,
ma

per la insufiicienza degli apparecchi di guerra e de' provvedimenti op-

portuni.
Intanto la Prussia e tutta in armi, con dispenp'io quotidiano enorme.

I nove corpi d'esercito, in cui si divide tutta la milizia regolare, gia sono
in compiuto assetto di guerra; e dicesi che circa 90,000 uomini siano

concentrati verso le frontiere di Sassonia, ed un 150,000 nella Slesia.

Fu vietata Y esportazione dei cavalli, la vendita delle armi, dello zolfo,

del nitro, della polvere da fuoco, di quanto pu6 valere ad approvvigiona-
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menti per le truppe. Ma non sono ancora nominati i comandanti del va-
rii eserciti, del quali dices! che il Re stesso debba prendere il comando

supremo.
3. Se la guerra si fara, come al tutto sembra dover inevitabilmente

accadere, certo si vedra lo spettacolo d' un popolo, condolto a forza a
combattere per una causa, che esso abborre. Ne altro che abborrimento

significano i meetings, che si tengono in tante citta e borgate della Prus-

sia, con 1'unanime e sempre cpntbrme conclusione, di respingere affatto

la guerra, e di risolvere che si insista presso il Governo, affine di corn-

porre pacitjcamente la quistione, in cui si e impegnato verso 1'Austria e

Ja Germania.
Ma inoltre i soldati chiamati alle insegne, non per vigliaccheria certa-

naente
,
ma per orrore che hanno della politica del Ministro che li spinge

alia guerra, yanno si a malincuore e con segni tanto evidenti di dispetto,
che piu non si potrebbe, se dovessero combattere per la causa d'un loro

nemico. Anzi in piu luoghi le milizie della Landwher si rifmtarono ener-

gicamente a muoversi e
resistetterp

alia forza con cui si yoleano costrin-

gere a marciare, come avvenne e in Slesia ed in Westfalia. A Bielefeld,

dove sono grandissime officine di tele, gli operai chiamati alle insegoe
si ammutinarono

;
e quando giunse un battaglione di linea per isforzarli

a partire yerso Mflnster, essi si attestarono in numero di oltre a 1500, ri-

soluti a difendersi
;
onde bisogno temporeggiare e prendere nuoyi ordini

da Berlino.

Ma ardentissima e soprattutto nelle prqyince renane 1'opposizione alia

guerra, per la persuasione che si ha quivi, che il Bismark abbia com-

prato la connivenza o la neutralita della Francia, a prezzo della cessione

delle province stesse a Nappleone III. Pertanto si firma da migliaia e

migliaia di cittadini un indirizzo al re Guglielmo, per supplicarlo ad ab-

bandonare i disegni promossi dal Bismark, ed a non cimentare le sorti

della patria alle vicende d' una guerra, che potrebbe riuscire funesta, e

di cui si paventa come conseguenza probabile, anzi necessaria, Tannes-

sione delle proyince renane alia Francia.

Si yerra a capo di riunire il Congresso designate a Parigi? E quando
si adunasse, e egli probabile che riuscirebbe a sperdere questa tempesta?

DI RUSSIA 1. Conquiste della Russia dopo la guerra di Crimea 2. De-

creto circa la riorganizzazione del clero cattolico in Polonia ;
carcerazio-

ni e sbandeggiamenti di Vescovi e Prelati ; persecuzioni contro i cattoli-

ci 3. Nuovi ordini amministrativi per la Polonia 4. Progressi del-

la russificazone di questo Regno 5. Attentato contro la persona dello

Czar 6. Politica della Russia pei Principati danubinni; eserciti raccolti

in Bessarabia e sul Pruth 7. Stato militare e finanziario della Russia.

1. E opinione comune, che una parola chiara, detta in tempo da Napo-
leone III al Gabinetto di Firenze, sarebbe bastata per trattenerlo dall'al-

leanza con la Prussia; senza la quale alleanza la rivoluzione italiana cer-

to non sarebbesi impegnata, nelle presenti sue congiunture finanziarie,

a cimentarsi in guerra contro T Austria. Ma Napoleone III, dopo aver

con tanto amore esercitato una vigilantissima tutela del nuovo Regno,
si facendolo riconoscere da quasi tutte le Potenze europee, si metten-

dolo soUo 1' egida del non intervento pssia
d' un casus belli con la Fran-

cia se mai altri fosse ardito di impacciarne i progressi, e si ancora col-
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1'esigerne a tempo i rigori adoperati contro il Garibaldi ad Aspromonte:

Napoleone III credette ora di dover lasciare il suo pupillo in piena balia

di se stesso. Quel che debba conseguitarne, solo Dio lo sa. Ma si tiene

da tutti per indubilato, che, ove la Prussia, per effettuare i suoi disegrii

contro 1' Austria, adoperi la forza contro gli Stati secondarii di Germania ;

ovvero Napoleone III rnostri di voler scendere in aiuto dell' Italia; debba
anche la Russia trarre la spada dal fodero, q per sostenere le ragipni

de-

gli Stati secondarii aleraanni in
pericqlo

di soccombere, o per limitare

un eccessivo ingrandimento della Prussia, o per mettere qualche rattento

al troppo rapido corso della democrazia trionfante. Giovera dunque il

vedere quali sianq
le presenti condizipni

della Russia.

Dopo i disastri sanguinpsi
sofferti in Crimea, e la caduta di Seba-

stopqli,
e gl'insulti sotferti nel Baltico quasi a vista di Pietroburgo, la

Russia parve che sioccupasse unicamente di sanare le sue piaghe, di stu-

diare ed eseguire riforme interne, e di fondare novelle istituzioni atte a

promuovere la civilta europea fra i popoli semibarbari del centro stesso

dell' Impero. Ma sotto quelle apparenze di quiete celayasi
una operosita

maravigliosa ; e, mentre*!' Europa credeva che la Russia, mortificata dai

colpi ricevuti, avesse rinunziato a quella politica di conquiste, onde fino

allora yeniva allargando sempre piu la sua dominazione, essa mandaya
a compimento disegni vastissimi, per cui di-venne troppo piu formidabile

che non fosse al principio del 1854. E pero si vide qual senso avesse il

celebre motto del Gortschakoff (LaRussie ne boude pas, die se receuille}

che la Russia non tenea il broncio, ma si concentrava 1 Fu proprio come

quell' altro motto famoso di Napoleone III : V empire c'est la paix, dopo
if quaie la Francia ebbe sempre viva almeno una guerra.

Infatti, anche a tacere delle fertilissime regioni, che la Russia si appro-
prio suH'Amour, a spese della Cina, e dei porti e delle isole qnde assicu-

ro le sue prime conquiste all' estremita del Giappone; essa
ripprto, dopo

il Congresso di Parigi nel 1856, tali trionfi militari, che ormai debb' es-

sersi al tutto consolata dei sacrih'zii, a cui dovette allora rassegnarsi. Im-

perocche, se allora fu costretta ad interrpmpere la sua marcia contro

Gostaatinopoli, nulla pole impedirle rapidissimi progressi nel Caucasq.
Alii 13 Aprile del 18S9 il principe Bariatinsky, capo supremo dell'eserci-

to russo, s' impadrpniva di Vdene, rocca fortissima e residenza princi-

pale di Schamyl; il quale vi avea accumulate i suoi tesori, e da quel
momento ando di rovesci in rovesci , finche nel Settembre di quell' anno

stesso, assalito nell'ultimo suo
asilq

di Gounib, e veduti cadere 1'un sul-

1'altro i quattrocento muridi che gli restavano altorno, doyette renders!

prigioniero col resto della sua famiglia. Con cio tutto ilCaucaso orientale

divenne provincia russa, che fu incorporata all' Impero dello Czar sotto

nome di
proyincia del Terek.

In meno di quattro anni, anche il Caucaso occidentale soggiaceya alia

stessa sorte, ed alii 2 Giugno 1864 il Gran Duca Michele dai monti della

Circassia mandava allo Czar queslo dispaccio telegrafico: Sire! Mi

reputo felice di poter offerire a V. M. le mie congratulazioni, per 1' esito

detinitivo della gloriosa guerra del Caucaso. Non rimane piu una sola

tribu, che non sia sottomessa. Oggi, in presenza delle truppe riunite, se
ne rendettero solenni grazie a Dio . Cio impqrtava per la Russia, non.

gia solo il termine d' una guerra di trent' anni, che avea costato tesori

immensi e torrenti di sangue ;
ma si ancora una conquista che, oltre al-
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I'accrescimento di un vasto e dovizioso territorio, traeva seco un aumen-
to formidabile di pqtenza,in una posizione strategica di primo ordine.

Quivi sorgeano gia i tiorentissimi reami d'Armenia e di Georgia; emen-
tre le aspre giogaie del Caucaso sono come una insuperabile fortezza, da
cui la Russia domina due mari, il mar Nero ed il Caspio ,

nei quali met-
tono foce i piu graa fiumi della Russia, essa ha quinci aperta la via

commerciale, d'un lato con 1' Europa e tutto il Mediterraneo
,
e dall'

altrq
con la Persia, 1'India e tulto il continente d'Asia. Onde gli scrittori russi

a ragione si yantano di possedere la Gibilterra deH'Oriente.

Ne la Russia puo aver timore alcuno che i Circassi levinsi di nuovo
,

come fecero tante volte i Polacchi, per rivendicare la loro indipendenza.
La nazione circassa puo dirsi distrulta. II Caucaso orientale pel primp, di

mano in mano che veniva soggiqgato, veniya pure spopolato degli indi-

geni, deportati o
cqstretti

ad emigrare, e ripopolato di colonie formate

di Cosacchi e Russi. II Caucaso occidentale, del quale fu piu rapida e

quasi simultanea la
cqnquista, avea una popolazione di circa 450,000

abitanti. Ora di questi, piu di 100,000 erano emigrati in Persia ed in

Turchia nell'intervallodalla cattura di Schamyl nel 1859, alle vittorie de-

cisive del Yedokimqff e del Gran Duca Micliele nel 1863; altri 191,000

emigrarono nella prima raeta del 1864; piu di 40,000 caddero sotto le

armi dei Russi o furono spenti dal Cholera morbus; ed appena 70,000 si

contentarono di trasferire le loro slanze nelle pianure del Kouban, ed ivi

essere, sotto amrninistrazione russa, sparliti in yillaggi e colonie. II

Caucaso ora e mssificato ,
non solo pel Gqverno ,

nia anche per la qua-
lila degli abitanti che yi vengqno trasferiti. La nazione circassa, perdu-
ta ogni autonomia, e perfino il suolo patrio, disseminata per lavasta

estensione dell'Impero ottomano, cesso di esistere; e delle bellicosis-

sime tribu degli Abadzekhs e dei Tcherkesses appena restano alcune

centinaia di famiglie, sparpagliate qua e cola
;
miserande reliquie lasciate

dal ferro dei vincitori, e dalle stragi della fame, del vaiuolo e del Chole-

ra morbus, onde furono assalite ad un tempo, appena ebbero abbandq-
nato per sempre le loro valli ed i loro monti, che ayeano difeso con di-

sperato yalore contro gli sforzi d'un Impero colossale.

Con altri procedimenti,men dispendiosi epiu proficui, la Russia diste^e

ancora in quesli anni le sue conquiste yerso le Indie inglesi ,
dalle quali

non e piu separata che pel tratto relativamente piccolissimo ,
su cui si

stende il reame diRoukara;enonfupocalacomraozionedestatainInghil-
terra, sullo scorcio del passato anno, al sapersi che un corpo d'esercito

russo del Gqverno d' Orembourg, sotto colpre
di difendere 1' indipenden-

za della citta di Taschkent dajle incursioni del Kan di Bonkara, se n'era

impadronito senza contrasto. E Taschkent un fiorentissimo emporio, al-

restremita del Turkestan, centro di doviziosa provincia e del commerciq
di tutta 1' Asia centrale, e

perciq pggetto
delle brame rapaci di quanti

sono i barbari Kan asiatici di quivi attorno. I suoi Bazar sono stivati di

merci ed affollati di mercanti che vi accorrono fino da Madras, e servi-

ranno a maraviglia per lo spaccio dei prodotti della Russia, la quale di-

sputera cosi all' Inghilterra il monopolio del
trafEcp

con 1'Asia centrale.

L'lnvalido russo di Pietroburgo, nei primi giorni del passato Dicembre,

pubblico tutto intero il rapporto del Gqvernatore generale d'Orembourg
sopra i molivi di quella occupazione disinteressatissima di Taschkent, i

maneggi con cui fu condotta 1'impresa, 1'entusiasmo con cui i paesani
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mostrarono la loro gratitudine alia protezione russa, ed i provvedimenti
con cui se ne yogliono guarentire i risultali.

La Corrispondenza russa di Pietroburgo aggiunse, non essere neces-

sario, per ora, di effettuare 1'annessione detinitiva di quella proyincia

airimpero; giacche questo tornerebbe poco vantaggroso, obbligando a

costituirvi COQ gran dispendio una amministrazione russa, la quale incon-

trerebbe anche molta diflicolta nel dover reggere una citta musulmana,
che conta fino a 100,000 abitanti

;
ma bastare che intanto se ne guaren-

tisca eificacemente 1' indipendenza, e si faccia all'uopo sentire ai Kan asia-

tici, che la protezione russa non fallisce ai suoi irapegni e vuole essere

rispettata. Laonde le truppe rus#, dicea la Corrispondenza, contimieran-

no ad occupare Taschkent, per respingere i probabili assalti del Kan di

Boukara, il quale se riuscisse a
rientraryi,

farebbe scempio della citta

e degli abitanti
,
e col copiosissimo bottino delle dovizie ivi predate si

renderebbe fornridabile ai suoi vicini, con detrimento grande del presti-

gio russo.

Questo disegno fu eseguito, e le truppe dello Czar continuano a proteg-

gere quella provincia contro gli attentati del Kan di Boukara
;

il quale
dal canto suo continua a far valere le sue pretensioni di esserne sovrano
e padrone. Ma pare che il corpo d'esercito russo non sia stato cosi felice

nel difendere, come fu avventurato nel compiere quella conquista. Im-

perocche recentissime notizie, venute e vero per la via delle Indie inglesi,
ma che paiono fondate, recarono che il Kan di Boukara con grande sfor-

zo di sue soldatesche assail i Russi, e che questi in campo aperto furono

soverchiati e sconfitti. Questo sara un episodic spiacevole, come i cento

e mille avvenuti nella conquista del Caucaso; ma 1'aquila russa non e

abituata a lasciarsi levare dagli artigli la preda una yolta ghermita. II

Goyernatore dell' Orembourg mandera a Taschkent una nuova spedizio-

ne, a rinforzo degli assottigliati battaglioni che gia vi stanno; e forse

ne avra
ca^ione dijar guerra yiva e grossa al Kan di Boukara, ed in-

goiarsi anche quest' ultimo boccone, che gli darebbe forza da camminare
sino alle frontiere del Punjab, e quivi dare 1'amplesso fraterno al Gover-
natore inglese.

2. Ma degno di molta considerazione si e il contegno del Governo rus-

so, verso codesti popoli musulmani o pagani, quanto a cose di
religipne.

Con questi egli precede con somma condiscendenza, anzi con una specie di

delicatezza, guardandosi scrupolosamente dal recare la minima molestia

ai falsi loro sacerdoti, e di turbare comecchessia 1'esercizio libero, pub-
blico, solenne delle loro nefande superstizioni. Non si briga punto di far

prosejili
tra loro, non li

sottopone a yeruna legge che urti i loro costumi,
non s'impiccia di cristianeggiarli, ne protegge all'uopo le pompe idola-

triche, ne riverisce le costumanze anche piu barbare.
Per contro tutto lo zelo, di che puo essere capace uno scismatico ar-

rabbiato, si esercita contro i cattolici, che incontrarono la syentura di

soggiacere alia dominazione russa. TuttaEuropa oggimai econscia della

crudele persecuziqne mossa al cattolicismo nella infelice Polonia e nelle

yicine province, in cui altra yolta
fioriya

cosi rigogliosa la yera Chiesa
di Cristo, ed in cui regna oggidi la scisma de' Moscoyiti. Quel che ne
abbiamo riferito gli anni andati, e, piu di questo, le parole con cui il

sommo Pontefice denunzio altamente le violenze perpetrate contro il cle-
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ro ed il popolo de' caltolici, e piu che basteyole a dimostrare, che la Rus-
sia yuole al tulto schiantare da'suoi dominii il cattolicismo.

Con questo proposito, fatto sempre piu evidenle da nuoyi ordini e da
nuove leggi tiranuesche, e da pensare che fosse disteso 1' Ukase, pubbli-
cato sotto jl 26 Decembre 1865, e riferilo nel Monde del 16 Gennaio di

quest' anno 1866. In virtu di quest' atto, lo Czar si arrogo di riordinare

tutta a suo
talentp

la gerarchia cattolica eel reame di Polonia
;
aboli o

trasferi Capitoli diocesani, altri ne eresse; limito il nuniero delle cariche

ecclesiastiche; distrusse o
cpstitui parrocchie; determinp che i religiosi

fossero incapaci d'esercitare i ministeri
parrocchiali; confiscp tutti i beni

ecclesiastici
; assegno salarii a'

beneficiaj
e parrochi fatti dipendenti da!

Gpyerno, e sottratti quasi in tutto dalla giurisdizione dell'Ordinario, al-

trimenti che se questa si eserciti per mezzo ed a beneplacito del Gover-
no stesso

;
e scese fino alle minuzie dei diritti di stola, i cui proyenti

devono essere registrati, sopraTYegliati, distribuiti da una amministra-
zione laicale.

Naturalmente queste cose diconsi falte tutte pel bene del Clero catto-

lico, e per raigliorare le condizioni dei parrochi poveri; appunto come di-

cono i Frammassoni d' Italia; e chi credesse al considerando che va ic-

nanzi all' Ukase del 26 Dicembre, dovrebbe anche credere ad un amore

spasimato dello Czar perlaChiesa cattolica romana. Difatto il Platonow,
che controfirmo questo decreto, rappresenta lo Czar tutto impietosito
delle angustie del clero cattolico di Polonia, il quale traendo il neces-

sarip
al suo mantenimento da varie sorgenti, che consistono in beni im-

mobili ed in capitali, od in prpventi accidentali e sussidii del Tesoro, non
era in istato materialmente

sicurp,
si che il massimo numero dei parro-

chi ne pativano di iudigenza e di privazioni ., Per fare che il clero ne
stia meglio, lo Czar ne ha confiscate i beni, i fondi, le rendite d'ogni

qualita ;
ha limitato il numero dei membri del clero, assegnandp, a quelii

che il Governo riconosce, uno stipendip che li costituisce suoi ufficiali
;

cosi tutto dovra procedere a meraviglia.

Infatti, dei 40 articoli dell' Ukase, ill. dice che per assicurare il con-

Yeniente sostentamentp al clero cattolico romano della Polonia, gli viene

assegnatp uno stipendio fisso, a quote determinate, a spese del Tesoro.

11 2. ordina che niuno possa esercitare ad un tempo due degli ufficii, cui

e assegnatp un salario. II 3. dice: Ogni Diocesi sara proyveduta d'un

Capitolo diocesano. A tal effetto il Capitolo collegiato della citta di Kiels-

ce sara trasformato in Capitolo diocesano . Le precipue disposizioni

degli articoli seguenti si possono riassumere cosi : I Capitoli diocesani

saranno composti di 4 prelati e di 4 canonici effeltivi, che godranno di

uno stipendio, stabilito da opportuno regolamento; e di 4 canonici onora-

rii non retribuiti. Le nomine a queste dignila, si effettive che onorarie,

non ayranno luogo che in seguito a yacanze nel Capitolo ;
esse saranno

fatte su presentazione deU'autorita diocesana, e dovranno essere cqnfer-
mate dal Consiglip d'amministrazione. In ogni distretto yerra istituito

un decanato; ogni decano avra un assegno supplemeutare di 150 rubli.

I decani saranno scelti daH'autorita diocesana e confermati dalla Com-
missione amministrativa : le loro funzioni non hanno durata fissa.

I curati delle parrocchie non possono essere scelti che nel Clero se-

colare : essi sono, parte di prima, e parte di seconda classe. Tantp i cu-

rati, quanto gli amministratori delle parrocchie sono confermati dalla
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Commissione amministrativa, sulla presentazione dell'autorita diocesa-

na. Lo stesso dicasi del vicarii nelle chiese cattedrali, collegiate ed altre.

I beni mobili ed imraobili del Clero secolare cattolico romano e degl'isti-

tuti religiosi passano sotto 1'intiera dipendenza deH'amministrazione del

Tesoro dello Stato: le rendite, provenienti da questi beni, saranno esclusi-

vamente erogate al mantenimento di esso clero e degli istituti religiosi.

Qualora queste rendite non
sianp

sufficient! a sovvenire a tutti gli as-

segni, il tesoro del regno fornira le somme necessarie per sopperire a

quel che manca. La gestione dei redditi mentovati sara sindacata dalla

Commissione d'estinzione del debito del regno; alcuni membri del clero

cattolico saranno addetti alia Cornraissione per gli affari di questa catego-
ria. Resta proibita la riscossione coercitiya delle decime e degli arretrati

delle medesime, sia col porre a stanza militari presso i contribuenti mo-

rosi, sia per le vie amministrative o giudiziarie. La sistemazione ed il

mantenimento dei seminarii saranno determinati da regolamenti e stati

di bilancio ad hoc. Lesomme provenienti dai monasteri soppressi, e dalle

antiche fondazioni pie, saranno impiegate al mantenimento del clero cat-

tolico e delle istituzioni di questa Ghiesa, ed il rimanente sara sommini-
strato dal Tesoro del regno, dopo essere stato portato in bilancio.

Ad ogni poco mWUkase si ripete, che il Tesoro supplira al difetto delle

rendite, che possono ricavarsi dai capitali sequestrati. E dunque mani-

iesto che, non per ingordigia di appropriarsi i beni della Chiesa, ma per
poter padroneggiare piu sicuramente il clero ridotto a condizione di sa-

lariato, si fermo questo proyvedimento, onde e violata non rneno la ra-

gione canonica, che ogni principio di giustizia. 11 Goyerno vuol essere

padrone, e si spaccia protettore del clero, che opprime.
Queste pretensioni del Governo russo appaiono anche piu manifesto

dai modi osservati con Vescovi e Prelati, rei di null' altro che d'aver os-

servato strettissimi doveri di coscienza. A suo tempo narrammo come, e

per quali futilissimi pretesti, Mons. Felinski, Arcivescovo di Varsavia, fu

arrestato, tratto in esilio, continato a Jaroslaw, con sequestro delle ren-

dite, e tenuto sotto si rigorosa guardia, che siagli al tutto impossibile

ogni comunicazione colla sua Diocesi.

Era stato nominato Vescovo di Prusa in partibus, e suffraganeo di

Yarsavia, Mons. Rzewuski, vicario generale di Mons. Felinski. Quando
questo Prelato fu condotto in esilio, Mons. Rzewuski ricuso di fame le

funzioni, altrimenti che se a ci6 fosse delegate dairArcivescovo
;
e questo

si denunzio nella Gazzetta ufficiale come un primo crimenlese. Poi creb-

bero gli sdegni e le minacce, per aver lui ricusato di levare il lutto dalle

chiese, vedovate del loro Pastore. Quindi ebbe solenni rabbuffi per aver
avuto la temerita di tenere relazioni dirette col Nunzio pontificio in Vien-

Da, ed aver comunicato al Glero le istruzioni ricevute da Roma intorno

agli affari della Chiesa; e questo fu registrato come gravissimo delitto,

perche perpetrato malgrado dell'espresso avviso contrario che eragli
stato dato . Da ultimo Mons. Rzewuski oso non proporre e nominare
da se, come era prescritto nell'(7toe sopra i Conventi da noi riferito al-

tra volta, i superiori d'alcune comunita religiose, ma voile che queste
procedessero iielle forme canoniche alia elezione del Superiore da nomi-
narsi. A questo punto la sua ribellione fu giudicata aver valicato tutt' i

limiti dell'audacia
; ed, alii 27 Oitobre del passato anno, Mons. Rzewu-

ski fu repentinamente arrestato, come un reo d'alto tradimento, condot-
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to in esilio sui confini estremi d'Europa, e relegate in una isoletta del
mar Caspio !

Pertino il Debats del 5 Noyembre, nel riferire queste iniquita, ebbe
ad esecrarle con parole di akissima indignazione.

Poco appresso un altro Prelate era strascinato in esilio, per motivi
anche piu futili. II reverendo P. Bonieski, provinciale dei Basiliani, oso
rifiutarsi"a far cangiare in croce di forma greco-russa quella di forma la-

tina, che sorgeva sopra una chiesa del suo Ordine, che
professa

il rito

greco-unito. Tanto baslo perche il Direttore degli affari interni e dei

culti, avuto notizia di tal rifiuto, lo mandasse strappar dalla sua cella

nel buio della nolle, e deportare in luogo finora ignoto, senza che piu
siasene avuta notizia !

Inoltre e notorio, che finora il Yescovo di Chelm, sebbene nominato
dalla Santa Sede per espressa raccomandazione e proposta dello Czar

,

fu impedito dal prendere possesso della sua diocesi, perche venuto in

sospello di non essere, come certamente non e, disposto ad aver per uni-

ca norma di sua condolta gli ordini della Direzione dei culti.

Del resto ecco quel che scriveano da Pietroburgo al Memorial diplo-

matique, del 19 del passato Novembre: Nel regno di Polonia, nella

Diocesi di Chelm, dove esistono ancora in gran numero Greci-uniti, che
non si possono sforzare a romperla con Roma, si ricorse a questo spe-
diente

;
di rislorare cioe a spese del Governo le loro chiese, a bella po-

sta per dar loro la forma e il disegno e
1'prnato proprio delle chiese rus-

se scismaliche. Tutle le cappelle, tutti gli oratorii cattolici si vanno chiu-

dendo. In Volhynia non si vuol tollerare piu che una sola chiesa per

ogni capoluogo di distretlo. E siccome i distretti sono vaslissimi e mol-
to popolati, e lonlani tra loro i capoluoghi fino i sessanta e 70 chilome-

tri, e non vi ha in ciascuno che un prete, o tutt'al piu un sotto-curalo ;

cosi accade che i poveri, durante i rigori deirinverno, per non essere

privati d'ogni soccorso religioso, si yolgono ad invocar quello dei Popi
russi, disseminati fin nei piu meschini villaggi. Ma che? appena una per-
sona valico una sola volla la soglia d'una chiesa russa, e riputala appar-
lenere alia comunione ortodossa (ossia scismatica) ed incorre le crude-

lissime pene denunziate agli apostati, se torna alia pratica e professione
del cattolicismo I Se ad un Popo vien fatto di dare la comunione ad un

moribondo, cui mancano le forze da resistere, cio basta perche i figli,

anche nati prima di questa conversione, siano inscritti fra i Greco-russi,
e debbano per sempre, anche ripugnanti, rimanervi aggregati, se non

vogliono essere tratlati come aposlali !

Ma v' e di peggio ancora ! In Lituania, leggesi nel citalo Memorial,
i fanciulli poveri sono spesso baltezzati per forza dai Popi russi

;
e negli

qspizii
de' Trovatelli una croce greca, che si distribuisce loro, basta a far-

li inscrivere come Greco-russi. II battesimo de' neonati e obbligatorio.
Ora: devesi pagare una tassa di 10 rubli per ogni fanciullo maschio, e

cinque per ogni femmina, se il battesimo si fa da un prete cattolico; ma,

per contro, se i parenti si contentano del battesimo russo, ricevono un

regalo di 25 rubli. Laonde pur troppo accade, che i poveri ed ignoranti
villani talvolta si lascino trarre da questi reti

,
e consentano al sacrilege

mercato!
E per gli adolescenti ? Oh anche per questi s' e trovato il modo. In

tutte le scuole 1' insegnamento cattolico si dava in lingua polacca. Or
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bene : fu intimato ai preti di Lituania che oggimai non debbanp piii, sot-

to severissime pene, yalersi d'altra lingua che della russa; e furono vie-

tati gli antichi cantici religiosi, per sostituire quelli della Russia orto-

dossa. L'abborrimento checip ispira ai Polacchi li tiene lontani da tali

scuole e dalle chiese, e cosi si dispongono a cessare d'essere cattolici.

Quando non si puo far altro di peggio, come nella diocesi di Chelm, si a-

pronp scuole tenute dai Popi scismatici
;
e quinci si trae pretesto per man-

darvi come Yisitatore, a percorrere la Diocesi, un Vescovo scismatico.

Ma questo non basta ancora 1 Ecco quel che scriveano tesle al Monde
del 15 Maggio. I diarii russi vanno registrando un certo nurnero di con-

wr&'omalio scisma, avvenute fra cattolici della Lituania e della Rutenia.

Ma a qual prezzo si ottennero? In uno degli ultimi bulletlini delle con-

quiste dell' ortodossia, si celebrava la conversione d'un centinaio d'abi-

tanti del viltaggio di Losk, nel distrelto d'Oszmiano. A tal uopo erasi

data carta bianca a' Popi introdottivi dai comandante militare. Questi

dapprima non riuscirpnp che a cattivarsi due mascalzoni infami; onde

cangiarono mezzi
,
e si diedero con gli uni a promettere poderi ,

immu-
nita da balzelli, e con gli altri a minacciare carcere e multe; i piu riottosi

furonp arrestati ed ammprbiditi col bastone; e cosi si canto Yittoria 1

II simigliante fu fatto in moltissime altre terricciuole e grosse bprgate.
Per colmo di sventura, un prete cattolico, gia curatp di Podbzrize rin-

nego pubblicamente il cattolicismo
,
con gran splennita ,

in Wilna , tra

le mani del vescpyo scismatico Alessandro. Chi era costui? Eccone la

descrizione pel citato Monde del 15 Maggio : Malgrado la vergogna di

che costui si
cpperse, e lo scandalo che diede, ho ribrezzo a dirlo! Spr-

do alle ammpnizipni ed alle censure de' suoi superiori, egli yivea in un in-

tpllerabile disordine,abitando conuna donna, paadredi parecchi figliuoli,

di cui egli era da tutti designato padre. Fu dimostrato a costei, che po-
trebbe, inducendo il prete a farsi ortodosso, essere da lui sposata, e ye-
der legittimata la prole gia avuta; e questa femmina diede T ultima spin-
la all' impure concubinario per divenire apostata! Questo fu celebrato

come un trionfo insigne della ortodossia, ed il rinnegato n' ebbe generoso
e largo prezzo ,

onde possa divenire oggetto di scandalo e di imitazione

ad altri cotali 1

3. Procedimenti di tal natura, che offendono quanto I'uomo ha di piu

sacro, poteanp dar la spinta a qualche nuovo spllevamento, od almeno
a nuovi torbidi. II Governo di Pietroburgo ne

rimpsse
il pericolo, pub-

blicando un Ukase, pel quale il regno di Polonia sara d'or innanzi spartito
in 10 Governi ed 84 distretti. I Governatori deono essere generali rus-

si, ed a
lorp spettano tutte le attribuzipni

dei Cpmandanti militari posti-
yi durante il sollevamento. Le sole cariche di Vice-governatore possono
essere aflidate ad uffiziali civili

;
e percio yennero aboliti i 5 grandi Co-

mandi militari: ma ne yenne la conseguenza che, in yece di soli 5, il re-

gno avra 10 di cotali
amministratpri,

oltre agli 84 capi di distretto, che

deono pure essere militari. Sicche tutto il reame di Polonia venne cosi

posio sotto la direzione della sciabola, ed il pubblico reggimento dovra

essere lutto informato dai modi e dai principii de' Generali russi; i quali
si sa quanto sianp teneri della legalita, delle forme giuridiche, e pieni di

rispetto pei diritti personal! de' cittadini!

4.
Scopp di questo organamento, e &\ questo lavorio, si e la compiuta

russificazione della Polonia, che yuolsi ridurre alle condizioni, in cui gia
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si e profondata la Lituania. Sotto il 6 Gennaio yenne pubblicato un Ukase,
che vieta ad ogni persona di origiae polacca il comperare terre nei nove
Governi di quella che chiamasi Russia occidental; e con altri decreti

venne stabilito che le terre, confiscate a'
spllevati

ed ai
lorp cpmplici in

Polonia, sianp cedute, a condizioni larghissime, agli ufficiali pubblici
russi, ai Poliziotti, agli sgherri, che con piu zelo si adoperarono pel Go-
verno durante la ribellione. E, come se

cip
fosse nulla, si comincia a

proscrivere anche nella Polonia 1'uso della lingua polacca, sebbene mm
con quel rigore che usa il generale Besak, governatore della Volhynia. II

quale, con bando del 21 Dicembre, riferito nell' Invalido Russo, intimo

la multa di SO rubli per la prima volta, di 100 rubli per la seconda volta

che in una farniacia si tenessero registri o libri di conti in lingua polac-

ca, od un medico scrivesse con essa una ricetta; la terza recidiva trar-

rebbe seco 1'abolizione della farmacia.

Questo fare torno si gradito allo Czar, che ando su tutti i giornali il

complimentp, con cui esso rispose agli augurii del capo d'anno del Besak

mandaadogli per telegrafo queste parole : Dio benedica voi ed i vostri

sforzi per I'prganamento e la russificazione dei paesi contidati alia vostra

amministrazione .

In Lituania il generale Kaufmann, degno successore ed ernoio del

>Iourawieff, accogliendo in Wilna i Deputati della nobilta polacca, loro

parlo in questa cruda forma
;

Non crediate che si debba cangiar siste-

ma. Questo reslera tal quale e al presente, finche non sarete cangiati yoi
medesimi, divenendo Russi, e Russi ortodossi. Voi qui siete stranieri, e

tollerati come tali. Andatevene pure ove v' aggrada, ma non pensate di

poter restare qui, se
vpi

non divenite compiutaraente Russi . Queste

parole, dice il Memorial diplomatique del 31 Gennaio di quest' anno,
dovettero ascoltare e sopportare que' generosi martiri, col rossore in

Yolto, coH'anima straziata dal dolore!

Non basta. NiunPolacco potra oggimai comprar terre in codeste pro-

Tince; echi nepossiede, dovra venderle, entrp due anni, a'sudditi russi

ortodossi ovvero a protestanti. Si capira quali fiere conseguenze debba
avere tal decreto, quando si rifletta a quel che scriveano da Pietroburgo
al Journal de Bruxelles sullo scorcio del Gennaio : In Lituania e nella

Russia bianca si trovano 21,000 proprietarii catlolici e soli 1600 proprie-
tarii russi ortodossi o protestanti. La proporzione dei cattolici e anche

maggiore in Volhynia ed in
Ppdolia. Nel solo distretto di Berdicheff si

cpntano 244 proprietarii cattolici, contro soli 4 che professano la scisma.

Si tratta dunque di espellere, non si sa dove, un 40,000 proprietarii cat-

tolici, per sostituir loro altrettanti scismatici !

5. Ma Dio sa a quali altri rigori andrebbe ora soggetta la misera Polo-

nia, se per avventura fosse stato veramente cattolico e polacco, come
calunniosamente spacciava la Gazzetta di Mosca, un settario, che teste

attentava alia vita dello Czar! Alii 16 d'Aprile Alessandro II, iinito il

suo passeggio nel giardino d'estate ,
era sul punto di salire in carrozza

pressp la cancellata. Quivi era gran folia di popolo. Un giovane a furia

d' urti e di spinte erasi cacciato in prima fila, e staya a pochi passi dal-

I'lmperatore; e quando lo yide in alto di mettersi ilmantello, tratta

fuora una pistola a due colpi ,
lo prese di mira quasi a bruciapelo. A Dio

piacque che li accanto aH'assassino fosse uno svelto e robusto contadi-

no, per nome Ossip Iwanowich Komissarow; il quale, veduto quell' at-
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to
,
diede un gran colpo al gomilo del braccio cosi teso

,
si che il proiet-

to ando a passare qualche palmo sopra il capo dello Czar
,
che senza cio

ne sarebbe stato indubbiamente morto. L'assassino fu subito arrestato, c

poco manco che li di presente non fosse messo in brani dal popolo furi-

bondo. II Komissaro\y. , presentato dal!' Imperatore stessp aH'Imperatri-
ce ed alia Corle, fa subito create nobile, dotato di ricchissimi poderi, e

divenne 1'idolo della moltitudine e d'ogni prdine di cittadini; e per piii

giorni tutta Pietrpburgo festeggio, con riti sacri e con mostre di grandc
esultanza e di smisurato amore per lo Czar

,
il fatto per cui era rimasto

incolume da si gran rischio.

L'assassino rifiutavasi a dir nulla, onde si potesse inferire il suo no-

me e riconoscere la sua persona. Da brandelli d'una lettera, trovata nel-

la locanda in cui avea preso stanza
,
ebbesi finalmente contezza d' un suo

parente ;
e cosi si seppe ch'egli era un Demetrio Karakpsow, sui 25 an-

ni, nato nel villaggio di Molvitina , nel distretto di Bacisk
,
del Governo

di Kostroma; e russo schietto delle province centrali
,
socialisla di quel-

la pessima setta cbe professa di non cre^re ne rispettar nulla, delta per-
cio dei nichilisti; benche il suo silenzio ostinato avvalorasse le caluunie

de' Moscoviti
,
che lo gridavano catlolico e polacco ,

o mandalario del

Polacchi. Risulto inoltre che egli erasi inscritto
,
come studente di leggi,

neli' universita di Kasan
,
onde fu espulso nel 1861

;
riammesso nel 1863,

si tramuto nel 1864 a Mosca, dove fu inscritto come uditore libero. Do-

po 1'Agosto del 1865 non ebbesi piti notizia di lui
,
fino al momento del

nefando
attentatp.

II processo istituito riusci a svelare, diconp,
una vasta congiura; ma

pare che codesto assassino si mpvesse al regicidio, non perimpulso altrui,

ma solo per ispontanea determinazione, indottovi da fanatismo di setta

e da disperazione di migliorare la sua vita. Tutti i sovrani d'Europa fu-

rpno solleciti di mandare allo Czar le loro cpngratulazioni ,
che fosse

rimasto illeso
;
e giova sperare che lo Czar abbia inoltre compreso di qual

rea indole sia quel liberalismo che si accarezza in Russia, mentre si cru-

delmente si perseguita il cattolicismo.

6. Questo eventp distolse alquanto I'adenzione pubblica dai maneggi
della Russia nei Principati di Moldavia e Valacchia ; pei quali si reputa
che tra poco debba risorgere, piu formidabile che mai, la quistione
d'Oriente. Tutti sanno

,
e 1'abbiamo accennato a suo tempo, quali impac-

ci creasse al Couza 1' influenza russa, traendone cagione o pretesto da

ogni suo atto pubblico, e special raente dal secjuestro dei beni dei Con-
venti dedicati e posti sotto la speciale protezione dello Czar. Caduto il

Couza, tutti gli sforzi furono intesi a ridestare il rfwa^mo nei Principati,
a fare cioe che la Moldavia si dichiarasse infaslidita dalla sua unione cori

la Yalacchia
;
ed il Governo provvisorio ebbe quanto a cio gran trava-

glio dalle mene dei partigiani russi
,
e precipito la elezione dell' Hohen-

zpllern, appunto per impedirne gli effetti. Ma la Conferenza di Parigi ,

dichiarp doversi tenere fautonomia dei Principati nei limit! pretissi dai

Trattati, ed ayverso risolutamente Telezione d'un principe straniero; il

che torno per indirelio a vautaggio dei disegni della Russia ,
e non valsc

puntp a sedare le agitazioni de' varii partiti. Queste crebbero a segno,
che il Governo di

Cpstantinppoli , spalleggiato dalla Russia ,
raccolsc

molte truppe a' conh'ni de' Principati, per essere pronta ad invaderli ,
sc

Ti scoppiasse nuova rivoluzione. E dall altra parte la Russia concentre, in
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Bessarabia e sul Pruth, varii corpi d'escrcilo
,
che si dicono giungereal

mirnero di 170,000 uomini, designati per ora a sostenere i diritti sovra-

ni del!a Turchia
,
ma che piii tardi , quando le rivolture e la guerra di

Alemagna e d' Italia ne porgessero il destro
, potrebbero con tutta facilila

adoperarsi ad occupare i Principati.
11 pretesto non mancherebbe. Imperocche il principe Carlo di Hohen-

zollern, malgrado del veto postp dal Congresso di Parigi all' elevazione

d' un niembro di Case regnanli in Europa sul trono Moldovalacco
,
rice-

vuti alii 18 Maggip in Dusseldorf i Depulati ad offerirgli la corona, ac-

cetto, parti, entro il 21 in Yalacchia, disponendosi a far solenne ingres-
so a Bukarest

;
non senza avere scritto al Sultano, per fargli omaggio e

promettere di rispettarne i diritti di alta sovranita !

7. Havvi pero qualche motivo di dubitare, che la Russia YOglia ora

ripigliare gl' interrotti disegni verso Costantinopoli. Ed invero, sel'e-

sercito suo e numeroso assai, e teste ricevette grande incremento, le fi-

nanze per contro yersano in deplorabili strette; e si sa che queste danno
il vigore necessario alia guerra*

L'lnvalido russo, nel passato Gennaio, metteva in palese questo slato

di cose. Imperocche esso dimostrava con gran cura quante econoinie si

fossero fatte, da tre anni in qua, nelle spese per T esercito. Questo, ncl

1864, contava 1,135,000 uomini di tutte le armi, e 96,000 cavalli. Sul

tinire del passato anno, gia era ridotto a soli 909,000 uomini ed 82,000
cavalli: e sul cominciare del presente, fu scemato ancora, fino a numerare
soli 805,000 uomini e 75,000 cavalli. Onde 1' esercito russo era cosi ve-

nuto a proporzioni anche minori di quel che era dopo la guerra di Cri-

mea, quando contava ancora 818,000 uomini. Cio fu fatto appunto per ne-

cessita di economic nel Ministero della guerra; al quale, pel 1864, si era-

no assegnati rubli 152,125,000; e pel 1865, soli rubli 127,831,000. Pel

1866 1' economia erasi ancora accresciuta, riducendo le spese per 1' eser-

cito a rubli 116,589,000.
Ma la spinta a cosi rilevanti risparmii fu pure gagliardissima. Per la

guerra di Crimea, e per la recente spstenuta contro i sollevati della Polo-

nia, le finanze erano in condizioni disastrosissime. La Gazzetta diPietro-

burgo metteva in sodo, sul cominciare del Marzo passato, che il Debito

pubblico, di cui la Russia dee pagare gli interessi, ascendeva gia, nel

1856, alia somma di rubli 1,332,542,575; cioe franchi 5,330,000,000 in-

circa. Dal 1857 al 1866, questo debito si accrebbe di rubli 800,000,000,
cioe quasi 3,200,000,000 di franchi.

Laonde il Governo si risolvette di emettere un nuovo imprestito di

100,000,000 di rubli d' argento, da inscriversi al Gran libro del debito

pubblico, e da effettuarsi con le stesse condizioni dell'altro del 1864.

Ma che sarebbero mai cento
miliqni

di rubli, gia insufficient! a sanare

le piaghe delle fioanze, se la Russia si cimentasse a nuova guerra di

Oriente,,con pericolo di trovarsi trascinata anche alia guerra in Occi-

dente? E probabile adunque che non si muoyera verso i Principati, se

non quando sia, in un modo o nell'altro, terminata la guerra che sembra

inevitabile in Europa ;
se pure non si venisse a capo, per miracolo, di

riunire il Congresso, tantp inculcato da Napoleone III, e di risolvere pa-
cificamente in esso le intricatissime question! , per cui troncare oggimai
tutti hanno in pugno la spada.
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Secondo eke riferimmo nel passato quaderno ,
il Ministero di Fi-

renze non contento dei poteri straordinarii
, concessigli dal Parla-

mento , in ordine alle Finanze ;
avea chiesto i pieni poleri per la si-

curezza pubblica del paese. Dove cio avesse conseguito , egli , come

per la prima concessione era divenuto padrone assoluto degli averi

de' cittadini
;

cosi per la seconda sarebbe divenuto arbitro non solo

della liberta ma della vita eziandio dei medesimi. E cbi avria allora

potato vietargli di pianlar la forca sull' uscio di qualsiasi casa
, per

impiccarvi quali e quanti piu gli piacesse, senz' altra ragione se non

che cosi richiedesse rincolumita dello Slato? Salus reipublicae su-

prema lex. La Commissione parlamentare reslo eslerrefalta di si or-

ribile dimanda ;
e rigettandola come cccessiva , propose , per mezzo

del relatore Crispi, un disegno di legge piu limitata, la quale cogll

emendamenli , che vi vennero recati ,
resto fmalmente sancita dal

Parlamento nella tornata del 9 Maggio e dal Senato in quella del 1 4

del medesimo mese. L' articolo terzo di essa legge suona cosi : II

Governo del Re avra la facolta di assegnare per un tempo non mag-

giore di un anno il domicilio coalto agli oziosi, ai vagabond!, ai ca-

morristi ed a lulte le persone RITENIITE SOSPETTE
, secondo le desi-

gnazioni del codice penale del 20 Novembre 1859
, le quali saranno

pubblicate ed avranno forza di legge nelle province toscane. Le stes-

se disposizioni saranno applicabili alle persone , per cui ci sia fon-

dato motivo di giudicare che si adoperino per restituire 1'anlico slato

di cose e per nuocere in qualunque niodo all' Unila d' Italia e alle

sue libere islituzioni.

Serie VI, vol. VJ, fasc. 390. 41 2 Giugno 1806.
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Non puo negarsi che, cosi concepita la legge, e molto scemata

di quella spavenlevole ampiezza ,
desiderata dal Ministero. Tullavia

anche denlro i descritli confini, essa e tremenda
, e restera memo-

rabile negli anuali del nuovo Regno. Basil dire che una gran parle

degli slessi Depulati ne rimasero inorriditi e si credettero in dovere

di stimmatizzarla con gravissime censure. Le cose che vi notarono,

par che possano principalmente ridursi ai capi seguenti : Primo ,

che essa e un attentato alia liberla di lulti i ciltadini , non esclusi I

liberali. Secondo, che disonora il regno d' Italia in faccia all' Euro-

pa , e ne pone all' aperto 1' interna fiacchezza. Terzo , che riesce ad

uno scopo del tutto contrario di quello ,
die si prefigge. Questi tro

capi noi ci proponiamo di chiarire, non faeendo allro, che riporlare

le parole di quei Deputati ,
i quali parlarono contro la predetta leg-

ge ; non gia di lutti
,

il che sarebbe assai luDgo ,
ma di alcuni

, e

massimamente dei piu sfegatati pel nuovo ordine di cose : accioccha

dalla bocca stessa del liberalismo ne risuoni la condanna. Ex ore tuo

te iudico, serve nequam.

L

Tra i molli che dimoslrarono come con questa legge la liberta dci

cittadini resta kdibrio delle passioni e dell'arbitrio del Governo, ci

piace trascegliere il Ricciardi
; e ognun sa che arrabbiato mazzinia-

no egli sia. Nondimeno, mosso da un sentimento di pudore, cosi

grido nel mezzo deir assemblea : Se certe parole solenni non aves-

sero mal suono in quest'Aula, direi che come ieri 1' allro dovemmo,

per carita patria, velare la statua della scienza economica; cosi oggi,

sempre per eccesso di carila patria, siamo chiamati a velare la sta-

iua della liberta, . . Signori ,
la legge che siamo chiamati a votare e

contro la quale io daro la palla nera, non e altro che la famosa legge

Pica
,
estesa a lutta quanta 1' Italia. Oramai non ci saranno piu pri-

vilegi : tulti i cittadini potranno essere egualmente spediti a domi-

eilio coaito
,

e guai a quel ciltadino ehe abbia un nemico'. Ei potra

essere la notte tratto dal letto e mandate a domicilio coatto, e questo

senza veruna garanzia; poiche in questa legge non c' e neppurc la



LA LEGGE DE SOSPETTI

clausola della legge Pica, la quale almeno voleva che nessun ciltadi-

no fosse colpito da quella terribile pena, se non dietro il parere di

una Commissione
;
e su questo si aggira il mio emendamenlo

; poi-

ehe se questa legge deve passare, passi almeno con una atienuazione.

Gli esempii della legge Pica son noli a lutti. . . . lo vi lascio imma-

ginare quali sarebbero gli effelli di questa legge nei paesi tesle in-

feslati dal brigantaggio e dove la repressione di esso ha seminato odii

meslinguibili. Tulti sanno che nei piccoli paesi in ispecie le popola-

zioni sono divise in due partiti, e profittera di questa legge chiunque

voglia sbrigarsi del proprio nemico 1. II coraggioso d' Ondes Reg-

gio poi dimostro come con questa legge la liberta de' cittadini vien

messa in balia d'ogni treccone o ribaldo. Un minislro ha facolta

assoluta di poter condannare a domicilio coatto chi crede
;
e non vi e

alcun freno : e un arbitrio sterminato. Ma un Ministro e nccessitato

a senlire il prefelto ,
il prefetto il questore ,

il questore il birro, e il

birro i suoi compagni di taverna e di luoghi anche peggiori ,
e tutti

sono necessitati a sentire degli spioni. Cosi alia fine la liberta de' cit-

tadini sta a ludibrio e scherno della piu vile genia. Ed allora e pure

che si rianima lo spirito di parte, le passioni si scatenano, gli antichi

odii si rinfocolano, si sperano le vendette ;
onde que', che la medesi-

ma fossa serra, si fanno a vicenda aecusatori, calunniatori, e sovente

tra' perseguitati sono piu gl' innocenti che i rei. Cosi i nemici non

vengono meno, ma si accrescono contro lo Stato. E che sara poi se

gli stessi ministri , prefetli ed altri reggitori saranno eglino stessi

animati da spirito di parte, saranno vendicativi ,
setiarii

, furfanti ,

gente mala 2? Ne la sola liberta dei cittadini e oltraggiala da co-

testa legge ;
e messa a ripentaglio la esistenza altresi delle lor gra-

me famiglie : le quali ,
allontanato il capo di casa che le sostentava

colla professione o col mestiere, restano in preda alia piu orribile

Indigenza, come gia e avvenuto di molte. Che piu? La vita stessa

dei colpiti da quesla pena, corre gravissimo rischio. Signori, dice

rettamente il citato Deputato , questa che puo sembrare pena non

dura, assai sovente si mutera in pena atroce
,
nella pena della vita.

1 Atli uffidali della Camera, pag, 1577.

2 Ivi, pag. 1578.
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Un poveruomo ,
innocente o reo , condannalo al domicilio coalto in

un piccolo comune ,
\i entra col marchio di traditore della palria.

Per furia di popolo ed anche per ispirito di parte, per genio di

malvagita , sara ammazzato
, specialmente che in tempo di guerra

il Governo non puo tenere in ciascun comune tanla forza, da poter

impedire di cotesti eccidii
,

i quali tanlo sono piu facili ad essere

commessi, quanto si ha assai probabilila per non dire certezza, che i

rei ne avranno impunila se non lode l.

A quesle e soraiglianli giustissime osservazioni che risposero i

Depulati, fautori della legge? Altri dissero che essa era diretta con-

tro i clericali e i reazionarii, i quali erano stati finora carezzati e fa-

voriti dal Governo (colle destituzioni , gia s intende, colle prigionie,

cogli spogliamenti , cogli esilii !
} ;

che bisognava punire in essi an-

che le colpe che non si potevano dimostrare per vie legali (vera idea

di giustizia civile!) ;
che non conveniva spaventarsi di qualche alto

ingiusto che potesse occorrere (anticamente dicevasi : val meglio che

resti impunito il colpevole, che mettersi a pericolo di punire 1' inno-

cente; adesso si dovra dire il contrario) ;
e che presentemente tutlo

il rigore deve esercitarsi sopra i loro avversarii politici (eguaglian-

za liberalesca) 2. A mostrar poi la milezza della pena voluta dalla

1 Am'w/f.,pag. 1578.

2 Noi abbiamo gridato, o Signori, che gli uoniini che si succedettero nel

Governo Haliano dal 1860 in poi, non si sa per quale malaugurato proposito

o strana fatalila
,
hanno sempre favoreggiato tutti i reazionarii

,
i partigiani

dei Govern! caduti e gran copia di clericali. Bertani ,
Atti up., pag. 1372.

Bisogna pur rassegnarsi che accada qualche, e speriamo involontaria,

Ingiustizia..,. Noi vogliamo colpire gl'iniqiri che si nascondono e spingono

innanzi le masse inerti, fanatizzate ed ignoranti (ecco la stima che i liberali

fanno del popolo, quando e contrario ai loro interessi). Costoro sfuggiran-

110 sempre, perche non si espongono ad atti esterni (bisogna dunque in essi

punire gl' interni). Gosi il Gamerini. E piu sotto : Abusi ci saranno sempre.

Cid non importa; sara un sacrifizio di piu (Buffone). Atti uff., pag. 1580.

Propongo la soppressione del primo capoverso delFarticolo 3. dove

si parla degli oziosi, dei vagabond! ,
dei camorristi, conservando il secondo...

Noi dobbiamo,in questi momenti specialmente, quasi esclusivamente vigila-

re sui nostri avversarii politici. Bertani, Atli uff. , pag. 1572.

Dichiaro che non mi spaventano per nulla quelle apparent! mutilazio-

ni di liberta, le quali sono rese necessarie dalla conservazione e dalla tute-
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Jegge, il Crispi ricorda che essa e inferiore a quelle adoperate nella

celebre rivoluzione francese. Se 1'onorevole Civinini (avea quest!

cspressa la sua meraviglia che i millantalori di liberla propones-

sero una tal legge), se 1'onorevole Civinini ricordasse quello che

la Costituente francese decrelo nel 1791 conlro coloro che abban-

donavano il territorio nazionale, conlro i colpevoli di esportazione

delle monete e contro gli emigrati ;
se ricordasse quello che decre-

to la Convenzione nazionale contro lulli coloro, i quali erano so-

spettali di cospirare contro la patria, allora si convincerebbe che i

nemici della liberla non stanno sul banco della Commissione -t.

Ecco 1'ideale, a cui costoro s'ispirano: la Coslituente e la Conven-

zione, di sanguinosa raemoria ! E benche ne siano ancora lontani
;

tutlavia ci si anderanno sempre piu accostando, se consideriamo i

voti che gi si manifestarono nella Camera. Per dire di un solo,

il deputato Camerini, si dichiaro non soddisfatlo di quesla legge,

quantunque si cruda ed arbitraria
;
ma apertamente richiese espe-

dienli piu alroci. Non YO finire, senza ricordare al Governo che

di molti ed efficaci mezzi ancora puo disporre per mantenere la si-

curezza. Non melta in oblio le parole e i suggerimenti daligli non

ha guari dall'onorevole Plutino, intorno alle squadriglie mobili (spe-

cie di briganti stipendiati dal Governo) ;
non sono relativi slretta-

mente a questa legge, ma sono di pratica utilita (e come I
) ;

e vo-

glia pure aver conto di qualche mio avviso, comunque meno au-

torevole, ma coscienziosamente dato nella slessa circostanza 2.

L' egregio palriola non ci fa sapere quale sia cotesto avviso ; ma

esso certamente dev' essere di pratica utilita, non inferiore a quella

delle squadriglie mobili, suggerite dal piccolo Pluto.

la di quel gran principle, al quale ho delto di voler servire con lutte le for-

ze della mente e del cuore... Per me la liberta non e die la legge acconsen-

tita. (Tirannide della maggioranza o della minoranza ,
che sia riuscita ad

impadronirsi del potere). Oliva, Altiuff., pag. 1582.

1 Am' w/f., pag. 1570.

2 Discorso del deputato Camerini. Atti uff. 1581.
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II.

Quale che sia la formola, onde voglia esprimersi lo scopo della

civil sociela, certo e che parte principalissima di un tale scopo si e

la lulela del diritti degli associati. Che dunque dee dirsi di una leg-

ge, la quale oltraggia si brutalmente la liberta dei cittadini e ne

melte a repentaglio la stessa vita? Ed e questa 1'inirinseca ragione,

per cui delta legge e disonorevole per 1' Italia in faccia all' Europa.

Senza dubbio il Governo ha diritto di punire i colpevoli ;
e cosi

usasse efficaceraente un tal diritto contro i veri delinquent : non

si vedrebbero i buoni e pacifici cittadini esposti a continue offese

nell'onore, nella roba, nella vita. Ma, stando alle idee di giustizia,

dee punirsi il delilto passato, non il futuro ; il delitto certo, non il

presunlo. Nemo reus, nisi probetur; e dettame di senso comune.

Niuno puo tenersi per reo, se non e dimostrato tale
;
e la pena non

puo infliggersi, se non al reo. Questi principii cosi volgari, che la

natura stessa insegna a ciascun uomo, che goda 1'uso della ragio-

ne, sono disconosciuti dalla legge; la quale applica una pena certa

e gravissima a un seraplice sospetto, vale a dire a un delitlo pos-

sibile, o almeno incerto e non provato. Lo stesso Mancini, benche

non uso a molto sottilizzare in tal materia
,
ebbe a notarlo : II

semplice indizio d'una volonta, cosi egli, non e peranco la certezza

di quella volonta; mentre la volonta stessa inoperosa, non anco

estrinsecata, non manifestata con atti esteriori, slando ai principii

regolatori della penalita, dovrebbe sfuggire a qualunque repressione

o prevenzione. Ora se per mettere in movimento le facolla eccezio-

nali del Governo baslasse neanche la prova certa di quella volonla ,

ma un semplice indizio, permetteremmo una pericolosa inquisizione,

scrutatrice dell' intimo pensiero e ne sarebbe legittimato un formida-

bile arbitrio 1. Dunque con questa legge si viene a chiarire che il

Governo italiano disconosce i primi elementi di giustizia sociale e la

ragione stessa per cui esiste un Governo. La pubblica aulorita se,

1 Atti uff. pag. 1572.
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in cambio d'essere la difesa, e una minaccia per la liberta individua-

le, la comunanza umana 6 disciolta. Ma questo modo di argomen-

tare non ha niuna forza presso i sostenitori della legge di cui par-

liamo
;

i quali tanto poco se ne curarono, che neppure mossero qui-

stione intorno alia giustizia di essa, ma unicamente posero innanzi

che cosi richiedeva la sicurezza dello State. Con che diedero ad

intendere che per loro il bene comune non era altro che il bene

dello Stato, di quest' ente aslratto cioe, il quale si concrelizza nei

depositarii del potere, e che elevato a suprema norma di giustizia

induce la piu orribile delle tirannidi. Laonde con essi e da ragiona-

re in altra guisa.

Diciamo adunque che la sancita legge e disonorevole per 1' Italia,

in quanto ne mostra 1' interna debolezza. Un Governo, il quale per

difendersi e coslrelto di venire a mezzi straordinarii
,
da mostra di

trovarsi in pericolo straordinario. Se crede opportune incutere spa-

vento ai cittadini
,

fa segno manifesto che non puo fidarsi del loro

amore. II Ricciardi nel suo discorso noto che 1'Austria, benche si

trovasse, come 1' Italia, in procinlo di guerra, nondimeno non aveva

falla nessuna legge restrittiva della liberta dei giornali. Niuna

disposizione, ch' io sappia , e stata adottata a Vienna per limitare

la liberla della stampa. Faremo noi quello, cui 1'Austria nan penso

a fare fmora 1 ? Lo stesso.a piu forte ragione avrebbe potuto os-

servare rispetto all'articolo terzo della legge, riguardo ai sospetti.

Ed e notevole che I'Auslria non ha avuto mestieri di ricorrere ad

im espediente si fiero neppure per la Venezia. Qual conseguenza

adunque ne trarranno lutti quelli, che considereranno cotesta diver-

sita ? Senza dubbio diranno che il Governo d' Italia si trova in peg-

giore stato rispetto ai suddili italiani
,
che non il Governo austriaco

rispetto ai suddili veneli
;
che esso e assai piu odiato da loro, ed ha

bisogno del terrore per contenerli. Quanto disdoro e quale smacco

non proviene da ci6 alia cosi detta causa italiana? Ne vale il dire che

la legge si e fatta per ispaventare i pochi trisli e mestatori, nemici

della patria. Coteste sono ciance, e ogiiuno le rav\isa per tali. Se

1 Atti vff. pag. 1568.
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i pretesi tdsli son pochi, essi sono innocui per la loro stessa scar-

sezza , e non impongono la necessita di ricorrere a partiti estremi ,

bastando a contenerli le leggi ordinarie e i magistrati ordinarii.

Quando 1'ordine pubblico ha il favore della totalita o quasi tolalita

dei cittadioi, sta da se
;

le frazioni contrarie lion vanno calcolate.

Anzi alia sicurezza di quell'ordine baslerebbe 1' appoggio della sola

maggioranza , quando ad essa e congiunta la forza del Governo.

Che senso ha dunque questo sbigottirsi , questo gridare all' aiuto
,

questo chiuder la bocca a chi parla in conlrario , questo ricorso a

provvedimenti dispotici, questa derogazione agli stessi arlicoli dello

Statulo fondamenlale, che guarentiscono a ciascuno la liberla indivi-

duale, e vietano la creazione di tribunal! o comraissioni slraordina-

rie? Segno e che il Governo non si crede ferrno in sella, sente trab-

ballarsi sotto il terreno, s'accorge d'essere inviso alia piu parte

dei cittadini, e per tentar di salvarsi, sull' orlo del precipizio, si get-

ta a partiti disperati. Or questa manifestazione al cospetto dell' Eu-

ropa e del mondo e di onore all' Italia rigeneraia?

III.

Ma almeno si conseguisse lo scopo, a cui si mira con mezzi si pa-

ventosi. II peggio e che si riesce all'opposto. Fu cio osservato nel

medesimo Parlamento. II deputato d' Ondes Reggio parlo in questa

forma : Signori ,
so bene quello che si risponde contro : Questa

legge e necessaria alia salute dello Stato. Ed e con queste parole

che si sono commessi nel inondo fatti orrendi e scellerati. Con que-

ste parole le proscrizioni di Silla e Mario , le stragi ed incendii di

Nerone e Decio, la carnificine di Enrico VIII e di Cromwel , gli as-

sassinii di Luigi XI e d'altri monarchi di Francia o di loro minislri,

le proscrizioni , le stragi , le empiela della Convenzione di Francia,

insomnia quelle parole sono state le opere di tutti i tiranni regii o

repubblicani. Ma con quei delilli atroci ed infami nulla hanno eglino

conseguito mai. Silla e Mario non salvarono la repubblica, ma ne af-

frettarono la ruina. Nerone e Decio non impedirono la caduta deli'im-

pero ; Enrico VIII apparecchio la cacciata degli Stuardi ;
Cromwel
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non fondo la repubblica, ne Luigi XI n& gli altri affermarono la mo-

narchia in Francia; la Convenzione di Fraricia non impedi 11 primo

impero ne che gli stranieri in fine, fu questione di tempo, entrassero

in Francia e tenessero per tre anni il piede sul collo della Francia.

Giusti giudizii del cielo : 1' iniquita e Y empieta se sono esaltate per

tempo breve e trionfano, vengono poscia flagellate e vinle l.

Piu enfatiche ancora furono le parole del Civinini; le quali, attesa la

quality dell'uomo, hanno un significato assai piu espressivo. Piii me-

raviglioso per me, egli disse, e stato il vedere presentare sottoscrit-

ta dall'onorevole mio amico politico e personale, Crispi, questa rela-

zione e questo progetlo di legge formolato dalla Commissione. lo mi

sono in qualche modo sbigottito di queslo fatlo ;
e mi sono confer-

mato nell'opinione che una grande tempesta ci travolge tutti e ci

trascina per un pendio, del quale non so prevedere la fine. Quando

amici della liberta vecchi e provati, come Tonorevole Crispi, do-

mandano una legge speciale sulla stampa e il domicilio coatlo e fa-

colla particolari al Governo, io in verit& non so come potrei non du-

bilare dell'avvenire della liberta nel mio paese.... Signori, bisogna

ispirare al nostro paese fiducia nelle nostre istituzioni. La liberty

non puo essere buona soltanto nei tempi ordinarii. Se voi dite al

paese che la liberta non serve, non giova ad assicurare lo Stato,

quando esso corre pericoli, voi insegnate al paese a disprezzare

quelle istituzioni, che voi dite di amare e che noi dobbiamo credere

che veramente amiate. Mi pare tempo di parlare chiaro.... Io per

me credo che quesle ragioni, le quali sarebbero buone in tempi or-

dinarii, sono particolarmenle buone dinanzi a questa guerra, che e

imminente. questa guerra voi la fate in nome della liberta, od

una reazione. Se voi non vi fondale sopra la fiducia che potete ispi-

rare al paese come rappresentanti delle idee liberali ; signori ,
voi

con questa guerra, condurrete a rovina la nazione e non salverete

voi stessi 2.

L'eloquente oratore si appoggla principalmente sulla sfiducia che

questa legge ecciterebbe negli animi, quanto al valore e alia sodez-

za del presente ordine di cose. Ma egli avrebbe potuto insistere

1 Atti t//f., pag. 1578. 2 Ivi, pag. 1567.
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altresi sull' odio al medesimo che essa propagherebbe nel popolo.

Son luttavia cocenii le ire , i rancori
,

i fieri desiderii di vendetta ,

che le crudelta inaudite, esercitate in nome della legge Pica, banno

ampiaraenle diffuse negli animi. Che sara quando a queste piaghe,

ancor sanguinanti, verranno ad aggiungersi le ferite, che aprira in

seno a mollissimi questa nuova legge? Ha un bel dire il sig. Crispi:

La nostra legge non e fatta coniro i nostri amici ; essa e conlro

i nemici 1. Questo gia si sapeva. Niuno ha mai dubitato che la

liberta , qual e intesa dai liberal!
,
e un loro privilegio e patrimonio

doraestico
; per tulti gli altri, che non ban la venlura di apparlenere

alia setta, non ci e altra sorte che catene e servaggio. Ma il punto

della quistione non verte qui. II punto della quislione si e che si

fatta legge , in cambio di allargare il cerchio degli amici , allarga

quello degrinimici. Voi colpirete senza processo e senza prove un

gran numero di cittadini. Mettiamo da banda le lagrime delle de-

solate famiglie , delle mogli ,
de' figliuoli ,

lasciati privi del padre ,

e sovente ancora privi del pane : lacriine che attireranno presto o

tardi sul vostro capo la vendetta di Dio. Yoi
,
che non credete alia

provvidenza e giustizia divina, vi ridereste di cio. Ma i congiunti ,

gli aderenti
, gli amici delle vostre vittime , non saranno altrettanti

avversarii, che voi aggiungete alle file gia molto dense di coloro, che

voi mostrate gia di temere non leggermente? E cosloro non coglie-

ranno tutte le occasioni propizie, per atterrare istituzioni che son di-

venute nelle vostre mani slrumento di tanta tirannide ? Scendiamo

un poco piu al parlicolare. II primo impeto dell' uragano della vostra

legge si 6 scagliato, com' era da aspeltarsi, massimamente sopra dei

Yescovi, in ispecie quelli del Napoletano. Di botto ne avete mandato

in esilio, se non erriamo, da circa quattordici dei pochi che n' erano

rimasi. Quanto questi Prelati fossero amaii dalle popolazioni, si puo

ricavare da questo sol falto
,
che noi abbiamo dalla narrazione im-

mediala di testimonii oculari ,
e sfidiamo chisisia a smentirne la ve-

rita. II Vescovo di Termoli, nelia provincia di Campobasso, era sla-

to, come tanti altri, violentemente discacciato dalla sua Diocesi, sotlo

pretesto della volonla popolare. Or egli nel Sellembre dello scorso

1 Atti uff., pag. 1566.
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anno, approfitlando dell' occasione del limori del colera, che si ma-

nifestava in varie citta, penso di tentare il ritorno nella propria sede.

Messosi adunque sulla ferrovia
, giunse solo ed incognito alia sta-

zione di Termoli. Ma quivi , appena riconosciuto
,

si vide tosto cir-

condato da una folia di cittadini, che baciavangli le mani e faceangli

festa, correndo altri a sonare le campane delle chiese e spargere la

voce del suo arrivo. In poco d' ora si raccolse tanta calca di popolo,

desideroso di rivedere il proprio Pastore e Padre e riceverne la be-

nedizione, cbe ci voile piu d' un'ora e mezza perche Monsignore po-

tesse percorrere il breve tralto che lo disgiungeva dalla cattedrale.

Rientrato nel proprio appartamento, gli convenne tenerne per due di

e due nolli aperta e libera 1'entrata per soddisfare la divota brama dei

popolani, che accorrevano non solo dalla citta ma dai villaggi ancora

circonvicini. II trionfo fu si splendido, che il Maggiore del Baltaglio-

ne, quivi allora di guarnigione, attonito andava ripetendo: E questo

e il Vescovo, che si teneva lontano per essere avversato dal popolo?

Povero Governo, come e tradito ! L'onesto militare credeva bona-

mente che il Governo procedesse in buona fede. Ma ben avra dovu-

to disingannarsi ora, che avra saputo come esso Governo, venutagli

la palla al balzo in virtu della nuova legge ,
ha senza nessun appi-

glio, per mero arbitrio, rimandato in esilio f egregio Prelato 1. Da

1 La maniera tenuta in tale esecuzione e narrata dau'Uritia Cattolica col-

le seguenti parole Ci scrivono da Termoli II 21 Maggio : leri erano le due

pomeridiane, quando untenente di carabinleri, con due delegati di polizia,

1'uno di Termoli, I'altro di Parino, e col sindaco locale, si portarono a que-

sto palazzo vescovile, entrarono in tutte le stanze abitate, cacciandone le

persone che vi erano, e ad ogni porta vi collocarono un carabiniere. Fu im-

mediatamente dato principio ad una severa perquisizione nelle stanze del

Vescovo
,
e vi sequestrarono oltrc venti lettere di privata corrispondenza

del tutto innocenti, con due stampe anche innocenti. Si passo poi a fare la

perquisizione nelle stanze del Yicario generate ,
e non trovando che appe-

na pochissime leltere e carte sul tavolino , rimasero stupefatti e guardavan-

si 1'un I'altro. Allora un delegate di polizia domando : Questa e tutta la

corrispondenza d' un Yicario generale? II Yicario disse: Rispondo per

convenienza, non avendo il delegate diritto di fare simili domande. Le car-

te della Curia trovansi depositate e custodite negli archiviL Ed osservan-
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questo sol caso si faccia ragione degli altri
,
che potremmo egual-

mente contare.

Or alia mente di ognuno si affaccia naturalmente questo discorso :

Popolazibni , a cui i loro Vescovi sono si cari
, come non dovranno

senlirsi aspramente offese nel vederseli si tirannescamente divelti dai

fianco e sbandeggiali? Aggiugni i nuovi esilii, le nuove prigionie,

i nuovi strazii
,
che in grazia della crispina legge si sono fatti e si

faranno dei migliori e piu zelanii ecclesiastic! e dei cittadini piu

influenti e benefici. E queste popolazioni ,
cosi Irafilte nell' animo

,

potranno amare uno stato di cose , che per esse e cagione di tanto

dolore e di lanta ialtura? Un Governo poi, divenuto che sia univer-

salmente esoso ed abborrito, ha speranza di durare in virtu della sola

forza? Giustamente il d' Ondes Reggio esclamava nel Parlamento :

Signori, coteste leggi di arbitrio e di sospetti o sono inutili o dan-

nose ad uno Stato. Una mano di nemici inlerni non potra giammai

mutare gli ordini dello Stato, quando si vogliano dall' universalita

de' cittadini. Ma quando 1' universalita de' cittadini non li vuole ;
e

quistione di tempo , quegli ordini saranno dislrulli ,
e quelle leggi

stolte ed inique ne affretlano il tempo ed accrescono i mali, che ac-

compagnano sempre i mutamenti negli Stati l. Ecco dunque a che

mena 1' improvvida legge ,
inlesa per assodare lo Stato

,
e la matla

rabbia degli onorevoli che la votarono ! Essa non fa che seminare

vento dissipatore, ed a ragione il Civinini previde che non puo rac-

cogliersene se non tempesta.

do essi gli archivii, si spaventarono al solo mirarli, senza neppure aprirli.

Infme si pfcsso a perquisire la stanza del pro-cancelliere della Curia
,
e si

sequestrarono poche lettere con due libri innocenti. Dopo tutto queslo,che

duro oltre due ore, il tenenle intimo in nome del Re e del Governo al Ve-

scovo, al Yicario generate e al procancelliere T immediata uscita da Termo-

li, scegliendo o il Piemonte, o la Sardegna, o 1'estero. E protestando il Vi-

cario generate che si cedeva alia sola forza.... un delegate rispose: Noi

non facciamo forza : che vi cacciamo forse colle armi ? Dunque non u-

sciremo, disse il Vicario. --Ed egli,percio, disse, abbiamo portato con'

noi i carabinieri.... Intanto ii Vescovo col pro-cancelliere scelse Roma, ed

il Yicario generate Marsiglia; e partirono tosto da Termoli. UMTA GAT-

TOLICA, num. 122.

1 Atti uff. , pag. 1578.



TIGRANATE
RACCONTO STORICO DEL SECOLO IV.

LVII.

1 cuori degli eroi.

Quinci e quindi un leatro, e di quelli lut-

tavia rimasi fedeli alia pieta, e degli

altri gia. da lui (Giuliano) guadagnali ;

e rimiravano qual parte cedesse, e piii

anslosi di conbscere chi riuscisse vin-

citore, die non gli stessi die di se da-

vano spettacolo... Ma come Cesario,

sciolti tutti i nodi degli argomenli di

lui, e ribattutine gli sforzi cosi i visibili

come i nascosi, quasi scherzi di fan-

ciullo, con voce alta e chiara protesto

se essere cristiano, e tale restarsi; nep-

pure perquesto fu licenziato... Allora

(Giuliano) proferi quella celebratissi-

sima parola ; che da lutti fu inlesa :

padre felice di figlmoli infelici 1

S. GREG. NAZ, Oraz. VII. In morte di

Cesario, . 12 e 13. (Opp. ed. Migne,

torn. I, pp. 769/772.)

Una delle ultime sere che Giuliano passo in Coslantinopoli, gli

atrii e le sale imperiali formicolavano d' uno sciame di filosofi, di

maghi, d'indovini, che si pressavano quali a t6rre commiato, quali a

riferire gli ultimi oracoli dei numi, quali a confortare Augusto all'im-

presa di Persia, gia risoluta. Tra il viavai di tali cortigiani scorge-



6 1) 4 TIGRANATE RACCONTO STORICO DEL SECOLO IV.

yansi qua e la in disparte crocchi e gruppetti di ufficiali d'arme, cliG

solto soito bisticciavano serrali tra loro, e all' appressarsi di altre

persone, guatavanle sospettosamente e inchiodavano la parola. Gli

uomini di guerra e di stato non vedevano di buon occhio die, sul

primo fiorire del novello imperiato. il cuore delle province si lascias-

se a man di luogolenenli, e Augusto si trabalzasse ollre il confine

romano, a guerreggiare una guerra grossa e disastrosa e incerta.

Ma i loro avvisi eran nulla : Giuliano si reggeva coi responsi del

cielo ;
e lutli gl' Iddii gli avevano oracolata la campagna di Persia,

con promessa di felicissimo riuscimento.

I ponlefici e gli amici dei demoni (come li chiamava Giuliano),

che avevano scandagliato a fondo il cuore del tigre coronato, cono-

scevano troppo bene ch'egli era fermo al tutto di rifiorire il pagane-

simo e di abolire il nome cristiano dal mondo, ancora che dovesse

affogarlo nel sangue: pero applaudivano al disegno della guerra

esterna, con isperanza che egli, trattosi fin dalla prima quel pruno

dagli occhi, rimanesse libero e sciolto alia maggior guerra conlro ii

cristianesimo. Adunque gli apparecchi e gli armamenti ordinali dal-

1' Imperatore fervevano in ciascuna provincia, e si carreggiavano ai

porti di mare, in acconcio di tragittarli in Asia; gi eran colmate le

legioni, designali i general!, appuntato 1' itinerario
;
non altro piu

omai rimaneva per aprire la campagna, fuorche far massa con tulto

lo sforzo della romana potenza in Anliochia, e di la muovere verso

1' Eufrate. Non d' altro si discorreva alle vegliate di corte. Gioviano

tribuno, cui quell' andala sembrava precipitosa e piu superba che

avvisata, per torsi di mezzo alle sciocche millanterie degli oracolisli,

si ridusse, come soleva, allo studio di Tigranale.

Tigranate in questa distretta di provvedimenti e di ordini, piu non

si lasciava vedere altrove che pure tra le carle e lo scriltoio : e tut-

tavia Gioviano non vel trovo. Ben vi incontro in sua vece il buon Ce-

sario, che passeggiava nella anticamera del quartiere, lenlamenle

e con 1'animo assorto in gran pensiero.

Oh che e di Tigranate? disse Gioviano.

Un silenziario di camera e venuto tesle a chiamarlo di fuiia,

ed e bene un' ora che sta a tu per tu con Augusto.
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Eh si capisce : di gran dispacci debbouo volare a questi di a

tulti i sapienli di Asia: tu sai uomo ohe e Giuliano. lo melto pegno,

die non v' e preloccola delle magDe sanluarie postc in sulla strada,

die non abbia ricevuto gi& qualche saggio delia prosa imperiale.

- Che? queste non le affida a Tigranate : lui solo sa ordinare i

sacrifizii, le ricezioni e le altre sue zannate sacre.

-
Appunto! perche lui si riserva le malerie spiriluali, le altre

ricascano sui segretarii profani. Povero Tigranate! non ha uno.sva-

go, un respiro: e io so che glie ne pesa aH'anima, non per la fatica,

ma perche non gli resta un bricciol dl tempo da dare a se, ed uscir

pure una volta di catecurneno. Se non fosse, aggiunse Gesario, di

qtiel zuccherino del presidalo di Garri, io credo certo certo, che gia

avrebbe giltato a rifascio corte, dignila, onori, ogni cosa.

Uhm, rispose Gioviano, si e no : mi pare si incornato di Au-

gusto.

Gua', e sensibile alle buone grazie : ma cotto spappolalo poi

non mi pare.
- E pure n' e sempre V avvocato, il difensore, il canipione a spa-

da Iraita.

- Ghe tu siabenedetto anche iu. Che vuoi? lu lo punzecchi e lui

s
?

inalbera : troppo sa aspro il darsi vinlo e ricreduto. Del resto mi

dice un cnore che oggimai in fondo in fondo egli ha aimacqualo le

sue prime ammirazioni; e poco resterebbe a fare, se si polesse slat-

tarlo dalle tenerezze di Augusto.

Dio faccia che non provveda a cotesto lo stesso Giuliano.

Tulto puo essere, rispose Cesario, ma per ora no : Augusto e

piu che mai in buona con lui.

Dunque trama a suo danno. Quando Giuliano fa le mamerine

a qualcuno, fa conto che gli prepara una finestra sul letto. Che que-

sta chiamala adesso non fosse il primo assalto ? chemenlre noi par-

liamo di loro, non fossero alle prese ? gia sai che in questi giorni

Augusto non rifma di avvolticchiarsi a questo e a quello, e sermo-

nare di ellenismo.

- Dio lo yolesse, rispose Gesario, che 1'assallo, se assalto deve

essere, fosse questa sera : li so dire che Auguslo lo fa a sego.
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Perche mo'?

Tu non sai che Tigranate ha ricevuto pur dianzi, proprio una

oretta prima della chiamata, un confortino mirabile, un confortino

che 1' ha armato di diamante.

Cioe?

Un bigliettino amoroso...

- To' to' to': bel conforlo!

Senti, v'ha biglielti e biglietti : cotesto che dich'io e scritto da

una fidanzata...

So, so tutto: una sua fidanzata, una Tecla, ch'egli ha giurata

cola in fondo all'Asia, si, una fanciulla per bene
,
di cui mi parlo le

cento volte sin da quando lo vidi nelle Gallic. Ben, che dice coslei?

gli fa 1'omelia?

Gioviano mio, tu se'amico e ammiratore di Tigranate, ma non

inlendi i misteri del suo cuore. Costei pu6 tutto sopra di lui
;

e se

ne giova pel meglio. Se Y avessi veduto ! quel lione aspro e rubesto

com' era diventato piccino piccino dinanzi a quel branicello di per-

gamena , vergato dalla sua Tecla !

Gran lettera da bruciar 1'aria vuol esser cotesta che doma Ti-

granate, o grande amore furioso.

- Quando dico che non comprendi Tigranate ! nulla, nulla di co-

testo: e una lelterina (me la fece legger tutta) semplice , spirante

pieta e amore
,
amore di quel piu candido che esprimer possa una

vergine timidetta, sotto gli occhi di una madre severa.

E cotesto conquide Tigranate? e cotesto lo rinsalda contro le

perfidie di Giuliano? affe che io non comprendo ne Tigranate, ne te.

- E pur si : io lessi sulla fronte sua gli affetti, i sensi tutti che

gli si avvicendavano : fiorirgli il vollo al leggere la soprascritta ,

tremare la mano a dissuggellarla, poi gioire, poi accigliarsi, info-

scarsi, abbuiarsi, confondersi
, poi salire il fuoco della vergogna,

poi il pallor del rimorso: come in uno specchio d' argento cui pas-

sano dinanzi figure diverse. Crederesti, ch' egli calco la lettera sul

cuore
, quasi gli schizzava una lacrima, sembrava dimandare merce.

supplicare ?

- Non sapevo che i medici vedessero si dentro alia pelle i mi-

steri dell' amore.
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- Che? i grand! empiti dell' ammo non si celano da nessuno:

meno poi da Tigranate ,
che con me ha il cuore sulle labbra. Che

cuore, che cuore 1 ha battito di dragone, e palpito di colomba: le-

verebbe la fronle in faccia ad Augusto adirato
,
e una bambina che

gli sorride una paroletta di giuslo rimprovero, lo atterra. Fu uno

strale atlraversato alle viscere. Ebbi un bel mellerlo in propositi

di guerra, di pace, di riforme, di affari; non capiva piu nulla, pa-

reva fulminato.

- Pur si sara ben riscosso alia chiamala di Giuliano?

- lo metto pegno che anche a Giuliano parla della sua Tecla.

- Oh gli vogliam dare un po'di picchierella quando torua? gli

rimetliamo il cervello in seslo.

Gioviano non avea ben terminate queste parole, ed ecco Tigrana-

te alzava la porliera: e Gioviano serio serio: Appunlo, Tigrana-

te, che dice Augusto .a proposito?

A proposilo di che?

Di Tecluccia di Carri.

Ah Cesario ! sclamo Tigranate , volgendosi a lui; cosi eh? si

tradiscono gli amici in cio che tengono di piu riservato?

- So chi tradisco, e a chi tradisco, rispose sorridendo Cesario.

Via, via, seguito Gioviano, non ci tener sulla gruccia: Augu-
sto approva, neh vero? che tu navighi, che tu prenda le poste im-

periali, che tu corra, che lu voli a Carri?

- Voi volete la berta de'falti miei : e bene, si appunto appuntino,

ho trattato con Augusto anche di coteslo, ed e fatto il becco all'oca:

e cio che piu vi friggera ,
voi due chiassoni in pena delle vostre

ciance tenetevi inesorabilmenle invitati alle nozze : e forse forse sara

con noi... Flavio Claudio Giuliano Augusto: ma ve'non lo sbrailate

sui tetti.

- Non si rifiuta, rispose Cesario; poiche il peccato e fatto, viva

la penitenza ! E Gioviano aggiunse :

Mi ti rendo vinto , a mani giunte, prigioniere di guerra, per

tulto quel di. Oh quella vorra essere una festa miracolosa! Ma spie-

gati : viene ella ad Antiochia?

Serie VI, vol. VI, fasc. 390. 42 2 Giugno 1866.
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-
Nossignore, nossignore : andremo noi a trovar lei, lulli di bri-

gata. Gia, e la strada noslra: Nicomedia, Nicea, Anliochia: da An-

liochia a Card e la via railitare ordinaria, non ci si scappa.
- Ma che? fai lii conlo di sposarla di passaggio, e lasciarla in

asso il domani ?

Mai no: tutto 1'opposto: ogni cosa e assettata, composta, de-

crotata con Augusto e da Augusto: to nou movero un dito ol-

tre Carri.

Oh coteslo, abbi pazienza ,
non ti sta. Mentre noi andremo di

vitioria in vittoria a Seleucia, a Ctesifonte, a Babilonia, sulle pedate

di Giro, di Alessandro Magno, di Ercole Indiano, eclissando le glo-

rie degli eroi e degli Dei, tu restarli a mezza via...

Cosi sara, interruppe fermamente Tigranate.
- Ci raggiugnerai almeno dopo la luna di mele ?

No: non entrero mai in Persia armato. .

E Gioviano vie piu sulla celia : Resterai dunque come Achillc

impanialo da Briseide, come Alcide a pie di Onfale, struggendoti ai

dolci rai di Tecla, lucida stella di Venere?

Ola
,
sul dosso mio fai pure a fidanza

,
non sul conto di lei ,

neppure il nome dei menar per bocca senza rispetto : non c' incap-

pare la seconda. Stella e
,
ma stella di Yenere no : piu su

, piu su

di molto.

- E canterai sulla cetra ionia i capei d'oro
,
la fronte di neve

,
i

labbri di rosa...

Oh soldalaccio bontempone ! e tu pensi che Tigranate si sdi-

linquirebbe per cotesto? di questa roba n' e pieno le fosse. La stel-

la mia non luce solo dal volto, i raggi suoi muovon di qui. (E ac-

cennava il cuore, e brillava negli occhi e nel viso.
)
Ho scelto il piu

bel cuore che palpiti sulla terra
,

il piu candido ,
il piu forte

,
il piii

inagnanimo, il piu eroico. Essa e, se noi sai
, quella che mi fece e

die mi mantiene crisliano. Se mi rinsaldo nel proposito, mi appare in

sogno mite e benigna, col volto calato in seno, come il di che le diedi

1'anello
,
e mi stende la mano

,
e mi addita il cielo : se vacillo ,

mi

si erge dinanzi altiera
,
ardita come la vidi al tribunale di Ctesifon-

te
,
e mi guata con quegli occhi di tortorella

,
e pur minaccia

,
e mi
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respinge ,
e mi sforza di fare il costiluto di mia coscienza

,
e mi di-

sdegna, e rifiuta il mio amore...

Senti
,
che sogni lirici, interruppe Gioviano. Ma Cesario, che

volentieri mesceva la filosofia allo scherzo :

No, no; non son tutti sogni cotesti. Credilo a me, Tigrana-

te , che son medico : e si li dico che le sono anzi apprensioni non

irrazionali della mente. Accarezza pure cotali sogni. E lu bene

scegliesti.

Se ho scelto bene ! 1' ho eletta per mia sul palco della morte
,

dove insultava ai supplizii, 1'ho salvata da tin carnefice peggior

d'ogni carnefice
,

1' ho rapita di bocca ad una iena del bosco
,
a ri-

schio di mia vita, e mi par donata e non compra...

Ed essa troppo ti risponde largamente ,
se ti ritoglie ai nemi-

ci dell'anima tua per donarti a Cristo.

Oh in colesto ,
la conosco

,
la veggo ,

e inelutlabile,* e mi vin-

ce. Quale scudo potrei opporre ad un'ancelletta di Dio , che non usa

altre armi che la preghiera e il terrore della sua virtu celestiale?

A queste parole Gioviano smettendo Tumore faceto : Ascolta,

disse a Tigranate , fuori di celia , che po' poi non sono tulto il bon-

tempone che tu mi fai
,
colei non avra mai di te piena vittoria, se

non li separa un tratto dalla corle. Qui ,
salta agli occhi

,
in questo

buscherio di guerra , con questo furore di riformare
,
rassettare

,
ri-

sprangare, rifare da capo il mondo romano, eal tutto fuor del possi-

bile il dar mente ai fatti del catecumenato ,
molto meno condurre a

termine la tua iniziazione. E poi ,
lo vedi, a questi lumi di luna e

gran merce se chi e ballezzato non si sbattezza : pero ,
ti parlo col

cuore di amico
,
io mi rallegrero quando ti vedro entrato in carica

di preside : cola solo
,
usando discrezione infmita , potrai venire a

capo de' luoi intendimenti. Intanto tu dovresli barcamenare alquan-

to col padron nostro
,
e sguizzare dai discorsi di religione ,

tenerti

sull' avviso , che gia sai in questi di ha dato il trabocco a piu di

uno, e...

Taci
,
taci , inlerruppe Tigranale : hammene delto piu Tecla

mia in una riga che tu non mi diresti in una dissertazione. Non son
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cieco
,
no ,

ne sordo. II di che potro, con buona grazia di Augusto,

levare le gambe da questo pecoreccio ,
non aspeltero il dimani. Ma

ora non e congiuntura da do : ho un mante di obbligazioni con lui
,

e saprebbe d'ingratitudine ,
d'insullo perfmo il pianlarlo li come un

piuolo ,
raentre lui mi opprime di favore. Pensa

,
al primo cenno

che gli detti di un congedo per Carri : No
,
disse , no, amico mio

caro
, e mi stringeva le due mani. A Carri ci andremo insieme : 11

voglio metlere io in tenuta della dignila che li ho promesso. Allora

se per le nozze sarai a punto ,
avro la gioia di assidermi al luo ban-

chetto. In Carri non ti potro negar nulla. Precise parole ! Or di'

lu stesso , non sarebbe villania il conlendersi ad un imperatore che

parla a queslo modo?
-

Capisco , capisco ;
ma apri gli occhi

,
che ti bisogna; conchiu-

se Gioviano, non senza un sospiro.

Cio detto egli si mosse per recarsi alia sala
,
lemendo che in tan-

ta ressa di cortigiani ,
la sua assenza potesse dar maraviglia. Cesa-

rio ne veniva con lui, e traversando gli atrii 1' un coll'altro si ral-

legravano delle migliori disposizioni scorte nel loro comune amico

Tigranate. Questi invece , rimaso solo co' suoi pensieri , dimenlico

d'ogni altro affare
,
si sentiva violentemente assorbir Tanimo da nuo-

ve e gravissime considerazioni : Cesario, e non e un fanciullo,

non si liene per sicuro di se alia corte
; Gregorio suo fralello

,
ed e

un filosofo ,
lo conosco

,
si sbraccia a richiamarlo a casa

; Gioviano

slesso, quell'uomo di ferro, che pur ieri melteva onore e vita a

sbaraglio per la fede ,
e Gioviano teme per se

,
alia corte! E Tecla?

Tecla
,
Tecla

, perche ti angosci? perche palpiti, povera colom-

ba? chi t'ispira queste apprensioni dolorose? E pure e una magna-

nima ! un cuore si altiero
,
si imperterrilo ,

certo non iscorge il pe-

ricolo dove non e; un cuore si puro non s' inganna... chi sa! E

MI questo ondeggiare dell'animo errante , per un moto indeliberato

la mano gli corse alia lettera di Tecla
,

torno a spiegarla ,
la stese

sullo scrittoio
,
e con ambe le palme fatto soslegno alia fronte, si

affisso di bel nuovo in quelle parole , si dolci ancora nel rimprove-

ro. La lettera diceva:
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Tecla a Tigranate carissimo.

Ti scrissi sul mio partire da Ibora
;
ma per quanto posso con-

gellurare la lettera mia non ti pervenne : il tramestio della guerra

1'avra mandata a male. In essa li dicevo il rammarico mio crudele a

saperti fuggito da Roma
,
sul punto di compiere la sacra iniziazione.

Dio sia benedelto ! e sempre giusto e buono , ancora quando rompe
i nostri piu cari disegni. Ad ogni modo gran merce gli dobbiamo di

averli salva la vita : e Gesu Cristo raggiugnera dovechessia il suo

catecumeno. Quanlo a me, fui costretta di ritornarmene in famiglia,

perche la mia povera mamma, sempre mezzo tra il letlo e il lettuc-

cio, non poteva piu ben avere, se non mi rivedeva : pero, per quan-

to io mi godessi in quella vita deliziale di Ibora
,
non istimai onesto

il conlendermi al dovere di piela filiale : tanto piu che il babbo era

venuto in persona a levarmi. *

Appena avevo fatte le prime abbracciate coi parenti , ed ecco

sopraggiugnere la cassa che tu mi spedisli (
o la spedi la clarissima

Faltonia) da Roma. II buon Pisto 1' aveva subito inviata da Antio-

chia a Carri per mano dei mercatanti , essendo gia stato da me pre-

venuto della mia parlita da Ibora. Se gia prima ciascuno mi dimanda-

va di tue novelle, pensa cio che dovette essere, allorche tra gli ami-

ci e i congiunti si fu sparso il nome di quegli ori , di quegli smalti,

di quei cammei , di quei musaici , di quelle pitture. Tutli volevano

vedere, loccare, esaminare ,
ammirare ,

e non finivano di fare gli

slupori sopra ciascun oggetto : la casa nostra fu un viavai
,
un pas-

jseraio continuo per piu settimane. Le donne anziane facevano i con-

fronti e i paragoni tra le loro dorerie sposerecce , lavorate in Carri,

e queste altre di arte romana
,
e qui le esclamazioni e le maraviglie,

che bisognava sentire. Io ne era proprio confusa per me , quanto ne

era gloriosa per te. Come vuoi che te ne ringrazii? Non ho parole

che bastino ad esprimerti la mia gralitudine : pero mi provero ad

una cosa piu facile (eh via, mi sara piu difficile) asgridarti un po-

co. Oh si
, lasciatelo dire

,
in tutto cotesto tu hai trafatto ,

e m' hai

lusingala con mezzo inganno. Come? mi scrivevi che li eran alquan-
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ti gingilli e.di valuta volgare : or che avresli fatto, se avessi inteso

mandarnri un tesoro di gioielleria? Benedetta quella Faltonia Proba!

io credo certo ch'ella abbia sflorato le galanterie di Roma
;
e tu eri

congiurato con lei
,
e ti lasciavi condurre ciecamente, anzi , ti co-

nosco, ad occhi aperti ,
a bello studio

,
a caso pensalo. Dio mi per-

doni la giornata che io vi spesi attorno , a contemplare pezzo per

pezzo ogni cosa. Quante gioie! quante dorure! quanti vezzi! quanta

roba ! noil si fmiva mai. Mia madre, la buona Tarbula! ad ogni

nuovo astuccio che si apriva ,
ad ogni nuova gemma che si spoglia-

va dell'inviluppo, gridava : Ma questo basterebbe alia sposa d'un re !

D- una cosa pero non ti rimprovero ,
anzi ti ringrazio piu che

del rimanente, che ciascun gioiello e consacrato coi nostri santi se-

gni. Oh i begli Agnellini ! il Nome di Gesu Crista! il buon Pastore !

come gli ho baciati con piacere ! e credo che sopra piu d' uno ci ho

lasciata una lacrima, e sopra tutti un sospiro: Gesu, affrettalevi a ri-

ridurlo al vostro ovile il mio buon Tigranate. Ma quando si scoper-

chiola custodia delle smaniglie, oh veramente rimasisenza fiato, in-

tantata, estatica di maraviglia : quanta varieta di pietre preziose in

quei due giretti ! e pensare che le copiasti tu stesso dal monile del-

la beata Maria! cotesto me le profuinava tulte, accresceva lampo di

luce di paradiso a ciascuna perla. Ero li li per imbracciarle , le an-

eelle volevano vedere come dicessero bene al polso. Ma no, dissi

io
,
le incignero il di del suo battesimo. Prima di quel giorno ,

sai, neppure tin orecchino, neppuro un anello, neppure uno spillo

voglio provare : conserve tutto intatto per solennizzare quella festa.

a In fondo alia cassa era la tavola di Giacobbe e Rachele. Non ci

furono mai tanti stupori in Carri quanti per quella tavola. Tu ci sei

vivo vivo come il di che mi desti la mano dinanzi al Vescovo : quan-

to a me, che volesti ritraltare nella Rachele, nessuno sapeva capirc

come a Roma avessero potuto ritrarm! cosi dappresso, senza veder-

mi.
'

e bene qualche varianza, come non esserci? ma tutti mi as-

sicuravano che i primi lineamenti erano colli al vero. Babbo ci si

confondeva, ne sapeva spiccarsene, guardando ora il Giacobbe ora

la Rachele
;
non si saziava di ripetere : Che verita ! che pittura! che

finitezza ! deh che espressione ! guardate bella maniera! Egli vole-
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va appenderla nella sala ospitale ,
raa io i' ho pregalo che per sua

eonsolazione la ienesse nella sua camera da letto, almeno insino alia

lua venuta.

Anchelacoppa di velro c'era. Come ci e venuta, se al tuo fug-

gire da Roma non era peranche ordinata? tu ne lasciasli incari-

co alia clarissima Faltonia
,
o sel prese da se : cerlo ella e giunta

qua, fmita di tutto punlo, bellissima e maravigliosa , molleinente a-

dagiata nella sua teca imbollila di bombace. Lascio a te pensare se

io bo ragionato cento cose a ciascuno di quei cari sanli Marliri qui-

vi eftigiati, che mi rammeBtavano la tua risoluzione a catecumeno.

Gia non passa di che io non parli di le alia beata Cecilia e al beato

Valeriano suo sposo. Questa vaga tazza ti aspettera qui ,
e 1' offrirai

di tua mano al nostro buon papa Vito, che finora non ne sa nulla.

Intanto e riposta e custodita gelosamente col rimanente corredo: ne

ho data in serbo la chiave alia mamma : io stessa non voglio piu ne

loccare ne veder nulla sino al di del felice annunzio.

Quando me Io manderai? Oh non potresti dare una scappata

insino ad Ibora
,
e uHimare cola il luo catecumenato

,
tra i tuoi cari

amici Basilio e Gregorio di Nazianzo
,

nel loro romitodo ? Potresti

fors' anche venirti ad iniziare qui: sarebbe una consolazione indici-

bile per tutti i nostri parent! e pel veneranclo vescovo Vito, il quale

ti raccomanda a Dio in ciascun sacrifizio cogli altri catecumeni. E
stato il primo a dimandarmi delle tue novelle. La gioia che ne a-

vrei io, meglio puoi tu immaginarla che io scriverla: ma per cotesto

non ti sconciare d' un pelo ;
se piu li aggrada la solitudine di Ibora

per apparecchiarli al dono di Dio, segui liberamente la divina ispira-

zione : anzi mi riuscirebbe di dolce conforlo ,
se tu gradissi di ab-

boccarti alquanli di con quei santi filosofi. Ad ogni rnodo sara uno

dei piu beali giorni della mia vita, quello in cui ti sapro disceso nel

lavacro della rigenerazione e risorto alia Tita di Gesu Cristo.

Non so come, la lua assenza mi dava meno angoscia quando eri a

Roma. Ti aspettavo si, ben Io puoi credere, con qualche sospiro, ma

riposato e sereno : mi sembrava a un certo modo, che cola ti proteg-

geva T ombra delle sanle basiliche, ti custodivan gli angeli ,
e dalle

loro lombe vegliavano al tuo fianco i martin del Signore. Ora ihvecc
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e lull' allra cosa : non e piu un sospiro che si esala dal cuore, e un

gemito che prorompe ,
ne lo posso comprimere. Gia tu dei sapere

che per tutte le chiese i crisliani sono in lerrore e in crudele espet-

tazione : i padri e le madri fanno opera di ritirare i figliuoli dalla

corte. Che vuoi che li dica? se non conoscessi Taltezza del cuor luo,

il saperli costi mi darebbe un affanno inconsolabile, morlale.

Tultavia prendo fiducia in Dio. Spesso ti raccomando ad un mo-

naco , certo abbate Aonio 1, vegliardo venerabile, che vive romito

presso al Pozzo di Giacobbe : ed egli leva in alto le pupille, sorride,

e mi ordina di cibarmi di speranza longanime e di preghiera. Allo-

ra io mi affaccio all'oratorio dei monaci, e Y anima tua commello al

Signore: e poi di nuova lena riflorita tutta, ti aspelto sulla pietra do-

ve il santo Patriarca aspetto Rachele. Di la il sepolcro della madre

tua, la benedetta Tecla, da cui tengo il nome, e lungi solo una tratta

d'arco, ed io ne veggo il bruno marmo e gli ulivi che gli fan ombra.

Quanle volte io mi levo in impeto di spirilo, e corro a prosternarmi a

quel sasso caro al mio cuore ! e vi leggo e rileggo la pietosa scrit-

ta : Tecla, qua venendo di Persia, in Crislo si riposb delle afllizio-

ni della vita, bramando al fiylio suo i doni dello Spirilo Santo 2
:

poi rimiro al cielo e la volgo in preghiera alia madre lua : Madre

mia
, compile il voto che qui e scolpilo sul vostro avello

,
e vi fece

dolce I'ullima ora della vita travagliosa : deh, che il figliuolo vostro

accolga i doni dello Spirito Santo : che se per coteeto il sangue mio

si richiede , ed io lieta lo verso qui su questo sasso , per colui cui

debbo T onore e la vita , per Tigranate cui a prezzo pure di Sangue

divino riscatto dalla tenebra Gesu Gristo... Ah ch' io troppo ti con-

tristo con queste lugubri memorie! Forse ti ho amareggiato! Scan-

cella, dimentica ogni cosa. Io son tranquilla e fidente : non ho dub-

bio veruno di te, ne sospelto ;
no

,
no : non temo, non palpito. Co-

nosco la fortezza, la costanza dell' animo tuo : e lu certamente duri

fedele a Cristo, cui I'anima lua e fidanzata ben piu strettamente che

a Tecla.

1 S, Aonio, del quale piii sopra parlammo.
2 Vedi sopra, Capo XXI, nel quaderno 365. (Serie VI, vol. II, pag. 540.
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II padre e la madre mia mi danno incarico di salutarti. Sai co-

me mi disse la pia Tarbula ? Saluta caramente il figliuol mio Ti-

yranate. lo ti dir6 invece: Addio, fratello.

II mondo tulto era scomparso dalla mente di Tigranate, inabissato

di bel nuovo per lunga orain questa letlura. Infine levando il capo,

con un profondo sospiro ,
si accorse che gli ocelli eran molli di la-

crime, e non sapeva se fosse tenerezza o rimorso : era gioia d' aver

pure ricevuto lettere di Tecla , e scorgerla piu che mai verso di se

amorosa , e amorosa del piu puro ,
del piu angelico ,

del piu cele-

stiale amore, che palpitar possa in petto di fidanzata vergine crislia-

na. Riforbi colla pomice una pergamena, e prese a rispondere :

Tigranate a Tecla sua impromessa.

La tua dolce lettera mi ha tomato alia \ita. Ma tu perche li

affanni? perche ti accori? perche ti cruci? perche ti struggi? perche

temi? perche dubiti? Non li ho detto di mia bocca che senza manco

veruno ricevero il baltesimo? Puoi tu immaginare pure in ombra

che Tigranate voglia venir meno ad una promessa fatta a Tecla , al

cospetto di Dio onnipotente ? Riposati sulla parola mia. Oggi ho ri-

preso a leggere il Yangelo donatomi da Faltonia ,
e certi trattali di

un santo Vescovo delle Gallic, di nome Ilario : ma solo per compia-

cere a le, e darti gioia scrivendotelo
;
che del rimanente gi& la luce

divina e brillata al mio spirito ,
e sono tuo fratello in Gesu Crislo.

Un turbine, un turbine ineluttabile ,
tu lo sai, mi.strappo da Roma,

quando gia ero fermo di iniziarmi, anzi gia scritto nel ruolo dei bat-

zandi : quel turbine tultavia non mi strapp6 la fede. Anche ora in

questo vortice di faccende che m'assorbe, il pensiero dei Doni dello

Spirito Santo
,
bramatimi cosi accesamente dalla madre mia

, mi

splende in cima ad ogni altro pensiero. Son risolulo al lutlo di for-

nire il mio catecumenato cosli, sollo gli occhi luoi, presso alia tom-

ba di mia madre. Ora si
, ora capisco il voto di mia madre

,
le sue

brame ,
le sue ansie

, incise ancora sulla sua lapida. Diglielo per

me, alia sua tomba. Se quesli fraslorni di guerra non erano , gia

sarei \olato a Carri : ma amicizia, riconoscenza, 1'amor tuo perfino,
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hillo cospira a ribadire la catena, che mi slringe alia corle. Augusto

mi divieta di abbandonarlo, e mi assicura che Ira non molto mi dara

tali pruove della bonla sua, die tune andrai lieta e felice : tanto solo

clie tu ed io ci contentiamo di atlendere qualche mese. Posso io one-

stamente disdirmi a tali comandi ? debbo io rifiutarmi a si profusa

degnazione ?

E pure tu pavenli ,
e il tuo pavenlare e per me spina velenosa

al cuore: mi par quasi un rimprovero : e nol merito. Credi a me:

Giuliano Augusto e generoso, e magnanimo : ei sa e rispetta la mia

fede. E non la rispeltasse ;
credi tu che per compiacere a uomo del

mondo io fallirei d'un apice alia mia religione? 11 di che simile co-

dardia mi passasse pure per la mente
,
mi parrebbe che una nera

mibe si sollevasse tra te e me
, ne piu ardirei affissarmi nell' amor

tuo, sentirei tarparsi, cadermi le ali ond'io volo verso Tecla.

Oh Tecla mia, Tecla di Card, Tecla di Ctesifonte, anche un po'

di costanza
,
un po' di pazienza ,

e a' giorni nubilosi succedera il

giorno sereno, di cui 1'alba gia sorride all' orizzonle : e con esso la

eonsolazione di Dio sopra noi tutti, sopra te, sopra i tuoi venerandi

genitori ,
che reputo miei proprii ,

e dai quali con gioia accetto il

nome di figliuolo. Abbraceiali caramente per me. Prega e confida.

Yale, dolcissima Tecla, vale.

Scrisse , piego , appresso il candelabro a cui fondere la cera del

suggello. Allora solo si risovvenne della veglia bandita che si lene-

va quella sera
,
e che troppo male gli si avveniva il non comparire .

almenoalcuni momenti, alia rilrovata. Di che gia si moveva verso le

sale imperiali. Ma no, disse tra se , io non ho anche ringraziato

Iddio di questa cara e santa lettera I e cadendo ginocchioni ,
col

Tollo a terra, un ruggito, piuttosto che una voce gli ruppe dal caore

e dalle labbra : Signore ,
vi benedico , perche mi desle grazia cli

collocar bene gli affelti miei ! L'ancella vostra mi guidaa voi, mln-

catena alia voslra legge , sostenta la debolezza mia
,
mi regge, mi

sprona. Gli amiei che voi mi faceste trovare sul mio eammino, mi

parlan di voi, ei loro esempii mi sono rimprovero giusto e salalare.

Gesu Cristo Dio mio, siatene laudato ! Io vi obbligai la mia fede :

ve la rinnovo, e la giuro. Cosi rinfrancato 1'animo, si avvio ver-

so le brigate de' cortigiani.
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Quiete profonda regnava nell'aula regale, per ordinario si strepi-

tosa di vociferaziom e di risale. Una voce sola dominava in quel si-

lenzio inaspettato e maraviglioso ,
la voce di Giuliano Augusto. Ti-

granale sospese il passo, gia nell'atto di levare la portiera, e si fer-

mo in orecchio ,
non osando affacciarsi all' assemblea. L' augusto

dicitore era sul perorare ad una delle solite sue arringhe, e secondo

il solito esaltava a cielo le cose operate da se sino a quel giorno ,
e

altre maggiori ne riprometteva per 1'avvenire. Gli Iddii celesti e il

Sole onnipotente demiurgo sovrano suggerirgli tale un'impresa, che

beato I'impero, dove succedesse felicemente. Ma per cotesto doversi

restaurare e rinnovare per tutto viepiu splendide le antiche religio-

ni, che gia di tante prosperity felicitarono la romana repubblica; e

per converso abbassare il favore usurpato dalla superstizione gali-

lea, morbo, peste, cancrena del popolelto insipiente, empiela invisa

ai Numi, germe di izze tra le genii , cagione perpetua di sciagure.

Sapessero cio non oslante i popoli, sua ferma volonla. essere, che a

niuno si facesse violenza, ne consentirgli la mitezza dell' ammo suo,

che gl' infermi e gli stolti si medicinassero a furore di sangue : anzi

avere concesso e mantenere piena liberla di culto universale. Per6,

intanto ch'egli si dimorerebbe nell'Asia, avvolto ne'travagli di guerra,

magistral*! e ufficiali di Costantinopoli non venissero meno alle spe-

ranze che di loro pieta aveva conceputo : edificassero templi sontuosi

in quella loro metropoli, dove gli Dei (colpa 1'avarizia galilea) appena

avevano dove albergare a prestanza in qualche basilica civile
; co-

stituissero collegi di sacerdoti, di auguri, di pontefici ; le cariche si

riserbassero ai cittadini piu pii ,
e i galilei si rimovessero al possi-

bile dalle pubbliche onoranze, non confacevoli
,
anche a lor detta ,

colla professione di villa loro insegnata da Luca, da Matteo e dagli

altri Pescatori. La Nuova Roma, sua patria diletta, sperasse da lui

Augusto ogni cosa, qualora tra le sue mura rifiorisse le religion! el-

leniche, e le plebi si ritergessero a mano a mano dalle contamina-

zioni superstiziose. E qui Giuliano si rivolse ad alquanli senalori, e

a pochi altri
,

i quali avevano mercato il favore imperiale coll' apo-

stasia
,

e li ricolmo di elogi , di lusinghe , di promesse. Con questo

conged6 V assemblea e rientro ne' suoi appartamenti.
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Tigranale si mescolo ai capannelli de' cortigiani che
sfollavanc^

affine di attingere le novelle della serata. Gli fu inconlro Gioviano,

con volto sbigottito, e serrandolo per la mano : Caro, gli disse,

abbiam perduto Cesario !

Cesario! e come? che e stato? esiglio o peggio?

No, no: ha dismesso Tufficio, in faccia ad Augusto, in plena

sala. II cuore mi si spezza a pensarci... il meglio amico!...

Ma parla ,
come e slalo cotesto? E cosi dicendo Tigranate

trasse Gioviano alle sue stanze : dove serrato 1'uscio dietro di se con

gran gelosia, voile che quella nolle Gioviano con lui si rimanesse,

e tullo fil filo gli raccontasse il successo ,
di che sentiva ansieta e

dolore smisurato. Tu sai, prese a dire il Tribuno accoralo e cruc-

cioso, lu sai 1'ubbia del nostro padrone di volerci ad ogni modo

lutti ridurre a divozione de' suoi santi Numi : sta sera pareva bria-

co, ossesso d' enlusiasmo ;
si butlava da un crocchio all' altro a leo-

logare ,
a filosofare, a disserlare; avra nominalo cenlo voile il Sole

e Mitra divino
,
con di novissime sue leologie ch' egli era uno sfini-

inento a udire ; perfmo la santissima diva Eco ebbe il suo trattato

compiuto 1, e ch' ell* e mogliera di dio Pane
,

e ch' ell' e una cian-

ciona, ealtre pappolale e gaglioffaggini da trasognato. E poi lulto

in tempera di leneritudine stringer la mano a questo e quello, e sce-

de e moine e cacherie delle sue, per poco non li prendea pel gana-

scino come i cilti: E che ne pensi lu, Oribasio? e tu, Giamblico di-

vinissimo, e tu qui, e lu la? Pensa se i magni viri si dinoccolavano

in approvazioni delle leoriche auguste I i pontefici piu eruditi si

sbonzolavano in riverenze, si profondavano in ammirazioni e stupori

del terzo cielo. lo per sua grazia, fui Irascurato: gia m'aveva sag-

gialo ,
ne ci rivenne la seconda. Or che e , che non e, non I'inve-

ste Cesario? ma proprio di punto in bianco gli va sopra, e gli entra

in un lago di filosofemi alessandrini
,
e lirarlo di buono a smeltere

i pregiudizii, e rannodarsi ai valentuomini
,
che lulli, diceva esso ,

si andavano riforbendo della lebbra galilea. Quando si dice esser

1 Chi fosse vago di vedere le scioccherie di quel grand' uonio che alcurii

storici modern! incielano per filosofo, pure per aver nimicato la religione

cristiana, vegga cid che egli dice della Dea Eco. Opp. ed. cit. p. 440.
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pazzo! Cesario, sai com' e falto
,
tulto d' un pezzo lasciava spiovere

quell' acquazzone di sapienza ,
or faceva boccuccia, or gli scappava

un riselto solto i baffi, che parea dire : A me non le veadi. II peg-

gio era che le brigate avevan sospeso il discorrio e facevan cerchio

attorno.

Non rispondeva Cesario ?

A quando a quando, certe bottate recise che mozzavano il fia-

to. La conversazione divenne una dispula in forma, e tulta la sala

attesa attorno
jti

cam pioni. Giuliano recatosi in contegno, scatarro

tulte le piu recondite leosofie
,
e si ingegnava di ammagliare 1'av-

versario coi cavilli della sua dialettica: ma si, Cesario n'usciva co-

me da una ragnalela, con una soffiata, e si lucidamente trionfante,

che proprio io mi godevo 1'anima a vedere quello smacco. Augusto

non ci vedeva piu dalla rabbia
,
le parole gli si appalloltolavan in

bocca ;
e non volendo apparire al tulto scorbacchiato., da ultimo alzo

la voce, e con tuono di minaccia prese ad inveire contro i cristianl

in generate, dir peste e corna de' Vescovi, giurando che intorno alia

sua persona non patirebbe puzzo di galilei. E io li levo 1'inco-

modo, rispose placidamente Cesario. Ti do tempo... Tempo

perso : Io son crisliano oggi, e dimani, e sempre. In queste pa-

role gli occhi suoi scintillavano, la voce era ferma, riposata, solen-

ne, le sillabe si potean contare...

-
Bravo, Cesario ! sclamo Tigranate : lu sei di quegli uomini

che amo io.

L' imperatore non seppe che dir altro
;
solo aggiunse : E bene

io fo testimonii gli Dei e gli amid tulti presenli, che non io ti licen-

ziai, tu mi abbandonasti. Cesario non ribatte parola, bacio la porpo-

ra e gli volto tanto di schiena. Lo crederesli? Giuliano Io accompa-

gno cogli occhi sino ad uscito di sala, e poi vollosi a'suoi, esclamo:

Beato il padre di tali figliuoli ! miseri i figliuoli di tal padre !

- Oh che voleva significare con cotesto?

- Curioso anche tu ! vuoi trovare il senso negli apoftemmi di

Giuliano. E un logogrifo, una delle sue spampanate filosofiche, per

darsi vista di bello spirito, per coprire la sua scorbellalura. Ma

ben ti dico io, che in questo far del magnanimo gli si veclea del
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tigre che ringuaina 1'unghione, e fremisce della preda sfuggita.

Or ha la guerra alle spalle, Costantinopoli accanita, e vuol darsi no-

nae di moderate con lutti i parliti : e poi il decrelo di tolleranza e

di ieri, sarebbe troppo odioso il dar nel sangue al dimani, e giusto

con Cesario, che e 1' idolo di Gostantinopoli e di Alessandria, e di

mezzo oriente.

In tali parlari passo quella notte. Tigranale capi che 1'aria di corte

potrebbe quando che fosse abbuiarsi ancor per lui : pure non dispe-

rava di approdare sano e salvo al presidato di
Carri.^Giuliano glielo

avea promesso e ripromesso, Giuliano gli si giurava lenutissimo di

riconoscenza e amico troppo sincere
;
non poteva dubitarne.

Sul maltino voile vedere Cesario. II generoso alleta della fede gia

era in concio di avviarsi al porto ,
e salpare sulla prima nave che

mettesse vela per T Asia, e risoluto di spiccarne una apposta, se

niuna ne trovasse in partenza. Tigranate al prime vederlo 1'abbrac-

cio, lo strinse al pelto, e stampogli un gran bacio in fronte, dicen-

do : Lascia, amico, ch' io baci questa fronte radiante di viltoria,

E Cesario :

Gesu Cristo vinse : non io.

Entrambi vinceste.

E fatle poche ma cordiali parole, Tigranate accompagno Cesario

al mare, a lui commeltendo cento care cose per Basilio e per Grego-

rio di Nazianzo, e la lettera di risposla a Tecla, da spedire a Carri.



LE COMPAGNIE E LA TRATTA

Compagnia e detta qui per rapporlo al comrnercio e significa ;

comunanza d'interessi in alcun negozio o Iraffico mercantile. Ye

ue ha di piu inaniere. L' uso pero meglio esteso la vuole riferita a

quelle grandi associazioni , che si formano per commerci in paesi

lontani ed oltramarini
,

e ne pigliano il nome. Di qui le Gompagnie

inglesi, francesi, olandesi, che si nominarono delle Indie orientali

od occidental!, della Cina, del Mare del Sud, del Mississipi, del Ca-

po-verde ,
del Senegal ed altreltali. Di quesla specie di Compagnie

no! intendiamo parlare in quanto che ebbero alcuna attinenza colla

tratta degli schiavi. Partimmo in due tempi precipui lo spazio, in cui

il trislissimo mercato d'uomini corse pacifico sulle coste dell' Africa,

e parlammo del primo l. A carico delle Compagnie Ya il secondo, il

quale tiene dal cominciamento del secolo XVII infino alia rivoluzio-

ne francese, quando airindegnissimo Iraffico furono dati i primi col-

pi per annienlarlo. Perchi e.come fossero fatte le sopraddetle Com-

pagnie ; quale la loro operosita, quali i moventi e gli effetti, e se ebbe

a perdervi o guadagnarvi la Chiesa ne' suoi trayagli per la liberta
,

ecco i varii capi, che ora imprendiamo a discorrere brevemente.

1 Yedi quaderno 386, pag. 155; I Portoghesi e la Tratta nel secolo XVL



G72 LE COMPAGME E LA TRATTA

I.

Stabilimento ed effettuazione delle Compagnie.

Le CompagQie pel commercio dell'Africa non ispuntarono di trat-

to, ma a poco a poco appresso i saggi falti di quelle contrade, e piu

dopo il giusto bisogno che si credelte avere di grandi incelte del

popolo negro, affine di stabilire, crescere e far largamente fiorire le

colonie impiantate in America. Alle ricche derrate, che uscivano

dall' Africa sopra le navi portoghesi, Irassero vogliosi assai di buon

ora Inglesi e Francesi. Da principio non faceano piu che affacciarsi

al Capo-verde. L'andare piu ollre per cagione di traffico era loro lolto

<3 dal privilegio, che aveauo di quei lidi i mercanti porloghesi, e dalle

forze gagliarde con che sapeano mantenersene possessori. Due navi

francesi che risicarono inoltrarsi, furono ben presto mandate a fon-

do e tratla la loro gente in dura prigione, ed alcuni capitani inglesi,

messo il piede in terra a Sierra-Leone ,
furono ricacciati al mare a

eolpi di cannone e di moschetlo. Ma cio, che non poteano avere alia

scoperta di per se, ebberlo per arte. Accattatasi la grazia di Bixirim,

principe negro, assai potente presso il Capo-verde, e lirati al proprio

servigio i Porloghesi, stabililisi tra i Barbacini
, giunsero a recarsi

in mano senza rischio tutlo il commercio de' paesi ,
che si stendono

dal Senegal alia Gambia. Di che allamente doleasi il d'Almada nella

relazione della sua visita, fatta a que'luoghi circa il 1594 1.

La prima pero a pigliarvi stanza propria fu la nazione olandese.

Baldassare Mucheron nel suo viaggio alle Indie orientali (1600), ap-

prodando ad alcune isolelte di fronle alia costa di Angra, levo in una

di esse uu piccolo forte e vi pose alcuni de' suoi, perche tentassero

il commercio coi negri dei dintorni. Allo stesso fine due barcate di

Olandesi afferrarono alle sponde del Gabon. Trucidati quelli del for-

te
,
e presi e rosolati a fiero paslo dai negri quelli delle due bar-

1 ANDRE ALVAREZ DE ALMADA, Relacao o descripcao de Gum etc. PIGAFET-

TA, Relaziom del Reame di Congo ecc.
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che, gliOlandesi non vennero meno. Rinnovalo il tentativo, la sorle

disse bene. In poco tempo ebbero poste di Iraflico su le sponde del

Gabon, a Rio del Rey, a Rio real, al Calabar c con esse tulle le ric-

chezze de' paesi e regni \icini, traendo ne'primi anni grandissimo

pro dallo smercio delle piu vili e logore parrucche, gittale in Euro-

pa e stimale allamenle non allrimenti, che un superbissimo vezzo da

que'negri. Ebbero nel 1615 Gorea daBiram re del Capo-yerde o di

Cayor. Addi 10 Giugno 1621 sorse Ira essi la Compagnia delle In-

die occidental!, simile negli slaluti e nelle forme a quella delle Indie

orientali del 1602, dissimile nella fortuna. Col traffico dell' America

le si die in privilegio, per 24 anni, ancor quello delle cosle dell'Afri-

ca, dal Iropico del Cancro al capo di Buonasperanza. Scaduto, fu ri-

confermato per 25 anni, dopo i quali rafforzalasi di miOYi socii eel

aggiuntasele la Compagnia del Surinam, conlinu6 nel traffico intra-

preso. Eccovi la prima Compagnia ,
die a proprio nome e sotto la

protezione del Governo fondo case di commercio, levo forli, guer-

reggio e signoreggio sulle coste africane. La tralla e la vendita dei

negri era suo privilegio esclusivo, salvo 1'obbligo di rifornirne la co-

Ionia del Surinam ogni anno di un numero bastevole, e di avere il

prezzo da compralori in Ire rate di sei in sei mesi l.

I Francesi lengono dietro agli Olandesi. Alcuni mercanli di Diep-

pe si slringpno in Compagnia privata e pigliano stanza e possesso

dell'isoleUa di S. Luigi al Senegal (1642). Indi a non molto cedono

i proprii dirilti ad altri mercanti di Rouen, e questi gli riversano

(1664) nella Compagnia delle Indie occidental, compostasi per so-

lenni patenli del Re e privilegiata per quaranl' anni del Iraffico, dal

^ Capo-bianco al Capo di Buonasperanza. Ruinata ne'capilali, le succc-

de (16*73) quella del Senegal. La quale non rispondendo coll' opera

alia eslensione de'suoi commerci, ed essendo percio 1'Africa partita

in due per edillo reale ,
ha per se i lidi dal Capo-Bianco al fiume di

Sierra-Leone (1684), dato il rimanente alia nuova Compagnia di Gui-

nea. Questa nel 1701 piglia il nome di Compagnia MYAssienio dal

1 BUSCING, Nuova geografia, Iradotta dal Jagemann, Vol. XXIX. Vene-

zia 1780. D' AVEZAC, lies de fA.frique, seconda parte, pag. 249.

Serie YJ, vol. VI, fasc. 390. 43 i Giugno 1866.
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patto di provvedere un certo numero di negri annualinente alle co-

lonie spagnuole dell'America e si spegne per un decreto di Luigi XV
(1716) col quale si dava ampiissima liberty a lutti i Francesi di fare

la tratla lungo le coste ad essa assegnala* Ouella trae innanzi a malo

stento la Yita, insino a che mezzo fallita fmisce nella Compagnia del-

1'India, che sorge nel 1718 rigogliosa di forze e si manliene in pie fino

al 1783, in cui il Governo revoca a se tutta 1' arnminislrazione (Idle

sue posle o signorie. Un'eccezione e fatla pel mercato deglischiavi,

il quale e concesso alia Compagnia delta Guyana , per quel numero

che fosse richiesto dai proprii bisogni l.

La Compagnia dei mercanti di Dieppe e di Rouen provvide di nc-

gri la Compagnia di S. Cristoforo nala nel 1626, e quella delle An-

tille sorla nel 1642. La Compagnia delle Indie occidentali le fu sur-

rogata per queste colonie e per altre di terra ferma. Fino al 1674 non

Vebbe numero fisso di schiayi, che per obbligo dovesse portarsi in

America. Non cosi appresso. Per accordo del 1675 la Compagnia del

Senegal fu obbligala a fornirne 800 1' anno, per un altro del 1679,

2,000 a profitto delle isole Martinica, Guadalupa, S. Cristoforo, la

Granata, Maria-Galanda, S. Domingo, S. Croce, S. Martino, Caien-

na e di altri luoghi nel conlinente : piu , que' tanti a servigio della

flotta, che fosse piaciuto a Sua Maesta domandare e nell'et& reputa-

ta piu opportuna. Ne'patli della Compagnia di Guinea, stretti il 1685,

trovasi 1' obbligo di farvene passare 1,000 1'anno, ed in quelli del

1701, fino a 3,000, pena lo scadimento da ogni favore e privilegio

della concessione. Nel 1698 si fece la Compagnia di S. Domingo, c

de' trentacinque articoli delle lettere patenti il ierzo porta, che nello

spazio di cinque anni si procaccino, 1,500 bianchi, e 2,500 negri ,
e

ne' seguenti del privilegio, dato per cinquant' anni, 100 bianchi ,

200 negri. Al Crozat messo a capo della Compagnia del Mississippi

o della Luigiana (1712) concedeasi, per 1' articolo XIV della pa-

lente, ampla facolta di far la tratta a rassodamento della colonia afli-

dalagli. Tulte codeste Compagnie ,
rifusesi nella grande Compagnia

delle Indie
,

vi portarono ancora tutti i privilegi e gli oneri ,
e dei

1 SAVARY, Dictionnaire universe! de Commerce^. IV, pag.1135. Paris, 1750.
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quindici articoli del regio edilto che li conferma, il III ed il IV spet-

tano lutti inter! alia Iralta l.

Gl' Inglesi non furono da meno del Frances!. Carlo II stabili con

decreto del 1661 la Compagnia dell' Africa in pro di Giacomo Duca

di York suo fratello
,
acceltata appresso la rinunzia della concessio-

no, la riordino a piu larghi privilegi nel 1663. Diedele il diritto e-

sclusivo del traffico e della Iratla, dal porlo di Sale nella Barberia me-

ridionale al Capo di Buonasperanza. Principi della casa reale e signo-

ri della piu alta nobilla vi s impegnarono coi loro capitali. Giacche

leggonsi tra i primi concorrenli la reina Calterina di Portogallo, mo-

glie del Re, la reina Maria di Francia, vedova di Carlo I, Giacomo

duca di York, Enrichetta Maria duchessa di Orleans, sua sorella, il

principe Roberto, e per 1'articolo XIV del tratlato il Re riserba per

se ed i suoi successori il dirilto di partecipare in ogni tempo ai van-

taggi a misura delle somme, che eglino vi mettessero. La Compa-

gnia co' suoi ampli privilegi, stesi in diciotto articoli, dovea durare

in perpetuo, ma non fu cosi. II parlamento nel 1697 concesse liber-

[ di commercio a tutti gl' Inglesi, coll'obbligo di pagare il dieci per

centinaio alia Compagnia, e nel 1730, soppresse anche questa gra-

vezza, pagandole del pubblico erario 10,000 lire sterline pel inan-

tenimento dello fortezze. La Compagnia del Sud, fondata nel 1711,

fu quella, che trasse il miglior pro dalla liberta della tratta 2.

La Compagnia portoghese di Cacheo fino dal 1695 si era messa

a' servigi delle colonie spagnuole per la tratta dei negri. La Compa-

gnia reale dell'Africa ottenne la sanzione nel 1724. L'articolo I della

concessione imponea, che ella fabbricasse un forte allo sbocco dell'An-

gra di fronte all' isola di Corisco
;

il II, che provvedessc tanti negri

alle colonie del Brasile, quanti ne abbisognassero, ed il III stendea

il privilegio esclusivo della tratta ne' paesi determinati a quindici

anni. Ai Portoghesi, che mercanteggiavano slrelli in questa Com-

1 P. LABAT, Nouvelle relation de I'Afrique occidental, Part. I, ch. 3.

AMEDEE TARDIEU, Senegambie. Vedi I'Univers pittoresque. SAVARI, Compagnies

francaises.

2 LABAT, Voyage du chev. Des Marchais en Guinee etc. Vol. IV, chap. V.

SAVARY, Compagnies anglaises.
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pagnia e fuori di essa nel Congo ed in Angola in ispezialta, vo-

glionsi aggiungere e i Danes! e i Brandeburghesi, che ebbero po-

ste fisse e cittadelle fortificate in Africa, ed altri privali mercanti,

i quali, o con patenti delle suddette Compagnie, o contra il bando

del privilegio, correvano i mari dell'Africa ed esercitavano or su

Tuna ed or su 1'altra cosla il commercio e la tratta degli schiavi

a proprio conto. II che, tulto compreso, non era che piccolissima

cosa messo a confronto del traffico e delle immense Iratle delle

Compagnie riferite l.

La Spagna non ebbe Compagnie di Africa; si yalse di quelle del-

le altre nazioni. Quattordici sono i traltati che corsero per la intro-

duzione dei negri nell'America spagnuola ;
ma due i precipui : 1'uno

del 1701 colla Compagnia francese di Guinea per dieci anni, e 1'al-

tro del 1713 colla Compagnia inglese dell'Africa. Dicemmo precipui,

perche stipulati in forma solenne, diplomatica, Ira sovrano e sovra-

no ; perche particolareggiati minutamente, come se fosse in causa

Tacquisto od il confine di fiorilissima provincia; perche poco manco,

che r Inghilterra non intimasse la guerra alia Spagna, restia a con-

fermarle nuovamente 1'appalto omai scaduto nel 1744; perche infine

i Re della Spagna, della Francia e dell' Inghilterra non isdegnarono

di prender parte al guadagno da farsi sopra le teste de' poveri negri,

concorrendo ciascuno per un quarto del capitale, necessario alia ese-

cuzione dei trattati conchiusi ! In forza di quesli 4,800 erano i ne-

gri, che le Compagnie doveano portare ogni anno ai paesi ameri-

cani della Spagna ;
33 le piastre e un terzo la laglia per 1' erario

,

posta ad ogni capo di negro importatovi ;
a 300 potea montarne il

prezzo piii alto per la cosla di Barlovento , S. Marta
,
Cumana e

Macaraybo , senza termine fisso per le isole e per le altre province

del conlinente.

Le soprannominate Compagnie differenti di luogo, di tempo e di

obblighi, erano eguali nella liberta di azione e nella qualita dei pri-

vilegi, datiloro dai proprii sovrani. Eccone un saggio : liberoreggi-

1 ALEJANDRO DEL CANTILLO, Tratados, conventos y declarations de paz

y de comercio. Madrid 1843. V. COCHIN, L' abolition de r Esclavage, Lib. IX,

.1.
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mento interno, commercio esclusivo nel paese concesso, diminuzio-

ne a loro pro del dirilli della dogana , ampla facolta di fondare ca~

stelli e cilia, fabbricar armi, fondere arliglieria, armar vascelli, in-

limare e far la guerra , signoria sovrana ne' paesi conquislali e ad

ogni caso protezione armala da parle del Govcrno. Tale era la po-

lenza delle Compagnie, die la Francia, 1'Inghilterra, 1'Olanda ed

il Porlogallo aveano formato nel loro seno, perche colla falange dei

loro ufliziali corressero tulle le cosle africane, penetrassero denlro

terra, ne spiassero ogni paese, fondando case di traffico, piantando

baluardi, non lasciando luogo, dove si mostrasse alcuna speranza di

arricchire i socii e la patria, coll' incetla di ogni derrala di prezzo e

piu con quella indegnissima degli uomini
,

eke portava tesori di

guadagno allo Slalo, alle Compagnie ed alle colonie 1
!

II.

Operosita e fmtti delle Compagnie.

M

Disegnate le grandi Compagnie africane secondo i precipui linea-

menti, veggiamo senza piu il loro muoversi ed operare. Primo pen-

siero di ognuna fu il meltere pie nell'Africa e forlificarvisi. A tale

uopo la Compagnia olandese s' insignorisce dell' isola e del forte di

Arguin (1638), espugna S. Giorgio della Mina (1637), discaccia i

Portoghesi dalle fortezze di S. Antonio e di S. Sebasliano
, fabbri-

ca S. Andrea sopra Capo Emmanuello, fonda Meiberg, Witsen, We-

denbourg e Leydsaamcheyde e pianta baluardi presso Mawri
,
Sak-

konda, Baraku. Tulto il commercio della Costa dell'oro e passato in

sua mano, e nel 1641
, impadronitasi di S. Tommaso e di S. Paolo

di Loanda, minaccia fieramente quello del Congo, di Angola e di Ben-

guella a danno estremo de' Portoghesi. La prima Compagnia fran-

cese non avanzo. La seconda del Senegal conquisto Arguin e Gorea,

dislese il commercio su pel fiume Senegal ,
Y aperse al Palmerin e

Faleme, eresse il forte S. Giuseppe a Makanet ed il S. Pietro a Cay-
noiira e nel 1618 die alia Compagnia delle Indie i sei fiorilissimi

1 Patenti relative.
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spartimenti del Senegal, di Galam, di Gorea, di Joal, della Gambia

Q di Bissao. Gl'Inglesi s'impossessarono di un'isola, alcune leghe dal-

10 sbocco della Gambia e vi si fortificarono con Jamesfort : lo stesso

fecero nell' isola di Benje alia foce di Sierra-Leone
, eressero forti a

Capo Mesurado , a Capo corso ,
a Cormenlin e tutlo lungo la Costa

deli' oro, rivaleggiando in armamenti ed in postura cogli Olandesi ,

ai quali contrastarono fortemente la signoria acquistatavi del traffi-

co. Su la cresta del primo capo delle Trespunlas si posero a quar-

liere i Brandeburgesi , fondando Fridericsburg ,
non lungi da Capo

<iorso i Danesi in Cristiansburg. I Portoghesi , assoluli possessor!

delle coste africane da oltre un secolo
,
furono costretti a sloggiare

per forza d' armi dai loro forti e
,
ritiratisi dentro terra , esercitarvi

11 commercio alia meglio, tenendo in conto di grazia il conservare la

padronanza del S. Domingo merce il forte di Cacheo, la potenza nel

Congo, in Angola, in Benguella e riavere piu tardi Loanda e S. Tom-

maso. Caduto il loro impero sotto i Re della Spagna, allo spegnersi

della casa dominante nel principe D. Errico, strematisi a poco a poco

di forze in sul mare ,
scavalcati nel commercio delle hidie e battuti

nel Brasile dagli Olandesi ,
ed intesi a riacquistare la propria auto-

nomia, non poterono reggere all' impeto, con che investivanli le na-

zioni sopravvegnenti 1.

Piantata cosi posta ferma lungo la costa, ecco le stesse nazioni

volger 1' animo a maggiori imprese denlro terra. Uomini sperti dei

traffici e coraggiosi salgono i fiumi, corrono i diversi regni, prendo-

no lingua delle terre e dei popoli, ne congetturano gli utili da poter-

sene ricavare e fanno compiute relazioni del tutto alle Compagnie, al

cui soldo si erano messi, affinche esse decidano, dove e come conven-

ga fondar nuove piazze ed aprire altre case di commercio. A tale sco-

po Giorgio Thompson monta la Gambia (1618) a spese degl'Inglesi,

Riccardo Jobson gli tiene dietro (1621) e piu tardi Stibbs (1723) per

procacciare maggiori increment! alia Compagnia. Villault de Belle-

fond (1667) ,
il Lafond (1685), il Bourguignon (1688) e piu di tulti,

11 Brue, che in tre scorrerie esploro lutto il paese dal Senegal alle

1 BUSCING, LABAT, TARDIEU cit. SAVARY, Commerce des cdtes d' Afrique,

Senegal
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coste del Bissagos, porsero savii consigli e proposero utilissiine im-

prese alle Compagnie francesi. II Viagyio in Guinea del Bosnian

valse per gli Olandesi im compiuto ammaestramento inlorno a que-

slo paese 1.

Ma la sete di piu avere anziche spegaersi, suol crescere. I van-

taggi, che traeva Tuna Compagnia erano un pruno nell'occhio al-

r altra. Di qui il guardarsi in cagnesco e il vincersi e il sopraffarsi

a vicenda per levarsi e grandeggiare su le mine dell'emola, recando

in propria mano tulto il Iraffico d'interi paesi. Ogni scoppio di guer-

ra in Europa tra le nazioni rivali era il segno di dare in sulle armi

anche nell'Africa. I combattimenti sul mare, gli sbarehi, le pugne e

gli assalti in terra non miravano ad altro, che a discacciare il nemi-

co da que' posli, che padroneggiavano il commercio nella provincia

d' intorno per mettervisi in suo luogo. L' isola importantissima di

Gorea, tenuta per gli Olandesi,, e presa dagli Inglesi (1663), ripresa

1'anno appresso, ritolta dai Francesi (1677), riconquistata dal Kep-

pel (1763). Jamesfort costrulto dagl'Inglesi (1664) e sottomes-

so (1695) alia Compagnia francese dal De Gennes : restituito pel trat-

tato di Ryswick, e ripreso (1702) dal La Roque; riavuto al prezzo

di 100,000 scudi, e di nuovo perduto (1709); due volte e assaltato

e manoniesso dai corsari inglesi (1720). Corrono la stessa sorte san

Luigi al Senegal., S. Andrea sopra Capo Emmanuello, 1'isola forlifi-

cata di Benje e il forte a Capo corso. Accesasi la guerra per la suc-

cessione al trono della Spagna, il Re di Juda, veggendo gli assoldali

delle varie Compagnie bramosi di azzuffarsi, ebbe a s5 i capi, ed ob-

bligatili a sotloscrivere un traltato di pace ,
minaccio guai a quella

nazione, che avesse osato nel suo regno o presso al suo lido in-

frangerlo 2. L' uomo barbaro fu piu savio, che I'-incivilito.

Quando non era lecito adoperare le armi si giuocava di arte. I

Frances), enlrali in possesso di Gorea pel trattato di pace coll'Olan-

da (1678), e condolte buone pratiche coi signori di Rufisque, di Joal

e di Porludal, ne traggono a se tutto il traffico e ruinano in que' pae-

si gli scali degli Olandesi. Questi avendo tentato indarno di ricatlarsi

1 TARDIEU, Senegambie, Gumee.

2 Autori cit.
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colla forza, brigano tanlo, eke iprincipi negri, slretlisi in lega, dan-

no addosso improvvisamente ai Frances! (1669), saccomettono i fon-

dachi, iuiprigionano e malmenano i guardian!. La Compagnia ingle-

se porta al parlamento gravi querele contro i soprusi patiti dalla

Compagnia francese, e quesla alia sua volta rincarisce la derrata

contro di quella. Gli Olandesi vielano ai negri dei paesi da se domi-

nati ogni Iraffico coi legni di altre nazioni, ed i capitani di quesli si

accostano di nolle al lido ed alleltano i nalurali a mercanteggiar di

soppiatto coll'offerta di prezzi piu alti. L' Inghillerra colla liberla di

commercio, 1'Olanda col crescere i dirilti di dogana ai principi ne-

gri, la Francia coi present! e colle ambasciate, ognuna cerca di of-

fendere e di ruinare la temula rivale a proprio vantaggio. E lulti

questi sforzi di armi, tulle queste prove d'ingegno a clie sono voile

precipuamenle? A fare piu grossa incetta di uomini sventurati, di

schiavi. Y'e il Iraffico della gomma, v'e il Iraffico de' cuoi, v'e quello

dell'avorio e dell' oro; ma quello a che inlende ogni cura, a che si

anela piu gagliardamente e la tratta di migliaia e migliaia di negri 1.

Le rivalita colle armi posarono dopo la pace di Utrecht. Ogni na-

zione avea gia presoilsuo posto. La Compagnia francese adArguin,

sul Senegal, alia Gambia : la inglese dallo sbocco di questo fiume

insino a Fatlatenda e nella Costa dell' oro
;
la olandese sopra la sles-

sa costa infino al Congo; la porloghese sul S. Domingo, nella bassa

Guinea e nell'isole del suo golfo. Tulle nel regno di Juda; comuni

le piazze di Cabinda, di Loango e di Malemba nel Congo ed in An-

gola; ai soli Portoghesi quelle di S. Paolo di Loanda e di S. Filippo

di Benguella. Ognuna, dove trovavasi meglio stabilita, si studio di

stendere viepiu il proprio traffico. Gl'Inglesi piantarono dal 1725

al 1735 dodici stazioni di commercio lungo le sponde della Gambia
;

e quando al 1712 non approdavano alia Costa dell' oro che con tren-

tatre navi, al 1726 vi afferravano con dugento. Falto sla, che que-

sta parle di lido africano a poco a poco si guerni di tanti forli o cil-

tadelle inglesi ed olandesi da formarsene una perpelua catena. Non

s' incontrava cresta di monle di qualche interesse, su cui non si ve-

l Notices statistiques sur les colonies francaises etc. Paris, 1839. LABAT,

Nouvelle relation de I'Afrique occid. P. IV. chap. VI, XIX, XX, XXI. Voyage
du chev. Des Marchais,'\o\. I, cap. X. BOSMAN Lettre IV.
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desse torregglarne alcuna : non v'era borgata di conlo al cui fianco

non si levasse una fortezza per dominarla. I Frances! non operarono

gran falto. La slazione di Podor nel Senegal, ed il traffico aperto

dalla loro posta di Albreda coi Portoghesi di Cacheo, ecco il tutto in-

fino al 1177, in cui il capitano Landolfo per la Compagnia della Gu-

yana penetro nel regno di Benin e di Owheri a farvi grossi carichi

di schiavi. Egli ebbe nel 1786 la isola di Borodo nella Formosa e

la forlific6
;

il De Repenrigny aggiunse quella di Caslbiambe nel

Salum ed un banco munito in Kiawer l.

Pressoche in tutti i luoghi tenuti dalle Compagnie si faceano com-

pere di schiavi. E come se non bastassero le posle fisse su le coste

del mare e su le sponde dei fmmi, esse mandavauo loro agenti dentro

terra e su per i fmmi, in quanto la ferocia dei popoli permettealo, affine

di braccheggiarne ancora piu colle merci, a cui sapeasi tirare perdu-

tamente i negri. Si figuri il nostro lellore se puo, il gran numero de-

gli sventurati che venivano venduti a guisa di bestie. Non si pensi

pero che nella tratta si procedesse alia cieca : che non tutti i negri

erano cerchi e pagati egualmente nelle colonie americane. II prezzo

correnle era slimato secondo le loro qualita fisiche e morali e secondo

la eta. I negri del Senegal non erano tenuti in grande conto , per-

che deboli di forze, e percio atti piutlosto a pascere le mandrie che

alia collura del suolo. Piu accetli tornavano gli Aradi ed i Naghi ,

perche dabbene e laboriosi. Sopra tulti erano chiesti quelli, che ve-

nivano di Angola ,
robusti della persona, operai indefessi , comeche

fossero inchinevoli a gittarsi fuggiaschi per la campagna e nelle sel-

ve. A rilento andavasi nel comperare i negri Foini
,
del Tebou e di

Guiamba
, perche ladri matricolati , infingardi ,

fantaslici e facili a

darsi la morle per isdegni, cohcepiti contro del padrone. Ma come

discerner queste e le molle altre generazioni di negri che venivano

condotle frammisle ai mercati? Senza pro sarebbonsi interrogati i pa-

droni, anzi col rischio d'inganno. La lunga esperienza tolse ogni

incertezza. Le nazioni negre coslumano d' imprimere un marchio sul

\iso o su le braccia ai loro bimbi, il vigesimo o vigesimoquinto giorno

1 BOSMAN, Voyage en Guinee. MOORE, Travels into the inland parts ofAfri-

ca etc. London, 1738. Memoires du capitaine Landolphe etc. Paris, 1823.
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dalla nascila, ciascuna il suo. Onde a mercanti esperli bastava il

solo vederli per riconoscerli e valutarli. Quanlo atta eta nelle colo-

aie francesi correa la regola, che il negro dai quindici ai trentacin-

que anni, senza difelti notevoli, fosse come 1'unita di misura del prez-

zo corrente e diceasi : piece d' Inde; gli altri ragguagliati a questo,

i piu giovani, dagli otto ai quindici anni, tre valeano due, dai due

agli otto, si davano due per uno : i piu vecchi, dagli anni trentasei

ai quarantacinque, tre stimavansi due, dai quarantacinque ai cin-

quanta, due riputavansi uno. Nell'Africa il piece d'Inde era, secon-

do il Brue, dai venti ai trenl'anni. II prezzo dei negri monlo piu alto

progressivamente. Pigliamo a modo di esernpio i due punti estremi.

AU'entrare del secolo XVII i mercanti portoghesi aveano un negro

di Angola a ragione di died scudi in mercalanzia, e vendeanlo

sino cinquanta ,
sommo prezzo : al cominciare del secolo XVII la

Compagnia francese comperavalo al prezzo di dodici fucili
,
e ne fa-

cea traffico nelle isole spagnuole a ragione di trecento piastre. Nel

Senegal progredi da cinquanta lire (1718) a centoventi (1764), a se-

cento cinquanta (1784), ed in questo tempo 1,071 negri furono spac-

ciati nelFisola di S. Domingo per 1,285,000 franchi 1.

Insieme col prezzo venne pure crescendo il numero degli sehia-

vi in queste proporzioni : dai principio del secolo XVII alia forma-

zione delle grandi Compagnie (1661, 1664) progredi lentamente;

ingrosso con varia forza da questo punlo alia pace di Utrecht (1713),

indi ingagliardi a dismisura fmo a toccare il colmo dopo il 1763.

La tralta dell'anno 1768, monlo all' ingente somma di 104,100 ne-

gri , cosi partiti :

Gr Inglesi n'ebbero 59,400

I Franeesi 23,300

Gli Olandesi 11,300

I Portoghesi 8,700

I Danesi 1,200

Totale 104,100

1 Voyage du chev. Des Marchais, Vol. II, chap. VI. SAVAR? loc. cit. Pi-

OAFETTA, Relazioni ecc. DEM\NET, Nouvelle Mstoire de I'Afrique francaise.
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Tutti questi infelici furono portati alle colonie delle nazioni , che

aveanli comperali, salvo 2,000 dati a quellediSpagna, e 3,000 in-

trodotti di contrabbando nelle francesi dai mercanti inglesi. None

pero a credere che ogni anno passasse numero si sterminato di ne-

gri in America. II Buscing ed il declamatore Raynaud si accordano

nel far montare la somma media annovale a 60,000. Ne questa

stesso numero vuolsi portare al tempo di molto anteriore al sopra

indicate del 1768. La data degl'inizii e gli svolgimenti delle grandi

colonie europee nel continente e nelle isole dell'America ed i con-

fronti statistici di tempi diversi possono valere di argomento. Ad

ogni modo la cifra de' negri delle colonie ollramarine, che, secondo

il Buscing, raeglio si accostava alia verita nel 1774 od in quel tor-

no, e la seguente :

Nell'America settentrionale delle colonie unite 500,000

Nelle Antille 1,200,000

NelMessico. 100,000

Nel Peru, Quito e Terraferma 150,000

NelBrasile 1,500,000

Totale 3,450,000
*

Eccovi in che si adoperavano Compagnie composte di uomini per

molti titoli ragguardevoli, ed in una stagione in cui veniva in modo

parlicolare altamente bandita e professala una filosofia, predicante i

diritli di trasmodata liberla: in servire di Tile strumento alle brame

smaniose di avidi coloni ed alia propria avidita di arricchire, com-

perando e trasportando su proprii navili oltre 1'Atlantico a centinaia

di migliaia i negri , dove tra i ceppi di durissima schiavitu avreb-

bero dovuto gemere e morire sotto il peso di gravissime fatiche ,

incoraggiati dai colpi d' inesorabile sferza.

1 BUSCING
,
Nuova geografa ecc. Vol. XXIX, pag.ll, 12, 13

;
XXXF,

pag. 27.
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HI.

Cause ed effelti morali.

Siccome la politica e 1' interesse furono le due cagioni, che spinse-

ro ad introdurre nell'Africa la tralta dei negri ;
cosi le medesime ne

cagionarono il piu grande svolgimento per le Compagnie. Yedetelo

ne' fatti. Le colonie francesi dell'America furono tolte a signori parti-

colari, che le leneano in privilegio, e messe lutte in mano della Com-

pagnia delle Indie occidenlali nel 1664, affinche fossero dallamede-

sima gagliardamente rassodate con tratte di negri piu grosse. Non

parve a Luigi XIV, che ella rispondesse abbastanza al fine proposto-

si
; quindi revocata la patente conceduta, ed affidato il reggimento

delle isole ai regii ministri ,
fu slabilita la Compagnia del Senegal ,

coll'obbligo di portare ad esse un certo numero di negri all'anno.

Colbert non si chiamo conlento del suo operare in cio che spettava

alia tratta dei negri di tanta importanza per le colonie. Slimo, che

quesle ne sarebbono assai meglio vantaggiate, se ricevessero schia-

\i da due Compagnie, anziche da una. A lale uopo sparti le coste del-

1'Africa : die ad una Compagnia il Senegal , ad un' altra la Guinea :

lasso tutle e due di lanli schiavi all'anno da porlare alle colonie. Col

medesimo fine politico fu imposto alle Compagnie del Mississippi, di

S. Domingo e dell' Occidente 1'obbligo d' introdurre nel paese con-

cesso migliaia di negri. Quindi il Savary pole scrivere che la Fran-

cia teneasi nel Senegal per lo scopo precipuo della Iratta in pro

delle sue colonie 1.

La carta del 1663, con che il re Carlo d' Inghilterra istitui la Com-

pagnia reale dell'Africa ci manifesta recisamente il fine politico di-

cendo, che si staluiva tale Compagnia per lonore del regno, per

vantaggio delle colonie straniere e per ulilita del commercio della

nazione. Re Giacomo riconfermandole i diritti nel 1685 la loda di cio

che avea operate, e ne ripete lo scopo per chi non 1'avesso capito.

La Compagnia olandese parlo con fatli piu chiari. Resasi padrona

di una parte del Brasile spedi il piu tosto una flotla di otto legni

1 SAVARY, Compagnies francaises.
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contro S. Paolo di Loanda, affiue di trarre colla possessione di que-

sto porto la miglior parte del negri di Angola a vantaggio della sua

miova colonia. Fallilalaimpresa, la ritenlo; avuto ancora la peggio,

rivennc alia carica con una squadra di venti na\i. Prese S. Tom-

rnaso, coslrinse il govcrnatore portoghcse di Loanda ad andarsene,

s'impadroni della navigazione deila Goanza, e sollevati in arme i so-

vas e strelta lega colla reina Zinga, si mise all'opera di annienlare

la potenza portoghese nel Congo ed in Angola , per recarsi in mano

la tralla di que' regni. Lo storico di questa iniqua impresa da per

ragione, che cosi richiedea lo stabilimento della colonia nel Brasile.

Era di que' di un principio ,
che correa tra gli economisli politici :

non potersi, cioe, impiantare e far rifiorire alcuna colonia senza

gli schiavi negri. Quindi 1'abbondare che si facea in privilegi colle

Compagnie, quindi il proteggerne colla severita delle leggi e colle

armi i traffichi, ed il pigliarvi parte dei sovrani ed il recarsi i mede-

simi ad onore di portarne il tilolo di Keggitore generale. Ouanto piu

esse studiavansi di procacciare braccia schiave alle colonie, lanto

piu crescea lo splendore e 1'ulile della nazione i.

A questi grandi e pubblici conforli aggiungete i grandi vanlaggi,

che i socii ed i coloni ritraevano gli uni dalla vendila degli sdmrvi,

gli altri dai sudori e dal sangue dei negri schiavi
,
ed avrete la ra-

gione adeguata della operosila, che si ponea nella tralta dei negri,

e deH'avidita di averne piu. Che se da principio ando lenta, cio fu

perche le colonie erano poche, mal sicure e di scarsi coloni. Ma

quando esse crebbero e sentironsi rassodate, lo studio delle Compa-

gnie pane poco ai coloni ed ai governanti. Proclamata dal Corker a

nome del re la libertd, della tralta alia Gambia per gl'Inglesi, v'ebbe

tosto siffalto concorso di acconci legni su e giu pel fiume, che leva-

ronsi dal Gennaio al Giugno 3,600 negri ,
ed a prezzo raddoppia-

to , quando prima in quello stesso tempo si passava poco ollre gli

ollocento. I coloni francesi di S. Domingo, pieni di mal talento con-

Iro la Compagnia delle Indie, perche provvedeali di soli due mila ne-

gri 1'anno, ruppero in feroci sdegni (1722), le abbruciarono i fonda-

chi, ne cacciarono gli agenti dall' isola e costrinsero i legni nei porli

1 FEO C.VRDOZO, Memorias etc., a historic dos governadores e capitaens

generaes de Angola etc. Paris, 1825.
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a mettersi al largo. Ed il Governo di li a qualche anno (1727) tolse

in pro loro il privilegio della tratta alia Compagnia. II Re di Spagna,

al principio del secolo XVIII, avea consentito alle Compagnie sopran-

nominate la facolta d' introdurre negri nelle sue colonie oltre il mi-

mero patluito. I coloni non si tennero paghi di tale concessione c

andarono in cerca di altre migliaia per contrabbando. Quando furono

tolle universalmente le pastoie dei privilegi , parve che nelle isolc

si meltesse un cieco furore in procacciarsi negri. Le piantagioni cd

i mulini dello zucchero si moltiplicarono a dismisura. La politica ed

il guadagno furono cosi gli stimoli piu acuti ad incelte sterminale

di scbiavi l.

Quali effetti pertanto si ebbero dagli incitamenti della politica e

dalla smania dell' interesse ? Non altro che reissirai quanlo alia mo-

rale. II primo fu la corruzione dei direttori e degli agenti per lo

Compagnie. Essi non osservavano per poco alcun modo di equila;

ogni mezzo era buono, purche desse loro piu schiavi. Quindiil ves-

sare che faceano i popoli, il lener mano ai rubatori di uomini, il va-

lersi delle ingiustizie dei re negri e 1'accendere lili, gelosie e rivolte

negli Stati, affinche, scoppiata la guerra, le compere dei negri fos-

sero piu grandi per i caduti prigioni. Ecco ad esempio alcuni falti

che ci registra il Labat per relazione del Brue, siccome cose inno-

centi e comuni. Quando i Re negri non soddisfaceano a' debiti colle

Compagnie, i governatori di quesle assallavano improvvisamente un

\illaggio soggetto al debitore, e ridolli in ischiavilu i liberi abitan-

li, il conto era saldato. Tra i Bissagos, i Balanli ed i Naluns ardca

continua guerra : a niun agenle delle Compagnie venne in capo di

rappaciarli : ne avrebbe softer to danno la tralta colla dimiuuzione

dei prigioni. Anzi il Brue propose di aprir una casa di commercio in

Joal, affinche entratone in gelosia il signore di Rufisque contro quel-

lo di Joal
,
essa divenisse nuovo seme di zuffe e quindi nuova occa-

sione di crescere 1'incetta degli schiavi dal loro accapigliarsi. Lo

stesso, avendo confiscate un legno inglese di contrabbando, Yi Iro-

va alcuni pescatori, poco prima falti schiavi per sopruso, e senza il

menomo scrupolo ritienli per le colonie di America. Domandagli il

1 REGNAULT, Histoire des Antilles. LABAT, Nouvelle relation etc. P. IV,

cap. XIX.
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Darnel alcune merci a credenza, ei si moslra apparecchialo a con-

lentarlo, ma col palto di aver ampla facolta di pigliarsi per ischia-

vi tanti de' suoi infelici suddili, quanlo imporlava il coslo. Spento

dai negri un agenle della Compagnia, il Charpenlier governatore di

S. Giuseppe pioraba improvviso sopra il villaggio, ove erasi com-

messo il delitto, uccide sessanta negri, altretlanli ne ferisce e quattro-

cento ne mena schiavi. Non allrimenti operavano e il Du Casse ed il

Brue ed i governatori olandesi ed inglesi in casi somiglianti di offese.

Da Capo delle Palme al fiume Ancober presso Axim, che e quanto

dire per lo spazio di dugencinquanta leglie di costa, i negri abita-

tori non vi palivano alcuna posla di traffico europeo e vietavauo ai

bianchi di mettervi pie. Guai a chi avesse osato allriraenli! ei veniva

barbaramenle trucidalo, e divoralo per giunta. E cio a grave scorno,

soggiunge lo Snelgrave, dei mercanti nostrali, i quali colle loro ves-

sazioui misero tanto sospetto e tanla ferocia in cuore di questi popoli.

Olandesi ed Inglesi ebbero di tempo in tempo forti rovesciati ed

uccisioni non poche, dagli impensati assalli dei negri in vendetta

delle ingiurie patite. Di qui lo stare in armi, 1'essersi muniti di

tante ciltadelle nella Guinea ed il non arrischiarsi di enlrare gran

falto denlro il paese.

La corruzione dei negri per la operosita delle Compagnie fu por-

lala all'eccesso. Le guerre tra que' piccoli principi, se prima non

erano rare, appresso divennero frequenlissirne, per la sola ragione

di avere prigioni da vendere agli Europei. Quando un re non polea,

per manco di forze, procacciarsene altrove, sapea trarli dai proprii

sudditi. Or coglieva occasione da qualche alto reamente inlerpre-

tato, per condannare alia schiavilu cbi avealo commesso e con lui

tulto il parentado, ed ora mandava notte tempo delle bande armale

a dar 1'assalto a qualche villaggio, e gli schiavi fattivi spedivansi

tosto alle navi, che aspettavanli. Quei di Koto e dei due Popi, gran-

di rubatori di uomini per costume, non e a dire quanto largamente

profiltasscro dell'arte loro iniquissima, trovando pronto lo spaccio

dei proprii ladronecci. In somma al comparire di nuovi legni di

Europa od al sentirsi del loro arrivo, la liberla dei figli, delle mo-

gli, dei deboli e dei popoli interi non era piu sicura. La schiavilu

pendea spaventosa sul loro capo.
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Ed il cattolicismo ? Esso ebbe di che dolersi gravemente. Cadu-

li quasi tutti i luoghi tenuti dai Portoghesi in man degli Olandesi

e degl'Inglesi, nemici dichiarati della fede aposlolica romana, que-

sta illanguidi e si spense, dove prima fioriva od avea fallo alcuna

presa. Raffermatasi nell'Africa la Compagnia francese delle Indie

occidental!, spunto nuova speranza. II Du Casse infatti, luogotenente

generale del Re sul mare, meno seco (1666) al regno di Juda due

Cappuccini. II re negro fu tocco dalle loro parole e voile ricevere il

battesimo. Gli agenli degli Olandesi e degl' Inglesi protestanli ,
che

trovavansi cola, temettero che tale conversione ruinasse la tratta, ed

eccoli
, per ovviare a tanto sconcio

,
accendere le ire dei Marabulli

contro il sovrano ed i missionarii. Scoppia per opera di costoro un

tumullo popolare ,
la cappella callolica va in fiamme ed i Padri

scampano a malo stento la vita. Rilentano la stessa impresa i Padri

di S. Domenico (1670), ed inconlrauo la slessa sorle. I PP. Rifor-

mali si oppongono in Bissao alia vendita degli schiavi cristiani, con-

traria alle costituzioni apostoliche, e sono dagli uomini della Com-

pagnia portoghese cacciali brultamente da quell' isola. Si mandano

ordini pressanti da Roma al Congo contro la tratla : i Cappuccini li

predicano e sono poco curatl. Giovanni Correa governatore di Loan-

da fa inique scorrerie predando uomini, e malmena fieramente i Ge-

suili, che gli si oppongono e dicono illecito il mercato della sua pre-

da. Falliscono le buone speranze concepite pel regno d' Issiny ;

mancano quelle del regno di Ardra : le prime concepite per la edu-

cazione callolica, ricevuta in Francia dai due negri Aniaba e Banga,

e la seconda per 1'ambasciata di Malteo Lopez a Luigi XIV. La Com-

pagnia francese, siccome non trovo il suo conto nel manlenersi in

que' paesi e gli abbandono ;
cosi non trovollo sia nel giovare i mis-

sionarii per quelle cosle, sia nel provvedere di convenient! sacer-

doli la gente a suo servigio ne' forti o ciltadelle, che vi lenea, e non

se ne euro gran fatto. Sicche il seme di quella religione , che avea

incominciato nel secolo XVI a germogliar lielamenle Ira molli popoli

in pro della liberla individuale ,
venuto meno , perche o non curato

o in odio, 1'avidila mercantesca non ebbe alcun rattento 1.

1 LABAT, BUSCING, BOSMAN cit.
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Corruzione nei crisliani, eccessi di corruzione nei negri, ripulsa

c sterpamento della religione catlolica, ecco i tre effelti della opero-

sita perlatratla, confortala dalla polilica, animata dall' inleresse.

Cio non ostante, chi lo crederebbe? presso alcuni scrittori i col-

pevoli sono i Missionarii cappuccini, perche intolleranti e trascurati

nello slerpare la superstizione : sono i Gesuili, perche rei di quesle e

di altre colpe. I Cappuccini furono intolleranti e trascurati? Si, fu-

rono tali nei non aver patito, che le reliquie del paganesirao stesse-

ro accanto della croce per connivenza di un principe crisliano; furo-

no tali nei non aver portati in pace ed atti sacrilegamente barbari ,

ed onte gravissime falte al sacro tempio, e lo stollo uso degli indo-

yinamenti tra' popoli cristiani
;
furono tali nei non avere taciuto alia

vista di coslumi pressoche pagani in chi professava il cristianesimo.

Questa fu la loro intolleranza e la loro trascuratezza , scontata con

barbari trascinamenti per bronchi e spine, con abbandoni crudeli

e cogli sdegni dei principi piu lemuti. Dite allrettanto dei Gesuiti.

Sapete invece quelli ,
che non furono intolleranli presso i medesimi

scritlori? Furono gli agenti erelici nei regno di Juda, per le cui

brighe fu arsa la cappella cattolica e cerchi a morte i Missionarii ;

furono gli Olandesi pure eretici che
, padroni di Loanda vessarono

i Cappuccini diretli al Congo, che gittarono i Gesuiti dentro un mi-

sero schifo in balia delle onde lempestose, dopo di averli spogliati

di ogni cosa, che colle loro maldicenze spinsero i negri a rib.uttare

dal lido il proprio Vescovo che approdava da S. Tommaso -per la

sacra visita. Leggete le relazioni aulentiche, e vedrete che le accuse

date ai Missionarii dell'uno e dell'aKro Ordine compariranno altret-

tanti lodi l. La violenza e la calunnia furono sempre e sono anche

ai noslri di le armi adoperate contro la Chiesa ed i suoi ministri da-

gli avversarii.

1 P. G. CAVAZZI DA MONTECUCCOLO, Istoria de' tre regni, Congo, Matamba

e Angola ecc. ANGELO RICCARDO di Napoli, Relazione fatta dal P. Merolla da

Sorrento ecc. ZUCCHELLI, Relazione delviaggio e missione del Congo neWEtio-

pia V. WALCKENAER, Storia generate dei maggi, T. XIII, XIY. HENRION, Sto-

ria delle Miss, cattol. T. II, JUVENCIUS, Historia Soc. lem, P. V, Lib. XXII.

CORDARA, Historia Soc. 7u,P. VI, Lib. VIII, n. 102, 103; XII, n. 82-90.

Serle 17, vol. 17, fase. 390. 44 4 Giugno 1860.



LO SPIRITISMO
NEL HONDO MODERNO '

LX.

Un solo e I'ayente di Mli i fenomeni dello Spiritismo moderno.

Eccoci oramai giunli a quel punto del noslro traitato, nel quale

nepilogando lutio il detto fin qui, possiamo offrire ai nostri leltori

una dimostrazione quanto direlta, altreltanto chiara ed evidente, che

lo Spiritismo del mondo moderno non e allro che la Magia del mon-

do anlico. Le pruove arrecatene per lo innanzi ci sembrano incon-

cusse : ma T unione di tulle quelle pruove in una sola insieme ci

porge una forza cosi invilta di conchiusione, che non e illusione la

nostra, se diciamo che la tesi ne riesce chiarita come un fallo di as-

soluta cerlezza. Affine di procedere con ordine svolgeremo quest' ul-

timo argomento in cinque proposizioni distinte, le quali si succedono

i'una aU'altra per condurci all'iiltima e decisiva inferenza.

I.
a
Proposizione. Un solo e I'agente di tutti i fenomeni dello Spi-

ritismo moderno.

Questa proposizione non e al certo nuova pei nostri lettori. Essa

e stata da noi dedotta per via di analisi fin dai primordii di questa

tratlazione 2. Ma egli giovera grandemente di ribadirla in queslo

1 Vedi questo volume, pag. 289 e segg.

2 Vedi . XXIX nel fascicolo 353, pag. 563.
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luogo, ove dovra apparire di quali conseguenze sia essa logicamen-

te feconda.

I fenomeni dello Spiritismo sono pel loro mimero c per la loro

variela tali e tanti, che per classificarli bisogna ricorrere alle me-

desime denominazioni
,
che si adoperano per classificare gli effetti

nalurali . Quindi quei quattro generi che altrove distinguemmo di

fatti meccanici, fisici, fisiologici e psicologici; e in ogni genere

quelle svariate molteplici spartizioni che non e di questo luogo il no-

vamente ricordare. Or quesli fenomeni alcune voile veggonsi riuniti

quasi lulli insieme nel medesimo avvenimento
;
ma il piu delle volte,

anzi nella grande generalila dei fatti
,

si accoppiano cosi svariala-

mente fra loro, che gruppi al tulto identic! non ci fu dato mai d' in-

contrare fra i mille e mille, che leggemmo narrati da tanti testimo-

nii e scrittori. Questo e il falto, che tutti ammettono, e che non puo

da veruno recarsi in dubbio. Or quali sono le ipotesi che possono

prudentemenle stabilirsi per ispiegar queslo fatto? noi nulla ve-

diamo, o non ve ne ha che una sola, ed e questa. Ognuno degli effet-

ti, specificamente diverso dagli allri, ha il suo agente prossimo ed

iminediato
, specificamente diverso : e tutti quest! agenti prossimi

ed immediali sono posti in atto, o spicciolatamente ciascuno
,
o va-

riamente aggregati insieme, da un agente superiore a tutti essi
,
e

che tutti essi domina colla sua efficacia. Cio confessano in primo luo-

go con esplicite parole i principal! mesmeristi
,
anzi il pongono per

base delle teoriche che ciascuno a suo grado tenla di slabilire. Cio

e suggerito in secondo luogo dal discorso piu semplice e manifesto.

Se in alcuni casi la piu gran parte di quei fenomeni vennero prodotti

insieme
,
e non a caso ma per inienzione diretta e precedentemente

manifestata di alcuni medium, e se in altri quei fenomeni si aggre-

gano o disgregano secondo il capriccio pienamente libero di altri

medium; e indizio certo che quegli agenti prossimi ed immediati

ubbidiscano ad un unico agente superiore ,
che sopra essi ha vero

dominio, vera possanza.

Che se voi abbandonate per poco 1' ipotesi d'un solo agente su-

periore, che direttamenle imperi agl'infinili agenti immediati, doveto

inquellavece ammettere una serie indefinita di nuovi agenti, ignoti
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aH'osservazione ed alia scienza. Dicemmo indefinita quesla serie :

perche allora ad ogni gruppo differente di fatti bisogneii asseguare

la sua causa differente: e poiche le combinazioni di questi falti sono

indefinite, indefinite dovranno essere altresi quelle cause da voi in-

trodotle. Ma chi movera queste cagioni ad operare con un solo

intendimenlo, e per mezzo d'un medesimo istrumento? Sara sem-

pre necessario adunque un altro agente piu universale. Or suppor-

re questa serie indefinita di cagioni infrapposte ripugna alia ragio-

ne per due versi : I.* perche sarebbe un moltiplicare enti senza ne-

cessita e senza indizii di probabile esistenza
;

II. perche per non

ammetlere un agenle superiore che abbia dominio diretto sopra gli

ageiiti immediali, si ammetterebbe un agente superiore, che avreb-

be molti piu agenli intermezzi a se sottoposti, e ciascuno d'essi an-

cor piu potente e piu operoso.

Egli e adunque indispensabile lo ammetlere che tutti i fenomeni,

altribuiti allo Spiritlsmo, provengano ultimamenle da una medesima

origine : e che questa origine non sia altra che un agente unico, do-

talo di tanta virtu, che possa stendere la sua efficacia sopra svaria-

tissimi agenti immediati. Ciascuno di questi agenti immediati puo

essere meramente naturale ; ma nell'effetto, che produce sotto 1' in-

flusso d' un agente a lui superiore , puo porgersi alia vista e alia

contemplazione delle persone con caratteri di novita maravigliosa ,

come quello che opera in condizioni diverse dalle comuni ed ordina-

rie, richieste dalla sua natura.

Ne la mente umana puo trovare veruna difficolta per accettare un

tal agenle superiore: poiche alia nostra ragione non ripugna 1' esi-

stenza d' un essere dotato di tanta potenza ;
alia nostra sperienza e

pur troppo nola la tragrande attivita, di cui 1' uomo e fornilo ; alia

noslra fede e proposta a credere 1'esislenza di spiriti sopra tutte le

forze della natura corporea potenlissimi. II proseguimenlo del no-

stro discorso ci condurra allo scoprimento di quest' unico agente :

ora ci basti 1'avere assicurato che esso deve e puo esservi.
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LXI.

Quest' unico agente deve cercarsi fuori delta natura corporea.

II.
a

Proposizione. Questo agente non appartiene alia natura

corporea.

Qualtro sono le ragioni, le quali ci costringono ad asserire quesla

proposizione ;
e lutte e qualtro procedono dalla attenta considera-

zione del falti, per noi esposti nelle varie parti di questo scrilto. La

prima ragioae si e che un tal agente non e sotloposto a nessuna leg-

ge stabile e certa che ne regoli o il cominciamento dell' operare ,
o

il modo, o il confine. Se questo agente fosse una sostanza meramente

corporea, solida o aeriforme
, ponderabile o imponderabile, a\7rebbe

quelle restrizioni determinative del suo operare ,
che corrispondono

alle restrizioni limitative del suo essere ; e per conseguenza avrebbe

confini e leggi , come hanno gli altri corpi esistenti. Nella lunga

discussione che abbiam fatta per escludere dalle cagioni dei feno-

meni spiritistici i noti agenli della natura fisica, abbiam toccalo con

mano che le leggi proprie di quesli agenti sono di continue contrad-

delte dai fatti che gli si altribuiscono come proprii. Non calorico ,

non eleltricila, non magnetismo, non fluido nerveo
,
non fluido bio-

lico, non soslanza qualsiasi , potuta immaginare appositamente per

creare un' ipotesi naturale a spiegazione di questi fatti : nulla ha po-

tulo soddisfare la critica ,
ne troppo sofistica, ne troppo conlegnosa.

La seconda ragione non solo dimostra che questa non e una so-

stanza meramente corporea ,
ma dimostra che non puo essere. V e

una classe intera di falli che noi appellammo psicologici
1

, perche

risguardano direttamente le facolta dell' anima umana. Quesli fatti ,

o che risguardino il sonnambolismo sia semplice ,
sia lucido, sia e-

statico ;
o che risguardino le comunicazioni deir uomo magnetizzato

con esseri puramente spiritual! }
o per via di segni, o per via di scrit-

lura, o per via di udito, o per via di visione; quesli falli, diciamo,

presuppongono necessariamente ed assolutamente una causa dotata

1 Vedi . XXV nel fasc. 350, pag. 201.
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d'intelligenza. Un agente meramente materiale non puo mai operare

nessuno di quest! effelti spiritual!.

La terza ragione rincalza una tale assoluta necessita. Gli effetti ma-

gnetic!, se non sono cosi dipendenli dalla volonla e dall' inlenzione

del magnetista, che possano fare in lui supporre come propria la for-

za di produrli ; non sono dall'altro capo cosi da quella intenzione e

Yolonta indipendenti , che non abbiano con esse un rapporto ed un

legame. Se non ubbidiscono sempre, ubbidiscono alcune volte. II

non ubbidir sempre, mostra che non ne sono schiavi : 1'ubbidir qual-

che volta, mostra che ne intendono quella yolta, e ne vogliono

seguitare ii volere. Or se 1'agente di quegli effelti fosse una sostan-

za materiale, non potrebbe operar mai conforme alia semplice volon-

ta, spessocapricciosaeleggera, del magaetista. Quell'agente rasso-

miglia ad un paggetto imperlinente, il quale se sta di buona* voglia,

ubbidisce a! cenni della sua dama
;
ma se non vuole, fa le spallucce

e con quattro salti sparisce.

La quarta ragione deduces! finalmente dall' indole generate degli

effetti spiritistic!. Ess! avvengono senza nessuna regolarila nella suc-

cessione, senza nessuna costanza nella durata. Portano, chi ben li

risguarda , sopra di se 1' impronta del capriccio e della bizzarria
,
e

mostrano una piena liberta di azione in chi li produce, non frenata

nel fatto da nessuna legge e da nessun rispetto. Ei sembra che sfi-

dino ogni calcolo della preveggenza umana; e quasi temano che non

sieno riputati abbastanza liber! ,
fanno sfoggio di mutamenli e di

variazioni, senza fine come senza motive. Una sostanza meramenle

corporea e per .necessita costretta ad operar sempre in un modo, con

un ordine, con piena uniformita. Effetli capricciosamente liberi deb-

bono procedere da causa dotata di liberta : e non possono ripetere

la loro origine da sostanza corporea.

Da queste quattro ragioni, dedotle da! fatti, ricavasi per legittimo

conseguente che quest' unico agente che no! qui cerchiamo, non puo

trovarsi enlro la cerchia delle soslanze corporee. Esso dunque devc

essere o meramente spirituale, o di natura composta di spirito
e di

corpo. Escludesi da altri fatti non meno evident! questa seconda ipo-

tesi, siccome agevolmente si vedra, nella spiegazione della terza

proposizione.
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LXII.

Quest'unico agente deve cercarsi fuori dell'uomo.

lll.
a
Proposizione. L'unico agente dello Spiritismo deve cercarsi

fuori deli' uomo.

Non esiste nella natura allra sostanza dotata di spirito e di corpo

a im tempo, che 1'uorao. Ma 1'imico agenle dei fenomeni spirilistici

e cerlamente fuori dell' uomo. Dunque quell' agente non puo dirsi una

sostanza mista. Una serie di fatli accerlatissimi ci coslringe a ripor

fuori dell' uomo quell' unico agente ; poiche quei fatti ci provano che

1' origine prima di quei fenomeni e straniera al medium , e stra-

niera al paziente, e straniera ad ogni arbilrio umano. Vediamolo

partitamente per ognuno di quesli tre capi.

Diciamo in primo luogo che questo agente e straniero al medium,

o magnetizzatore che voglia dirsi. Per provarlo ci son guida i fatli,

largamente accumulati nei paragrafi preceduti. Gli effelti che pro-

duconsi sotto 1' influenza del medium hanno quallro caralteri
,
che

mostrano com' essi non sono da lui immedialamente dipendenti. In

primo luogo sono spesso superiori e piu spesso ancora inferiori agli

effetti voluti o previsti dai medium, cosicche questi o vengono so-

praffatti da un'alti-vita che non volcano porre in atto, o si Irovano

impolenti a produrre tutli quegli effetti che promellevano. In secondo

luogo questi effetti sono spesso contrarii alle intenzioni e alle volon-

ta dei medium, in guisa che molte volte furono i magnetizzalori ca-

paci di produrre effelti straordinarii, ma non furono poscia capaci di

regolare a posta loro tal produzione, e videro di assai mala voglia

operarsi a rovescio di cio che intendevano. In terzo luogo sono il piu

delle volte indocili ; o non producendosi quando i medium volcano

che apparissero, e metteano in opera i mezzi medesimi, in allri casi

sperimentati efficaci
;
o non cessando quando lo sforzo piu risoluto

dei medium tenlava di impor loro un lermine. In quarto luogo final-

mente sono vaghi in alcuni casi
,
e specialmente in quelli delle ma-

gnetizzazioni cosi chiamate indiretle. cioe dire quando contra ogni
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volere o intendimento del raagnetista \iene all' impensata investito

della forza magnetica non il paziente, sopra cui dirigevasi, ma bensi

alcuno degli astanli, a cui non pensavasi. Una forza adunque eke nel

nascere non dipende dal medium, die nella qualita non dipende dal

medium, che nell' intensita non dipende dal medium, che nello spa-

rire non dipende dal medium
;
una forza che, come si esprime un va-

lido propugnatore di questa medesima noslra lesi, confonde spesso

e frustra i conati di lui, e inganna le sue previsioni, le sue opinioni, la

sua presunzione ;
una lal forza deve necessariamente dirsi non ap-

partenergli di dritto, non essere sua proprieta, dover per conseguen-

za essergli estranea. Tra quesla forza e il medium non \i e altro

rapporto che tra una cagione del tulto libera e padrona di se, e una

occasione o uno stimolo che puo determinarla ad operare se vuole.

Diciamo in secondo luogo che questo agente e straniero al pazien-

te o magnetizzato. Se i fatli ci han dato ragione nel caso preceden-

te, molto maggiore ce ne danno nel caso presente. Egli e un assio-

ma, ammesso unanimemenle datutli gli spirilisti, magnetisti, me-

smerisli che voglian dirsi
, che la persona investita dalla forza ma-

gnetica, la soifre ma non la domina; e quindi appunto le deriva il

nome di paziente, datole in tulti i sistemi. Nel povero paziente la

Yolonla e 1'intenzione non hanno, siccome gia esponemmo a lungo

in altro luogo, nessuna parte, necessaria o essenziale. Egli puo

esservi indifferente, puo non pensarvi affatto, puo anzi ripugnarvi,

e pur tuttavia vedersi soggiogato da questo agente. Ne cio basta:

in tutto il tempo che dura un cosi tirannico predominio, il paziente

non ha ne forza ne modo di sollrarvisi, non che dirigerlo; anzi non

ha neppur la coscienza di quello che intorno a lui, o dentro di lui

succede; e quindi uscito di quello slato non puo serbarne remini-

scenza veruna; anzi ancora, ed e il colmo della oppressione che sof-

fre, la sua stessa liberla e legata, sicche vuole e disvuole, non di

proprio movimento, ma per libito altrui. Questi falti, pur troppo in-

dubitati, se dimostrano la possanza straordinaria di questo agenle ,

dimostrano con altrettanta chiarezza che esso e al tulto estraneo al

paziente, dal quale non dipende ne quanto al cominciare, ne quanto

al cessare, ne per 1' intensity dell'opera, ne per 1'estensione, ne per



NEL MONDO MODERNO 697

la durata. II pazienle adunque non ha allro rapporto coU'agente, che

dell'essere il subbielto, sopra di cui esso esercita la sua operosita.

Diciamo in terzo luogo che questo agenle e del lulto estraneo al

libero arbitrio umano. Se i fenomeni dello Spiritismo moderno si re-

slringessero tulti nella cerchia degli effetti che si generano ai tificio-

samente da uomo sopra uomo, le due considerazioni precedule ci ba-

sterebbero all'uopo presente. Ma egli v'ha una classe di fenomeni

che sono dall'uomo prodotti, ma non sopra 1'uomo : ve ne ha una

altra che non appariscono generati da nessun uomo. A queste due

classi noi applichiamo la stessa considerazione, prendendola da piu

generali principii. Fenomeni cheadogni poco cangiano modi e qua-

lita di essere : che ad ogni pie sospinto ingannano 1'espettazione

dei medium : che senza veruna cooperazione loro appariscono e spa-

riscono: che non secondano 1'impero della volont^i umana, e hanno

nrille bizzarrie e capricci; cd a posta loro obbediscono docili, a posta

loro rilullano ostinali, e sempre a caso e senza una legge stabile e

delerminata : cotali fenomeni non possono procedere da libero arbi-

trio umano, come da ultima loro efficiente cagione. Ne cio sollanto.

Questi fenomeni si sottraggono ad ogni scienza umana, poiche non

si conosce la causa immediata e prossima che da loro 1'essere, testi-

monii i mille sistemi, proposti per ispiegarli. Si sottraggono ad ogni

preveggenza umana, producendosi in tempo, in luogo, in persone

indeterminate, senza coslanza, senza legge. Si sottraggono ad ogni

studio umano, per la variety sempre cangiante e istabile, colla quale

in ogni caso particolare si riproducono. Come adunque potranno

essere sottoposti all'arbitrio dell'uomo, quando neppure sono sotlo-

posti alia sua conoscenza in modo alcuno, che valga a guidar que-

st' arbilrio? Sono essi adunque gli effetti d'un agente estraneo all'uo-

mo, qualunque egli siesi, e in qualunque condizione si trovi.

La causa degli effelti spiritistici essendo distinta ed estranea dal-

1' uomo, e dunque una sostanza spirituale, esistente in se medesima,

e dotata di quella efficacia che e necessaria per la produzione di

tanti e cosi svariati effelti. Accostiamoci ancor di \-antaggio ad esa-

minare quale e quanta debba essere questa efficacia.
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LXIII.

Quest' unico agente spirituale e superiore alle forze delta natura

e dell' uomo.

I falti, e non altro che essi, ci ban condotto fino al termine di dover

riconoscere che la causa efficiente del fenomoni spiritistici deve ri-

porsi in una soslanza fuori della natura corporea e dell' uorao, e per

eonseguenza in una sostanza distinta da loro, esistente in se stessa,

dotala d'intelligenza, il die vuol dire in una sostanza spirituale. Dia-

mo ancora un allro passo, ed esaminiamo quale debba essere 1' atti-

vita propria di queslo essere spirituale.

IV. a

Proposizioue. Quest' unico agente spirituale e superiore alle

forze della natura corporea e dell' uomo.

Nulla vi e di piu facile a dimostrare. La causa efficiente dello Spi-

ritismo e superiore alle forze della natura corporea, percbe di tulte

esse si vale a sua posla, e se ne vale contro alle leggi loro proprie

e particolari. I/ una e V altra parte di quest' asserzione non e che il

risultamenlo di due serie di falti, da noi cento volte mentovati, e in

lutli i trattati dei magnetisti annoverati con diligenza. Che tutte le

forze della natura sieno poste in giuoco da questo agente, e cosi ma-

nifesto, che per questo rispelto i magnetisti sonosi, con vanto folle,

attribuita 1'onnipotenza, ed all'arte loro hanno voluto arrecare il me-

i ito di dominare la natura intera. E per qual altro motivo, se non per

questo, sono ite, 1'una dopo 1'altra, svanendo tutte le ipotesi fisiche,

fisiologiche e psicologiche, ideate per ispiegare senza iulramischian-

za di forze superior! alia natura corporea le maraviglie cosi svariate

dello Spiritismo? I leltori rammenleranno, che oltre alle ragioni, mi-

litanti singolarmente contro ciascuna, una ragione militava ugualmen-

te contra di tutte : ed era quesla appunto : che ciascuna ipotesi, se

riusciva a spiegare, bene o male non importa, una serie di fatti,non

riusciva a spiegarne innumerevoli allri, i quali erano pur tanto certi

quanto i primi. Un essere adunque che puo valersi di lutte le forze

della natura a sua scelta, deve al certo avere altuosila superiore a
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lulle esse, giacche lutte esse gli son sottoposle. Molto piu se puo va-

lersene, non soltoponendosi alle leggi, alle quali esse sono ordinaria-

niente sottoposte. Che cosi quell' agente se ne valga, e poslo fuori dl

ogni dubbio da una moltitudine iragrande di falli, che noi abbiamo

fmo alia nausea ripetuti. Conlro alle leggi di meccanica una spinla

gagliardissima arresta un corpo di tenue mole invece di agitarlo e di

mover!o ; e, per lo contrario, uno sforzo il piu nerboruto invece di

arrestare, fa movere violentemente un corpo pesanlissiino : contro

alle leggi di gravila i corpi pesanli ascendono invece di precipitare :

contro alle leggi del calorico i corpi agghiacciano in mezzo alle fiamme

invece di bruciarsi: conlro alle leggi organiche le sensazioni s'inter-

vertono, ed il ginocchio vede, e la mano gusta, e il piede odora
;

contro alle leggi psicologiche 1' anima umana trovasi informata di

scienze che mai non apprese, conosce avvenimenti che mai non sep~

pe, intende favelle che mai non conobbe.

Ma questo agente naturale e oltre a cio superiore alle forze sles-

se dell' uomo. Mirisi in effetlo qual divenga Fuomo, investito che sia

da questo agente. Le sue facolla piuattuose divengono inerti e come

incatenate, ne possono piu produrre gli atti lor proprii e conform!

alia natura loro. I sensi esterni non percepiscono piu gli oggetti

presenti e applicati : le facolta interne, 1'intelligenza, la coscienza, la

stessa liberta non operano piu secondo la nalura lor propria : sem-

bra che la vita intelleltiva dell' uomo siesi estinta. In quella vece

ecco operazioni , ecco alti che alia presenle condizione dell' anima

umana ripugnano ,
e pur si effettuano con ogni agevolezza. Veder

senz' occhi ,
vedere a distanze ancora enormi

, penelrare nell' altrui

pensiero, prevedere cose future
,
comunicare con esseri o lonlani, o

gia trapassati ,
conoscere scienze nuove

, intendere favelle non mai

udite
,
ed altrettali meraviglie dei sonnamboli

, degli estatici
, dei

spiritislici, son certo indizio che sopra di loro opera un agenle molto

di loro superiore, e che ne padroneggia a sua voglia lutte le facolta.

Finalmente se tulto il dominio sopra gli effetti dello Spiritismo e sot-

tratto all'arbitrio umano, come gia vedemmo; se Tuomo sottoposto

a questa forza le e talmente aggiogato, che non ha ne coscienza, ne

padronanza di se medesimo
,
ed e coslretto a secondarne, ancor con
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suo danno, gl'impulsi: egli e chiara I'lnferiorita dell'uomo, perche
e chiara la sua impotenza rimpetloaquella. Possiamo dunque legit-

timamente conchiudere che i fenomeni dello Spiritismo c'indicano

che il loro produttore ultimo e un agente spirituale . dotato di forza

superiore alia natura corporea ed alia umana.

LXIV.

Z' agente unico deyli effetti spiritistici e un essere

spirituale, ma malvagio.

V. a

Proposizione. L'essere spirituale, causa unica di tutli i feno-

meni spiritislici, e un essere maligno.

Dai frutti si conosce 1'albero: dagli effetti la causa. Baslera dun-

que indicare gli effelti malvagi dello Spiritismo per dichiararne mal-

vagia la causa. Or gli effetti dello Spirilismo sono maligni nel dop-

pio ordine morale e fisico : adunque la causa efficienle dello Spiritis-

mo & anch'essa maligna. Parliamo in prima dell' ordine morale, e

poi dell'ordine fisico.

II male morale delF uomo e quello che vizia T intellelto a credere

il falso, la volonla ad abbracciare il vizio. Ora lo Spiritismo e scuola

sfacciata di falsitDi , e stimolo continue al mal costume. Dunque lo

Spirilismo e causa di male morale nel mondo ,
e per conseguenza

esso precede da causa malvagia.

Gli spiriti parlanti hanno nel mondo moderno ayuto il ticchio di

promulgare una dotlrina loro propria ,
alia quale aderiscono tenace-

mente tutti coloro che sonosi dedicati a queste pratiche perniciose.

Yi sono libri interi, i quali ban voluto raccogliere quesli nuoTi ora-

coli : \i sono giornali che li svelano quotidianamenle al mondo. Or

qual 1'insegnamento che costoro propugnano Ira i crisliani? II ris-

pondervi c'imbarazza, non per la scarsita, ma per 1'abbondanza del-

la materia
; poiche non vi e verita rivelataci da Dio

,
non vi e prin-

cipio morale, naturalmente dettatoci dalla ragione, che lo Spiritismo

non abbia rinnegato con manifesti e blasfemi errori. Chi volesse

riunirli tulti in un sol corpo, e indicarli con un nome, che ne faccia
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conoscere la mulua loro concatenazione, dovrebbe dire che lo Spiri-

lisino moderno non e che la riapparizione nel mondo dello Gnosti-

cismo antico, accoppiato aH'indifferenlismo moderno. Nell' origine

della doltrina non \i e differenza : i gnostic! e gli spiritisti la vantano

rivelata loro da genii superiori. Nella natura della doltrina non yi e

differenza che in peggto per lo Spiritismo moderno : perche gli

Gnostici aveano un simbolo loro proprio, impasto di paganesimo, di

giudaismo, di buddismo ,
di panteismo, con formole e vocaboli cri-

sliani ; e gli spirilisti acceltano i simboli di tulle le sette religiose ,

non disapprovando nessun culto
, neppure il maomeltano

, eccetlo

solo quello della Chiesa callolica. Nelle pratiche supersliziose non vi

e differenza : gli uni e gli allri ripudiano il culto cattolico
,

e vene-

rano in quella vece gli spiriti rivelatori. Quindi lo Spiritismo e

cosi infenso al caltolicismo , anzi al cristianesimo
,
come infenso

era gia alia Chiesa lo gnosticismo, in tulle le sue diverse denomina-

zioni e sette. Una tale dotlrina e non solo maligna ,
ma e la distru-

zione del bene sommo del genere umano ; la rivelazione. Essa tende

a ricondurre il mondo al paganesimo ,
anzi ad un paganesimo tanlo

peggior dell' antico
, quanto il rinnegare la verita conosciuta & peg-

gior male che il dimenticarla o 1'ignorarla.

Dalla malignita della dotlrina nasce la malignita delle opere, per-

che ad ogni falso concetto nell' ordine inlellettuale corrisponde nel-

1'ordine pralico un reo costume. Non fa dunque meraviglia che lo

Spiritismo abbia promosso il vizio
,

e cagionati disordini morali.

Essi sonosi manifestati fin dal primo cominciarsi quelle pratiche piii

lievi di Spirilismo ,
che parevano cosi lontane da ogni sospetto di

mala origine. Capricci, buffonerie, immodestie, vendette, divisioni,

scissure, omicidii, suicidii; ecco i frutli di questa pianta, ecco i

segni piu manifest! della sua malignita. Son cose note : traltenerci

a volerle o dimostrare o anche sol ricordare e gillar 1'opera indarno,

e prendersi per giunta le beffe.

Ne solo moralmente maligni, ma eziandio fisicamente tali sono gli

effelli dello Spiritismo. In questo s'accordano i professori medesimi

di quest' arte, i quali se magnificano i beni
,
che per loro opinione

possono derivarne, non dissimulano i mali che possono temersene,
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e quindi raccomandano cautela e prudenza nell'adoperarla. Nella fa-

mosa petizione, presentata al Senato e alia Camera dei Rappresen-

tanti del Congresso americano dai cittadini della repubblica degli

Stall Uniti, asseriscesi spiegatamente : che i fenomeni dello Spiri-

lismo furono spesso seguiti da pazzie permanent! ,
non che da malal-

iie incurabili . Cio attestarono essi dell' America : cio altestano di

lutti i paesi quanti ban trattato degli effetti fisiologici dello Spiritis-

nio. Cosicche se v' ha casi di guarigione oltenulasi, v'ha pure casi

di salute perdula. Bastano solo alcuni di questi ,
e piacesse a Dio

che fosser pochi ! per dimostrare la malignila di questo spiriluale

agente, che cosi spesso converte in danno dei suoi adepti la costoro

condiscendenza. Ne vale il dire che siccome i mali fisici esistenti nel

mondo non dimostrano malignita nella prima causa, ordinalrice del

mondo, cosi i mali fisici, ingenerati dallo Spiritismo, non dimostra-

no la malignita della loro causa effettrice. Poiche altra cosa e il male

fisico procedente dal contrasto delle cause seconde benigne, le quali

iendono per se al bene delle creature, sebbene per accidente produ-

cano alcuna volta il male
;
ed allra cosa e il porre scientemente in

alto una causa straordinaria, la quale non avrebbe dovuto inlermet-

tersi in quel caso
,

e dalla quale non puo procedere in quelle dale

circostanze che un male previslo e volulo.

Possiamo adunque conchiudere che se gli effetli dello Spiritismo

sono maligQi sotto lutli i risguardi, la loro causa effieiente dev'esse-

re altresi maligna. Ma questa causa effieiente e uuo spirito: e solo

spirito maligno e il demonio. Dunque lo Spiritismo moderno e ve-

ra magia.

LXV.

Si esamina quest' ultima conchiusione.

L' illazione che abbiam dedotta da queslo raziocinio e una illazio-

ne razionalmenle certa, intorno alia quale non puo muoversi dub-

bio. Essa precede da un raziocinio assai semplice ,
ed e questo.

Esaminali nella loro intima natura i fatti dello Spiritismo ,
essi ci
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obbligano ad ammeltere una causa unica per tutti, fuori della nalura

corporea ed urnana, dotata d' intelligenza, prestantissima d'efficacia,

d'indole malvagia. Ma tali caratleri non si trovano riunili che uni-

camente nel demonio. Dunque i falti medesimi dello Spiritismo ci

obbligano ad ammettere per loro agente il demonio. La conseguen-

za e necessaria se le due premesse son vere. Ma chi pu6 dubitare

delle due preinesse? solo chi ignora i fatti, o e straniero alia filoso-

fia e alia fide cristiana. Poiche la maggiore e storicamente e filoso-

ficamente certa, come abbiamo a lungo dimostralo per i singoli punli

che essa abbraccia. La minore e cristianamente indubitata , e basta

il semplice catechismo crisliano a confermarla. Uopo e dunque di

conchiudere che indarno si gridera contro il fanatismo e la super-

slizione : 1' intellelto umano e costretto o a negare Y esistenza dello

Spiritismo nel mondo, o a riconoscerne per autore il Demonio.

Negar 1' esistenza di quei fatti? Cio impresero a fare da dovvero

i piu accaniti avversarii dell'ordine soprannaturale, pel quale unica-

mente conoscesi 1'esistenza degli spirili rei. Ma con qual pro? Tutti

gli sforzi loro riuscirono a rovescio. Essi col contrasto fatto alia rea-

le esistenza di quei fenomeni
,
dettero maggior campo di accertarne

con esame piu accurato la verita : ed ora si ride tanto di coloro che

tulti i fenomeni spirilistici ripongono tra le ciurmerie dei giocolieri,

quanto pri&a ridevano essi della prelesa credulita di coloro, che li

consideravano come effetti straordinarii di forza ignota. Ammessi

come veri quei fatti, si vollero riputare come meramente naturali.

Ma anche questo tentative non approdo a dar lo scambio. Si propo-

sero ipotesi sopra ipotesi: e tutte le ipotesi ,
come bolle di sapone,

svanirono al soffio di lieve esame. La sola supposizione che rimase

sempre invilla
,
e prevalse sempre , fu quella ,

data fino ab antico

dallo slesso Mesmer, che cioe nel Magnetismo vi era I insinuations

di un agente superiore , com' egli timidamenle allora si esprimeva.

E questa opinione e prevalsa tanto
,
che e riuscita a dare fino il

norne all' arte stessa , la quale non piu mesmerismo si appella ,
non

piu magnetismo, non piu sonnambulismo, ma Spiritismo.

Ne potea essere altrimenti : perche questa sola e 1' ipotesi che da

plena ragione di tutti i fenomeni dello Spiritismo. Essa spiega fa-
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cilmente tutti i falli esterni
;
essa spiega i fatli interni: essa spiega

la dotlrina svelata : essa spiega gli effetli ottenulisi : essa spiega le

conlraddizioni apparent! : essa spiega le vere contrariela. Per noi

1' operazione del demonio in quesli falti non e piu un' ipotesi, e una

tesi. Ma volendola pur considerare non altro che come ipotesi , es-

sa si presenta con tali caralteri di universalila, di facilila, di unila,

che ci obbligherebbe, quando anche mancasse ogni altro argomen-
to

, a preferirla a tutte le altre ipotesi immaginate fmora. Anzi sen-

za neppure conoscere i fatti moderni
,
una mente comprensiva po-

trebbe costruire tulta a priori la storia dello Spiritismo, con null' al-

tro che la conoscenza teorica di questi tre elemenli soltanto : la

natura d' uno spirito esistente da se
;

la forza e la malignila del de-

monio; le passioni e le tendenze deiruomo. Ma non v' e bisogno ne

di conoscere dalle testimonianze altrui
,
ne d' indovinare a priori

quesli fatli moderni : basla 1'induzione; poiche il nome solo della

cosa e nuovo nel mondo : la cosa stessa e antica. La magia ci fu

sempre nel mondo, e solo le forme esterne della sua manifeslazione

variarono. Cio dichiareremo, ma sol di volo, nei numeri seguenti.
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Memorie sloriche inlorno al monastero ed alle pitture delta vecchia

chiesa di Donna Regina, esposte da GENNARO MARIA DE POM-

PEIS, prete napolitano, con uri Appendice dello Studio gene-

rale, fondato in Napoli e del suo avanzamento solto il dominia

de' Re svevi ed angioini Napoli, pe' tipi di Yincenzo Manfie-

di
,
1866. Un vol. in 8. di pag. 200.

Non e facil cosa d' incontrare un libro ,
die sotto un litolo si mo-

desto celi tanta dovizia e variela di solida dotlrina ed erudizione ,

come il volume cbe qui annunziamo. L'argomento, avvegnache ri-

slretto alle memorie di un monastero e di una cbiesa di Napoli ,
e

benche del primo non discorra quasi altro che la fondazione, e del-

la seconda descriva principalmente le pitture ; nondimeno tra le ma-

ni del De Pompeis grandeggia e si arricchisce di tali illuslrazioni

c riscontri, che ne e uscita un' opera di non piccol pregio, per le

notizie che contiene intorno alia sloria religiosa e chile di Napoli ,

del secolo XIII e XIV, e pei tralti di luce che qua e cola riverbe-

ra eziandio sopra la sloria dell' Italia intera. Al qual effetto singo-

larmente giovo la forma polemica che 1'Autore dovette dare al suo

libro, affiue di confulare gli strani error! che, a scapilo della slo-

ria e delle arli liberal], intorno al medesimo terna avea poco in-

Scrie Y7, vol. Y/, fasc. 890. 4o 6 Giugno 1866.
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nanzi messi a slampa il professor Luigi Seltembrini in un suo opu-

scolo intitolato : Le pitlure di Donna Regina descritte. La confuta-

zione di questo opuscolo, condolta dal De Pompeis con molto brio e

vivacita di stile, ollreche lo ba obbligato a sviscerare piu profonda-

mente il suo tema
,
affin di recare in tulta 1'evidenza la verita slori-

ca, gli ha aperto altresi un campo piu libero e vasto a svolgere pa-

recchi punti iinportanti ,
cbe

, senza tale controversia , egli non

avrebbe toccbi. Questa dotta confutazione vide gia la luce in parec-

chi arlicoli di quell'otlima Raccolta cbe e la Scienza e la Fecle di

Napoli ;
ma per le istanze di savii amid 1'Autore s' indusse a ri-

slamparla poi lutla in un corpo ,
cbe forma il volume qui da noi

annunziato.

Le pilture cbe ammiransi nella veccbia chiesa del monastero di

Donna Regina in Napoli ,
sono un monumento importantissimo per

la storia delle arti
; giacche, per anlichila elle risalgono all'epoca,

in cui la pitlura in Italia comincio a rifiorire, e per bellezza ve ne

ha cbe gareggiano con quelle, cbe verso quell'epoca segnarorio in To-

scana 1'aurora del rinascimento. Pero ad estimarne il giusto pregio.

e necessario, non solo inlenderne il soggetto ed esaminarne accura-

tamente il magistero, ma determinare altresi, il piu cbe sia possibi-

le, esattamente il tempo in cui furono eseguite : cio cbe conduce a

ricercare il quando e da cbi venisse fondato il monastero e la chie-

sa a cui elle appartengono.

Ora il De Pompeis con ogni sorta di autorita e di document! di-

mostra in maniera irrepugnabile, cotesta fondazione d^versi riferire

agli ullimi anni della regina Maria, moglie di Carlo II, la quale mori

nel 1323. Vero e che gia da piu secoli ivi esisteva una chiesa e un

monastero di vergini; e che, secondo un'anlica e probabile ira-

dizione, la sua prirna fondazione risale al secolo VIII ; come e pari-

mente probabile che le monacbe professassero da principio la rego-

la basiliana, dalla quale passarono quindi nel secolo XI o al piu nel

XII all' istituto benedetlino, e poi nel XIII all' Ordine dellc Clarisse.

Ma e fuor di dubbio che il presente monaslero e la vecchia chiesa

annessagli, ingrandita poi nel secolo XVII, deve il suo essere alia

pieta. e munificenza della regina Maria. Questa illustre principessa,
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figlia di Stefano IV re d' Ungheria, e sposata, nel 1270, al figlio e

successore di Carlo I d'Angio , risplendette sul trono per egregie

virtu ,
e lascio in Napoli una memoria lungamenle cara e venerata.

Ella, oltre la parentela che la stringeva, per parte dello sposo, a

S. Luigi re di Francia, era nipole di una gran Santa, S. Elisabetla

d' Ungheria ;
e merito di essere madre altresi di un Santo

, cioe di

S. Ludovico Vescovo di Tolosa, il quale, rinunziata la corona di Na-

poli e la Contea di Provenza al suo fratello Roberto
, terzogenito del

re Carlo II, prefer! di veslire le umili lane di S. Francesco
;
e con

fortuna rarissima tra le madri e ancor piu rara tra le Regine , ella

ebbe, parecchi anni prima di morire, la gloria di vedere questo suo

figlio elevato all'onore degli altari , essendo stato S. Ludovico cano-

nizzalo, nel 1317, da Papa Giovanni XXII. Rimasta vedova nel 1309

del re Carlo II
, Maria consacro gli ultimi anni della sua lunga vita

con fervore piu che mai grande ad opere di pieta e di regia benefi-

cenza
;

tra le quali son principalmente da noverare le cospicue lar-

ghezze, da lei usate colle monache francescane di Donna Regina.

Pertanto nel 1318 rifece a sue spese ed ingrandi , recandolo a for-

ma piu bella, Tanlico lor monastero
;

riedifico dalle fondamenta la

chiesa
,
dedicata a Maria SS. assunta in cielo

;
1' uno e 1' altra doto

largamente di possession! e di entrate
; impelro alle claustrali varii

privilegi dal Papa ;
e fmalmente, pel grande amore che avea posto

a questo monastero, voile, dopo morte, essere sepolta nella lor chie-

sa, dove infatti ancor si vede il magnifico di lei sepolcro, opera in-

signe dei maestri Dino da Siena e Gallardo di Napoli.

L'epoca adunque delle piu antiche pitture che adornano la chiesa

di Donna Regina non puo salire piu in la del quarto luslro del se-

colo XIV, cioe deli'anno 1320 incirca. Questadata, necessariamen-

te imposta dalla storia della fondazione della chiesa
, viene confer-

mata dalla qualita stessa dei dipinti ; giacche il loro stile ottimamen-

te conviene airarte e alia maniera di quel tempo ; e tra i soggelti ve

n' ha che mostrano essere stati ispirali appunto dalla regina Maria.

Tal e la rappresenlazione che, divisa in venti gran quadri, empie

la parete del lato sinislro della chiesa
,

e figura le scene principal!

della vita di S. Elisabetta d' Ungheria ,
una delle glorie piu splen-

dide dell'Ordine serafico, al quale appartenevano le clauslrali di
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Donna Regina, e insieme della real famiglia d'Ungheria, da cui

era uscita la regina Maria
,
fondatrice del nuovo lor monastero.

Tulto queslo e ampiamente esposto e dimoslrato dal De Pompeis,

II professor Settembrini al contrario vuole ad ogni palto che coleste

insignl pitture siano state eseguite intorno airanno 1230, regnante

Federico II imperatore, e che elle sian cosa greca nelle rappresenta-

zioni e nei concelli. Ed a provare il suo assunto, iasciate da banda

le teslimonianze storiche, le quali egli dice avere cercato indarno

negli scritlori palrii, lulto si concentra nella contemplazione e nel-

1'esame del dipinti medesimi, da lui piu e piu voile studiati col-

raiuto di buoni occhiali. Dalla qualita dei dipinli egli trae quindi

gl' indizii e gli argornenli per defmire 1'epoca della fondazion della

chiesa, per chiarire le vicende del come e del quando le monache

passassero dalla primitiva regola basiliana alia benedettina e poi

alia francescana, per foggiare insomnia a modo suo tulta la storia

anlica di Donna Regina.

Ora, egli e bello a leggere net De Pompeis gli stravaganti scap-

pucci che 1'estelico Professore commette ad ogni Iratto, e che il suo

avversario con grazia e vivezza singolare gli nota ad uno ad uno,

mostrando in che strano modo egli abbia, non ostante i buoni oc-

chiali, traveduto. 11 Settembrini trova ogni cosa bizantino e greco :

la rappresentazione della SS. Trinita, i rili ecclesiastic! ,
le mitre

vescovili, le stole, gli ornamenli sacerdotali, i paramenti sacri, la

croce a forma di tau, tutto egli vede effigialo secondo le dottrine,

la liturgia e le consuetudini esclusivamente proprie della Chiesa

greca. Ma per sua mala ventura, non ne azzecca una giusta ; e il

De Pompeis glielo fa toccare con mano, dimostrando che tullo e

latino, lalinissimo, e correggendo per giunta le eresie, le slogica-

ture e gli spropositi, in cui il povero Professore nel fatto dell'arle,

non meno che della teologia, della sloria e deU'ecclesiaslica erudi-

zione, cade ad ogni pie sospinto. II Settembrini scambia persino i

soggetli e i personaggi ;
un S. Andrea con la sua gran croce de-

cussata, lo trasforma in un S. Pietro colle chiavi
;
ed un S. Barlo-

lomeo con cultro in mano, lo da per un S. Paolo in manto ros-

so e tenente in mano la scimitarra ricurva degli Orientali. Delle

grandi scene poi della vita di S, Elisabetta d'Ungheria, storiate
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nclla parole sinislra, cgli non ha capito un iola
;

se non die, avvi-

satosi dover ivi ad ogni modo essere rappresenlala una qualche mi-

racolosa leggenda, vi ha arzigogolalo sopra il romanzo di una re-

gia donzella che, disprcgiate le nozze, fuggl in un monaslero ed ivi

ostinatamente rifiuto 1'amore del Principe suo fidanzalo, e si fe mona-

ca, e forse fu I'innominala Regina, la quale, nel secolo oltavo, venue

in Napoli a fondare questo monaslero e le diede il nome. Dinanzi al

marlirio di S. Orsola e delle undicimila vergini sue compagne ,
ii

Setlembrini passa conunghigno sdegnoso, chiamandola stolta rop-

presentazione d' una stolta leggenda; la quale stollizia egli non a-

vrebbe pronunziato, se avesse conosciuto, per lacere d' altri valenli

scriltori, 1'egregia e recenle opera del bollandisla Villore de Buck ^
dove si prova con tutli i presidii della scienza storica la verila del-

Vantica tradizione della Chiesa caltolica intorno a quelle celebri

Marliri. Al contrario egli si ferma con grande amore dinanzi al

quadro dell'Annunziazione , per vagheggiarvi il nunzio celeste, il

quale, dic'egli, non e un angelo, ma un Angela alle fallezze bellis-

sime, ai ricciuti copelli cadenli sugli omeri, alia vesle lalare, alle

ali di farfalla. Oh questo si, esclama il De Pompeis, questo si, che

e sproposilo madornalissimo ! Dunque vi sono in cielo Angeli maschi

ed Angeli femmine, come i Gnoslici sognarono gia Eoni maschi ed

Eoni femmine, specie di esseri fra rumano e il divino. Ma donde

mai ha polulo scorgere il Professore
,
che 1* arcangelo abbia essere

iemminile, e che il Gabriele del Vangelo sia qui Irasmutalo in Ga-

briella? Ei vi risponde col soggiungere : Ammirate quanto e delica-

to questo concetto ! Una figura maschile, lenche angelica,, avrebbe

turbata la purissima ed immacolala Vergine. Ecco un tralto d' e-

stelica veramente Irascendentale ! Sieno grazie al piltore di Donna

Regina, o piultosto al Settembrini suo interprete, che ha corrcllo il

grave sconcio eommesso da S. Luca nel Vangelo, ed ha insegnalo

alia Chiesa cattolica una squisilezza di concetto, a cui non seppero

innalzarsi ne un Dionigi ne un Tommaso d'Aquino, che si allamente

specularono sulla nalura angelica ,
ne il sommo dei poeli ,

TAli-

ghieri, nelle maravigliose descrizioni di Angeli, ond' e cosi bello il

1 Nel tomo IX degli Ada SS. Octobris.
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suo poema. Or vedele, da chi dovevamo imparare il rispelto dovulo

alia purita della Vergine e le convenienze da imporre ai messaggie-

ri celestial!.

Al vedere le cosi strane e gran corbellerie, onde il Settembrini

ha infardalo la sua descrizione delle Pitture di Donna Regina ,
noi

pensavamo in cuor nostro : Ma come inai e venuto in capo al buon

Professore di metlersi per entro a coteslo lecceto e di farsi illustrato-

re di anticaglie sacre e monacili ? Egli apparliene, come oguun sa,

alia scuola di quei liberali, ai quali ogni odor di chiostro e di sagre-

slia suol fare afa, i quali non si occupano di chiese che per ispo-

gliarle, non si brigano di monache fuorche per iscacciarle dai loro

^hiostri e gittarle in sul lastrico della strada, non ammirano lo splen-

dore e le ricchezze de' monumenti religiosi, fuorche per gola di con-

vertirli in danaro pubblico a pro, ben s'intende, della patria ilaliana.

Or come dunque egli si e preso ad un tratto di tanto amore per un

monumento d'arte claustrale, e si e posto con tanto studio a descri-

verlo, ad illustrarlo, a cercarne 1'eta, con obbligo di parlare di teo-

logia, di riti, di storie religiose, di antichila e costumanze sacre,

tulle materie per lui ostiche e pellegrine, come ha pur troppo com-

provato 1'esperienza del fatto ?

L' enimma e spiegato in sul fine del suo opuscolo, dov' egli si fa

a tessere un pomposo elogio a Federico II imperatore, il cui perio-

do, die' egli, e il periodo piu splendido della nostra storia, il perio-

do della nostra maggiore potenza e floridezza, mentre al contrario i

Re angioini furono i nemici della civilta napoletana, anzi italiana,

ricondussero il regno alia barbarie, troncarono il progresso delle ar-

ti belle e distrussero tutte le utili istituzioni e i monumenti, lasciati

dai Re sve\i. Gia si sa, che uno dei temi obbligali degli slorici li-

beraleschi si e quello di vituperare a tutt'uomo la dinastia angioina,

hiamata dai Papi a regnare in Napoli ed a sosteirere in Italia la

causa guelfa, che solto quei monarchi trionfo
;
e per 1'opposto levare

alle steile la dominazione sveva, scomunicata e maledetta dai Papi ,

sopraltutto esaltare Federico II
,

il quale essendo slato per quasi

Crent' anni la tribolazione della S. Sede e il flagello della Chiesa di

Dio, ed avendo mosso ferocissima guerra al dominio temporale dei

Papi per soggettare al suo scettro lutta 1' Italia ,
ha liloli stragrandi

i
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per raeritare gliamori c le ammirazioni del gbibellini modern! . No

e dunque a stupire chc 11 Seltembrini, fedele ai principii della sua

scuola, si sia voluto sbracciare anch' egli ad esaltar Federico a spe-

se clegli Angioini ,
e clie per trovare nuova materia ai suoi elogi ,

non si sia gravato di cercarla anche in un vecchio chiostro di mo-

nache. Percio egli si e incaponito, a dispetlo della storia e dell'arte,

a tirare 1'epoca delle pitture di Donna Regina di quasi un secolo in-

dietro, cioe fino all'anno 1230 quando fioriva Federico
; percio si e

tanto arrabatlato a provare che quelle pitture esprimono credenzc,

concetti e costumanze grecbe, giacche, secondo i suoi compuli, a

quel tempo il monastero di Donna Regina era luttavia greco, e poco

appresso divento latino ; percio si e lanciato a capo filto in quello

spinaio di erudizioni teologiche ed ecclesiastiche, donde 1'abbiam

veduto uscire cosi lacero e malconcio. A lui non parve possibile clie

una Regina, vedova del secondo Carlo Angioino, inalzasse un mo-

immento si insigne, come la chiesa anlica di Donna Regina, e lo

arricchisse di tante bellezze d'arte, sotto il governo di quel Re da

sermone, che fu Roberto suo figliuolo ;
e voile invece darne tutta

la gloria a quel promolore immortale della civilla italiana, a quel

protettore magnanhno delle scienze e delle arli liberali, che fu il

gran Federico.

Ma, quando il Settembrini componeva il suo panegirico a Fede-

rico, forse non penso che nel dotto clero di Napoli avrebbe trovato

chi gli racconcerebbe poi in bocca il latino e il greco, e la teologia e

1'estetica, e soprattutlo la storia, da lui si laidamente malmenata. A

questo compito ha egregiamente soddisfatto il De Pompeis; il quale,

dopo aver confutato gli errori del Settembrini, intorno al monastero

e alle pillure di Donna Regina, nell' ultimo paragrafo, intitolalo:

Le belle arli e la civilta sotto I'impero di Federico II e dei primi

Re Angioini, levandosi a piu alto tema, fa un' eccellente censura de-

gli storlissimi giudizii, dal suo avversario pronunziali in tal materia.

Le belle considerazioni in cui qui entra 1'Autore, e Tattenenza che

esse hanno alia storia generate dell' Italia di que' tempi, rende que-

sl'ultima parte del suo lavoro la piu imporlanle e ulile a leggersi. E
noi non possiamo aslenerci dal recarne qui almeno un buon tratto,

assii opportuno anche per la storia de' tempi nostri; il quale varra
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eziandio per saggio della limpida e vigorosa maniera
, oade tullo

il libro e scrillo. II Seitembrini avea dello, che il Regno che i Nor-

manni fondarono, fu da Federico II sollevato alia maggiore altezza,

e che queslo Regno sarebbe fin d' allora divenuto Regno d' Italia,

se non erano i Papi, i quali opposero a questo principio d'ww/tt na-

zionale 1'altro principio della liberta municipale.

Or qui, soltentrando il De Pompeis a rispondere 1 : Adagio,

grida, adagio a' ma' passi. Chi e surto mai a cantarci, che nel medio

evo sostenevasi fra gl' Italian! il principio MVunita nazionale? Fino

ai nostri giorni abbiamo sempre inteso ripeterci, che due principii

polilici erano vagheggiali in Italia nell'eta di mezzo : il primo, ossia

i\ principio guelfo, che riponeva nel Papa ogni origine di sovranila,

la quale dal medesimo Pontefice era pienarnente conferita nella per-

sona dell' Imperatore, che veniva eletlo con modi stabiliti e poi con-

fermato e consecrato dal medesimo Papa o da un suo vicario ;
ed ii

secondo, che era il principio ghibellino, in forza di cui altribuivasi

a Cesare un' assolula superiorita polilica sopra tulli i Principi e gli

Stati, e sopra lo slesso Papa in quanto signore degli Stali della Chie-

sa, cosicche nel rispelto delle cose civili e temporal! dipendesse so-

lamente da Dio. Questi due principii erano di lor natura social! ed

universal!, al tempo di Federico; e non riguardavano affalto gl'inte-

ressi di questa o di quella nazione, separata dalle altre. Che se vo-

glia pur considerarsi la pugua delia parle guelfa e della ghibellina

in Italia, non mancano scrittori (e quest! non sono moccoloni) i quali

chiamarono parte nazionale la guelfa, e la ghibellina parte stranie-

ra: essendo che i guelfi tenevano alta la bandiera dell indipendenza

ed i Pap! n'erano i difensori
;
ed i ghibellini aspiravano a soltomet-

tere all'Imperatore 1'inlera penisola, riconoscendo la sua alta supre-

mazia politica. Or salta in mezzo Federico 1' Irnperatore, col princi-

pio dellVm/a nazionale. Altro che la Monarchia danlesca! Essa al-

meno era universale: ue Dante sogno mai di cbiamare il suo siste-

ma politico, sistema nazionale. Ed il curioso poi sta incio, cheuno

Svevo, un personaggio de' piu famosi della Casa di Hohenstauffen e

addivenuto capo di una parte nazionale, e propugnalore di un prin-

1 Pag. 129 e segg.
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cipio nazionale. Ecco dove conduce la voglia sbardellala di giudicar

la sloria, co' principii e colle idee poste in onore a' nostri giorni !

11 principio di nazionalita e uno de' grandi acquisti dell'elci moder-

na: e volerlo applicare al medio evo, e commetlere uno de' piu enor-

mi errori. Bisogna, per ben pensare, Irasportarci al secolo decimo-

terzo senza andar vestito degli abili odierni: ma colle lendenze e coi

principii che solamente allora erano in voga, procurar di compren-

dere e giudicare i grandi avvenimenli di quell'eta anlica.

Stima perlanto 1'Autore, che i Papi combattellero il principio

dell' unita nazionale, temendo diventare come i Patriarch! di Co-

stantinopoli, soggelti all' Imperatore o Re . E falso che i Pontefici

contrastarbno quel principio, per la semplicissima ragione, che a

quel tempo non era sostenuto da alcuno : ma e vero poi che favori-

rono quello della liberta mumcipale, e che cio avessero fatto lemen-

do per la loro indipendenza spirituale e per la soggezione di tulta la

Chiesa. Ed in questo bisogno assolulo in cui si trovarono i Pontefici,

sovrani di Roma e dello Stato ecclesiastico, di provvedere all' indi-

pendenza spiriluale di tutto il caltolicismo, e riposta la vera origine

di quel progresso civile di tulta 1' ilaliana penisola ,
che coslituisce

il piu bel periodo della storia d' Italia, ed il suo primeggiare fra tutli

gli altri popoli. Cosi intimamente sonolegati gl'interessi della Chie-

sa ed i vantaggi sociali e polilici della penisola, che 1' impulso dato

da' Papi per 1' indipendenza spiriluale della Sede aposlolica, genero

i Comuni e 1'avanzamento deir italiana civilla. Que' grandi Pontefici

che furono san Gregorio VII, Alessandro ed Innocenzo III, Grego-

rio IX ed altri di quell'ela famosa, sono da appellarsi i supremi

motori della civilla e grandezza ilaliana, ed i potentissimi difensori

della sua indipendenza.

Cosi il De Pompeis. E col medesimo vigore prosegue a combat-

tere le allre principali fallacie del suo avversario, raddrizzando ad

ogni passo le incredibili storlure che quesli, con quell' audacia di

mentire e di falsar la storia, che e tullo propria dei Professori libe-

raleschi, ad ogni passo commette.

Allo stesso scopo mira I'importante Appendice, dal De Pompeis

aggiunta in fine del suo libro, inlorno alia fondazione e ai progress!

dello Sludio generale di Napoli. Anche qui il Seltembrini ed alfri
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adulalori di Federico II, come il Palmieri, il De Biasiis, I'lmbriani,

han per costume di esagerare i meriti dell' Imperatore svevo, a lui

allribuendo tutta la gloria della fondazkme di questo celebre e fio-

rentissimo Studio, ed i Re Angioini accusando di aver mal favorito

uu' isliluzione cosi nobile e vantaggiosa. Ora il noslro Aulore dimo-

slra quanto essi vadano lungi dal vero
;

ed alle vane declamazioni

di colesti panegirisli contrapponendo una dovizia di document!, di

autorila, di diplomi e di fatli incontrastabili, quale gli venne forni-

la dalla sua profonda erudizione e perizia delle cose patrie, melte in

sodo questi Ire punti capitali : 1. che la fondazione dello Studio ge-

nerale di Napoli risale ai tempi de' He normanni ed appartiene a

Ruggiero I
;

2. che 1' Imperatore Federico II, a cui niuno nega il

vanto di essere stato promolore zelaule delle lettere, allro tultavia non

fece che riformare ed ampliare lo Studio predetto, coll'estenderne

a lulto il regno la giurisdizione, secondo che aperlameute esprimono

i suoi medesimi diplomi ;
3. che dopo la cadula degli Svevi, lo Stu-

dio, uon che decadesse per la barbaric o Irascuragglne dei Re An-

gioini, comincio anzi piu che mai a prosperare merce la lor prole-

zione, e sotto il pacifico lor dominio gode per due lunghi secoli con-

dizioni floridissime.

Noi ci rallegriamo grandemente col sig. De Pompeis del bel la-

voro, ond' egli, in queste Memorie storiche e wAYAppendice, ha

illustrate due punti insigni della sloria patria, quali sono le pillure

monumental! di Donna Regina e lo Studio napolitano ;
e singolar-

rnento gli sappiam grado di avere, colla sua egregia confutazione

degli error!
,
nell'uno e nell'altro argomento spippolati dal professor

Seltembrini, dato una lezione veramente maestra a cotesta genia di

Professori, che per vaghezza di mordere la Ciiiesa e i Pa pi, non si

recano a vergogna di slraziare la storia, e di ollraggiare il pubblico

'buon senso. Se in Italia ogni Seltembrini che esce in pubblico a

spropositare ed a bestemmiare, trovasse pronto a dargli in capo e

rispondergli alle rime un De Pompeis, forse colesli barbassori del-

I'empiela imparerebbero ad essere piu rilenuti e modest!, o cerlo

almeno i loro sproposili riuscirebbero men velenosi a corrompere

Tintelletto delle moltiludini.
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II.

Ama Articolo di TERENZIO MAMUNI
, pubblicato net fascicolo

primo del volume primo dell'anno primo delta Nuova Antoloyia

di Scienze , Leltere ed Arti - - Firenze 1866
, direzione della

Nuova Antologia, via San Gallo, n. 33.

Nel secondo quaderno dell'Aprile di quest' anno, facemmo parola

d' una recente opera del sig. Terenzio Mamlani
,

inlitolata Confes-

sioni di un Metafisico ,
ed oltre a quelle cose

,
che dicemmo avervi

Irovate riprensibili per la soslanza, notammo che i due volumi
, in

che si prolungano quelle Confessioni
,

si per la grande mole e si

perche scrilti in modo da ingenerare fastidio
,
non otterranno ne an-

che dagli uomini pazienti e flemmatici
,

d' esser lelli tult' inleri.

Avremmo allora potuto fare un'altra osservazione
;
ed e

,
che le vir-

tu inlellellive e le morali di questo chiaro lume della moderna Italia

ci parvero aver patito notabilissimo difetto. E venhamo in tale giu-

dizio non tanto per la qualita delle opinioni filosofiche dell'Autore ,

quanto per due fatli
,
che egli manifesta di se medesimo in quelle

sue Confessioni. Dice primieraraente che gli corre pel capo d'avere

un genio familiare
,

il quale gli parla all'orecchio con accento vivo c

spedilo ,
e con uno stretto concatenamento di ragioni. Da cio argo-

mentasi 1'ecclissi
,
almen parziale , della sua mente. L'altra cosa che

fa sapere ,
la quale spelta al morale abbassamento delle sue virtu

,

e
, ch' egli porta sempre con se camminando una statuetta della Ve-

nere di Milo
,
e quando sta seduto la si pone innanzi

,
e la con-

templa 1.

1 Era seduto di rimpetto ad un tavolo, su cui posava una statuetta rap-

presentante la Yenere famosa di Milo, che io porto meco dovunque mi va-

da... E qui nientre gli occhi miei fermi nella testa e nel corpo della bellissima

statua giudicavano di scoprirvi ancora alcuna nuova leggiadria per innanzi

non saputa avvertire, una voce deH'animo quasi genio famigliare incomin-

ciommi dentro a parlare con accenlo si vivo e con tale spedito e stretto

concatenamento di ragioni ,
che io avrei giurato non essere io 1' autore ed
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Oualunque sia slata la ragione , per la quale ne' mesi scorsi non

aprimmo il noslro sospelto dell' indebolirsi che fa queslo sostegno

della Penisola; non abbiamo voluto tacerlo ora, che torniamo a

parlare di lui
, grazia d' un altro suo scrilto

;
dalla lettura del quale

siamo stall vie meglio confermati ne' noslri timori. Ci e venula alle

mani la Nuova Anloloyia ,
cioe un nuovo periodico , che ha inco-

mincialo quest' anno a far gemere i torch! in Firenze
;

il quale si e

prefisso di rompere il silenzio di quasi trent'anni
,
osservato dalla

vecchia Antoloyia. Quella vecchia Anloloyia, come sanno i periti di

simili cose
,
ebbe tra' suoi fondatori Gian Pietro Vieusseux

,
e conlo

tra' suoi scriltori un Giordani , un Leopardi ,
un Libri ed allreltali

uomini
, lutli caporali di sette ; ma poi si tacque ,

come si e delto
,

col dignitoso silenzio di trent'anni. Or ['Antoloyia Nuova rompe que-

sto silenzio, perche , come afferma il Protonotari che n' e il dirello-

re
, col mezzo di dolle elucubrazioni si crei finalmente in Italia una

almosfera intellelluale e nutrice degli studii piu generali e piu co-

municalivi. Senonche al percorrerne i quaderni gia venuli alia luce,

ci siamo facilmente accorli ,
che colesta Nuova Antoloyia non e al-

trimenti, quale importerebbe il suo nome, una raccolta di elelli ed

olezzanli fiori ;
ma in quella vece una fogna di anliche sozzurc

,
le

quali creano un' atmosfera ben diversa da quella intellelluale ed al-

trice di studii
,
che vanta il programma del Protonotari. Ed abbia-

mo scorto eziandio ,
che a renderla cosi fetida e peslileuziale ,

saria

baslato quello scritlo del sig. Terenzio
, che abbiamo annunziato ,

cioe 1'arlicolo Roma ,
inserito nel fascicolo del Gennaio.

Lasciando stare, che il Mamiani, per la noiosa prolissila di cote-

sto articolo
,
moslra essersi spogliato d' ogni senso di piela e di mi-

sericordia verso i lellori
;
vi ha di vanlaggio versalo dentro lanla bi-

le contra lulti noi Italiani, e lanto vcleno contra il cattolicismo, che

se non fosse ,
come sopra dicemmo , che 1'animo di lui e infralito

nelle vecchie membra
,
e tutlo informato per inveterata consueludi-

espositore di quel soliloquio , ma si una mente slraniera e molto migliorc

della mla
,
che avesse per benignita grande pigliato cura di porrai in pace c

in concordia 1' animo e rintelletto. Confessioni di un Metafisico, vol. II,

pag. 7 e seg.
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ne da concetti e da amori pagani , invece di conciliarsi compassio-

ne
, egli si ecciterebbe contro 1' ira degli stessi uomini piu compo-

sli. Ci consentano i letlori
,
che epiloghiamo qui appresso in poche

paglne le quaranta, nelle quali si stende questa scrittura. E nel far-

lo inlramezzeremo lanli numeri , quanti sono i paragrafi di essa
;
e

ci varremo, quanto e possibile, delle parole medesime dell'Aulore.

1. Compiango ,
incomincia a dire il Mamiani , che il sentimento

degl' Italiani intorno a Roma ,
fu del tutlo franleso dagli stranieri :

degl' Italiani
, egli dice, che sono a sufficienza educati, e furono

iniziatori e moderated dell'opera delle moltitudini. E principalmen-

te si vuol deplorare la storta opinione de' cattolici liberal! e coslilu-

zionali. Vogliono costoro, che ii Papa conservi dominio temporale ,

e con cio vengono ad offrire in olocausto al Papalo la servitii di ven-

ticinque milioni di uomini. Impercioeche e un principio fermo
,
che

finche sussiste il dominio temporale del Papa , 1' unita d' Italia non

puo e non debbe sussistere. 2. Agli stranieri dunque, che poco

sanno e peggio intendono le nostre cose, si rivolge il sig. Terenzio,

dicendo : che gl'Ilaliani si devono occupare del Papato e di Roma ;

perche pur troppo la tregua coll' uno e coll' altra e impossibile. In

Roma ogni sorta di nemici, e quanlo di piuaudace e di \1goroso rac-

chiude la reazione europea fabbrica le armi. Ivi sono aperte le offici-

ne , ivi sono accesi i fuochi , ivi soffiano i mantici. Dopo di che fa

sapere ,
che nella Penisola non manco mai ne manca gente ,

la qua-

le eslimi al vero il Pontificato romano e il poter suo temporale; e

s' ostina a non vi scorgere per 1' Italia alcuno di que' vantaggi civili

e politic!, che la piu parte del Glero e molli popolani vi riconoscono.

Questa gente e ferma in volere, che i Papi non ad allro si occupino

che al Breviario, e che godano i morbidi riposi della sedia gestatoria.

3. Qui entra in collera, e fa un rabbuffo a Pellegrino Rossi, per-

che una volta disse: // Papato essere I' ultima grandezza vivente

d' Italia. lo, grida 1'iroso vecchio, io confesso di non ravvisare

quale sia stata o sia la grandezza e la gloria d' Italia per cagione del

Papato! Consislera forse in cio, che i Nunzii sono la maggior parle

italiani, e che italiani sono i Papi? Ma in vece io vedo in questo una

discordanza dallo spirito universale della Chiesa catlolica, un abuso
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d'un privilegio indebito, una sorta d'usurpazione. 4. No, il Papato
non apporto grandezza all' Italia: ma per lo contrario colle ricchezze,

coll' ambizione, coll'orgoglio mondano, e in genere colla temporal!-

ta, corrose insino al midollo la santimonia della Chiesa e del sacer-

dozio, li divert! dai principii, ne vizio le intenzioni, ne adultero gli

atti, e per soprappiu si trasse dietro il corrompimento morale della

nazione italiana. Indi recitauna lista di nomi, incominciando da Ar-

naldo da Brescia, e terminando al Ricci e al Tamburini. Li magnifi-

ca tutti, perche, a suo avviso, lodevolmente essi desiderarono, con

desiderio intense e perpetuo, una larga riforma cattolica, senza toe-

care un apice della sostanza de' dommi; e non dubitarono che 1'uso

del poter principesco e delle grandigie mondane, non fosse la fonle

prima e inessiccabile de' vizii e de' traviamenli nella Curia romana.

S. A dare una prova di cio, volge gli occhi torvi agli anni, che cor-

sero da che Ludovico il Bavaro si parti d'ltalia, fmo al compiersi del

secolo quindicesimo : enumera i principali delitti, che in tulto quel

tempo si commisero in Italia dagV Italiani e dagli stranieri
;
e con-

chiude, che quesli delitti si devono ascrivere a colpa della stessa

natura degl' Italiani, ne' quali il senso interiore eperenne della mo-

ralita e meno radicato che nelle stirpi teutoniche, ed a colpa del Pa-

pato, il quale c'impedi di difendere la moralita e di raddirizzarla

con otlime e fortissimo istituzioni educative e corretlive.

6. Preso fiato, dice: Forse io qui sentiro gridare che io calunnio

il carattere degl' Italiani, ovvero calunnio la santa Sede; e si ag-

giungera da taluno che io fo 1'uno e 1'altro allo stesso tempo. Ma

io, continua a dire, io persisto a credere, che quanlo dico e vero, e

che 1'istoria d'ltalia e quella che racconto io, e null' altra. So che

Roma fa costretta a correggersi , merce della Riforma di Lutero e

dei protestanti: ma 1'ordine e il tulto insieme delle idee teocratiche,

e la materiality d'insegnamento e di culto, e 1'idolo della tempora-

lila si serbarono presso che i medesimi. Colpa il gran corpo de' Ge-

suiti, il quale conto per lo passato un Bellarmino ed un Pallavicino,

ed al presente conta la Civilta Cattolica. In questo punto un'allra

volta si rigonfia per 1'ira, e si scaglia conlro il grande numero del-

le chiese, de' convent!, delle processioni e d'ogni sorta di apparati
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e speltacoli religiosi, contro gli abilini e agnusdei, contra le elemo-

sine che si porgono ai frali, coniro 1'osservanza delle vigilie e delle

quallro lempora, contra i tridui e le novene, e le altre cose somi-

glianti che vede praticare i Caltolici. Ma io, esclama il Mamiani,

nello slesso tempo vedo, che in essi v' e una certa abituale avver-

sione dai grandi concetti e dai nobili imprendimenti del progresso

civile ! Vedo di piu, che e morla in essi 1'idea e la pralica delle vir-

tu pubbliche e de' maschi pensieri, e il debito di servire, ampliare

e glorificare la patria! 7.Resta con cio provalo, che gl'Italiani

non possono indugiare di mettere in buon assetto le faccende di Ro-

ma. E tanto piu, che essi sono piu vicini alia Sede papale, e pero

ne sentono piu vivi e piu immediati gl' influssi. I quali influssi per

sornma sventura souo perniciosi alia patria in piu maniere : perche

il sacerdozio fra noi e una specie di fazione e di setta, e 1' interesse

suo primo e non declinabile consisle nel salvare la potesta principe-

sca. Adunque, mano a far si, che I'animo, le opinioni, 1'educazione,

gli abiti, gl'interessi di coloro, i quali tengono lacima della Gerar-

chia ecclesiaslica, sieno tosto cambiati : mano a toglier subito 1' im-

pedimenlo, cioe 1'odiosa temporalita, che si oppone a cotesto cam-

biamento.

8. La piu parte de' pubblicisti di Europa hanno franteso gl' Ita-

Irani. II concetto degl'Italiani e: 1' Italia unificata, e la temporalita

de' Papi distrutta. Per tal maniera s'avverera la celebre sentenza:

libera Chiesa in libero Stato, nella quale si aduna il prezioso

distillato della migliore civilla del secolo decimonono. II tempo e

inaluro; essendo omai nel moudo civile radicala la riverenza univer-

sale e sponlanea verso la liberta dello spirito. 9. quanlo e ma-

gnifica questa sentenza, libera Chiesa in libero Stato I Alcuni

avrebber voluto, che si dicesse le Chiese, e non gia la Chiesa: ma
e questione di parole, che non oltrepassa i termini della Gramma-

iica. Intanto in virtu di quella sentenza, si viene a concedere tanlo

alia Chiesa cattolica, quanto allo Slato civile la propria e germana

spontaneila. Perloche lo Stato si puo presentare innanzi a Pio IX, e

puo parlargli in questa forma: Sanlissimo Padre, giacche oggi si e

giunto a credere ai perfezionamento umano ed alia viltoria finale
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della verila sull' errore, giacche ognuno credesi libero di concordare

colla sua fede ogni alto della sua vita
;
voi dovete, in mezzo a tanta

larghezza di principii, dilatare in lullo il mondo quella sopportazione

evangelica, che Roma ha avulo da secoli in ogni provincia, diversa

di religione e di cullo. E poiche finalmente non ardite piu di coman-

dare la ribellione a quelli, che non sono callolici; tanto meno dovele

comandaila ne'nostri paesi caltolici, nella veneranda Penisola, sede

vetusta della caltedra di verita. Per cio poi, che spetta al voslro

Sillabo, molli articoli riguardano la fede, la teologia, la metafisica:

ed intorno ad essi non \i si fa nessun oslacolo; perocche lo Stato as-

sicura a tutti la libera discussione e 1' accettazione di qualsiasi pa-

rere e doltrina. AHri articoli riguardano il voslro civile impero ;
e

questi, cancellato il potere temporale della vostra Sede, sono in

parle inutili, ed in parte non applicabili. AHri finalmente riguardano

altre cose, la cui esecuzione domanderebbe il sussidio e la forza del

braccio secolare, come sono la censura de' libri, rintervento episco-

pale nelle scuole, e cose simiglianti; ed in tulti cotesti negozii, a

TO! e notissimo, che il civile magistrate non ha potenza di obbedini.

Lo interdice il reggimento di liberta in cui lutti viviamo, e pel quale

e pure liberissimo e senza limiti 1'esercizio e 1'applicazione dell' au-

iorila Yoslra spirituale.

10. Abolito il temporale potere, sar& lolta la radice precipua dei

mali cT Italia e del Mondo. Senonche rimarranno alcune cause mi-

nori di scontento e di sospetto. Ma in qualsivoglia frangente, ove

s' insista sempre nel grande principio della liberta, non mancherci

d' ambo i lali, cioe dalla Chiesa caltolica e dallo Stato, una certa

gara onesta, ed un certo competere generoso di altivita e di zelo.

Ed a questo effelto e cosa opportuna, che Montecavallo cessi di dare

duri responsi, e di spedire leltere comminatorie, frequenti ed Mes-

sibili contra i preti liberali di ogni paese, i quali ricusano di acco-

modarsi alle dottrine, acclamate nel Monde in Francia, e nella Ci-

villa Cattolica a Roma.

11. Dopo aver dette tante cose, finalmente il sig. Terenzio rac-

cogliesi ne'suoi pensieri, e si fa alcune obbiezioni. La prima e: che

a questa impresa di riformare la caltolicit^t, e di spogliare i cattolici
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d' ogni loro avere puo fare ostacolo Roma, come quella che rifugge

dalle novita. A questo egli da clue risposle. La prima e : che la no-

vita della quale si tratta, non e punto pericolosa alia essenza della

fede
; perche 1' essenza della fede e cosa inleriore, e la novilci mira

qui alle cose esteriori
; anzi, soggiunge, si potrebbe temere dalla

perlinacia imprudente ed infelice de' falsi amid di Roma, un abbas-

samenlo e una oscurazione lunghissima della fede e del culto caito-

lico. La seconda risposla e: che il Papato ha senza sua rovina sof-

ferto negli scorsi tempi mulazioni piu gravi e piu sostanziali di

quelle, che domanda il secolo nostro. Indi passa ad opporsi : che ii

Papato essendo decrepito, non polrebbe sopportare questa operazio-

ne quasi chirurgica. E risponde, che esso pu6 trovare elementi di

giovenlu o di robustezza ne' preti liberali. Cotali preli possono ap-

portare al Papalo quella utilila, che al Paralitico arreco la piscina

probatica. In fine tocca 1'inloppo che si puo incontrare nell'Episco-

pato caltalico, consenziente col romano Pontefice. Ma scioglie que-

sto dubbio, affermando che 1' Episcopato cattolico e guasto, imper-

ciocche non e eletto, siccome il Rosmini dimoslro doversi eleggere

nel libro delle Piaghe. Pertanto, dopo aver di nuovo ripeluto che la

sentenza libera Chiesa in libero Stato e cosa da fare stupire di

ammirazione; conchiude, col dire: che Egli e al lutto impossible,

che le nazioni piu progredile , e gli scritlori piu colli e liberali di

Europa ricusino di aiulare 1' Italia nella nobile impresa.

Questo epilogo e come 1'ordito della bruttissima tela, che e 1'arti-

colo del Mamiani intorno a Roma; il ripieno poi o la trama, oltre

all'essere insopportabile per la sua mole, e medesimamenle schifoso

per la brutlezza. E per fermo e cosa mostruosa
,
che uomini nali in

Italia in tanta luce del Vangelo ,
e vicino alia catledra di S. Pielro ,

siano cosi neri per le tenebre degli errori
,
e cosi duri di cuore

, da

non conoscere i beni che ha arrecato ed arreca al mondo, e special-

mente a noi Italiani
, 1'islituzione divina del magistero di Roma cat-

tolica. Eppure vi ha di tali uomini pervertiti, qual e il vecchio Ma-

miani; e, quel che e piu, si tiran dietro non pochi d'indole e di slu-

pidita cosi pecorina, che non solo porgono 1'orecchio, ma anche fan-

no plauso alle loro ciurmerie.

Serb VI, vol. Y7, fasc. 390. 6 6 Givgno 1866.
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Or qual e la confutazione delle sentenze false e delle proposizioni

creliche di cotesto vecchio rabbioso, la navicella del cui ingegno ,

come sopra avvertimmo, fa pelo e si sommerge? Essa, quanto alia

sua soslanza, consiste nel negare le cose che egli afferma, e nell'af-

iermare quelle clie nega. Talche il leltore vede non esser mestieri ,

che noi mettiamo in carta la soslanza e T epilogo della refutazio-

ne di queslo arlicolo del Maniiani. Chiunque ha lelto 1' epilogo , da

tioi fatto teste dell'arlicolo medesimo, ove lo rilegga, riprovando cio

che vede approvarsi dal Mamiani, ed approvando cio che vede ri-

provarsi da lui, avra data senza piu una risposta adeguala alia pro-

posta. E diciamo adeguata, perche alia fine che cosa equesla scrit-

tura sguaiata? E che cosa ha dovuto fare lo scritlore per darla alia

luce? Per poco che tu sii istruito, ti puoi facilraente accorgere, che

egli non ha durato altra fatica, che quella di andar qui e cola fru-

gando ne' vecchi libri, e raccogliere alcune impudenze ed alcune

pazzie degli anlichi erelici e tristi increduli
, gia tante volte rifutale

e dissipate dagli scrittori caltolici. Una simile fatica avrebbe durato,

se avesse falto il suo articolo anche piu lungo; e ne durera una si-

mile, ove si ostinera ad annoiare 1' Italia colle sue fanfaluche. E

frutto di somiglianti fatiche sono gli altri scritti di tant'altri mestato-

ri d' Italia, che Iddio tollera per esercitazione de' giusti. Impercioc-

che costoro sono raccoglitori meschinissimi di stantie luridezze
;

i

qtiali non si arrossiscono di spandere cio che raccolgono innanzi

agli uomini onesti
,
anzi sfacciatamente affermano, che cosi facendo

creano un atmosfera intelletluale. Adunque poiche il Mamiani, come

lulti gli altri suoi consorti, non altro fa, che affermare gli error! al-

trui, senza ne anche riferire i sofismi, con che gli antichi nemici

del vero s' ingegnavano di raffazzonare le loro falsila; egli segue,

che gli risponde adeguatamente chiunque nega ,
senza piu ,

cio che

egli afferma.

Se non che, chi combatte per la verila contro 1'errore, puo anche

addurre e spiegare le vere ragioni, colle quali si confortino le cose

che afferma
;

cio che non posson fare i suoi avversarii
, perocche

1'errore non si puo comprovare con argomenti veri, ma al piu inor-

pellarsi nella confusione delle sofisticherie, le quali sono anche er-
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rori, ma piu sollili e piu fini. E do die possono, sogliono fare i di-

fensori della verita. II perche alia sostanza della refutazione dell' ar-

licolo del Mamiani
,

la quale consiste, come si e detto, nel negarc

do che egli afferma , e nell' affermare do che nega ,
si converebbe

aggiungere qual compimento la esposizione delle ragioni ,
le quali

dimostrino la falsita degli scerpelloni di quello scrillore, e la verita

delle proposizioni contrarie. Ma questo appunto e quello che, aiutan-

doci Iddio , da varii anni noi sliamo eseguendo secondo il debolc

nostro potere , col nostro periodico , insieme con tanli altri illustri

scrittori
, cosi italiani come stranieri. Di consertp con questi uomini

egregi diamo opera a porre in lume
,
ed a vestire di nuove forme

,

accomodale ai nostri tempi, le risposte gia date da' nostri maggiori

agli errori del Mamiani e di tutti quelli che errano comelui. Imper-

ciocche
,
lo torniamo a dire

,
tulti cotesti errori sono rancidi e vieti,

benche la moderna generazione de' malvagi gli spaed in mezzo alia

folia de' goffi e degli scimunili per Irovali novelli. Laonde per cio che

appartiene a questa giunta della confulazione dell'articolo del sig. Te-

renzio e di tutli gli altri dello stesso genere ,
i noslri lettori banno

a dovizia di che soddisfarsi ne' nostri quaderni ,
ed in quelli di altri

periodici, e ne' giornali e ne' libri, co'quali oggi si munisce la verita

colla stampa caltolica tanto in Italia quanto in altri paesi. Ne occorre

aggiungere qui alcuna parlicolare dimostrazione di qualcuna delle

verita opposte agli errori , conlenuti nell' articolo del Mamiani
,
o

alcuna speciale rifutazione di qualcuno di quesli suoi errori
; peroc-

che colla presente Rivisla non abbiamo mirato propriamente a ribat-

tere il Mamiani
,
ma piuttosto ad avvertire i nostri leltori della rea

e pestifera natura della Nuova Antologia di Firenze. Ed a questo

effetto crediamo, che basti 1'avere dato un saggio del suo veleno ,

col solo riferire la somma della perversa scrittura ,
che e quell' arti-

colo sopra Roma,

Ma pero nou possiamo lasciar di notare, quanlo sia sconsiglialo il

Mamiani a scrivere di tali cose, ne'giorni che corrono. Imperdocche

il dire alcuni anni fa, che a costituire 1'unila e la grandezza d' Italia

era necessario discacdare dai loro troni i Principi legittimi, .che era

necessario spogliare il romano Pontefice de' suoi diritti civili e del

suo temporale dominio, che era necessario alia religione caltolica
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sostiluire la liberla de'culli e del pensiero : il dire]quesle cose, e

1' andar trombettaiido, che quando si fossero esse eseguile, 1' Italia

sarebbe senza piu diventata una e grande, era certamente una fol-

lia. Conlultocio simili follie si polerono allora divulgare colle parole

e cogli scrilti, peroeche v' era qualche speranza di darle a inlendere

a raolti di que' grulli di cosi addormentalo e torpido ingegno, che non

sanno apprendere da altra fonte, che da quella della esperienza. Ma
al presenle quesli medesimi grulli hanno messo la mano sul fuoco,

ed hanao conosciuto che brucia. Omai tulle quelle cose, qual piu

e qual meiio, sono stale messe ad effelto, e pur i'llalia non solamen-

te non si vede essere una e grande ;
ma vedesi di vantaggio esser

piu che mai lontana dall' unila e dalla grandezza. Menlre dunque

lulto queslo si vede, il venire in mezzo, e con un articolo di quaranla

pagine ricantare quelle cose, gia tanle volte cantale, non diremo

che e impresa di uomo folle ,
ma di uomo il quale si e addormenta-

lo nell' anno 1860, e si e poi risvegliato nel 1866. Sei lunghi anni

sono scorsi, sig. Terenzio, ed in questo spazio di tempo mollissime

cose sono accadute, e molte ne accadono presentemente. Infonnale-

vi di queste cose, ogni qual volla vi tocca il licchio di scrivere un

arlicolo pe' voslri conlemporanei.

Vogliamo far fine dicendo una parola alia Nuova Antologia, ed

un' altra al sig. Terenzio. Alia Nuova Antologia diamo il consiglio,

che imiti col silenzio YAntologia vecchia. Da chi essa spera di esser

lelta, quando e inevilabile la noia che arrecano i suoi lunghi artico-

li, quando la causa, a cui presta il palrocinio, e universalmente le-

nula per fallita, e quando 1' atmosfera, che si crea da' suoi maligni

principii, e manifeslamente peslifera ? II sig. Terenzio poi vorrem-

mo, che cessasse di dar ascollo al genio familiare ,
il quale ,

se non

e immaginario, non e certamente bianco ma nero. E poi perchenon

getta via da se quella statuetta di Venere? Ancorche essa sia di Milo,

qual conforlo puo venirne a' suoi anni cadenli? E forse se lasciasse

di disprezzare gli abitini e gli agnusdei, egli comincerebbe ad inlen-

dere che migliore del paganesimo e il caltolicismo : e che oltre al-

rilalia, nella quale siamo nali alia vita temporale, abbiamo un'ani-

ma, la quale imporla che non vada perduta colla morle elerna.
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III.

Islituzioni di Diritlo ecclesiastico pubblico e private, anlico, del

medio evo e novissimo , esposte secondo il metodo del Cardinale

GIOVANNI SOGLIA ; opera e studio del P. ABRAMO DI S. SUSANNA

alcantarino, lettore qualificato in sacra Teologia e maestro in

Diritlo canonico Napoli 1864, lipografia di Luigi Gargiulo ,

strada Speranzella n. 96. Vol. 2 in 8. di pag. 681 il prime,

591 il secoado.

Chi non sa, quanto nella stagionc presente sia svillaneggiato e ma-

nomesso il Diritto canonico dai seguaci della Rivoluzione? Secondo

costoro, esso e un corpo di leggi barbare, inumane, fondato sopra la

superslizione ,
soslenato dalla cupidigia , composto di palenti usur-

pazioni a danno del diritlo individuale e della sociela, in sornma una

catena, gitlata dall' asluzia al collo dei popoli ignorant! per liranneg-

giarli e conquiderne ogni vigoria. Di qui la conseguenza del do-

versi smorbare il mondo di tanta peslilenza si, che non ne riman-

ga vesligio, il quale funesli piu ollre la nienle. II falto e conforme

al detto. Dovunque si volge lo sguardo, non s'imbatte che in disfa-

eimenti e ruine : calpestata la suprema autorit^i del Pontefice, non

curala o contraddetta quella dei Vescovi , non piu il foro ecclesia-

slico
,
annullato il valore della leggi speltanti al sacramento del Aia-

trimonio, manomesso il sacro diritlo di possedere. La guerra di uni-

^
7

ersale distruzione, immaginala e bandila dalla empiela della selta,

e condotta in ogoi parte con furore dal sopruso e dalla violenza be-

stiale. Donde il bisogno non solo pel sacerdote
,
ma ancora pel laico

di addoltrinarsi in esso per cessare 1' onta di farsi cieco mancipio

del sofisma, della calunuia e della prepotenza dominanle, segui-

tandone i rei principii ed ammeltendo le opere piu inique non altri-

menti
,
che se elle fossero alii di puro dirilto e riparazioni di pub-

bliche offese. Le Islituzioni annunziale, deltate in lingua volgare dal

ch. P. Abramo di S. Susanna, possono a tale uopo giovare assai non

meno al sacerdote, che al laico.
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Ecco la bozza di tulta la traltazione, quale egli stesso ce la dise-

gna nella Propedeutica, capitolo !,.!. Chiarita col Viltadini la dif-

ferenza che corre tra il Diritto pubblico ecclesiaslico e il Dirilto

canonico
,
in quanto quello tralta del potere alia Chiesa inerente di

far leleggi, Quid Ecclesia possit, e questo si versa su le leggi gia

failQ,Qmd Ecclesia egerit , soggiunge: Sebben'e la divisione del

Diritto canonico in persone ,
cose ed azioni non sia rigorosamente

logica, pure e da tenersi da coloro die danno opera allo studio della

giurisprudenza ecclesiastica
,
e per rispetto dovuto all' antichita, e

perche non si e dato sino al presente dai canonisti altra divisio-

ne
,
che per semplicita e chiarezza sia da preferirsi a quella. Divi-

deremo adunque la presente opera in due volumi : nel primo parle-

remo del Diritto pubblico ecclesiastico
,

e nel secondo del Diritto

privato, ossia canonico, nel senso da noi esposto. II primo volume

sara diviso in due parti. La prima parte esporra le nozioni generali

del Diritto canonico
,
e puo dirsi la logica canonica. La seconda

parte parlera del Diritlo pubblico ecclesiastico , e sara come la par-

te dommatica del Diritto canonico. Questa seconda parle sara divisa

in quattro libri. II primo tratta della Istituzione di questo Diritto.

II secondo dei Reltori della Chiesa, loro dirilti e doveri. II terzo dei

Vescovi, loro diritti e doveri. II quarto delle persone e delle cose sog-

gette alia podesta ecclesiastica. II secondo volume sara parimente

tripartite in libri, conformemenle al triplice obbielto del Dirilto ca-

nonico, cioe persone, cose ed azioni . Cosi il chiarissimo Autore.

Quanto egli ci ha qui disegualo, tanto va colorendo nello svolgi-

mento dell' opera, secondo il proposito speciale di riuscire ulile agli

uomini de' nostri tempi. Al che restringendo le nostre osservazioni,

ci sembrano giovare airinlendimento tre pregi singolari. II primo

si e il trovarvisi pertratlate tutte quelle quistioni ,
che a' nostri di

bollono specialmenle negli animi e gli mettono in agitazione e in

dispute calorose : il secondo
,
un ricco corredo di decisioni novissi-

me che troncano le quistioni gia insorte e chiariscono mirabilmenle

moltissimi casi, spettanli ai Benefizii, ai Sacramenli ed alia Giuris-

dizione
,

delle quali con sommo studio e diligenza egli adorna e lu-

meggia i luoghi de' suoi trattati, doveche gli cade in taglio. Ma que-
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sti due stimabilissirni pregi a che varrebbero
,
se vi mancasse cio

che dee formarne il nerbo, vale a dire la scelta di valide ragioni tralle

dalla Scrittura, dalla Tradizione, dalla ragione-e dalla Storia, al

lume delle quali si veggono diritlamenle sciolte le quislioni proposle

e saviamente scrilte le decision! sopraccennate? Ed e appunlo qui

dove spieca soprammodo ii valore del chiarissimo Aulore. Tanla e

1' erudizione, di che fa mostra, di tal peso sono le ragioni, che sce-

glie per esplicare, decidere e raffermare nella mente del lellore le

tesi proposte, che ei provvide a questa parte, non diciamo a strelta

sufficienza, ma con larghissima abbondanza.

Ecco il melodo usato comunemente nella sua pertraltazione. Deve

egli provarvi un dirillo? Di prima ghmta vi rischiara con definizio-

ne semplice o descritliva il riguardo, solto cui dovelte mirarlo per

coglierne il vero senso in che e preso dalla Chiesa ,
e schivar 1* al-

tro apposlogli sinislramente dagli avversarii : appresso con alcune

ragioni, brevi, succose, inconcusse lo svolge, lo chiarisce e lo metle

in soclo, per indi lanciarsi nel campo della erudizione storica, e dimo-

strarvi con amplo cumulo di documenti e di falti, che la Ghiesa e il

possedelte ed usollo quanlunque voile n'ebbe occasione. Non tace

gli assalti diretli contro il possesso, non dissimula le lotte fiere e

prolungale; anzi divisa i nemici, mette in rassegna le ragioni, ri-

cavandone dopo o la malignila ,
o la vanita

,
o la mala pruova ,

che

hanno falto nel cimento soslenuto. Ha invece il ch. Autore tra ma-

no una qualche legge disciplinare variabile, e variala di fatto se-

condo le diverse circoslanze? Merce della sua vasta erudizione in-

dica il tempo, in cui la delta legge fu in corso, appunta 1'occasione,

in cui fu chieslo il mutamenlo, riferisce le circostanze, dice le per-

sone, cita i decreti che lo malurarono e ridussero in alto, porlando

le quislioni che ne sorsero , e le soluzioni che dalla debila autorila

furono date per terminare e ricompojrre ogni litigio. Sicche alia fine

il leltore trovasi aver colto nella sua mente due preziose conoscenze :

la coaosceuza del diritto e della legge, e la conoscenza della varia

fortuna che corsero 1'uno e 1'altra infino a noi.

Togliamone in pruova un qualche saggio. Siano i sommi diritli del

romano Pontefice. Tre sono i capi, che vi spende. Sul cominciare del
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primo ti schiera dinanzi i nemici del successore di Piero divisi co-

me in tre corpi di esercito : nel primo vanno quc' politici che, a pro

del proprio orgoglio, ne vogliono manomessa in gran parle 1'autori-

ta; nel secondo gli eretici, che lo dicono inleramente disertodi ogni

polere , negandone la divinita della origine ;
nel terzo la falange di

coloro, che lo picchiano fieramente per ogni lalo, valendosi con arte

sopraffina delle armi or dei priori ed ora dei secondi. Cio falto per

rovesciare di un colpo tutti coclesti avversarii prova con saldissime

ragioni tramutarsi intalta d'uno in allro Pontefice, per i conlinui gra-

di di successione
, quella suprema autorita

,
che S. Pietro ebbe da

Crislo sopra tutta la Chiesa, ed a chi non bastassero le ragioni, in-

dica le teslimonianze di tutti i secoli, che confermano 1'uso faltone

dai Papi ed il riconoscimento dei piu nobili personaggi della Chiesa,

moslrato coll'esempio e colla riverenza. Aquesla dimoslrazione ran-

noda una quistione circa il luogo. V e egli nesso Ira 1' autorila del

sommo Pontefice e la Sede romana ,
sicche da quesla non si possa

fissarla in altra? II ch. Autore, dello che alcuni degli scrittori slan-

no pel si, ed alcuni pel no, si melte dalla parte deiprimi, che affer-

mano
,
ed in prova ne arreca sei ragioni. La quaie sentenza e con-

fermata dalla condanna della proposizione XXXV del Sillabo.

Geltato cosi nel primo capo il fondamenlo del suo discorso, nel

secondo leva alta la fabbrica, soprapponendovi con filale conseguen-

ze i diritli inerenli al Primato pontificio. La distinzione dei dirilti

papali in essenziali ed avveniticci puo recare alcuna ombra fin da

principio, ed ei la toglie dimostrando, che neiraulorila ponlificia

ebbevi sempre la pienezza di ogni diritto, e che se i Concilii provin-

cial! ed i metropoliti godeano un tempo alcuni dirilli, esercitati ora

dai romani Pontefici, cio non era perche proprii della loro dignita,

ma in forza delle circostanze che ne richiedeano la concessione, le

quali cangiatesi, gli resero a quel fonte donde escono, a maniera

di tanti rivolelti, le giurisdizioni per le Chiese tulte dell'orbe caltoli-

co. II primo e piu nobile dirilto inerente al Primato pontificio e quello

di definire ex cathedra le quistioni, spetlanti al domma ed alia mo-

rale. Dissero alcuni, che in tali definizioni il Papa e parte precipua

e non Male, altri, che i suoi giudizii cosi pronunziali sono riforma-
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bili, ed altri gli spacciarono provvisorii. Con valid! argomcnli il ch.

Aulore fa loccare con mano ai prinii, il diritto di defmire ex cathedra

cssere intero nel Pontefice, e quindi doversi dire parte lotale in lali

deftnizioni, e contro i secondi ed i terzi argomenlando dalla sloria di-

raoslra, che i giudizii dei sommi Pontefici, pronunziali ex cathedra,

sono stati nella Chiesa irreformabili e perpetui, e la sommessione

esterna ed inlerna assoluta, condizionata non mai. Viene in secondo

luogo il diritto di far leggi, e qui pure altri impacci da vincere, Iratli

per i nemici del Papato da una sentenza di Celeslino I e dalla clausola

di alcuni documenti pontificii. Ma di fronte alle dichiarazioni scom-

parisce toslo la forza del cavillo. Dimostrando appresso come il Pon-

lefice possa far leggi inlorno al futuro conclave, il ch. Autore propo-

ne la questione, se lo stesso possa eleggersi il successore. Eccovi

teologi e canonisli pro e contra, e gravi sofco le ragioni, che ciascuno

porta per la sua parle. Quegli pero, che si appone alia conseguenza

migliore, secondo il noslro Autore, e il Suarez, il quale le concede

semplicemente, ne dinega al Ponlefice un tal potere, ma vuole che

se ne valga in edificazione all' occasione eccezionale di stringentis-

sima necessila della Chiesa, non mai come di un diritto e podesta

ordinaria. II dirillo di cuslodire la osservanza dei sacri canoni e

quello di punirne i violator!
;
e gli altri delle dispense, dell'approva-

zione degli Ordini religiosi, della Canonizzazione dei Sanli, della

erezione , soppressione ed unione del Yescovati si seguono ordina-

tamente colle loro prove e colle confulazioni di quanti gli vorrebbero

o spenti, o tronchi, o inceppati.

II terzo capo si volge lutto circa il dirillo sul ministero personate.

II Governo italiano, senza darsi alcuna briga delle ree conseguenze,

giltandosi sopra la Chiesa ,
trincia

, sopprime e rifa a suo senno le

diocesi. Volele vedere se queslo sia un operare a modo dell' assas-

sino? Leggele i due ultimi paragrafi del capo antecedenle ed il

primo del presente, e vi comparira in tulta la sua laidezza la soz-

za soperchieria e la turpissima iniquita, a cui egli melte mano. Rari

furono i principi che attentarono di commettere anche in piccola

parte colanla scelleraggine, e senipre dalla Chiesa e dai Pontefici fu-

rono vigorosamente repressi. Giacche e i Concilii e i Padri e la ragio-
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ne stessa dickiarano in modo palpabile, esser nei diritti della Cbiesa e

del romano Ponlefice il fare qualche novita in quesla parte, quando

ne occorra alcun bisogno. II ch. Aulore divide i secoli passati della

Chiesa in tre epoche, porla i varii fatli, indica le varie discipline ed

infine dimoslra quanto era necessario, che 1' allargare le Diocesi, il

ristringerle, lo spartirle, il comporne di nuove e la elezione de' Ve-

scovi facessero capo nel romano Pontefice. Passa quindi a discorre-

re della relazione delle cause maggiori e del dirilto di appello alia

S. Sede
,
come a tribunale supremo , esponendone la inviolabilila

,

rincalzandolo coll'aulorita di uomini e di esempli nobilissimi, e di-

mostrando quanto si dilunghi dal vero chi porta in contrario questo

e quell' alto, che fu poscia dichiarato biasimevole o da quelli stessi,

che 1'avean commesso, con generosa ritraltazione
,

o da altri savii

che lo giudicarono appres*) con occhio puro di ogni nebbia.

Di questa guisa il ch. Autore precede in tutte le sue Irattazioni

rafforzando, annobilendo e rischiarando le quistioni che svolge a ma-

no a mano collo splendore della sua vasta erudizione. Cosi Iroverai

un bel paragrafo, in cui melte in mostra la rea confusione sopra il

duplice concetto di spirituale e temporale, spacciata a' nostri di dal

potere laicale per manomelterne a man salva i diritti con danno

estremo della Chiesa : due ne incontrerai di simil tempera, indirizzali-

a combatlere il Matrimonio civile : leggerai un capo inlero, parte so-

pra i Beni ecclesiastic! ,
dichiarali dai moderni polilici buona preda

del fisco, e parle intorno al Dominio temporale della S. Sede, ed altri

circa altre quistioni di non piccolo interesse per i tempi che corrono.

Cio non ostante
,
alcuno per avventura non si rimarra soddisfatto

di qualche defmizione, alcun altro per enlro la molleplice erudizione

trovera qualche cosa da rellificare, altri non sapranno acconciarsi a

qualche asserzione, ed altri brameranno un miglioramento nello stile

e nella slampa. Ma tutti, ne siamo certi ,
dovranno convenire che

ne' due volumi annunziali si trova amplamente e dirittamenle trat-

tato quanlo e richieslo da un giuslo corso d' Istituzioni canoniche, c

tutti dovranno ammirarvi quell' insigne devozione verso la Chiesa e

la S. Sede, che gl' illustri figli di S. Francesco hanno sempre dimo-

strato e dimostrano tuttavia in que' lanti e segnalati sen igi che pre-

stano in ogni angolo della terra.
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1. Un nuovo propulsatore delle navi 2. Un nuovo cannone senza culat-

ta 3. Studii intorno all'altezza delle onde del mare 4. Studii geolo-

gic! e chimici del prof. Orazio Silvestri sulla eruzione dell' Etna nel 1865.

1. Fra le molte invenzioni, colle quali si cerca di giovare all' industria

in ogni sua parte, e degna di esser commemorata una speltante alia nau-

tica, in cui i periti si occupano al presente. Essa consiste in un nuoyo

ordegno per ispingere le navi, pel quale, benche si faccia uso del vapore,
non e pero mestieri adoperare le ruote o 1'elica; ma invece si da il moyi-

mento al naviglio, discacciando 1'acqua sotto di esso, coll'aiuto di un

appropriate meccanismo. Egli e qualche mese
,
da che sono state fatte

sul Tamigi alcune sperienze preparatorie. II Nautilus, battello mosso dal

nuovo propulsatore, si parti dal ponte di Vauxhall a undid ore del mat-

tino, e giunse discendendo il fiume sino al ponte di Westminster; e poi lo

risali di conserto col Citizen e con altri battelli, navigando con uguale

prestezza, anzi lasciandosi dietro alcuni di quei legni. Fra i due ponti

sopraddetti vi e la distanza di circa un miglio legale d'Inghilterra, cioe

1760 yards ovyero 1620 metri. Questo tragitto, essendovi il vento e la

marea, fu fatto dal Nautilus nella discesa in 4m 26s
,
e nella salita in 8

22s
;
dal che si e calcolato, che esso aveva una yelocita media di sei nodi

e mezzo, cioe di sei miglia e mezzo all' ora. Ove riuscisse a porre in ef-

fetto questa invenzione, ne seguiterebbero due grandi yantaggi: il primo
e il minor consume di yapore, rispetto ai propulsatori che sono in uso,

cioe a ruote e ad elica; ed il secondo e una maggior facilita di arrestare

piu prontamente il moto del battello.

2. In Francia nel comitato di artiglieria e a Meudon sono state fatte,

nello scorso mese di Maggio, alcune sperienze di grayissimo momento,

sopra una nuoya foggia di cannone. Ecco in quali termini ne parlano i

giornali francesi: Trattasi di un cannone
,

il quale ha di speciale 1' es-

sere aperto a tutte e due le estremita, yale a dire, che non ha culatta.

Inyece di questa sono sostituiti due dischi o tappi di feltro, che lasciano

in mezzo un interyallo. Una piccola palla di 300 gramme, spinta con una

carica di cotone fulminante di 60 gramme, ha toccato il segno colle con-
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dizioni regolari di velocita e di penetrazione. Si puo facilmente spiegare

perche i tappi resistano, mentre la palla yiene lanciata, riferendo questo
fatto alia stessa cagione, la quale ne produce im altro che si osserva co-

munemente. Allorche la terra o la neve o uno stoppaccio chiude la bocca

di una canna di archibuso, si sa che la canna scoppia, quando si fa fuo-

co
; e, cio che e considerabile, mentre le parti piu solide dell' arma vo-

lano in pezzi ,
il debole intoppo non puo esser mandato fuori. Per tanto

r inventore, che e un inglese, ha fatto si, che nel suo cannone s'avveri-

DO queste stesse condizioni : i tappi di feltro sono come i corpi che chin-

dono la bocca dell' arma, e la forza elastica de'gaz della polvere opera
liberamente sulla palla e la manda yia. E difficile prevedere i pratici

effetti di questa idea yeramente originale ,
ed anche a primo aspetto pa-

radossica *
.

3. Un recente opuscolo del sig. Coupyent des Bois, del quale diamo

qui appresso un sunto, fa conoscere 1'altezza a cui giungono le onde del

mare, soprattutto nelle tempeste. Dalle quali notizie vedra il lettore, co-

me la delta altezza sia portata di la da' yeri limiti dalla immaginazione
di quelli, che sono poco usati di solcare i man.

Salendo sopra uno degli alberi della naye si determina la direzione

della linea, che passa per la sommita dell' onda piu alta : dalla posizione

conosciuta di questa linea, e dalle dimension! che si suppongono note

della naye, si deduce con un semplicissimo calcolo trigonometrico 1' al-

tezza delle onde sopra la linea di flottazione, la quale corrisponde all'oriz-

zonte delle onde medesime. Benche non si possa per questa yia dire

qual e la massima altezza che puo toccare un' onda, pure ordinando e

paragonando le osservazioni, fatte nella maniera indicata, si e riuscito a

determinare i numeri seguenti, i quali esprimono in melri le yarie eleva-

zioni de' flutti nelle tre condizioni, in cui si rattrova il mare. Allorche il

mare non e tempestoso, le onde si elevano da O m
,
60 a lm , 00; mentre

si seda una tempesla esse sono state ritroyate uguali a lm
, 50, a 2m

, 30,

a 3 rn
, 30, ed a 4m ,70; fmalmente in tempo di burrasca sono giunte a

6m
,
30 ed anche a 8m

,
70. Spesse volte due sistemi di onde sono stall

veduti accavallarsi 1'uno sull' altro, dopo essersi incontrati con un angolo

piii o meno aperto: cio proviene da'venti differenti, i quali hanno soffiato

successivamente. S'e ancora cercato di misurare la lunghezza delle onde,

e si e ritrovato che alcune di esse alte 27 piedi erano lunghe 500 metri.

Lo stato del mare venendo notato e scritto in un libro regolarmenle

sei volte al giorno, si e potuto colle osservazioni predette conchiudere,

in tutte le sue varieta, la corrispondente altezza delle onde; e poi valu-

tare la media di queste altezze in qualsivoglia zona. Le conclusion! prin-

cipali si riducono a queste quattro: 1. Nell'oceano Pacifico equatoriale,

raltezza media delle onde diminuisce da levante a ponente. ed da tre a

\ L'Union, 27 Mai.
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quattro volte maggiore vicino all' America di quel che suol cssere verso

1'Asia; 2. Nell'oceano Indiano equatoriale questa media e maggior nel

mezzo, che ai lembi orientale e occidental; 3." Nell'oceano Atlantico

equatoriale essa aumenta da levante a ponente, vale a dire con una legge
conlraria a quella che ha luogo nell'oceano Pacifico

;
i. L'altezza media

delle onde e a un di presso la medesima in tutte le latitudini, allorche si

considera 1'intera zona parallela all'equatore, ed e di circa 2 metri.

Senonche la delta altezza media si trova essere di nn metro solo in

quelle parti dell'oceano che si prolungano piu o meno dentro terra. OHre
a cio le onde piu alte sono state vedute tra la Novella Olanda e 1' isola

Adelia, cioe fra il cinquantesimo e sessantesimo grado di latitudine me-
ridionale: ivi la media e piu che doppia della media comune, la quale,
come teste si e detto, e presso a 2 metri. Finalmente si notano alcune

altre anomalie anche rilevantissime, quando s' istittiisce il confronto tra

la velocita media del vento e 1'altezza delle onde. Questa non e prodotta
solamente dall'impeto del vento, ma anche dalla permanenza della dire-

zione della corrente aerea rispetto alia superficie delle acque: la quale
considerazione spiega perche le onde giungono ad un' altezza media

quasi costante in tutte le latitudini.

Dalle osservazioni di questo genere fatte fino ad ora, non puo stabilirsi

una teorica intorno alia relazione che avrebbe luogo fra le altezze delle

onde e la velocita de' venti , ove questi soffiassero con una direzione co-

stante. Intanto il solo fatto che puo accertarsi e questo : che un' onda alta

2 metri corrisponde in valore medio ad un vento
,
che percorre 5 metri

per secondo; e, nell'ipotesi che il quadrato della velocita del vento rap-

presenti 1' altezza delle onde, allorche niuna circostanza particolare non

yenga ad alterarla, le altezze cosi dedotte dalla velocita del vento, quan-

tunque sieno alquanto maggiori di quelle ottenute, come sopra si e det-

to, colla misura diretta
, pure non se ne discostano gran falto

,
e rappre-

sentano bene nella totalita i fenomeni di tal natura.

4. II professore Orazio Silvestri, trovatosi presente alia eruzione straor-

dinaria dell' Etna, che avvenne lo scorso anno 1865
,
ebbe agio di stu-

diarla diligentemente come geologo e come chimico, nel suo comincia-

mento nel progresso e nel fine. Egli dara alia luce un opuscolo, nel quale

rendera di pubblica ragione le osservazioni che ando facendo in quella

congiuntura ,
e le conclusioni che pole raccogliere : intanto ha gia fatto

inserire su quest' argomento medesimo un suo articolo neliVworo Cimen-

to, dotto ed erudito periodico di Fisica, Chimica e Storia naturale, fon-

dato in Pisa da piu di 20 anni. Riferiarao qui appresso un sunto di que-

sto articolo, nel quale il ch. Professore fa primieramente 1'esatta nar-

razione di quel grandioso fenomeno, e poi espone i sommi capi delle cose,

che dovra pubblicare piu ampiamente nell' opuscolo suddetto.

Dopo 1'eruzione del 1852 sino alia meta dell' anno 1863 furono osser-

yati nell'Etna i soli fenomeni ordinarii ne' periodi di riposo, cioe ema-
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nazione di vapore acquoso e di alcuni acidi, e sublimazioni di prodotti
solid! o nella gola principale, o nelle diverse fenditure, che sono al fondo

e ai fianchi del cratere centrale. Ma nel Maggio del detto anno 1863 ai

tenomeni consueti si aggiunsero quelli di un vapore denso che usciva dal

sommo cratere insieme con arena minuta, di riflessi di luce durante la

notte, e di cupe detonazioni: indizii di materia incandescente e fusa. In-

fatti nel seguente Luglio , squarciatesi le pareti piu esterne della gola del

cratere
,
incominciarono ad esser lanciate arena e scorie a grande distan-

za, sulla regione raeridionale ed orientale del monte; e tosto apparve la

lava, che a poco a poco percorse un chilometro nella direzione N. N. E.

a S. S. 0. dalla cima del monte. Questifatti straordinarii si videro ces-

sare dopo alcuni giorni ,
e poi si ripeterono di tratto in tratto nello scor-

cio dell'anno 1863, ed in tutto 1'anno 1864 : talche poteva inferirsi che

la massa incandescente e fluida, ch' era nell' interno del vulcano, non

avendo forza ad uscire dalla vetta del monte, s' aprirebbe la strada in

uno de' suoi fianchi. Tanto avvenne nel Gennaio e nel Febbraio del

1865 : poiche nel fianco N. E. alle vicinanze del Monte Frumento, che e

il piu elevato tra gli antichi crateri che sono in quel contorno, s' udivano

rombe con iscotimenti fortissimi della terra
;
e dopo uno di questi tre-

muoti apparve illuminata da una luce vivissima, e videsi aperta con

lunga fenditura la base del detto Monte Frumento. Ne usci il tiume

della lava infocata ,
il quale si mise a scorrere rapidamente , distrug-

gendo quanto incontrava, e trasportando insieme colle scorie e coi massi

di lave antiche, i tronchi carbonizzati degli alberi, che coprivano quel

suolo. Era il fmme largo da uno a due chilometri, alto presso a dieci

metri
,
e in due giorni discese tutto unito per sei chilometri sopra un

terreno inclinato da quattro a cinque gradi. Indi dopo essersi alquanto

frastagliato ,
si ricongiunse e pervenne ad un antico monte ,

chiamato

Monte Stornello, dal quale fu separato in due rami
;

1' uno de' quali con-

tinuo a scorrere per poco tratto e con molta lentezza dalla parte occiden-

tale del detto monte. L'altro ramo, lambendo la base orientale dello

stesso Monte Stornello
,
ando innanzi per mezzo chilometro nel pas'so

angusto che e tra questo e i due altri antichi crateri
,
chiamati la Ser-

ra Buffa; e di la si precipito nella valle profonda, delta la Yalle di

Cola Vecchio. Allora
,
dice il pr. Silvestri

,
fummo testimonii d' una ca-

scata d'un fiume denso di fuoco, che a guisa di cataratta precipitava dal-

1'altezza di 60 metri, travolgendo seco con strepito inaudito tutto il ma-

teriale gia consolidato
,
che ricopriva la sua superficie. Ripiena in poco

d'ora tutta la valle, la lava continuo il suo cammino a levante per altri

tre chilometri verso il paese Mascali
;

si gitto nel letto del torrente vi-

cino, che allora era asciutto
;
e finalmente si arresto nel piano detto Scia-

ra di Scorciavacca, occupato da un'altra antica lava, all'altezza di 830

metri sul livello del mare.
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II detto ramo principle si fermoil di8 Febbraio, maduealtri continua-

rono a progredire sine agli ultimi giorni dello stesso mese. II primo ando

da N. N. 0. a S. S. E., attraverso la Cava degli Elici e giunse a due chi-

loraetri di distanza dalle bocche; 1'altro da S. 0. a N. E. percorse quattro
chilometri e fermossi tra il Monte Cristino e il Monte Stornello. Sul co-

minciare di Marzo a poca distanza verso il N. E. de' crated sopram-
mentovati, usci un'altra lava, impetuosa come quella de' primi giorni.
Essa si stese tanto, che alia fine di quel mese aveva formato come un

ampio lago di fuoco, intorno aH'antichissimo cratere detto Monte Cavacci.

Di la cadendo per un largo e scosceso burroue si avvicino al paese Lin-

guaglossa: ma il 4 di Aprile si spense, e non apporto que' danni che mi-

nacciava alle abitazioni ed alle campagne. Se non che, lungo questa lava

spenta, incominciarono successivamente a correre dellenuove: poiche
il torrente che non finiva di uscire da' crateri si andava tutto versando

da quel lato. Cio accadde sino al finire di Giugno, nel qual tempo si man-

suefece il furore vulcanico. Contuttocio durarono i tremuoti nel mese di

Luglio e di Agosto. Ed e memorabile la nolle tra il 18 e il 19 del primo
di questi mesi; perche in uno degli scotimenti che in essa avvennero,
fu distrutta tulta la borgata nominala del Fondo della Macchia, con piu
di cenlo Ira morli e ferili.

Dopo la narrazione, o la semplice istoria della eruzione, il ch. Profes-

sore indica, come sopra dicemmo, le osservazioni topografiche, fisiche e

geologiche, che egli utilmente venne facendo sopra di essa. Ed allorche

sara comparso alia luce il suo trattalo, potra oguuno aver conlezza delle

conchiusioni de' suoi sludii. Inlanto fra le molte cose rilevanti, che egli

riferisce nell' arlicolo sopraccilalo, logliamo due sole. La prima riguarda
la violenza di quel vulcano, la cui intensila si puo in qualche maniera

valulare dagli effelti: i quali furono la fenditura del Monte Frumento, luti-

ga 380 melri, larga in valore medio 15 metri, e di una profondita in alcu-

ni punti mollo considerabile : e poi la formazione di sette nuovi crateri,

ciascuno de' quali era come un gruppo di piu bocche, da cui,. oltre alia

molta quantita di lava
,

si vedevano venir fuori
,
con arena e lapilli ,

raassi di 5 e 6 metri cubici, ed essere scagliati alia dislanza di 400 e

500 melri. L'altra osservazione riguarda il luogo che occuparono que-
sti nuovi crateri. Al considerare la loro postura ,

si vedono formare co-

me una continuazione inferiore della grande apertura del Monle Frumen-

to. Ma cio che e piu importante si e, che ove s' immagini prolungata
convenientemente la linea, la quale passa per 1'asse di codesti nuovi cra-

teri, e per la fenditura del Monte Frumento, si va precisamente ad in-

coiilrare il grande cratere dell' Etna. II che, come dice il ch. Autore,

conferma cio che si e altrove osservato, vale a dire che gli orifizii vul-

canici Irovansi disposti in un raggio, il quale termina alia sommita della

montagna.
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Con piii diligente studio il ch. Silvestri ha esaminato, come chimico,
lanto i fenomeni, che ebber luogo durante 1' eruzione, quanto la compo-
sizione de'prodotti che ne risultarono. E dappriraa discorre de'fumaroli,
intorno ai quali avverte, che quando essi accompagnayano la lava fluente

si producevano ad una temperatura elevatissima, superiore ai 1000, C.; e

quando accompagnavano la lava consolidata nel tempo che si raffreddava,
la loro temperatura era compresa tra i 500, C. c i 60,C.Di poi, consi-

derando chimicamente tutti questi fumaroli, li divide in quattro classi.La

prima e de'fumaroli acidi a cloruro di sodio, Essi si forraanonel primo pe-
riodo della eruzione cosi ne'crateri come nella lava che scorre fuori

;
ban-

no oltre al cloruro di sodio, ma in molto minore proporzione, cloruro di

potassio e cloruro di rame. L'altra classe e de'fumaroli a percloruro di fer-

ro, i quali si osservano parimenti si ne'crateri come nella lava, ma in un
secondo periodo dell' eruzione; quando cioe ne'crateri v'e minore forza,

e quando la lava e almeno in gran parte consolidata. Insieme col perclo-
ruro di ferro, mandano, al primo apparire, acido cloridrico, e cloridrato

d'ammoniaca : e poi a questi prodotti si aggiungono il solfo, 1' acido sol-

foroso, e 1'acido solfidrico in piccole quantita. Vengono appresso i fumaro-

ti alcalini, i quali s'incontrano solamente nelle lave fuori de' crateri; e si

distinguono da' fumaroli acidi, per la loro reazione alcalina, dovuta al

carbonato ed al cloridrato di ammoniaca. Alcune volte contengono del

solfato di ammoniaca, e piu comunemente il solfo in piccoli cristalli, e

F idrogene solforato con tracce di acido solforoso. Finalmente 1' ultima

classe e de'fumaroli acquosi. Essi sono costituiti o dal solo vapore di ac-

qua, o da vapore di acqua e da acido solfidrico. II ch. Professore atte-

sta, che mentre le bocche de' crateri erano ancora aperte, inutilmente

cerco 1' acido carbonico in questi fumaroli acquosi dell'Etna : ma appena
che tutte le bocche furono chiuse, esso apparve in varii punti ne'detti fu-

nmroli insieme coll' acido solfidrico. Un fatto simile fu notato dal si-

gnor Carlo Sainte Claire Deville, nella eruzione del Yesuvio avvenuta

]' anno 1861. Talche il comparire dell' acido carbonico puo tenersi come

segno del termine di una eruzione vulcanica.

Oltre a cio, studiando la lava in se stessa, tra le altre conclusioni, ha

raccolte queste ,
che qui appresso soggiungiamo. Essaj e nera

,
laddo-

ve alcune altre lave piu antiche si veggono di color chiaro. La diffe-

renza nasce dalP esser nella lava moderna i pirosseni in maggior copia

che i feldispati, mentre, per lo contrario, questi abbondano piu diquelli

nelle vecchie lave. Le densita delle forme varie di questa lava recente

sono indicate da' numeri seguenti :

f

di cenere, 2,654

)

di arena, 2,706

j

di scoria, 2,770
'

compatta, 2,771
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I quali numeri
,
ove si mettano a confronto con quelli ,

che rappresen-

tano i pesi specific! degli elementi principali della lava medesima, cioe

del feldispato e del pirosseno ,
si trovano essere minori

; poiche la den-

sita del pirosseno dell'Etna, il quale trovasi nelle scorie in grossi cristalli

e di 3,453 ;
e quella del feldispato che s' inconlra nelle condizioni stesse,

e di 2,925. La cagione di questo fatto e riposta in cio, che i detti mine-

rali perdono per la fusione una parte del peso specifico ,
che avevano

prima che fosser. fusi, Una tale perdita di peso era gia stata dimostrata

in alcuni altri minerali; ed il sig. Silvestri se n' e accertato colla espe-
rienza diretta in que' due teste nominati.

Inoltre nell' indagare la temperatura ,
in cui la lava si fonde

,
ha ve-

dulo che riscaldata per otto giorni continui sino alia piu elevata tempe-
ratura della fahbrica delle porcellane di Sevres

,
non riceve alcun muta-

niento
;
e che rimane parimente solida alia temperatura ,

alia quale si

liquefa 1'argento, 1'oro e il ferro: ma invece si fonde con facilita vetrifi-

candosi, ad una temperatura poco inferiore a quella elevatissima della

fusione del platino. Intanto fa osservare
,
che essa non suole venir fuori

dai crateri in istato di fusione perfetta ,
ma come una massa pastosa e

cristallina. I cristalli poi in gran parte formati le danno un grado di flui-

dita
, per esser tenuti liberi da quelle sostanze medesime

,
che piu tardi

formano i fumaroli. Queste sostanze, come per esempio 1'acqua ed il clo-

ruro di sodio, allorche la lava incomincia ad uscire, si mantengono alia

stato sferoidale per cagion della grande pressione e della elevalissima

temperatura, che ha la lava in quel tempo ;
ma poi si sollevano in vapo-

re, tostoche essa si principia a raffreddare ed a consolidare.

II feldispato ed il pirosseno sono come gli elementi essenziali
,
che co-

stituiscono la lava. Gli altri suoi elementi minerali sono i fosfati ed i

cloruri, ma in dose piccolissima; e generalmente ttitt'i prodotti de' fuma-

roli. Gli elementi chimici come principali sono il ferro
, I'alluminio, il

calcio, il magnesio, il sodio ed il potassio, combinati coll'ossigene e col-

1'acido silicico: come accessorii e combinati alia stessa maniera, sono il

manganese, il titanio e il vanadio
,

il quale e stato ora trovato la prima
voka nelle lave vulcaniche.

Dopo di che egli cerca di dar la ragione , per la quale 1' Etna fa le sue

grandi eruzioni scmpre ai tianchi, mentre quelle del grande cratere alto

3311 metri sopra il livello del mare avvengono di rado, e quando avven-

gono sono di poco importanza : vale a dire perche i crateri piu bassi ab-

biano forza maggiore e prolungata per piu lungo tempo ;
e perche la loro

azione sia interrotta da periodi piii o meno brevi. Finalmente spiega le

cause generali e precipue delle eruzioni de' vulcani, le quali secondo lui

sono il calore sotterraneo e la forza del vapore acquoso, e non gia le rea-

zioni chimiche
,
come tennero un tempo gli antichi h'sici e tengono pre-

sentemente alcuni fisici inglesi.

Serie VI, vol. Y7, fasc. 390. 47 9 Giugno 1866.
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COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICII 1. Visile del Santo Padre al Collegio polacco ed alia iipo-

graiia della Propaganda 2. Nuovo conflitto de'gendarmi coi brigand;
risultati dell'Editto del 7 Dicembre contro il brigantaggio 3. Mentita
data da MODS. Nardi ad imposture di giornali rivoluzionarii.

1. Nel giqrno 25 del passato mese di Marzo fu inaugurate in Roma so-

lennemente il nupvo Collegio polacco, somigliante nel suo scopo a mold
altri cotali istituti, onde il Santo Padre Pio Papa IX voile che si promo-
vesse la sana educazione del clero

,
si di nazioni straniere e si di alcune

parti d'ltalia
;
facendo che una eletta di giovani ecclesiastici, col dimorare

alcun tempo in questo centro deH'unita cattolica, possano yiemeglio cor-

roborare 1* intelletto con le sane dottrine, ed informare il cuore alle yirtu

deH'apostolato. Sua Santita avea percio istituita una Commissione spc-

ciale, presieduta daU'Emo Cardinale Clarelli-Paracciani
;
la quale si ado-

pero cosi efficacemente a secondare le intenzioni del Santo Padre, che in

im anno riusci ad effettuarle. Merce della munificenza di Sua Santita, e

dei mezzi, forniti dallapieta di alcuni nobili signori polacchi, fu compiuta
una parte della fabbrica del nuoYO Collegio, presso il Fororomano; si

che oltre la cappella e 1'alloggiamento pei superiori, gia sono allestite yen-
ti stanze per altrettanti alunni. II Santo Padre, che avea onorato del ti-

tolo di Pontifido il nuovo Collegio, si degno di visitarlo nel pomeriggio
del giorno 16 di Maggio. All'ingresso fu ricevuto dai perspnaggi compo-
nent! la Commissione e dal Rmo Rettore cogli alunni. Yi si trovavano

pure, a fare atto di
ossequiq, quanti ebbero mano all' apprestamento dcl-

1'edificio, e gli altri che all'istitiUo sono addetti. Sua Santita, dopo aver

orato nella cappella, andp attorno per ogni parte del Collegio, e si piacque
manifestare la soddisfazione provata nel trovare ogni cosa nell' assetto
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conyeniente a luogo di ecclesiastica educazione. Quindi ammise tutti al

bacio del piede, e coi
singqli

alunni si trattenne a colloquio, colmandoli

di consolazione con la benignita adoperata in esortarli a mantenersi fe-

deli alia loro santa vocazione, esprimendp ad un tempo la tiducia che, me-
diante il benefico concorso di coloro, ai cui vantaggi 1' opera e diretta,

questa si consqliderebbe ed amplierebbe sempre piu. Da ultimo, impar-.
tendo 1'apostqlica benedizione, lascio il luogo tra le acclamazioni del po-

pplo che empiva i dintorni del collegio ,
e si ricondusse all'apostolica re-

sidenza vaticana.

La Santita di nostro Signqre Pio Papa IX, nelle ore pomeridiane del

23 Maggio, recossi al collegio Urbano di Propaganda Fide, per visitare

Ja celebre tipografia poliglotta, che serve a quella sacra Congregazione
per pubblicare opere religiose da giovare alle Missioni; e nella quale di

recente, per impulso della sua munificenza, sono stati introdotti, sotto la

direzione del cav. Pietro di Giacinto Marietti, i perfezionamenti conse-

guiti a'di nostri dalla nobile arte della stampa.
II Santo Padre, al discenderedi carrozza, venne ricevuto sull'ingresso

principale del collegio dall' Emo e Rffio signor Cardinale Barnabo
, pre-

fetto generate della S. Congregazione, e Monsignor Simeoni, segretariq
dell' altra Congregazione per gli affari del Rito orientale

;
come pure dai

Superiori del collegio e dagli alunni. Sua Santita, circondata dal ricor-

dato Emo Cardinale e Prelati, passo alle officine tipografiche, le quali era-

no decorosamente ornate; e gli operai trovavansi tutti al loro posto in

atto di
layqro.

II cav. Marietti, direttore ed amministratore, ebbe Fono-
re di significare al Santo Padre i miglioramenti aggiunti e le novita in-

trodotte nelle sale destinate alia fonderia dei caratteri
,
alia stereotipia ,

alia tipografia, mostrandone la rilevanza e la prontezza dell'effetto, col

far comporre e stampare un foglio grande, che sopra un disegno archi-

tettonico, raffazzonato di ornati, vignette ed emblemi sacri, riempiva al-

cuni spazii con epigrafe distesa in latino, ed il cui concetto, tutto pro-

prio della circostanza, era replicato in lingue e caratteri greci, ebraici,
caldei ed arabici.

Dallo stabilimento tipografico il Santo Padre fece passaggio alia hbre-

ria, che e stata pur migliorata ed ingrandita. Quivi degnossi di ammet-
tere al bacio del sacro piede il sopraindicato cav. Marietti con la sua fa-

miglia. Quest' intelligence direttore ed amministratore ebbe, in tale con-

giuntura, 1'onore di umiliare a Sua Beatitudine un opuscolo in quarto
piccolo, stampatq per la fausta circostanza con eleganti tipi, e che, oltre

alia epigrafe dedicatoria, presentava il saggio dei caratteri di trenta di-

verse lingue, quindici orientali ed altrettante occidentals

II Santo Padre manifestando, per quanto avea veduto, la sovrana sua

soddisfazione, torno nei locali del collegio, ed oye era innalzato il
trpno,

ammise al bacio del piede i superiori ed alunni dello stesso Collegio, e

quelli dei collegi greco ed americano degli Stati Uniti , rivolgendo a

quei giovani amorose parole, con cui ricordo la santita ed altezza della

missione, alia quale sono chiamati. Somigliante onore conseguirono anco-
ra tutti gli addetti alia tipografia e libreria, e gli altri appartenenti al

collegio.
2. Appena le province meridionali furono sgomberate dai presidii te-

nutivi dalle truppe francesi, e confidate alia guardia e tutela delle mill-
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zie pontificie, queste cominciarono subito, ne cessarono mai piii, a dare
uaa caccia vigorosa alle bande di briganti, che yi si erano formate assai

numerose, malgrado del yalore che dobbiamo credere si adoperasse dal-
le truppe imperiali per combatterle. II risultato fu, che alcune delle piii
numerose e temute i'ra codeste bande o furono al tutto disfatte, o co-
strette a riparare sul suolo napoletano ond' erano sbucate. Questo ebbe
a costare la yita a non pochi gendarmi e

spldati ppntificii ;
ma dimoslro

quanto fossero fondate le calunnie dei diarii di Parigi e di Firenze, die

spacciavano il Goyerno pontificio come complice di quelle ordedi masna-
dieri. Restano

tutlayia, protetti dall'asprezza de' monti e dagli orrori di

vastissime ed inestricabili selve, alcuni rimasugli di quelle bande di as-

sassini
;

i quali, or dall'una ed ora dall' altra parte del confine riescono
ad eludere la yjgilanza delle guardie e scendere a perpelrare qualche
misfalto.

Cosi a Pont' Alto, territorio di Terracina, dice il Giornale di Roma del

30 Maggio, una banda di yenti briganti, sulle ore sette antimeridiane
del trascorso lunedi, 28, ricattarono il signor Gioyanni Risoldi, col figlio

Ottavio, ed un garzone. Non guari appresso rilasciarono il Risoldi padre,
col garzone, ritenendo il sig. Ottayio, per la cui liberazione dimandayano
una grossa somma di denaro. Alia

nptizia del fatto la gendarmeria si po-
se in movimento. non solo da Terracina, ma dalle circostanti brigate, ag-

giungendoyisi sppntaneamente , per coadiuyare quella benemerit'arma,
diversi coraggiosi giovani cacciatori terracinesi. 1 briganti furono incon-

trati sul Monte Carcano dalla forza, comandata dal brigadiere Costantini
;

che, dopo ayer sostenuto coi mahiyenti per due ore un fuoco yiyo, li eb-

be dispersi, liberando il ricattato Risoldi, il quale, senza lo sborso di al-

cuna somma, fu ricondotto in seno della propria famiglia. Le cinque co-

lonne, che erano state da diyersi punti poste immediatamente in azione

per liberare il Risoldi, si dettero all'inseguimento dei briganti, che si di-

cono appartenere alia banda Cipriani .

Giova sperare, che la costante ed energica applicazione dei proyyedi-
menti pubblicati a Frosinone, e da noi riferiti net yol. V a pag. 98-100,
iinira di ristaurare in quelle province la quiete e la sicurezza pubblica

dagli attentati de'malandrini, in quel grado almeno, che
yi

si godeya pri-
ma del 1860, quando le minacce de' rivoluzionarii e gli scompigli del

R-eguo indussero il comando francese ad assumerne la custodia. Intanto

giovera che si sappia il risultato, ottenuto dall' Editto del 7 Dicembre,
che i diarii ministerial! di Firenze si piacciono di rappresentare come
caduto subito in condizione di lettera morta. Ed ecco quel che a tale

proposito leggeyasi nell' Osservatore Romano del 30 Maggio :

In forza di tale Editto, per la piu efficace e pronta repressione del

brigantaggio yeniya istituita, come e ben noto, una Commissione mista,

perche ayesse a giudicare sommariamente i briganti od i loro complici,
che fossero caduti in mano della forza. Ora sappiamo che dayanti a que-
sta Commissione, dal primo giprno che fu posta in attiyita fino a tutto il

mese prossimo passato di Aprile, sono state introdotte 130 cause, ris-

guardanti il brigantaggio. Comprendevano esse 268 carcerati, oltre altri

otto inquisiti, che stayano fuori di prigione: in tutto 276 prevenuti.
Delle cause suddette, 90, nelle quali si troyayano compromessi 162

detenuti, sono state decise: 9 sono state rimesse al tribunale ordinario
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perche abbracciano titoli di sua competenza : e in queste sono accusati

3i detenuti e 8 non carcerati. Rimangono tuttora pcndenti 31 cause, ris-

guardanti 72 carcerati : e cosi abbiamo il totale delle 130 cause.

I 162 detenuti, die sono stati giudicali, Curono tutti carcerati per
titoli di brigantaggio c di aderenza. Alcuni di essi sono stati condannati

alia pena di raorte (e di uno veniva gia eseguita la sentenza); altri sono

condannati alia galera perpelua, ed allri alia galera a tempo; diversi ad

altre pene, e taluni messi a disposizione della Polizia, a forma deH'arlicolo

9 del suddetto Editto 7 Dicembre. Pochissimi rimangono tuttora a dispo-
sizione della Commissione^ perche implicati

in altre cause. Tali sono i

risultati della Commissione mista, istituita dal Goyerno per giudicare
sommariamente le cause riguardanti il brigantaggio nelle province di

Marittima e Campagna.
3. Fra i cospicui personaggi di Roma, che la

riyoluzione
ha lolto a

bersaglio di sue imposture e di sue calunnie
, Monsignor Nardi, Uditore

di Rota, e un di quelli che piu largamente partecipano all'onore di cotal

persecuzione. Egli sdegno sempre di occuparsene ;
ma teste egli credet-

te opportune di mandare al Direttore del giornale il Firenze, la seguente

leltera, che di buon grado consentiamo a ristampare :

Roma 25 Maggio. Pregiatissimo Signore. Fatto segno di tralto in

tratto alle calunnie e agli insulti de' giornali, non risposi mai, ne ora ris-

pondero. Di tali cose lascio giudice il buon criterio degli uomini saggi
ed onesti, che amano yeramente il proprio paese.

E falso ch'io sia il corrispondente della Gazzetla di Venezia, come si

torna ad affermare nella Nazione del 20 corrente. La Gazzetta stessa lo

smenti piu volte, e il vero corrispondente protesto in un numero dell'Ot-

tqbre dell' anno scorso. Del resto lo stile e la mia assenza da Roma per

piu mesi
,
durante i quali le corrispondenze continuarono

,
basterebbero

a provarlo.
Gl' insulti del deputato Comin volentieri perdono. Se difendere nei

suoi sacri diritti la S. Sede voglia dire esser nemico del suo paese ,
lo

giudichera la storia. A sopportare il peso di questa crudele ingiuria mi
dara animo Colui , ch' ebbe anch' esso a sostenerla dai Farisei. Prego i

giornali cattolici a rislampare quesle linee, epieno di stima me le protesto
Devmo Servitore FRANCESCO NARDI.

TOSCANA E STATI A^NESSI 1. Regolamento per la legge Crispina di sicurezza

pubblica, e pel domlcilio coatto 2. Provvedimenli ministeriali per 1'e-

sercito garibaldino ; qualila e meriti de'volontarii 3. Diffidenza tra i

Mazziniani ed il Governo 4. 1 cittadini costretti a fornire di cavalli 1'e-

sercito.

1. L'applicazione della legge Crispina , da noi trascritta a pag. 613,

perche non fosse commessa intieramente airarbitrio del Prefetti o Sptto-

prefetti, in quella parte che risguarda il domicilio coatto da infliggersi alle

persone sospette, dovea farsi secondp qualche regola ferma
,
e con qual-

che apparenza di guarentigie legali in favore dell' innocenza calunniata.

Yenne pertanto pubblicato un Decreto reale
,

firraato dai Ministri di

Grazia e Giustizia e degli Affari interni
,
di cui crediamo opportuno rife-

rire distesamente il testo.
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Yittorio Emmanuele II ecc. Abbiamo decretato e decretiamo quanto
segue: Art. 1. In ogni capoluogo di provincia e istituita una Giunta

consultiva, composta del Prefetto presidente, del Presidente e del Procu-
ratore del Re del tribunale civile correzionale e di due Consiglieri pro-
Tinciali scelti dai loro primi membri; la quale da il suo parere sulla con-
Yenienza di assegnare un

dpmicilio coatto allepersone, designate nel-

1'art. 3 della legge 17 Maggio 1866, n. 2907.
Art. 2. Presso il Ministero dell' Interne e istituita una Giunta con-

sultiva, composta di tre magistrati, per rivedere i pareri ernessi dalle

<iiunte consuitive provinciali.
Art. 3. Visti il parere eraesso dalla Giunta consultiva provinciale e

il voto della Giunta consultiva centrale
,

il Ministro dell' Interno assegna
im domicilio coatto, e ordina 1'accompagnamento delle persone che devo-
no esservi assoggettate.

Art. 4. Le persone, allequali e assegnato un domicilio coatto, sono

soggette alle seguenti disposizioni : 1. Non possono allontanarsi dal luogo
loro assegnato ne uscire dal perimetro circoscritto con decreto del Pre-
fetto o del Sotto-prefetto ;

2. Non possono abbandonare 1'abitazione loro

assegnata dall' uffiziale di sicurezza pubblica, incaricato di. sorvegliarle,
seriza ia di lui autorizzazione; 3. Non possono uscire dalla loro abitazio-

ne dopo un' ora di nptte ,
ne prima del levare del sole, senza 1'autorizza-

zione dell' uffiziale di sicurezza pubblica, incaricato di sorvegliarle; 4.

Devono avere costantemente presso di se una carta di permanenza, e

mostrarla, ogniqualvolta ne siano richieste, agli ufBziali ed agenti di si-

curezza pubblica ;
5. Devono presentarsi agli uffiziali di sicurezza pub-

hlica
,
incaricati di sorvegliarle, ogniqualvolta siano chiamate.

Art. 5. Le persone soggette a domicilio coatto, che non provino di

avere mezzi proprii di sussistenza
,
sono obbligate a lavorare. II Go-

yerno somministra 1'alloggio, gli oggetti di letto e un sussidio di 40

centesimi al giorno alle persone soggette a domicilio coatto, che non
hanno mezzi proprii di sussistenza, e non se ne possono procacciare la-

Yorando, per cause indipendenti dalla loro volonta. Ordiniamoche il pre-
sente decreto, munito del sigillo dello Stato

,
sia inserto nella raccolta

wfficiale delle leggi e dei decreli del Regno d' Italia, mandando a chiun-

que spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze , addi 20

Maggio 1866. VITTORIO EMMANUELE. Chiaves. G. De Falco.

2. II Governo di Firenze
,
rassicurato cosi da ogni tentativo di rea-

zione contro il presente stato delle usurpate province ,
si trovo in qual-

che impiccio pel tragrande affluire dei volontarii all' esercito garibalde-
sco. Invece dei soli 18 o 20 mila, che esso avea prefisso di radunare,
armare e stipendiare ,

chiesero di essere arrolati
,

in pochi giorni ,
as-

sai piu del doppio; tanto fu efficace 1' adoperarsi della setta in esigere
che i suoi addetti, massime i giovani operai, non

indugiasserp ad adem-

pire 1'obbligo, assunto nell'atto di essere ascritti agli ordini infimi della

Frammassoneria militante. Accogliere tutta questa gente , vestirla, nu-

trirla e soprattutto armarla, era cosa che, oltre al gravissimo dispendio,

potea, in certe circostanze, riuscire pericolosa e funesta
;
non essendo in-

verosimile che, neH'ipotesi di qualche grave disastro, si rinnovasse dalla

setta mazziniana il tentativo fatto in Genoya nel 1849, dopo la rotta di

^ovara. Per altra parte il respingerla, il disfarsene, il ricacciarla indie-
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tro, avea 1'inconveniente di spezzare un mezzo morale, con cui
promo-

vere la disegnata impresa ;
la quale si yantaggiera di raolto da! poter

dire
,
come gia si fa sul Moniteur parigino e sul Constitutional : che lo

slancio della nazione tutta e cosi energico ,
cosi unanime, cosi risoluto,

che non e in potere del Governo il dare addielro od il fermarsi. Oltre

di che, se il lasciarsi dietro le spalle, disseminata per 1' Italia, tutta code-

sta gente manesca, potea cagionare disordini: il mandarla iunanzi all'e-

sercito regolare, o i'adoperarla in diversion! sui fianchi ed in punti re-

moti, potea tornare utilissimo nella prossima guerra.
Percio il Governo si appiglio ad un oartito di mezzo

;
di sospendere

cioe gli arrolamenti, finche i gia arrolati, che spno un 25,000, non siano

organizzati, provyeduti di divisa, di ufficiali, di alloggiamenti, di armi,
e contenuti da disciplina militare. Per contentare i piu ardenti e certe

ambizioncelle municipali, si consent! ancora alia formazione d' uno squa-
drone di Guide, sotto il comando del garibaldino Missori e di due batta-

glioni di Bersaglieri; dopo i quali, non e dubbio, che il Governo sara

pure costreito a fornire d' arliglieria 1' esercito della democrazia
;

di cui

gia si raddoppiarono i 10 Reggimenti, crescendo fino a i il numero pre-
lisso di soli 2 battaglioni : e con cio un 50,000 mazziniani potranno gua-
dagnarsi la loro parte di merili nella espugnazione del quadrilatero, e
diritti a disporre poi delle sorti di Italia.

Tuttavia
, malgrado della sollecitudine del Governo , fu impossible

schivare tutti i disordini. A. Firenze piu centinaia di codesti wlontarii,
sentendosi affamati ed essendo senza alloggio, tumultuarono in modo
grave; si che il Prefetto, dppo averli fatti rimettere a segno con la forza

d'un rispettabile numero di baionette, dovette pubblicare un bando, per
avvisare i volontarii, che nell' antica Forlezza da basso troverebbero

quartieri e vitlo. E cosi quelli si acquetarono. II simigliante avvenne in

piu altri luoghi. II che dimostra che di codesti patrioti un gran numero,
almeno, son di gente affamata, e che accetta come grazia 1'avere onde

sfamarsi, e riceve gli spiriti patriotic} dagli stimoli della fame.

Ma egli sembra, che un certo numero di cotesti Giannizzeri della

Frammassoneria siano di tal qualita, che perfino gli arrolatori ne hanno

spavento. Infatti alia Nazione del 1 Giugno fu scritto da Como, che ad

ingrossare le falangi de' volontarii non ando cola da tutte le province

quella eletta gioveutu che diede la Lombardia. Si rende quindi indica-

ta una depurazione, anche nellq scopo di allontanare taluni
,
che penetra-

rouo fra i volontarii con intenzioni tutt'altro che patriotiche . Ed il nu-
mero dei taluni e di parecchi centinaia, che gia furono accomiatati con
modi

piuttosto acerbi, perche a
custpdirli sarebbero bisognate alquante

legioni di gendarmi. Da Varese poi fu scritto allo stesso diario mini-

steriale, che il Reggimeuto ivi raccolto era iufestato da certi visacci,

che, assai meglio di apprendere il mestiere delle armi, potrebbero essere

maestri di ladroneccio
;
e fu quindi necessitd suprema cacciarli dal con-

sorzio di tanta brava ed onesta gioyentu.... lo veramente non so che
cosa abbiano fatto certe Commissioni d' arrolamento ! Si direbbe quasi
che abbiano accettata la iscrizione dei volontarii come un mezzo per man-
dar lungi la feccia piu schifosa della plebe .

Quest' opera di depurazione torna ingrata e pericolosa. Gia due o Ire

Colonnelli garibaldini ,
che disperavano di poter valersi di cotesta roba
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da galera, e percio la ributtavano, furono a un ptmlo d'essere stilettati

e solo per caso scamparono alle coltellate de' furibondi, che voleansi

Tendicare dell' onta loro inflitta dalla depurazione. Piu volte poi si eb-

bero a deplorare risse ed uccisioni tra i volontarii stessi
;
ed i miseri bot-

tegai e mercivendoli devono, a scanso di peggio, essere generosi assai

con codesta gente, se, oltre al danno di non essere pagati, nou vogliono
la giunta delle busse.

Quest! pochi cenni bastano a far comprendere gl'impacci del Gover-

no, il bisogno della depurazione, e la cagione probabile per cui si frap-

pose qualche rattento al troppo ingrossare dei Garibaldini.

3. Ma la sospensione degli arrolamenti, che fmo un ciecp pup yedere
al tutto necessaria, anche per ppter raccogliere vettovaglie, divise ed
armi da provvederli, cagionp diffidenza grande nei caporioni della de-

mocrazia mazziniana, di cui e organo il Nuovo
Diritfo.

II quale, alii 27

Maggio, die sfogo alia sua bile con un
articolp,

in cui prende a dimostra-

re che quella sospensione e elYelto di paura, e effetto di mala disposizio-
ne contro 1'interyento popolare, e effetto in somraa di lirannia spspeitq-
sa. Quello che dice il Nuovo Diritto, quanto all'indole dell'esercito gari-

baldesco, ci sernbra cosi sensato e vero, che vogliamo riferirlo a yerbo,
com' egli scrisse: Quando tutta la gioventu di un gran paese commos-
sa chiede armi, e finalmente le ottiene, e facile trarre il primo colpo di

cannone, ma e difficile prevedere quando sara tratto 1' ultimo e contro clii

sard tratto. Si ha un bello scrivere e far scrivere al Moniteur da Firen-

ze, che in soslanza questi vplontarii
non sono nulla di rivoluzionario, so-

no soldati coscritti con modi diversi da quelli ordinati nella legge sulla

leva e per un tempo minore, e che, per la costituzione dei corpi e per la

scelta degli ufficiali, il Governo italiano impedira che in qualsiasi modo

prevalga 1'elemento rivoluzionario. Tutte queste sono belle parole e, se

si voglia, anche oneste intenzioni del Governo italiano
;
ed egli fa quan-

to puo (lo mostrano le camice degli ufliziali) per provarne la sincerita.

Ma il falto e che 1'elemento rivoluzionario si e commosso in tutti gli stra-

ti sociali
;
e quello e tale, che molto meno facilmente se gli mette la bri-

glia, che aU'elemento rivoluzionario della Camera e della stampa. E for-

te, rigoglioso di gioventu; e, come Ercole, saprebbe divertirsi infante a

strangolare dragoni. Se questa forza, tanto superiore a quella creduta e

temuta, si volgesse contro chi presumesse condurla a sua postal Settanta

.mila volontarii I Sono un esercito ! Contro chi si yolgeranno? Ora contro

1'Austria; ma poi?... E se fosse necessario impedir ioro che si volgesse-
ro contro 1' Austria? Come mandare 70 mila giovani dei piu ardenti a

domicilio coatto? La gelqsia,
la paura, 1' invidia, tutte quante sono le

passioni piu malvage e piu codarde, debbono essersi messe in ribellio-

ne contro questi magnammi sforzi del paese. Costoro temono, e ne hanno

ragione, piu la rivoluzione che 1' Austria; costoro, a cui noi abbiamo pu-
re voluto affidare le sorti d' Italia in

cpsi graye momento, patteggeranno

coll'Austria, piuttosto che lasciare Garibaldi alia testa di 70 mila, e sareb-

herp stati anche piu, volontarii. Hanno tentato di frenare, di dominare,
di disperdere a piacere loro quella forza, ma quella forza li soverchiava.

La nola della Gazzetta ufftciale segna il primo passo nella via della

reazione.

^
4. Grande era la difficolta di fornire di cavalli 1' esercito di terra.

Fatte indarno le prove del comperarli in Italia e fuori, si venne al partito
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di pigliarne ai
priyati,

mediante compenso in biglielli di banco, secon-

do J'estimazione dei
periti,

e percio un decreto, pubblicato dalla Gazzctfu

ufficiale del 21 Maggio, reco quanto segue: Articolo unico. E fatta fa-

colia al Ministro della guerra di requisire, pel servizio dell'esercito, ca-

calli e muli di privata proprieta in quelle province ch'esso creda piii op-

portuno o conveniente nell' interesse del servizio e mediante un corris-

peltivo da determinarsi .

Per eseguire questo decreto
,

i Prefetti delle province , dalle quali era

piu agevole il riscuotere questa specie di tribute , pubblicarono bandi

piu o meno imperiosi ,
nei quali si determinava il numero di cavalli die

Ja citta od il comune dovea fornire ,
il giorno in cui si dovrebbero pre-

senlare all'esame dei Deputali a visitarli e
riceyerli,

e dei periti die ne
dovrebbero fissare il prezzo; con ordine, che chi non volesse privarsi di

qualche cavallo di lusso, badasse a prpvvederne in iscambio qualche al-

tro robusto e da falica. In certi luoghi 1'obbligazione fu limitala in que-
sto modo: che chiunque fosse possessore di piu cavalli, dpvesse presen-
tarne uno per ogni tre. Con

cip
in pochi giorni la cavalleria, 1'artiglieria

ed i carriaggi ne furono forniti in numero
,
se non bastevole a tutta la

guerra, almeno sufficiente al bisogno de' primi giorni.

II.

COSE STRANIERE.

ALEMAGNA 1. Conferenze tra i Ministri degli Stall seconder!! a Bamberga; ri-

soluzioni prese 2. Proposta della Baviera alia Dieta, in nome degli
Stati rappresentali a Bamberga; voto della Dieta 3. Dichiarazioni clel-

1' Austria e della Prussia; voto popolare a Francfort 4. Gli Stati mi-
nori s'attengono alia neutral! ta armata 5. Contegno dell'Hannoyer
0. Apertura delle Camere della Sassonla, della Baviera e del Wiirtem-

berg; discorsi reali 7. Invito della Francia, dell'Inghilterra e della

Russia alia Dieta germanica , per mandare un rappresentante alle Confe-
renze di Parigi.

1. Per quanlo sia pertinace il Bismark nell' effeltuare i suoi prppositi,
e per quanto sia esacerbato rantagonismo tra 1'Austria e la Prussia, e in-

dubitato che, prescindendo dagli ufficii piu o meno sinceramente pacifi-
ci della Francia, sarebbe bastala forse, a cessare I'imminente conflitto,

una risoluzione ferma, chiara e concordemente espressa in tempo oppor-
tune, degli Stati minori d'Alemagna. E questo avrebbe loro giovato, onde

riacquistare la legittima loro influenza nelle cose germaniche, e francarsi

dalla tulela, non sempre disinteressata, a cui soggiacciono per parte
dell'una o deiraltra delle due Potenze maggiori e rivali. Quando tulti

gli Stati secondarii si
fpssero

mostrati irremovibili nella determinazione
di far rispettare, eziandio coll'uso della forza, il Palto federale, inliman-
do la guerra a quello dei due Gabinetti contendenti , che primp trascor-

resse alle offese con mano armata
;

il Gabinetto di Berlino si sarebbe

guardatp bene dal
cpntinuare la sua

pplitica
audace ed aggressiva contro

quello di \
7ienna

; poiche 1'alleanza italiana non era tale da rassicurarlo so-

pra i risultati d'una guerra contro 1'Austria e lutto il reslo della Germania.
Ma ne codesta cpncordia fra gli Stati minori esisteva, ne ad alcuno d'es-

si basto 1'animo di cimentarsi ad aver poi ,
in altro tempo ,

a sostenere



710 CROANCA

il peso della vendetta per parte di chi ora si vedesse attraversato i! pas-
so agli ambiti ingrandimenti. Percio li vedemmp oscillanli, oggi bramo-
sissimi di pace, domani animati da velleita bellicose, ondeggianti fra la

Prussia e 1'Austria, atterriti dalla
prpbabilila

di essere soggiogati da quel-
la, diffident! d' essere poi,in date circostanze, non sorretti da questa; e,

lino a ieri, piuttosto spettatori appassionati, che atlori efficacidel dram-

ma, onde tutta la Germania e in pericolo di sciagure irreparabili.
Forse per vedere se mai si potesse venire a capo di pretiggere le basi

di codesta concordia e d'una qualche cpnfqrmita nell' indirizzo politico,
conveunero a Bamberga i principali Ministri degli Stati secondarii. Le
Gonferenze cominciarono la raattina del .13

,
e si continuarono nei gior-

ni 14 e 15 di Maggio. Vi erano rappresentate: la Baviera dal signor de

Pfordten, la Sassonia dal sig. de Beust, il Wiirtemberg dal signor
Yarnbuhler, il Baden dal sig. Edelsheim, il Gran Ducato d'Assia dal

sig. Dalwigk, il Nassau dal principe Wittgenstein, il Weimar dal signor

Watzdorf, il Meiningen dal sig. Uttenhoven, il Coburgo dal signor
Seebach.

Finora non e noto con certezza qual sia il coritenuto dei
protocolli ,

in

cui furono consegnate le risoluzipni prese. Se fossero esalti nel dire il

vero i dispacci particolari spediti da Francfort al Memorial diplomatique
del 20 Maggio, si dovrebbe credere ottenuto un risultato importanlissi-
mo. Imperocche, stando a quelli, sarebbesi stipulate fra codesti Stati

un accordo deiinito sopra i punti seguenti: 1. Disarmament simultaneo

delle due grandi Potenze aleraanne, da doversi promuovere efficace-

mente; in caso di ritiuto della Prussia, decretare Yesecuzione federate, in

conformita del voto gia espresso dalla Dieta nella seduta del 9 Maggio,
da noi recitato a pag. 622-23. 2. La soluzione della quistione per lo

Schleswig-Holstein doversi commettere alia competenza esclusiva della

Dieta. 3. Essere riconosciuta e dichiarata 1'opportunita d'una riforma

larga e liberale della Confederazione germanica. 4. Non doversi dai

Confederati prefiggere il tempo della convocazione del Parlamento ale-

manno
,
se non dopo che la Prussia abbia chiaramente espressi i suoi di-

segni intorno a quella riforma
,
e dopo che gli Stati si saranno messi di

accordo intorno allo schema di riforma, da sottoporre alia sanzione del

Parlamento nazionale.

Salta agli occhi che cjuesti quattro capi sono
, piii o rneno direttamen-

te, contrariissimi agli intent! della Prussia; la quale gia anticipatamen-
te ne avca rifiutati alcuni, mentre tutti gia furono accettati esplicitamen-
te dall'Austria.

Inoltre il Memorial del 27 Maggio (pag. 326) torno a ribadire che,
secondo altri dispacci di Francfort, una piena concordia si era stabilita

fra gli Stati rappresentati a Bamberga ,
circa il contegno da osservare

verso la Prussia
;
che i quattro piuiti spprallegati,

stesi in protocollo

speciale, aveano ottenuto la firma di tutti i Plenipotenziarii convenuti ;

e che special! impegni si erano stipulati fra la Baviera ,
ii Wiirtemberg,

I'Assia-Darmstadt ed il Baden, qualora si dovesse procedere &\\esecuzione

federate contro la Prussia
;

nel qual caso questi quattro Slati si obbli-

gherebbero a riunire, sotto il comando militare del Wiirtemberg, un
esercito di 80,000 uomini, organato in modo da poter essere cresciuto,

all'uopo, fmo al mimero di 120,000. E pare che, per effetto di codesti

patti, il Governo del Wiirtemberg presentasse, il 23 Maggio alle Camere
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due schemi di legge; di cui
unp porrebbe a disposizione del Ministro

per la guerra tutta la Landwher, 1'altro concederebbe al Governo un cre-

dito straordinario di fiorini 7,700,000 per metlere in assetto di guerra
tutto 1'esercito.

Checche sia dell'esattezza di queste notizie, certo e chc il Bismark si

mostro assai corrucciato di questa Conferenza di Bamberga, e forte si

risenti pel conteguo del Wurtemberg ; adoperando verso il Gabinelto di

Stuttgardt i modiele querimonie gia usate verso 1'Austria ela Sassonia;

quando levo il mondo a rumore , inventando che queste minacciassero

Fesistenza della Prussia, e si disponessero iniquamente ad assalirla
,
e

cosi la mettessero nella dura necessita di armarsi a pura difesa 1

2. Ma un
risultatp

di gran momento, per meltere la Prussia in caso di

dichiararsi viemeglio, fu ottenuto dalla Conferenza di Baraberga, in

quanto vi fu
risolutp che alia Dieta di Francfort si presentasse, come fe-

ce poi alii 19 Maggio, innome di quella, il rappresentante della Baviera,
la seguente proposta:

L'imperiale e reale Governo austriaco dichiaro piu yolle positiva-

mente, tanto presso 1'Assemblea federale, quanto fuori di essa, ch'egli
inanterra gelosamente la pace della Confederazione, a sensi dell' artico-

lo XI dell'AUo federale; e che nulla e tanto lontano dalle intenzioni di

Sua Maesta 1'Imperatore, quanto un assalto contro la Prussia. Nel me-
desimo senso si e espresso il real Governo sassone, tanto nella sua No-
ta del 20 del passato Aprilc, quanto nella sua proposta del 5 corrente.

Per parte del real Governo prussiano, in ambedue le dichiarazioni

del suo legato, nella seduta del 9 corrente, fu detto espressamente che i

suoi armamenti hanno un carattere decisamente difensiyo ;
e se ivi furq-

no adoperate espressioni, che non tanto si riferiscono ai trattati federali,

ed in ispecie all' articolo XI dell'AUo federale, quanto alia posizione oc-

cupata dalla IPrussia in Eurqpa : certo e pero che alia negatiya delle in-

tenzioni ostili deesi attribuire un peso tanto piu decisive, in quanto e

noto che il regip Governo prussiano dichiaro, ufficialmente e positiva-

mente, aH'imperiale reale Governo austriaco, che Sua Maesta il Re e lon-

tano piu che mai dall'idea di muoversi all'offesa contro 1'Austria.

Quanto agli altri Goyerni della Confederazione, che in questo frat-

tempo si trovarono indotti a misure militari e ad armamenti, non e nem-
meno a supporre che essi pensino d'infrangere la pace federale, al cui

mantenimento tulti i membri della Confederazione sono egualmente ob-

bligati.

In tale stato di cose la questione della priorita degli armamenti non
sembra piu di decisiva imporlanza, e nessuno, che desideri seriamente

la pace, non puo considerarla come un motivo, per mantenere arma-

menti coutro gli altri Confederati. Ma 1'idea del disarmo, prompssa dallo

stesso reale Governo prussiano, si presenta piuttosto come 1'idea d'ua

atto contemporaneo e reciproco di tutti i membri della Confederazione,
come la necessaria conseguenza delle generali dichiarazioni di pace.

PertantoiGoverni fanno la seguente proposta: L'Assembled federale
inmti tutti quei membri delta Confederazione, che procedettero a misure

militari o ad armamenti non comportabili collo stato di pace, a dichia-

rare
,
nella prossima seduta dell'Assemblea federale ,

se ed a quali con-

dizioni sarebbero disposti ad ordinare contemporaneamente , e per un
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giorno da stabilirsi presso VAssembled federate, die le loro forze milita-

ri siano rimesse nelle condizioni dello stalo di pace.
1 Governi proponent! nutrono fiducia che questa proposta sara tanto

meglio accolta da tutti
,

in quanto ch'essa (com'e espressamente rico-

nosciuto anche nella dichiarazione del 9 corrente del reale Governo sas-

sone) e senza dubbio di competenza e di appartenenza dell' Assemblea
federal e.

La Dieta, nella seguente tornata del 24 Maggio, approve, a yoto una-

nime, la proposta teste riferita; ed i rappresentanti dell'Austria e della

Prussia dichiararono, che nella tornata susseguente avrebbero manifesta-

to alia Dieta sotto quali condizioni i rispettivi Governi sarebbero pronli
a deporre le armi.

3. Ma nella tornata del 19 era avvcnuto un urto fra i rappresentanti
d'Austria e di Prussia, che non dobbiamo passare sotto silenzio, perche
da esso risulta con piena evidenza la buona fede del Bismark.

II rappresentante austriaco disse, che non dubitava punto, che quella

proposta dovesse essere accolta dalla Corte imperiale coi sentimenti pa-
cifici, e conformi al Patto federale, gia tante volte espressi; ma aggiunse
aversi certa notizia, che tra la Prussia e 1' Hannover si faccano pratiche,
le quali potrebbero aver per effetto, che 1'osservanza delle risoluzioni

federali
,
massime quelle che si prendessero per gli articoli 11 del Patto

federale, e 19 dell'Atto finale di Vienna, non fosse assicurata in qua-

lunque congiuntura. Ed accennaya evidentemente alle minacce ed alle

intimazioni, con cui si sa che il Bismark si studio di atterrire 1'Hannover,
e di rimoverlo dalla concordia, gia quasi conchiusa cogli altri Stati se-

condarii. Onde invitava la Dieta a provvedere.
II rappresentante prussiano si levo subito a

protestare con parole vee-

menti contro le parole dell' austriaco, rispetto ai trattati fra 1 Hannover e

la Prussia; dicendo che quello metteva sul tappeto cose estranee all'ar-

gomento di che si trattava, e disconosceva i riguardi dpvuti ad una gran-
de Potenza! Ma poi, nella tornata del 24, si fece a dire, che avrebbe il

suo Governo partecipato di buon grado perfmo alia presentazione di

quella proposta, se ne avesse ricevtita notizia in tempo ;
ma che si stu-

piva di vederla falta anche in nome del Wiirtemberg, che coi suoi arma-
menti irragionevoli, e col suo contegno provocante, e simile a quello del-

la Sassonia e dell' Austria, metteva il Governo prussiano nella dolorosa

necessita di armarsi a sua difesa. Aggiunse poi, che gia la Prussia avea
dato saggio chiarissimo delle sue ottime intenzioni, con la proposta fatta

il 9 Aprile, di convocare un Parlamento alemanno; e che, il venire quan-

tq prima all'effettuazione di tal proposta, sarebbe il vero modo d'impe-
dire ogni conflitto e di risparmiare al popolo alemanno gli orrori d' una

guerra intestina.

Sempre la stessa canzone! La Prussia e innocentissima
;
e quantunque

tutti sappiano, che fin dal Febbraio essa patteggiava con 1'Italia un assal-

to comune contro 1' Austria, si dee credere, poiche la Prussia lo giura
sull'onor suo, che fu 1' Austria quella che provoco tutli i guai, macchi-

nando la rovina della Prussia! E quando 1'Austria si offer! a smettere le

armi, la Prussia svelo sfacciatamente la sua alleanza con Tltalia, ma giu-
rando sempre sul suo amore spasimato per la Germania, che, se le si

lasciasse radunare un Parlamento a modo suo, che a lei conferisse 1' im-

pero d'Alemagna, tutto sarebbe aggiustato!
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Ma cosi non si puo far gabbo a tutta Europa, e neppure si illude la

Germania ! Infatli a Francfort si tenne, il 20 Maggio, un meeting popo-
lare, a cui parteciparono in gran numero i Deputali di varii Stati tedes-
chi

;
e il voto di quella adunanza fu espresso nella forma seguente :

1. Al cospetto della politica perturba trice del Gpverno prussiano biso-

gna che 1' Alemagna resista colle armi. La neutralita sarebbe yigliacche-
ria o tradimento. 2." Bisqgna che lo Schleswig-Holstein sia immediata-
mente coslituito in istato indipendente, secondo il diritto esistente; v' e

motivo di rimettere puramente in vigorc il voto dell'Holstein in seno
della Dieta, e di formarne il contingente. 3. II Parlamcnto,propostodalla
Prussia, si deve rigettare senza condizione

;
non v'ha che una rappresen-

tanza costittienle di tutta 1' Alemagna provveduta del potere sufliciente,
la quale possa decidere definitivamente della costituzione della patria co-

mune. 4. Dimandiamo ai Governi il ristabilimento dei diritti fondamen-
tali del popolo alemanno, e lo stabilimento legale dell' armamento genera-
le del popolo. 5. L' assemblea invita con costanza il popolo in tutti gli
Stati alemanni a formare dappertutto, verso i presenti pericoli, delle as-

sociazioni
patripttiche

.

4. Dalle dichiarazioni reiterate degli Stati minori, e dalle proposte che
essi fecero alia Dieta

, doyrebbesi inferire che essi ora siano risoluti e

concordi nel voler rivendicare 1' esatta osservanza del Patto federale,

massime quanto al prescritto dagli articoli 11 e 19
,
da noi recitati nel

precedente quaderno ;
il che equivale al dichiarare la guerra a quella tra

ie due maggiori Potenze germaniche, la quale fosse la prima ad adope-
rare la forza armata per far yalere le sue pretensioni ;

ed ognuno inten-

de che la minaccia non puq riguardare 1' Austria, cui 1' interesse impone
assolutamente Y obbligo di star puramente sulle difese. E questo pare
che abbia fatto alquanto impensierire il Gabinetto di Berlint). Ma andreb-
be errato chi credesse percio gia stipulata una specie di lega degli Stati

minori coll' Austria, pel casp in cui questa fosse assalita. Finora appa-
risce certo sol questo : che i piu di quelli non vogliono certamente par-

tecipare ad un assalto della Prussia contro 1'Austria
, perche capisconq

bene, che questo sarebbe un armare e corroborare a proprio danno chi

gia non si cura punto di dissimulare le brame ambiziose, ond' e tratto a
volere 1'Impero d' Alemagna. Ma neanche si dichiararono per 1' Austria,
lemendo i rovesci della guerra ,

o il pericolo d'un accordo fra 1'Austria e

la Prussia, che li lasci esposti ai rigori della vendetta. Percio finora sem-
brano fermi nel proposito di mantenere una stretta neutralita armata.

5. Fra gli Stati settentrionali pero, massime trai piccoli gia avvilup-

pati dai possedimenti prussiani , alquanti sembrano inchinare verso la

frussia, a scanso di peggio. L' Hannover, che, per 1' adesione data alia

proposta della Sassonia nella tornata della Dieta, tenuta il 9 Maggio, pa-
reva propendere ad una lega con gli Stati meridional!, fu alia sua volta

inyestito niinacciosamente dal Bismark; il quale con dispaccio secco ed

altiero gli chiese spiegazioni circa i suoi armamenti
, gli fece intendere

che aH'uooq si varrebbe dei diritti che ha di adoperare certe vie e certe

stazioni mililari, e lo rendette mallevadore delle determinazioni a cui do-

vrebbe ricorrere, per propria difesa, il Governo prussiano. II Governp
dell'Hannover, temendo a ragione di dover essere la prima vittima degli

sde^ni del Bismark
,
si studio di

placarlo ,
rimovendo da se ogni accusa

di disegni ostili alia Prussia, dichiarandosi neutrale, e protestandosi di
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Toler osservare fedelraente i suoi doveri di leale confederate. II che fece

sospettare che si trattasse d'una lega con la Prussia, o d'un impeguo gia
preso, di non partecipare aWesecuzione federate contro di essa, nel caso
che fosse decretata dalla Dieta di Francfort. E di questo si dolse il rap-

presentante austriaco, secondo che abbiamo accennato qui innanzi. Ma
sembra che poi 1'Hannover abbia ripigliato gli spiriti, e siasi pienamente

rayvicinato agli altri Stati secondarii, accettando il partito deila neutra-

lita armata.

6. Le disposizioni dei tre altri regni, cioe della Baviera, della Sasso-
nia e del Wurlemberg, appaiono manifesto dai

discprsi, recitati dai loro

Sovrani
nell'attp

di riaprire le Camere rappresentative.
Primo a dichiararsi t'u il Re del Wiirlemberg, che a Stuttgardt inau-

guro, il 23 Maggio, la sessione siraprdinaria del Parlamento, con le se-

guenti parole: Nobili ed onorati Signori. In un momento di grave pe-
ricolo mi presento in mezzo ai fedeli Stati del mio regno , per aprire la

sessione delle Camere. I due piii pptenti
tra gli Stati alemanni stanno a

fronte, 1'uno contro all'altro, pronti al combattimento.

L' Alemagna e 1' Europa seguono con inquietudine lo svqlgimentp
d' una contesa, il cui scioglimentp colla guerra annienterebbe i Irutti di

una pace di cinquant'anni. I miei premurosi sfprzi
hanno inteso e inten-

deranno a stornare una tale calamita. Affinche cio si faccia in modo dura-

turo, e necessario che la questione dello Schleswig sia risoluta secondo

il diritto, tutelando gl'interessi dell'Alemagna; e necessario che la Costi-

tuzione della Cpnfederazione sia resa conforme ai bisogni del tempo ;
e

necessarip che il popolo ottenga le partecipazioni che gli appartengono,

agli affari comuni e federativi. Yoglio sperare ancora il mantenimento
della pace.

Se questa si rpmpesse, il dovere e 1' onore ci cpmanderebhero d' in-

tervenire pei diritti minacciati della nazione, pel diritto federate e per
la nostra indipendenza . Fermaniente uniti ad altri Stati alemanni, i quali

partecipano i medesimi sentimenti, terremo testa a tutti i pericoli che ci

minacciano. Anche allora mi ricordero dei miei doveri rispetto allo svol-

gimentp interno del paese. 11 mio Governo vi domandera i mezzi ne-

cessarii.

Voi mi sosterrete colla vostra devozione patriottica ne'miei sforzi per
la pace;

ma non indietreggeremo neppure a fronte dei sacrificii neces-

sarii in una lotta per la prosperita dell'Alemagna e pel mantenimento del

Wiirtemberg. Conto fermamente in cio sul coraggio, sul sentimento del

diritto, siill'amore della patria del popolo wtirtemberghese. Dio bene-

dica e prptegga
la nostra cara patria!

Somiglianti concetti, e per poco con le stesse parole, espresse il Ga-
binetto di Monaco per bocca del Re, nell' aprire le Camere alii 10 di

Maggio, come apparisce dalle seguenti parole: Non voglio ancora ri-

nunciare alia speranza che la calamita d'una guerra civile sia stornata dal-

1'Alemagna; che una soluzione della questione dello Schleswig-Holstein

per la via del diritto, ed una riforma della costituzione federale, conforme

allo spirito del tempo e sotto la partecipazione d' una rappresentanza na-

zionale, renda di nuovo una pace durevole alia nostra grande patria. Ma
conviene che, per tutti i casi possibili, la Baviera sia in grado di soste-

nere, come comandano il dovere e 1'onore, il diritto della Confederazio-

ne, gl'interessi della nazione alemanna e la sua propria indipendenza.
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Ecco perche ho ordinato la mobilizzazione dell' armata e convocato
Je Camere affine di regolare, col loro consiglio e col loro assenso, cio

clie sara necessario per adempiere queslo compito.
Da ultimo il Re di Sasspuia, alii 28, parlo alquaato diversamenle, ta-

cendo cioe affatto dei modi, con cui si potrebbe comporre il dissidio, e

non dicendo sillaba per la quistione dei Ducati; ma accenno a quella
della Riforma federale; spiegando i motrvi e lo scopo dei provvedimenti
militari gia presi , e delle conseguenze che ne derivarono. Infatti egli
disse cosi: Le differenze sopraggiunte fra le grandi Polenze alemanne
ci minacciano d' una lotta sanguinosa. // compito degli Stati alemanni,
non impegnati in queste differenze, non era di prendere parlito per Vuno

ol'altrodegli avversarii; essi non potevano che agire nel senso del

mauteuimentp della pace federale. Questo compito e oggi ancora lo sco-

po dei miei sforzi
,
e d' accordo coi miei Confederati alemanni ho cercato

di adempierlo il meglio che fosse
ppssibile.

Percio ci e parso indispen-
sabile il prendere misure

,
affine di poter porre le nostre forze militari a

disposizione della Dieta. Minacciati a cagione di queste misure, abbiamo

diiuandato, nell' intenzione piu pacifica, alia Dieta una mediazione; ma
in pari tempo abbiamo chiamato Tesercito sotto le armi

, per non essere

sorpresi da un assalto subitaneo.

Gli Stati ineno potenti sarebbero disonorati, se non si opppnessero
con un coraggio virile a minacce non giustificate. Attendo fiduciosamen-
te dalle Camere, che approvino 1'impiego immediato dei mezzi disponibili,
e che ci autorizzino a prendere le misure tinanziarie richieste dalla con-
dizione delle cose, e soprattutto dallo stato critico del nostro cpmmercio.
Non bisogna rinunciare alia speranza d'uno scioglimento pacitico. I miei

sforzi costanti spno diretti verso questo scopo. lo sarei fortunato di coo^

perare ad una riforma federale, che rispondesse ai veri bisogni dell'Ale-

niagna, operata col concorsp dei rappresentanti della nazione.

7. In questo mezzo a Parigi si adpperavanp, con piu o menp di since-

rka e di calore, le pratiche diplomatiche degli ambasciadori di Russia e

d'Inghilterra col Drouyn de Lhuys, per trovar modo di comporre paci-
ficamcnte i litigii d'Alemagna e le cose d' Italia

;
e si veniva a capo di

compilare una nota identica da mandarsi, da quelle tre Potenze neutrali,
a Berlino, a Firenze, a Francfort ed a Vienna, per invitare i Govern! con-

tendenti ad una conferenza, in cui si dovessero risolvere la quistione dei

Ducati dell'Elba, Taltra della riforma della Gonfederazione, e la terza

delle differenze italiane. Questo documento, che riferiremp tra le cose di

Francia, fu presentato alia Dieta germanica alii 28 di Maggio. La risposta
di t[uesta fu sollecita, ma non sappiamo se coniiorme o contraria agli in-

timi desiderii della diplomazia imperiale. Imperocche un telegramma da

Francfort, sotto il 4 Giugno, annunzio che la Dieta aderi al programma
di risposta disegnato dali'Austria; e pare che questa accettasse in mas-
sima di parteciparc alle Conferenze, ma mettesse in rilievo : 1. che la

questione dei Ducati e quella della riforma della Confederazipne non sono
di assoluta competenza delle Potenze neutrali ;

2. che non si dovrebbero

porre sul
tappeto proposte di modificazioni di frontiere o d' ingrandimento

territoriale di veruna Potenza; 3. che le differenze italiane toccano an-

che gl'interessi della Confederazione germanica. Tanto bastp, perche
YOpinione di Firenze dichiarasse sfumata la probabilita di riunire le di-

segnate Conferenze.
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IMPERO D' AUSTRIA 1. Armament! dell' Austria, e chlamata generale clelle

truppe 2. Provvedimenti fmanziarii -- 3. Ordine perche, in caso di

guerra, non si offendano le navi mercantili 4. II generale Benedek
assume il comando supremo dell' esercito seUentrionale, e rarciduca
Alberto dell' esercito meridionale 5. Bando pel fuggitivi, e cerne di

soldati nel Yeneto 6..Aumento di balzelli, ed imprestito forzato nelle

province venete.

1. E assipma della moderna
politica

senza coscienza e senza religione,
che e meglio, in cose di diritto internazionale, commettere un delitto che
uno sbaglio. Ed infatti, dicono, il Governo rivoluzionario di Torino sbal-

zo dal trono qnatlro Sovrani, senza pretesto alcuno di muovere loro guer-

ra, e ne usurpo gli Stati
;

e non solo rimase impunitq, ma Tide adope-

perata asuo favore tutta la potenza della Diplomazia francese, perche

i'Europa gli riconoscesse il possesso ed il dominio degli Stali cosi sog-

iiiogati. Per conirq TAustria commise lo sbaglio di ripromettersi dalla

Prussia una leale rispondenza, e fors'anche una intima alleanza; e per-
cio non fece a bastanza capitale deH'autorila della Dieta federate, quan-
go si tratto della guerra contro la Danimarca

;
ed eccola ora, non pur tra-

dita ed assalita dalla Prussia, ma fiaccamente sostenuta dalle Potenze
secondarie d' Alemagna che ne diffidano

;
eccola impegnata in guerra

sterminatrice con due tieri e poderosi nemici scoperti, ed insidiata co-

pertamente da qualche altro anche piii poderoso ;
eccola ridotta a dover

fare uno sforzo supremo per difendere 1' integrita della sua Monarchia
ed il possesso d' alcune migliori sue province.

Se, subito dopo la conquista dello Schleswig-Holstein, il Gabinetto

di Vienna avesse appagato le bramosie della Prussia, dice il Memorial

diplomatique del 20 Maggio (p. 307), 1'annessione, quantunque effetluata

in onta dell'autonomia dei Ducati e con yiolazione flagraute dei principii
del diritto federale, sarebbe oggimai un fatto compiuto; che 1' Europa,

avyezza gia a sancire ben altre spogliazioni, avreboe riconosciuto. L'Au-

stria, in compenso delle sue condiscendenze, avrebbe riscosso una in-

dennita di 80 milioni di tailed (circa 300 milioni di francbi ), che il coute

Bismark le pose innanzi piu volte; ed inoltre, il che e assai piu, avreb-

Jbe dalla Prussia otlenuto la guarentigia del pacifico possesso del terri-

torio veneto. In una parqla, complice della Prussia, la Corle di Vienna

avrebbe conservati intatti i suoi possedimenti e rimpinguato il suo tesq-

ro; mentre ora, per converse, e minacciata d'una guerra sanguinosissi-

ma, solo per aver fatto cqntrasto
alle pretensioni, quanto inique altret-

tanto esorbitanti, del Gabinetto di
Berlinq.

Che procedano i fatti a questo modo, e indubitato
;
ma chiimque ab-

bia senso cristiano dovra essere d'accordo col Memorial, che cio e orri-

hile sotto Taspetto morale; e che codesta prevalenza dell' interesse dis-

onesto non dee servir di norma ad un Governo, che gia non sia risoluto

a cacciarsi sotto i piedi ogai legge divina ed umana. In casi somiglianti,
e meglio assai la iattura di qualche provincia, che piu tardi potra avere

giusto compenso, di quello che il
triqnfare

scelleratamente colle armi

della perfidia, del tradimento e della violenza.

Oltre di che oggimai e manifesto che, dove pure 1'Austria si fosse av-

Tilita con quel vituperoso mercatq, non avrebbe impetrato daU'emola sua

che una breve triegua. La Prussia, dopo Federigo II, aspiro sempre al
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predominio sulla Germania tutta
;
e percio intese ognora alia depressione

di Casa d'Austria. Cessato il pretesto dei Ducati dell' Elba, il fiabinetto

di Berlino, fatto piu forte per tale acquisto, non avrebbe tralasciato oc-

casione di accattar nuove brighe, per soggiogare gli Stati secondarii od
almeno ridurli a condizione di suoi satelliti, e per togliere all'Austria

ogni resto d' ingerenza nelle cose d'Alemagna. Ognuno vede adunque,
che, anche sotto il risguardo dell' interesse, nulla avrebbero profittato
all*Austria le concession! pretese dal Bismark, e molto le avrebbero no-
ciuto. La guarentigia pel Veneto si poteadisdire al momento opportune;
e tosto o tardi 1'antagonismo antico sarebbc degenerate in guerra aperta,
come al presente.

Questa e la vera origine del conflitto
;
e 1'Austria, che fin dal passato

Novembre, dopo i viaggi del Bismark a Biarritz ed a Parigi, avea a mil-

le indizii riconosciuto quel che si tramava a' suoi danni, avea senza in-

dugio condotto a termine I'organamento del suo esercito, ed apprestato
i mezzi, pei quali pote, appena si rivelarono palesemente gli accord! fra

Prussia ed Italia, metiers! in istato formidabile di difesa.

E di sola difesa sono finora gli appreslamenti dell' Austria, massime
Del Veneto

; dove, due mesi fa, quando si trattava di far credere che
1'Austria si accingesse ad una invasione nel Regno d'Italia, si spacciava
che gia avesse concentrate 200,000 uomini

;
mentre in realta al presen-

te non sono forse 120,000. Ma tutte le cure del Governo imperiale furo-

no volte a munizioni validissime delle fortezze; ad approvigionamenti da
bocca e da fuoco per la durala di lungo assedio da sostenersi

;
ad opere

di riparo nei punti piu pericolosi o delle montagne del Tirolo, o dei pass!
sulle vie ferrate, o delle coste dell'Adriatico, piu esposte ad uno sbarco di

corpi franchi. Tutte le navi da guerra furono prontamente richiamate a

Trieste od a Pola
;
ma una di esse, la Novara, per poco non divampo tut-

ta; poiche, il giorno dopo che era uscita dal bacino compiutamente ristau-

rata, vi scoppio un incendio evidentemente appiccato da mano di qualche
prezzolato traditore a'servigi dell'Italia. L' incendio della Novara fu vin-

to, dopo recati danni di forse 70,000 tiorini. Ma il di appresso si scopri,

dicono, che altre due fregate stavano per incontrare la stessa sorte, per
effetto di bombe incendiarie depostevi da qualche traditore, coraprato dai

settarii italiani, Ira gli uomini della ciurma. Allora tutta 1'armata fu rac-

colta nel sicurissimo porto di Pola, che fu rinforzato di tali batterie, da

poter sfidare senza temerila gli assalti deH'armata navale italiana.

Anche a Venezia si moltiplicarono le batterie al Lido; si prepararono
zatteroni armati di piu decine di cannoni di lunghissima portata, da col-

locarsi alle imboccature della laguna; si apprestarono vecchie navi da
affondare nei pass! piu difficili a guardare ;

si pose in pieno assetto di

guerra la forlissima cittadella di Malghera ;
e si fermarono provvedimen-

ti energici per la sicurezza interna della citta.

Per ovviare agli inconvenient]', che si derivano dall'ammucchiare gran
numero di soldati nel recinto delle fortezze, queste non ebbero finora

che presidii sufficient, massime per 1'uso delle artiglierie; ma il grosso
delle truppe, destinate alia difesa del Veneto, si tenne in altri luoghi, ondc

puo essere spedito con tutta celerita dove occorra il bisogno.
Tuttavia per tener testa ai nemici in cosi vasto giro di fronliere, 1'eser-

cito austriaco dovette essere accresciuto molto piu di quel che fosse per

Serie \I, vol. V7, fasc. 390. 8 9 Glugno I860.
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la guerra del 1839. Oltre al richiamare alle bandiere tutte ie riserve,

comprese ancor quelle cui restaya solo a militare il decimo anno, furonp
invitati ad arrolarsi i volontarii; onde si vanno formando reggimenti

speciali, a spese di Signori e di Municipii, che si offersero spontanei a

giovare cosi la patria.

Coo questo alfermasi che 1'Austria abbia omai
,

in pieno assetto di

guerra, 800,000 soldati, distribuiti in questo modo : che im 250,000
stanno inBoemia, pronti alia difesa contro una invasione prussiana;
un 80,000 presso a Vienna, dove, sulla sinistra riva del Danubio, si sta

lavorando ad un munitissimo campo trincerato
, yasto cosi da essere ca-

pace di un 100,000 uomini, e circondato di forti a Stella, collegati da

profonde fosse, entro le quali possanp le milizie passare dall' uno all'al-

iro, senza essere esposte ad offesa di sorta; un 200,000 sono assegnati
alia difesa del Tirolo, delle province venete, deli'Istria e della Dalmazia ;

ed il resto tiene i presidii dell'inlerno e dee servire di riserva.

2. Ma, per sopperire al dispendio richiestp
da questi necessarii arma-

menti, era d'uopo di aver alia mano ingenti somme di pecunia. Oltre

Fimprestito di 60,000,000 di fiorini
,
di cui abbiamo parlato altra volta,

il Governo ricorse ad uno spediente , grayoso si
,
ma inevitabile ,

e che

certp npn torna piu funesto all'Austria, di quel che il corso forzato dei

biglielti della Banca all' Italia. La Gazzetta ufficiale di Vienna pubblico
una legge del 5 Maggio, per cui da quel giorno le scritte di banco, da uno
e da cinque fiorini vengonp assunte a carico dello Stato e dichiarate ce-

dole dello Stato, accettate in pagamento da tutte le casse ed ufficii irape-
riali

,
come pure date nei pagamenti dello Stato e poste sptto

la soprave-

glianza della Commissione di controlleria del debitp pubblico. Quest' ulti-

ma deve rilevare la quantita delle cedple in circolazione nel giorno dell'as-

sunzione e pubblicare prospetti mensili sulla circolazione del periodo ri-

spettivo ,
la quale non deve oltrepassare la somma di ISO milioni. La

Banca nazionale si obbliga a consegnare immediatamente allo Stato 1' im-

porto della somma di assunzipne in banconote di appunti piu alti.

E per assicurarsi, che non si scialacquasse nelle spese militari, costitui,

come riferi anche VOpinione di Firenze del 30 Maggio, una Commissio-
ne che le debba vigilare e

regplare
con somma parsimonia, esigendo

strettissimo conto dei crediti affidati e dell'uso che se ne fa.

3. Tuttavia il comniercio cominciava a versare in grandi angustie,

per 1'apprensione delle conseguenze, che potrebbe avere la guerra nel-

J'Adriatico,e neU'emporio si fiorente di Trieste. L'Austria riputo oppprtu-
no, e dal Governo italiano giova sperare che non si fara altrimenti, di

rassicurare per questa parte gl' inleressi dei privati ;
e pubblico una or-

dinanza imperiale, sotto il 13 Maggio, ristampata anche dalla Gazzetta

ufficiale dei Regno d' Italia; nella quale, adereudo alia dichiarazione 16

Aprile 18561 delle Potenze rappresentate al Congresso di pace di Parigi
circa 1'abolizione della corsa, prescrive quanto segue : Art. 1. Le navi

mercantili e i loro carichi, pel motive che appartengono ad un paese, con

cui 1'Austria e in guerra, non possono yenir predati in mare da nayigli
da

guerra austriaci, ne possono venir dichiarati di buona preda dai tribunali

di preda austriaci, sempreche la Potenza nemica osservi la reciprocanza
verso le navi mercantili austriache. L'osservanza della reciprocanza vie-

ne ritenuta
,
fino a prova in contrario

, ogni qual volta lo stesso favore-
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vole trattamenlo delle navi niercantili austriache per parte della Potenza
nemica sia garantito dai noti principii della sua legislazione o dalle di-

chiarazioni da essa promulgate prima deH'apertura delle ostilita. Art. 2.

Alle navi mercantili, che portano contrabbandi di guerra, o che rompono
il blocco, non e applicabile la disposizione dell'art. 1.

4. Con cio 1'Austria mostro di capire benissimo, che i suoi nemici era-

no irremovibili nel proposito di muoverle guerra, 1'uno per impossessar-
si dei Ducati e sbalzarla del grado che occupa in Alemagna, 1* altro per
rapirle la Yenezia, il Tirolo italiano e 1' Istria. Attese dunque alle prati-
che pel Congresso, proposto dalla Francia, daH'Ioghilterra e dalla Russia;
ma si tenne pronta alia guerra. II comando supremo dell'esercito setten-

triouale fu dato al generale Benedek
;

il quale fu colmato di favori dal-

1'Imperatore e di conforti dall'esercito e dal popolo, tanta e la fiducia che
si ha nella sua fedelta, nel suo valpre e nella sua ferrea volonta. L' eser-

cito meridionale d' Italia sta sotto il comando dell' arciduca Alberto
,
che

nel 1848, nel 1849 e nel 1859 diede prove insigni di intrepidezza, di

sagacita e di perizia militare. Amendue i comandanti gia assunsero la

direzione delle cose loro affidate, andando il primoad Olmiitz, e il secon-
do a Verona.

5. L'avvicinarsi del momento decisive, in cui si romperebbero le osti-

lita, incqraggiya i mestalori della setta a crescere d'operosita, per indurre
i giovani validi alle armi a sottrarsi dal dominip austriaco, e passare dal

Yeneto al territorio in possesso del Governo di Firenze, onde ascriversi

all'esercito garibaldino. Per
oppprsi

a'danni che indi potrebbero deriyar-
le, il Governo imperiale pubblico, come leggesi nella Gazzetta ufficiale
di Venezia del 23 Maggio, un bando del Toggemburg; il quale, detto

che: colla formazione, nei finilimi Stati d' Italia, di
cprpi armati volonta-

rii, hanno ripreso attivita le mene del
partitp rivoluzionarip per sedurre

la gioventu, e perfino nelle disposizioni di quelle Autorita, vediamo
sfrontatamentc contemplate 1'ingaggio anche d' individui appartenenti al

regno Ipmbardo-veneto ;
ricorda: che, nelle presenti condizioni, i casi

d'
evasipne allo scopo di arruolamento iu corpi armati

,
non meno che il

promovimenlo della medesima, e 1'aiuto prestatovi, vannp a qualificarsi
come crimini contro la forza di guerra dello Stato, a termini dei . 321
e 327 del Codice penale militare, combinatamente col . 67 del Godice

penale generale; e vengono percio trattati dai giudizii di guerra, se-

condo i rigori della legge marzia!e.
Oltre di che, yedendo il moltiplicarsi dei Reggimenti levati

,
eziandio

con istraordinarii provvedimenti, dal Governo di Firenze, il Goveruo an-
striaco si valse ancor esso di tal mezzo a sua difesa

,
e prescrisse una

nupva cerna di soldati, con altro bando, riferito nella stessa Gazzetta uf-

ficiale di Yenezia
; pel quale -vieue prescritto che abbia luogo una secon-

da leva militare per 1'anno 1866. 11 contingente, attribuito al regno lom-

bardo-veneto, e di 6417 uomini. Sono chiamati i giovani, nali negli anni

1845, 1844, 1843, 1842, 1841, costituenti le stesse cinque classi di eta,

c^e
furono chiamate per la prima leva dell' anno corrente. Affine di fa-

cnitare il completamento dei contingent'! venne, in via di eccezione per
questa seconda leva, derogando alle norme del . 2 della legge 29 Set-

tembre 1858, ridotta la statura minima a cinquantamrve pollici viennesi

per tuttele classi di eta .
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G. Non era da presumere che nelle distrette finanziarie, ia cui si trovo
ridolta 1' Austria, appunto per doversi difendere da chi le vuol rapire il

Yeneto, essa potesse far cadere soltanto sulle altre province le gravez-
ze richieste da tale stato di cose. Laonde niuno dee essere sorpreso al-

1' intendere, che la Gazzetta ufficiale di Yenezia pubblico, sul fine di >Iag-

gio, la seguente notificazione :

Per sppperire ad urgenze, deriyanti al fondo
territqriale

dali' attua-

le straordinario acquartieramento militare, e per cercare i mezzi occorren-

ti a piovvedervi, 1' I. R. luogotenenza, sulia proposta della Congrega-
zione centrale, ha autorizzato 1' attiyazione di una soyraimposta territo-

riale di 1 soldo per ogni lira di rendita censuaria, e di soldi 7,97 per o-

gni fiorino dell' imposta erariale sul contribute arti e comraercio e sulia

tassa sulia rendita, escluse le addizionali straordinarie.

Ed inoltre, con decreto del 25 Maggio, pubblicato dalla stessa Gazzet-

ta del 30
,

fu ordinato per le province venete un prestito forzoso di 12
milioni di fiorini. I versamenti dovranno effettuarsi in orp e argento, in

sei rate mensili. Per le quote versate verrano emessi certificati fruttanti

il sei per cento, che saranno esenti dall' imposta sulia rendita, ed accet-

teransi nei versamenti dell' imposta prediale fino alia meta della somma
da pagarsi. I versamenti delle rate mensili del prestito incominceranno
alia fine di Luglio per le province di Yenezia

, Belluno, Yicenza, e alia

fine di Giugno per Je altre province.

1. Petizione de' Lionesl a Napoleone III contro un atto del Parla-

mento italiano 2. Mentita del Moniteur circa 1'alleanza della Francia

con la Prussia e 1* Italia 3. Pratiche per raunare una Gonferenza diplo-
mat! ca a Parigi, circa i conflitti in Germania ed in Italia 4. Nota identica

della Francia, dell'Inghilterra e della Russia, ai Gabinetti di Yienna, di

Berlino e di Firenze ed alia Dieta germanica, per invitarli alle Conferen-
ze 5. Risultato ottenuto ; riserve dell' Austria e della Dieta federale

germanica.

1. II precipizio del credito pubblico del Regno tfItalia ha rovinato gia

gran numero di proprietarii francesi, da'quali in massima parte si posse-
devano i titoli di rendita, che la Camera dei Deputati di Firenze, alii

16 Maggio, decreto si dovessero grayare d' una tassa o ritenuta dell' 8

per 100 nel pagamento degli interessi; come riferimmo a pag. 617. Se

quei titoli, oltre allo scadere al 37 per 100, dovranno ancora sottostare

a si enorme balzello, e manifesto che i possessori vi perderanno la meta
del fatto loro, senz'altro conforto che la prospettiya

di perdere tutto nel

caso niente improbabile d' un fallimento M\ Italia.

Di questo si commossero molti Lionesi, possessori di codesti titoli di

rendita, i quali si rivolsero ad implorare 1'aiuto dell' Imperatore ,
con

un indirizzo; nel quale, esposti i danni cui dovrebbero sottostare, se

ciuella legge avesse effetto, conchiudono : Nella spiacevole condizione,

in cui questo yoto dell'assemblea ilaliana mette i francesi portatori di

rendita, non ci resta altro riparo, p Sire, che di far pervenire ai piedi

della Maesta Yostra le nostre energiche proteste. La Francia e I'Impera-
tore sono assai potenti per impedire una spogliazione iniqua e senza

precedent. Egli e percio, che, nel pericolo in cui versiamo, noi yeniamo
ad

implorare 1' alto e benevolo intervento di Yostra Maesta. Lione 18

Maggio 1866 .
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Noi non entriarao a decidere se codesli Lionesi abbiano ragione o torto

in quest! loro richiami
;
solo osserviamo che essi potrebbero illudersi nelle

loro speranze. Per quanto la Francia e 1'Imperatore siano potenti, si sa

che possono darsi congiunture in cui, malgrado del buon volere
, riescp-

no di fatto al medesimo effetto, che se fossero assolutamente impotmti,
anche quando traltasi d'impedire una spogliazione iniqua e senza prece-
denli. Gosi chi non e smemorato dee ricordare, che nel 1860, malgrado
delle protestazioni della Francia che si opponeva en antagonists, fu per-

petrata dal Piempnte la spogliazione ,
non pure iniqua e senza prece-

dent^ ma eziandio sacrilega, del Santo Padre, a cui furono rubati gli

Stati che si credeano assicurali dall' onore e dalla protezione della Fran-

cia. Ed il sig. Thouvenel, ministro degli affari esterni dell'Imperatore,

spiego poi ne' suoi dispacci, comunicati alle Camere, che la Francia era

stata impotente ad impedire quella invasione e quel latrocinio ! Dunque i

Lionesi si mettano il cuore in pace, e sperino principalmente in Dio.

Ma possono altresi
, quando loro piaccia, sperare in Napoleone III

;

una cui
parola, delta a tempo, bastera per certo a fare che il Senato fio-

rentino si rifiuti ad approvare quell'articolp
di Legge, p che il Re non YI

apponga la sua sanzione. Tanto piu che il Governo imperiale francese

ha tale diritto alia gratitudine dell' Italia, che un suo desiderio dee as-

solutamente valere come un comando. Le prove di benevolenza, date da

Napoleone III a\Y Italia; i poderosi sussidii militari e diplomatic! con cui

la costitui e la rassodo nel possesso degli Stati, onde furono spogliati il

Papa e quattro altri Sovrani della Penisola
;

le cure amoreyoli con cui

I'ha indirizzata anche in questi ultimi maneggi per la conquista del Ye-

netp:
sono titoli piu che sufficient! a doyer credere, che se Napoleone III

dira un non voglio, dpvra essere obbedito.

2. Vero e che certi maligni persistono a spacciare, che 1'amore della

Francia per 1' Italia non sia al tutto disinteressato. E in questi ultimi

tempi , oltre al ricprdare 1'acquisto della Savoia e di Nizza, annesse alia

Francia per compenso della guerra fatta 50/0 per un' idea generosa ,
osa-

vaao dire, che tra poco si riyelerebbe una nuova alleanza della Francia

con T Italia, mediante una nuova cessione di territorio. Di che il 3/bnt-

tear del 27 Maggio fu altamente indignato, e stampo la nota segnente :

Yarii giornali stranieri hanno spacciato, che esisteva un Trattato se-

greto tra la Francia ,
la Prussia e i' Italia

;
e che, in virtu di quellp,

la

Prussia si obbligava, in caso di guerra, a cedere alia Francia le province
renane, e 1' Italia la Sardegna. Noi dobbiamo dichiarare assolutamente

false cotali supposizioni. 11 Governo francese non ha impegoi di sorta al-

cuna con le Potenze strauiere .

3. Si puo dunque credere, fincbe i fatti non diano altra spiegazione
della leale neutralitd e della liberta $ azione della Francia

,
che il Mo-

niteur disse vero, e che realmente il Governo imperiale non ha ancora

stipulate cotali patti d' alleanza. Tanto piu che , nel caso in cui fossero

fondate le dicerie smentite dal Moniteur ,
sarebbe stato interesse della

Francia promovere la guerra, non gia adoperarsi caldamente in pratiche
di conciliazione e di pace. Or e certo che, per quanto apparisce dalle co-

municazioni ufficiali ed ufficiose, la Francia, secondata dalla Russia e

dall' Inghilterra, s' ingegno quanto seppe e pote , per venire a capo di

far rimettere, non all'arbitrato ma alia disamina d'una specie di Congres-
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so diplonialico ,
i litigii sorti fra 1' Austria e la Prussia

, e 1' Austria e
1' Italia.

Noi crediamo inutile 1'andar
esppnendo per minuto le singole pratiche

percio condotte a Parigi. L' idea a un Gongresso europeo pare che fos-

se messa innanzi dall' Inghilterra, ma accolta freddamente a Parigi, do-
ye non erasi perduto la mernoria del secco e disdegnoso rifiuto dato, tre

anni addietro, daH'Inghilterra alle proposte fatte percio da Napoleone III.

Incontro piu favore il disegno a" un Congresso ristretto
,
che sedesse ,

non arbitro, ma mediatore fra i contendenti. Da ultimo si credette ca-

pace di essere effettuata una semplice riunione a Conferenze di Ministri

plenipotenziarii dalle tre Potenze neutrali, Francia, Inghilterra e Russia
e delle quattro contendenti, cioe 1'Austria, 1' Italia, la Prussia e la Con-
federazione germanica.

La ministeriale Opinione di Torino, fin dal primo giorno in cui diede

I'annunzio delle trattative preliminari omai conchiuse a tal proposito, af-

fermo ricisamente, che cio servirebbe a produrre un indugio, non gia a

rimovere la guerra ; perche 1' Italia non potea appagarsi d'altro che del-

la cessione del Veneto, e 1'Austria per certo non lo cederebbe per dena-

ro, ne potrbbe cederlo mediante compensi territoriali, impossibili a tro-

Tarsi
altroye.

Infatti dicesi che da Vienna si lascio intendere, che non v' era quistio-
ne veneta punto piu di quel che fossevi quistione irlandese , quistione

polacca o quistione d' Alsazia. Che era quanto dire : Se io dovessi ce-

dere il Veneto, perche 1'Italia lo vuole, ancorche io lo possegga legittima-
mente in virtii di solenni Trattati : perche la Germania non doyrebbe cede-

re le province renane, perche la Russia non dovrebbe rinunziare al!a sua

parte di Polonia, perche 1' Inghilterra non dovrebbe abbandonare a se

medesirna 1' Irlanda? Fu dunque tolta dal programma delle Conferenze

la parola questione veneta
;
e ne anche fu ammessa la frase : per cercare

compensi territoriali da offerire ail'Austria in cambio del Veneto; ma si

indico la cosa vagamente, colla frase di confroversia italiana.

Quando le comunicazioni conh'denziali ebbero fatto che il disegno fos-

se esposto in termini a bastanza vaghi, si che niuno se ne sentisse tra-

fitto o potesse lagnarsi di veder recati in dubbio i suoi diritti o pregiudi-
cate le sue pretensioni ,

il Moniteur pubblico, alii 20 di Maggio, la nota

seguente.
La Francia, 1' Inghilterra e la Russia essendosi messe d'accordo per

sforzarsi ad impedire il conflitto che e prossimo a scoppiare in Germania
ed in Italia

,
hanuo pensato che

, per dare alle loro pratiche un carattere

veramente utile, doyeyano proporre di aprire una conferenza indicando

sin d'ora le questioni che le yerrebbero presentate. Queste questioni si ri-

feriscono all' Italia, ai Ducati dell' Elba ed alia riforma della Costituzione

tedesca. Per conseguenza ciascuno dei tre Goyerni ha spedito a' Gover-
ni d' Austria, di Prussia e d' Italia ed alia Confederazione tedesca le let-

tere di convocazipne per una conferenza che si radunera al piu presto

possibile in Parigi.
Ma due giorni innanzi lo stesso Moniteur della sera, accennando alle

pratiche che si faceano a tal intento, ayea spiegato chiaro che le tre Po-

tenze neutrali non si arrogavano punto di erigersi arbitre dei litigi,

pei quali 1'Alemagna e i' Italia stanno in armi
;
ma si unicamente di offe-
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rire una base certa alle deliberazioni, e di guidare le discussion! verso i

punti che costituiscono la cagione dal conflitto .

4. Con questo scopo fu elaborata uua nota, che ciascuno dei Governi
di Parigi, di Londra e di Pietroburgo manderebbe, stesa negli stessi ter-

mini, al proprio rappresentante presso le Corti di Berlino, di Firenze e
di Vienna e presso la Dieta germanica, con ordine di paiteciparle tutte

ad un tempo ai Governi, presso cui erano accreditati.

Rechiamo qui tradotto il testo di questa Nota, quale fu presentala alia

Dieta germanica, sotto le date del 27 e del 28 Maggio, in tre distinti

esemplari, tirmati dal barone Ungern-Sternberg, da Sir Alexandre Malet
e dal conte di Reculot, rappresentanti della Russia, dell' Inghilterra e
della Francia a Francfort.

II sottoscritto ecc. ha ricevuto 1' incarico dal suo Governo di recare
a nolizia dell'eccelsa Assemblea la seguente comunicazione:

La divergenza scpppiata tra rAustria e la Prussia, relativamente al-

i'affare dello Schleswig-Holstein *, e diventata un grande argomento di

inquietudine per 1' Europa. L' opinione pubblica e messa in apprensione
daU'eventualita di una guerra, in cui tanti interessi diversi sono impe-
gnati. La Francia, la Gran Brettagna e la Russia non potevano guardare
senza inquietudine la possibilita di una lotta armata

,
che inetterebbe in

iirto Stati, yerso i quali esse firofessano pari amicizia. Le piu elevate

considerazioni le eccitavano a ricercare i mezzi per evitare questo peri-
colo. Le tre Potenze si sono consultate a tal proposito con un medesimo

pensiero di pace e di conciliazione, e sono andate d'accordo per invilare

a deliberazioni comuni i Governi che sono o potramao essere implicati
nella discussione, cioe: 1' Austria, la Prussia, 1' Italia e la Gonfederazio-
ne germanica.

L'oggetto di tali deliberazioni s'impone da se medesimo a tutte le

menti. Trattasi, nell'interesse della pace, di risolvere per via~ diploma-
tica la questione dei Ducati, quella della controversiaitaliana, tinalmen-
te quella delle riforme da introdurre nel Patto federale in quanto potreb-
bero interessare 1' equilibrio europeo. Se la serenissima Confederazione

germanica
2 consentisse a rispondere a tale chiamata, il suo plenipoten-

ziario potrebbe unirsi in Parigi a quelli della Francia, della Gran Bretta-

gna e della Russia.

Per cio che riguarda 1' epoca dell' adunanza sarebbe desiderabile di

iissarla al piu presto possibile. Non sara mai troppo presto il far svanire
i timori provocati dalla presente crisi, e offrire all' Europa un pegno di si-

curezza. Le trattative avranno tanta maggior probabilita di buon esito,
se non verranno turbate dallo strepito delle armi e dalle suscettivita del-

1'onor militare. II Governo dell'Imperatore
3 confida che aderendo alle

proposte delle tre Corti, le Potenze che si occupano in questo momento
dei preparativi di guerra si mostreranno dispostea sospenderli quand'an-
che esitassero a ristabilire le loro forze sul piede di pace.

II dispaccio francese ed il russo si chiudeva nel modo seguente : II

Governo dell'Imperatore attende con vera ansieta la risoluzione, che ver-

\ Xelle note iofjlese c russa c'e pure: assume di giorno in giorno un aspetto piu mi-
naccioso ed c diveutata ecc.

2 L'inglcse dice: Se il Governo, a cui perviene quest' invito, vi aderisce come le tre

Polenze neutrali sperano, il suo plenipotcnziario ecc.

3 Di S. M. britannica.
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ra presa dalla Confederazione germanica. II sottoscritto ha 1'onore di

pregare S. E. il barone Kubeck, inviato austriaco e presidente della Die-

ta germanica, a voler far pervenire all'eccelsa adunanza 1'invito delle

tre corti neutrali, e d'aggradire 1'assicurazione dell'alta stima ecc. .

II dispaccio inglese invece terminava a questo modo: II sottoscritto,

mentre ha 1'onore d'indirizzare, d'accordo colie LL. EE. i rappresentanti
di Francia e Russia, all'eccelsa Dieta federate 1'invito di spedire un ple-

nipotenziario alle discussioni che avranno luogo a Parigi, deve esprime-
re la speranza profondamente sentita dal Governo di S. M. britannica,
che la proposta venga accolta favoreyolmente dai membri della Confede-

razione tedesca, e termina col porgere a S. E. il presidente dell'eccelsa

Assemblea 1'assicurazione della sua piu alia stiraa .*

5. Malgrado di cio sembra che a Parigi si avesse pochissima fede in

un risultato efficace di tali Conferenze , rispetto ad un componimento pa-
cifico. Infatti il Moniteur pubblicava certe corrispondenze fiorentine, che

diceyano schietto : le cose omai essere procedute tant'oltre
,
da non do-

versi sperare altra soluzione, che quella prodotta dal taglio delle spade ;

massime perche lo slancio nazionale degli Italiani traeva irresistibilmen-

te, sotto pena di cimentarsi alia rivoluzione intestina, il Governo italia-

no alia cpnquista del Yeneto; ediceya: Quantunque il campo diplo-
matico rimanga aperto agli accordi diplomatici , pure non si deye disco-

noscere il yalore del movimento d'opinione manifestatosi in Italia; e or-

raai non e dubbiq che la questione veneta, ove non riceya tra breve una

amichevole soluzione, getlera irresistibilmente 1' Italia nelle eventualita

di una guerra .

La Patrie andava ua pochetto piii in la, e scriveva cbe, ove dalle

Conferenze non potesse nascere Taccordo
, sara dovere del Governo

francese di prendere un atteggiamento decisivo, di far conoscere al Cor-

po legislative tutti gli sforzi che avra tentati per conservar la pace, e di

chiedergli il suo concorso : se allora si manifestasse la necessila di una

grande dimostrazione in favore della causa piu giusta ,
la Francia po-

trebbe ancora , colla sua influenza
, impedire un conflitlo europeo. Si sa

che
, grazie all'organamento della riserva , in quattro giorni la Francia

pub mettere in campo 600,000 uomini
, addestrati ed equipaggiati. Que-

sta forza
imponente

armata
,
non per imprendere conquiste, ma per olte-

nere una soluzione pronta ed efficace, potrebbe accrescer la gloria del-

I'lmpero senza far correr al paese i rischi di lotte gigantesche .

Al quale proposito ecco quello che scrive T Unita italiana : Badino

gl' Italiani. Napoleone non si atteggia piu, come si disse finora, ad apo-
stolo di pace. Mette su 600,000 baionette

,
e si costituisce arbitro della

causa la piu yiusta, e non ayogna conquiste. La causa era la stessa

nel 1859 e Napoleone la definiva solennemente col proclama: Italia

libera dalle Alpi aU'Adriatico. E nondimeno fini col lasciar 1'Austria

sul Mincio, e colla conquista di Nizza e Savoia. Se la causa, giusta, che

intendono cpmbatter oggi gl' Italiani
,
ha per arbitro Napoleone, essa sa-

ra scevra di conquiste ,
come lo fu nel 1859; e se allora si risolvette

nell'acquisto di Nizza e Savoia, quale sara la provincia italiana destina-

ta a pagare lo stipendio dell'arbitro?

Intanto pero si era convenuto, che le tre Potenze neutrali e le tre con-

tendenti sarebbero rappresentate dai rispettivi Minislri degli atfari ester-
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ni, e la Confedcrazionc gcrmanica da chi avesse scelto fra i stioi mem-
bri a tale uflicio; e la Dieta avea conferito talc incarico al Minislro de-

gli affari esterni di Baviera, il sig. De Pfordten. Si aspetlava solo che

cpdesti Ministri entrassero in viaggio alia volta di Parigi ,
e si annun-

ziava che per 1'8 ed il 10 di Giugno si terrebbe la prima Conferenza.

Quand'ecco ogni cosa tornare in dubbio
,
se non anche andare pienamen-

te in dileguo.
Infatti il Moniteur del 4 Giugno annunzio con un freddo laconismo,

che: le risposte dell'Austria contengono alcune riserve che dpvrannp
esaminarsi avanti la riunione dei plenipotenziarii. I negoziali cui tali ri-

serve daranno luogo, ritarderanno necessariaraente di alcuni giorni la

riunione .

Ed il Constitulionnel, un poco piu chiaramente si spiegp dicendo che

dispacci, giunti quella mattina da Vienna, rendono ben difficile lo scio-

glimento delle questioni che agitano 1'Europa. II Gabinetto austriaco ac-

cetta la conferenza, ma a condizione che tutte le Potenze rappresentate

impegninsi a non domandare alcuna modificazione di frontiere, ne alcun

ingrandimento territoriale .

Ed il
giprno seguente usci fupra lo

stessp Constitutionnel, ad esprime-
re coocetti che da tutti erano gia preveduti da gran pezza ;

cioe a gittar
suirAustria il torto, perche essa non si contenta di cedere il fatto suo a

chi vuol rubarglielo se non lo cede; e perche non si appaga di qualche
promessa di compenso. offerto con roba altrui

,
che niuno Tuole o puo

darle. Ecco le parole dell' ufficioso portavoce, trasraesse dal telegrafo ;

Conosciamo gia Timpressione prodotla a Pietroburgo e a Lpndra dalla

risposta austriaca. Si e fatta subito domanda, non senza ragione, a che

polrebbe servire la conferenza, se 1'Austria persistesse nelle presenti riso-

luzioni. Attese le riserve dell'Austria, due questioni scomparirebbero dal

programma. Deploriamo vivamente il contegno preso dal Gabinetto di

Vienna. Ogni Potenza senza dubbio comprende i suoi doveri ed interessi

alia propria maniera; ma ci sembra che 1'Europa aveva diritto di ripro-
mettersi altre determinazioni da parte di una grande Potenza conser-

Tatrice .

II Constitutionnel, con questo suo deplorare, sembra dar fondamento

a credere pura yerita quel che dicono piu diarii indipendenti di Francia

ed Inghilterra; che cioe tutte le moine pel Congresso erano intese ad
un solo scopp, cioe a mettere 1'Austria nella necessita di dire un wo,
onde poter gittare sopra lei il torto. Piu volte fu chiesto aW Italia di ri-

nunziare alle sue pretension! sopra gli Stati altrui, e rispose: no; e niu-

no da Parigi le mosse rimproveri. Si chiede all' Austria di rinunziare,

per araore della rivpluzione ,
a' Stati supi ;

essa risponde che no
;
ed ec-

cola subito denunziata come cagione di tutti i guail Ecco la neutralild

lealel

Del resto, anche prescindendo dall' Austria, sarebbe bastata la risposta
della Dieta federale a mandar in dileguo le Conferenze. Imperocche da

Francfprt il telegrafo reco, che la Dieta accettandp
il programma del-

1' Austria nel rispondere all'invito fattole d' intervenire alia Conferenza,

ha dichiarato che la questione dell' Holstein e la riforma della Confede-

razione non riguardano le Potenze neutrali, e che la questione italiana in-

teressa la Confederazione germanica .
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