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LA LIQUIDAZIONE

DELL' ASSE ECCLESIASTICO

J.1 cosi detto regno d'llalia, nalo col latrocinio e col sacrilegia,

non per altrc vie, die per queste cerca di conservarsi. Ed e ben ra-

gionevole ;
essendo assioma filosofico, che ogni cosa si mantiene e

vigorisce per le stesse cagioni ,
onde prima trasse 1' origine. A che

dunque meravigliarsi della facilita, con cui e Parlamenlo e Senato

ban finalmente sancito la legge di spogliamento della Chiesa , s&-

condo un disegno assai piu ferocc di quanti per addietro e il Rallaz-

zi, e il Pisanelli
,
e il Vacca

,
e il Cortese, e lo Scialoia e il Ferrara

avevano immaginato? Invano dai pochi onesli e coraggiosi si grido*

che questo era un attentato sacrilego conlro quella Chiesa
,
che ft

primo arlicolo dello Staluto proclama unica religione dello Slato I.

Invano si aggiunse che quesla era un' offesa flagrante di un allro

imporlanlissimo arlicolo di esso Statute, col quale si dichiarano in-

violabili lutle le proprieta ,
senz'alcuna eccezione 2. La gran mag-

gioranza di quei due gravi Consessi riputo che ad infermare e ridurre

al nienle queste ragioni, bastasse 1* argomenlazione falta dal Relato-

re della legge, e ripelula pecorilmenle dagli allri grandi oratori, che

gli fecero eco. E qual era colesla argomentazione ? A spremerne ii

1 La religione callolica, apostolica, romana e la SOLA, religione dello

Stato.

2 Tuttc le propriela SENZA ALCUNA ECCEZIOISE, sono inviolabili. Art. 29^
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sugo essa riducesi al seguente raziocinio: Lo Stato ha diritto di

spegnere 1'ente morale. Spento 1'ente morale, lo Stato ha dirilto di

attribuirsene la proprieta, come legittimo erede, trattandosi di beni

vacant!. Or questo e lion altro fa la proposta legge. Dunque essa e

giustissima, e non offende la religione l.

1 Che questa sia la sostanza dell' accennata dimoslrazione, lo confessa

il senacore Mirabelli nel suo discorso dell'8 Agosto. L'onorevole Relatore

della Commissione, egli disse, con una dotta relazione scritta con mirabile

celerila, ha dimostrato die lo Stato in determinate circostauze di fatto e di

stato sociale abbia il diritto di spegnere 1' ente morale... Ha ancora dimo-

strato che spento 1'ente morale, morto cosi il proprietario, 1'erede ne sia lo

Stato, per mancanza di eredi di saugue. ATTI UFFICI.UI, Senato del Reyno,

seduta degli 8 Agoslo.

Riferita 1'argomentazione del Relatore, il Mirabelli non si sente il co-

raggio di assentire cosi in generale che lo Stato abbia dirilto di succede-

re a latti gli enti morali che spegnera; lo concede nondimeno in online

all'eute morale ecclesiastico, assegnandone questa sublime ragione. La Chie-

sa, egli dice, per lunghissimo tempo fuinintima unioue eollo Stato, finche,

per colpa di lei (questo gia s'iritendea), quell'unione venne a spezzarsi. Ora

il patrimonio ecclesiastico si formdappuuto nel periodo dell'anzidetta unio-

ne; e pero esso e da riguardarsi come un patrimonio che appartiene allo

Stato con destinazione ad usi religiosi. Quindi lo Stato ha diritto di venir-

ne alia liquidazione, ed in tal liquidazione appropriarsene una parte. Ma 51

dabben Senalore non s'accorge che con questo suo argomeuto potrebbe di-

mostrarsi un egual diritto della Chiesa, in ordine ai beni dello Stato. Impe-
rocche se, stante 1' unione intima che vigeva tra queste due sociela

, tutto

cio che acquisto la Chiesa dovea riputarsi patrimonio dello Stato con desti-

nazione religiosa, in pari guisa dovra dirsi che tulto cio che acquisto lo Sla-

to era da riputarsi patrimonio della Chiesa con destinazione civile. Quindi
come si concede allo Stato il diritto di liquidare i beni della Chiesa, cosi si

dovra concedere alia Chiesa il diritto di liquidare i beni dello Stato. Nou
vediamo ragione per cui si debba ammettere 1'una parte, e non 1'altra; si

pur questa ragione nou sia che lo Stato in falto di societa e ogni cosa. Ma
cid e falsissimo

; giacche'lo Stalo non assorbisce tutio 1'uomo. Molto meno
lo assorbisce dopoche Iddio ha istituita la Chiesa come vera societa visibile

concreta tra gli uomini,, con tulti i diritti che dall'essere di societa rampol-
lano, e con piena indipendenza dallo Stato. Diranuo i politici che cio loro
non garba. Sapevamcelo; ma di buona o mala voglia conviene che si sob-
barchino

; giacche a Dio, padrone assoluto delle sue creature, e stato in pia-
cere di cosi fare.
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L'argomento non e nuovo. Esso e il medesimo, che facevano quei

coloni, narrati dall' Evangelic; i quali, scorto il figliuolo del padrone,

dissero tra loro : Ecco 1'erede. Uccidiamolo, e cosi ci carpiremo 1'e-

redita sua : Hie est haeres; venite, occidamus eum et habebimm hae-

reditatem eius l. E perche non si creda che si tratti di sola parabola,

la Storia ci narra che Tiberio, Caligola, Nerone e quegli altri mo-

stri, che sotlo nome d' iinperatori sorsero a funeslare la terra, tro-

varono anch' essi lo spediente di spegnere a quando a quando del

ricchi propdelarii, per dichiararsene eredi. Ma per vecchio che sia

1' argomento, esso non cessa pero d'essere molto buono, anzi 1'unico

che possa recarsi ad usum dei grassatori e degli assassini.

Senonche il valente relatore non si avvide che la premessa appun-

to, da cui moveva, avrebbe dovuto ben meltersi in sodo, doe che lo

Stato abbia dirillo di spegnere 1' ente morale, e che spentolo ne di-

venga issofatto erede legittimo. Noi non sappiamo quali principii

niorali e giuridici egli e i suoi seguaci professino; ma, cerlo, stan-

do
,
non fosse altro , al buon senso naturale

,
& manifesto che anche

nel puro ordine naturale, ne 1'uno ne 1'altro diritto non compete allo

Stato. In un secolo
,
in cui si vanta cotanto la liberta di associazio-

ne , non dovrebbe essere difficile il capire ,
che tra i diritli innati

dell' uorao
,

cui la societa non ha potesta di annullare ma bensi do-

\ere di riconoscere e tutelare, ci ha quello di congiungersi con allri

per porre insieme gli sforzi al conseguimento d'un fine onesto.

Ecco 1' ente morale
;
cui la societal politica, ente morale ancor essa,

dee rispettare, se sente rispetto per la personalita umana, che 1' in-

dividuo non ha inteso di abdicare col rendersi cittadino, ma piuttosto

di assicurare dall' altrui violenza
,
solto 1' usbergo del potere civile.

In tal guisa I* ente morale sorge dal diritto nalurale che ha 1' uomo al

libero uso della propria attivita, senza offesa degli altri ;
e lo Stato,

come non gli da 1'esistenza, cosi neppure ha diritto di togliergliela.

La sola ragione di propria difesa potrebbe conferirgli un tal diritto,

quando 1'ente morale, di cui si parla, minacciasse 1'esistenza stessa

dello Stato o ne impedisse lo scopo. Ma in tale ipotesi saremmo raori

della quistione , giacche non piu tratlerebbesi di associazione intesa

1 MATTE, XXXVIII.
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a fine onesto ,
ma di associazione raalefica. Cio dell' ente morale ,

iwiche riguardato nei soli puri termini della natura. Quanlo piu poi, se

si eonsidera 1' enle morale ecclesiastico, che oltre alia nalura ha fon-

te ancora piu alia? L' ente morale ecclesiastico appartiene al corpo

della Chiesa
,

e parte inlegrante del suo organismo , e strumenlo

della sua azione. Esso trae origine da lei e per lei; vive della sua

vita, e informalo dallo stesso principio animatore. Che entra qui lo

Stato? Come potrebbe arrogarsi il dirilto di togliere un' esistenza ,

chenon dipeude dalui? La Chiesa, fondata immediatamenle da Dio,

e di origine divina. Istiluita come regno di Cristo, ha dirilli divini.

E questa qualila di origine e di dirilli ella trasfonda e propaga in

tulle le parli organiche ,
in cui si svolge ,

e iu lutte le personalita

parlicolari , che genera' nel proprio seno. Essa sola dunque, come

da nascimento a coteste istituzioni parlicolari, comunicando loro la

propria vita; cosi puo eslinguerle col rilirarne la sua animalrice

influenza.

hiederassi : varra qui almeno per parte dello Slato il diritto di

propria difesa , affermato piu sopra a rispello degli enti morali di

puro ordine naturale? Rispondiamo: questa dimanda e fondata in

n' assurda supposizione ;
cioe a dire che un ente morale, creato

dalla Chiesa, possa come tale, tendere a fine iuonesto e contrariare

il ben essere della societa civile. Cio non osano affermare, neppure

i piu accanili detrattori dei religiosi islituli
;

e pero ricorrono alia

mutata condizione dei tempi, e al Iraliguamento dai primitivi costu-

mi. Ma il giudizio dell' un capo e dell' allro evidentemente appar-

iiene alia Chiesa ; la quale sola puo aulorevolmente giudicare dell'op-

portunita di cio che si riferisce alia morale e religione dei popoli ,
e

provvedere agli abusi
,
che per avvenlura fossero stali introdolti ,

colla riforma, e, dove occorra, eziandio coll' abolizione.

Replichera taluno : se non togliere 1' esislenza
, puo almeno lo

Stato negare a cotesli enti morali la ricognizione giuridica e la tutela

delle civili leggi. In cio non offende, ma sol nega un favore; al che

certamente non pu6 riputarsi obbligato. Rispondiamo : ne anche que-
sto puo dirsi

; giacche e manifesta offesa il negare ad altrui cio, che

si ha debito di concedere. Per queslo stesso che il diritto a formar

associazione per fine onesto e innato nell* uomo
, non puo lo Stato
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all' ente morale, che ne risulta, negar la protezione delle leggi, es>

sendo esso tenulo come tale a riconoscere e guarentire tutli i diritli

del cittadini. Quanto piu, allorche in un popolo cattolico
, quel na-

lurale diritto si trova elevato a sfera tanlo superiore ,
in virtu della

divinila della religione da lui professala, e a cui quell' enle morale

appartiene ? II che a riguardo del regno d' Italia ha tanto maggior

valore, in quanlo si tratta di uno Stalo, che in forza del primo arli-

colo della sua legge fondamentale e obbligalo a riconoscere la reli-

gione cattolica, apostolica, romana, come Tunica sua religione. Im-

perocche che signiflca riconoscere una religione, essenzialmente co-

slituita in forma sociale, se non riconoscerne non solo i dommi e la

morale, ma la discipliua altresi, i dirilti, 1' organismo, le istiluzioni,

di cui ella si vale pel conseguimento del proprio fine?

Che se lo Stalo non ha diritlo di spegnere F enle morale, molto

meno ha diritto d' appropriarsene i beni. Come la personalila del-

1' ente morale nasce dall' esplicamento e quasi fusione delle perso-

nalila parlicolari degli enli fisic!
,
che lo compongono ;

cosi avviene

allresi di lulti i diritti, che da quella personalita rampollano. II per-

che , sciolto che sia legillimameule 1' ente morale , quei diritli nou

perisconodel lulto; ma, nella maniera in cui per avvenlura sono di-

visibili , ricadono naturalmente nelle parti che prima componevano

quel tulto. Nella dissoluzione dunque legillima dell' enle morale
, la

propriela., la quale e cerlamente dirilto divisibile, di sua natura ri-

cade nei socii, e quesli ne sono i nalurali eredi. II solo caso, in cui

cio non ha luogo ,
e quando quella propriela non sorge dai membri

slessi del consorzio
,
ma proviene altronde, ed e data a riguardo

d' un fine
, a cui il solo ente morale potea tendere. Allora essa vieu

devoluta a chi presiede a quel fine, acciocche la faccia servire a sco-

po, il piu che e possibile, analogo al primo. Cio si verifica nel caso

noslro, in cui la proprieta ecclesiastica e data da pii largitori all' ente

morale per fine religiose ;
e pero ,

nell' eslinzione legittima di esso

ente, appartiene all' ordinatore della religione, qual e il Papa e sotlo

di lui i Vescovi in comunione col Papa. Come dunque si osa dire

che lo Stato sotlenlra nel patrimonio dell' enle morale ecclesiastico,

per mancanza di eredi di sangue? E forse distrulta la Chiesa catto-

lica nell'universo mondo? Ha il Papa cessato d' essere il moderatore.
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supremo di questa divina sociela , ed e lo Stato soltentrato in suo

luogo? Oltre a che Y ente morale ecclesiaslico e parte della Chiesa,

e possiede in nome della Chiesa. Mancando la parte rimane il tutto ;

e cessando il possessore subalterno, rimane il principale. In cbe mo-

do adunque sono vacanti i beni, appartenuli una volta a un istituto

religioso qualsiasi? Direte vacanti i beni d'una persona che muore,

lasciando in vita la madre, il padre, con lutto il resto del parentado?

Ma invano faticheremmo a ribaltere i sofismi di costoro : essi non

peccano per ignoranza , peccano per malizia. Essi non vogliono n&

Chiesa, ne Cristo, e molto meno il Papa. II Papato, ha detto un di

loro in pubblico Senato
,
e un' islituzione mondana

,
velata sotto ap-

parenze religiose 1. Vero e che essi ban giurato 1' osservanza dello

Statuto; ma il giuramento e per loro un giuoco di vane parole. Essi

odiano la religione; e 1'aggrediscono con continuati assalli, perc'he,

sperano di distruggerla. Fu ci6 saviamenle notato dall' egregio cava-

liere Alberi in quel suo applaudito discorso, recitato ullimamente nel

Congresso cattolico di Malines. a 11 movimenlo anlireligioso , egli

disse, che ha dominate lutla la nostra rivoluzione
,
e ora giunto alia

soppiessione degli Ordini religiosi e alia couflsca dei beni del Clero,

e al rovesciamento di lulta 1'economia interna della Chiesa. Si son

1 II Senatore Musio. Atti u/ficiali del Senato, n. 75, p. 246.

Sono incredibili le bestialita, che costui disse in quella sua filaslrocca.

Per darne un cenno, a mostrare la sua scienza storica, asseri che il Papato

ne' suoi primordii (prima cioe che degenerasse) fu un grande concepi-

raento delle genti latine. A mosirar poi la sua seienza giuridica, disse che

1'ente morale non e che un' idea, che e un non ente e non entis nullae

sunt proprietates. Ma se 1'ente morale e un non ente, di per se senza pro-

prieta, come va che la societa civile (lo Stato) la quale non e in sostanza

che un ente morale, non solo di per se e ente, capace di proprieta, ma, se-

<;ondo 51 dotto Senatore, ha virtu meree le sue leggi di render capace di

proprieta anche'gli altri enti morali? Da chi riceve tanta consistenza? Non
da altri certamente, che dalla personalita degl'individni umani, che la com-

pongono. Or questa personal! ta, si feconda, si e esaurita per la formazione

dello Stato? Ha fatlo il sacrifizio di tutto se, sicche non le resta piu briciolo

tli diritto, per esplicarsi solt'altra forma? Un seguace di Rousseau potrebbe

asserirlo; ma quella stolta leorica e ora messa in deriso dagli slessi liberal!;

i quali ammettono ancor essi che 1'uomo entra in sociela, non per ispoglia-

re, bensi per assodare vie meglio i suoi natural! dirilti.
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recisi i rami, aspellaodo che si vada a Roma a scbianlar 1' albero dal-

le radiei 1. Ridicoli! Essi pensano nellaloro empiela che la Chic-

sa possa vincersi per forza d'uomo, o almen di diavolo. Ma la loro

stolta credenza non puo mutare 1'ordine reale, stabilito da Dio. La

Chiesa e destinata a clurare perpetuamente , percbe Cristo ha pro-

messo d' esser con lei, infino alia consurnazione de' secoli. E se Crislo

e con la Chiesa, polra una forza creata superare 1'onnipotenza divi-

na ? Essi non intendono cio ; ma almeno dovrebbero por mente alia

lezioni della storia. Quante guerre, quante persecuzioni, quanti as-

salli d'ogni genere non ebbe a soslenere la Chiesa nel lungo corso

di diciolto secoli, e sempre ne usci vittoriosa. Se tutlavia bambina

ebbe a loltare coi dominatori dell'inlero mondo, egiunse finalmente

a superarli; figuratevi se puo impensierirsi gran fatto dei pigmei e

buffoneschi avversarii che seggono ora nel Parlamento di Firenze ! Ma
essi son giunli a spogliare la Chiesa, e a travagliarla in molte guise.

E che percio? Della Chiesa con assai maggior verita puo dirsi quel-

lo, che il Venosino canto deH'antica Roma :

Duris ut ilex tonsa bipennibus

Nigrae feraci frondis in Algido,

Per arma per caedes ab ipso

Ducit opes animumque ferro
2

.

La Chiesa spogliata, vessata, perseguitala, geme e sente il dolo-

re dei col pi che riceve, giacche e composta ancor essa di uomini

passibili e sensilivi. Ma, secura dell'assislenza divina, non si sbi-

gotlisce giammai. In virtu dell' immortal principio di vita, onde &

attuata, ella rimargioa ben toslo le sue ferite, rifa le sue forze, e

sorla dal conflitto piu vigorosa, gelta a terra il feroce avversario

cbe gia sollucheravasi della sognala viltoria.

Merses profundo ? pulchrior evenit.

Lucteret mulla proruet integrum

Cum laiide victorem 3
.

La decretata rapina dei beni della Chiesa fara si che molti de' suoi

Ministri peneranno nell'indigenza. Ai Vescovi mancheranno i mezzi

1 JOURNAL DK BRTJXELLES, n. 252. 2 Odarum, lib. IV. 3 Ivi.
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per venire in soccorso del loro gregge; molte famiglie di poveri re-

steranuo prive delle limosine
,
che ricevevano ;

i religiosi ,
le sacre

vergini dovran mendicare un pane, che interrompa parcamente i loro

hinghi digiuni. Ma in mezzo a lante privazioni e a tanla penuria,

quanli atli di virtu innalzeranno il loro olezzo al cielo ! Quanta for-

tezza si aggiugnera all' animo de' buoni
; quanta purezza si accre-

scera allo zelo dei Minislri del Santuario ! Quanta pia liberalila si

eccitera tra i fedeli ; quanta occasione si logliera ai trisli per niali-

gnare ! 11 Sacerdozio e la Chiesa non solo proseguiranno il loro corso

e la divina loro missione ;
ma usciranno piu purificati e piu forli dal-

fa patita persecuzione. II danno dunque dell' iniqua rnpina ,
se al

tame della fede si miri,,non sara per la Chiesa. Sapete piultoslo di

chi sara? Sara degli stessi rapinatori.

Primieramente essi incorreranno la maledizione di Dio
, espressa

nell'anatema che li colpisce. Imporla poco che essi non credouo a

tai maledizione
; perche non credono a Dio. Noi non diciamo queste

cose per incutere in essi salutare spavento e recarli a resipiscenza.

Sappiam bene che sarebbe opera sprecala : 1'empio, quando e cadu-

(o ne! profondo, disprezza 1. Lo diciamo bensi per chiarire il fallo

oggellivamente, e agli occhi dei buoni o dei capaci almeno di rav-

\edimento. L'auatema conlro gli usurpatori dei bcni della Chiesa e

stalo fulminato da molli general! Concilii. Tra quesli il Tridenlino si

esprime cosi: Se alcuno, chierico o laico, di qualuuque dignila, an-

he imperiale o regale, sia insignilo, si lascera vincere dalla cupidi-

gia, madre di tutli i mali, in maniera che o per se medesimo o per

allrui mezzo, col limore o colla forza, o anche per mezzo di allre

persone, di chierici o di laici, o con qualunque arle, o solto qualun-

que pretesto, avra la presunzione di convertire in proprio uso, o di

usurparsi le giurisdizioui, i beni, i censi, i dirilli, anche feudali ed

enfiteulici, di qualunque siasi Chiesa, o benefizio secolare o regola-

re, o monle di pieta od altri pii luoghi, ovvero i suoi frulti o emo-

lument!
,
o provenli ,

di qualuuque sorta essi siano, i quali devono

impiegarsi nei bisogni dei ministri e dei poveri, e se ardira d'im-

pedire che da quelli, a cui di diritto appartengono, sieno percepiti;

X

1 Impius cum in profundum wnerit, contemnit.
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coslui resti soltoposto all'anatema, fmtanloche non abbia restituito

interamente alia Chiesa o al suo amministratore o benefiziato, le

giurisdizioni, i beni, i diritti, i frulti, le rendite che avrci occupato,

o che gli saran pervenuti in qualunque modo, anche per dono d' in-

terposta persona, e oltre a ci6 non ne abbia oltenula dal Romano

Pontefice 1'assoluzione l. Che cosa poi import! un tale anatema,

parci non poterlo far meglio sentire, che trascrivendo le maledi-

zioni, dinunziale dalla Chiesa contro i disturbatori delle vergini,

a Dio consecrate, e agli occupatori dei loro beni. Colesle maledi-

zioni si leggono nel PonliOcale Romano al capo : De benedictione

el consecratione Virginum, e son racchiuse nella seguente formola :

Coll'aulorita. dell'onnipotente Iddio e dei Beali Apostoli Pietro e

Paolo, Apostoli suoi, fermamente e solto pena dell'anatema, co-

mandiamo che nesstino distolga dal divino servizio le presenti ver-

gini o donne consacrate a Dio, a cui si son soggeltate sotlo il ves-

sillo della castita, e nessuno rapisca i loro beni, ma esse li pos-

seggano tranquillamente. Che se alcuno presumera un attentato sif-

fatfo, sia egli maledetto in casa e fuori casa, maledelto nella citt^t

e nella campagna, maledetlo nella veglia e nel sonno, maledelto

quando mangia o beve, maledetto quando cammina e quando siede,

maledette sieno la sua came e le sue ossa, dalla pianta del piede

inline al capo non abbia sanita. Venga sopra di lui la maledizione

dell' uomo
,
che per mezzo di Mose Iddio minaccio nella legge ai

1 Si quern clericorum vel laicorum, quacunque is dignitate, etiam impe-

riali aut regali, praefulgeat, in tantum, malorum omnium radix, cupiditas

occupaverit, ut alicuius ecclesiue , sen cuiusvis saecularis vel regularis be-

neficii, montium pietalis, aliorumque piorum iocorum iurisdictiones, bona,

census ac iura, etiam feudalia et emphyteutica, fructus, emolumenta, sew

qmscunque obventiones, quae in ministrorum et pauperum necessitates con-

verti debent, per se vel alios vi vel timore incusso, sen etiam per suppositas

personas clericorum aut laicorum, sen quacumque arte aut quocunque quae-

sito colore in proprios usus convertere, illosque usurpare pracsumserit, sew

impedire, ne ab Us, ad quos lure pertinent, percipiantur ; is anathemati tam-

diu subiaceat, quamdiu iurisdictiones, bona, res, iura, fructus et reditus,

quos occupaverit, vel qui ad eum quomodocumque, etiam ex donatione sup-

positae personae, pervenerint, ecclesiae eiusque administratori sive beneficia-

to integre restituerit, ac delude a Romano Pontiftce absolulionem oblinue-

rit. CONCILIUM TRIDENTINTIM, Sessione 22, cap. II De reformations.
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figliuoli dell' iniquita. Sia cancellato il suo norae dal libro della Vita

e non si scriva coi giusli ;
abbia parte ed eredila col fratricida Caino,

con Datan ed Abiron, con Anania e Saffira, con Simone Mago e Giu-

da traditore, e con quelli che dissero a Dio : allontanati da noi, non

vogliamo il sentiero delle tue vie. Perisca nel giorno del giudizio ,

sia divorato dal fuoco eterno col diavolo e gli angeli suoi, se non

restituirt e verra a penitenza l. Chi ha un punto di fede, non

vorra certamente per tiitto 1'oro del mondo, che una sola di que-

ste giaculatorie cada sul proprio capo. E con qual cuore potra egli

accostarsi alia compra dei beni della Chiesa, allorche si esporranno

all'asta? Queste maledizioni e questi anatemi riguardano general-

mente tutti coloro, che in qualsivoglia modo, e sotto qualunque

siasi pretesto, entrano al possesso di beni di Chiesa.

Ne si creda che i mali, minacciati ai rapitorf o comechessia oc-

cupatori degli anzidetti beni, sieno semplicemente spirituali. Anche

nel temporale Iddio punisce un tal peccato. Ne fa fede quell' impreca-

zione popolare, tanto usata in Italia : Possa nella lua casa trovarsi un

mattone di Chiesa. Or chi non sa che i detti popolari son fondali nel-

1' esperienza? Specialmente, sopra questo delitto, Iddio si mostra ri-

goroso coi regni e coi governanti. Citeremo sopra tale proposito 1'auto-

rita di un laico e sovrano, a cui niuno potra negar lode, come di valor

militare, cosi di sapienza civile. Carlomagno nelle sue leggi dice cosi :

Sappiamo che molti regni e loro Re sono periti, perche spogliarono

1 Auctoritate Omnipotentis Dei et Beatorum Petri et Pauli Apostolorwn

eitts, firmiter et sub interminatione anathematis inhibemus, nequis praesentes

Virgines, seu Sanctimoniales, a divino servitio, cui sub vexillo caslitatis sub-

iectae sunt, abducat, nullus earum bona surripiat, sed ea cum quiete pos-
sideant. Si quis autem hoc attentare praesumpserit maledictus sit in domo et

extra domum, maledictus in civitate et in agro, maledictus vigilando et dor-

miendo, maledictus manducando et bibendo, maledictus ambulando et sedendo,

maledicta tint caro eius et ossa, a planta pedis usque ad verticem non habeat.

samtatem. Veniat super {Hum maledictio hominis, quam per Moysen in lege

filiis iniquitatis Dominus permisit. Deleatur nomen eius de libro viventium et

cum iustis non scribatur, fiat pars et haeredilas eius cum Cain fratricida,

cum Datan et Abiron, cum Anania et Saphira, cum Simone Mago et luda

proditore, et cum m qui dixerunt Deo: Secede a nobis, semitam viarum lua-

Tm nolumus. Pereat in die iudicii, devoret eum ignis perpetuus cum diabulo

tt augelis eius, nisi restituerit tt ad emendationem venerit.
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le Chiese, devastarono le cose sacre, le portarono via, le alienarono

e le tolsero ai Vescovi e Sacerdoti, e ci6 che e piu alle loro Chiese,

e le diedero ai soldali. Perlocch^ essi non furono valorosi in guerra,

ne felici, ne vincitori, e perderono regni e province , e, quel che e

peggio, perderono il regno de'cieli. Le quali cose lutle volendo noi

schivare, non vogliamo ne commettere simiglianti attentati, ne con-

sen lirli
,
ne consigliarli con 1' esempio ai nostri figliuoli e successo-

ri ; ma quanto sappiarao e possiamo , intendiamo di proibirli , ed

esortiamo a non farli, ne consentire a coloro che volessero farli 1.

Ma quel Re era barbaro : i nostri governanti sono civili , e si at-

lendono per contrario ogni prosperity dalla rapina sacrilega. Tutta-

via dovrebbero almeno comprendere il tristo effetto che a rovina

della societa essi producono coll'esempio. Suol dirsi: Regis ad exem-

plum totus componilur orbis. I Governanti col falto loro influiscono

potentemenle nei costumi de' popoli. Un Governo ladro, rispelto alia

Cbiesa
,

fa i sudditi ladri rispetto all' erario. Abbiamo inlronate le

orecchie dei conlinui lamenti, che si fanno pel crescere ogni di piu i

furli del denaro pubblico. Quasi ogni giorno i pubblici fogli ne re-

gistrano de' nuovi
;
e in ogni classe : Cassieri , esatlori ,

architetti ,

impiegati civili, impiegati militari, doganieri; per non dir nulla dei

spaventevoli contrabbandi
,
e delle falsiflcazioni dei valori pubblici.

E veramente uno scandalo, una sozzura che appesta col suo fetore !

Che vuol dir tutto questo? Trista sequela di un Governo, exemplo

trahentis perniciem. II Governo ruba alia Chiesa
;

i privati rubano

al Governo. Essi applicano a se facilmente lo stesso principio : I beni

della Chiesa, dice il Governo, son dello Stato
;
i beni dello Stalo, dice

il privato , sono del popolo ,
e parte del popolo sono io. Lo Slato si

appropria il danaro della Chiesa per sopperire ai suoi bisogni ,-
e

perche non potro io sopperire ai miei col danaro dello Stato ? Non

son io piu povero? e non e piu connesso colla borsa mia 1' erario

pubblico , di quello che sia connesso coll' erario pubblico il gazo-

filacio del lempio ? Cosi il furto vien punito col furto. Giusto adem-

pimento di quella divina minaccia: Vae
, qui praedaris! Nonne el

ipse praedaberis 2?

1 Capit. Reg. Franc, torn. II, col. 190. _ 2 ISAIA XXXI.
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Tin altro danno gravissimo produce a se stesso ,
con questa sua

Iniqua condotta, il Governo ; ed e il disprezzo, che si procaccia del-

la propria autorita. IS
7
on t'ingannare, o imperatore, scriveva

$. Ambrogio a Valentiniano secondo; se vuoi essere obbeditu dai

suddili ,
moslrati obbediente a Dio. E veramente come puo un

Governanle esigere dai popoli rispetto e obbedienza in nome di Dio,

tjuando di Dio disprezza la legge e calpesta i comandi? Se voi non

Tendete a Dio cio che e' di Dio
,
come pretendete che noi rendiamo

a Cesare cio che e di Cesare? Voi vi fate lecito non curare V autorila

"della Chiesa, regno di Dio
;
e a noi sara disdelto non curare 1' auto-

Tila vosira, regno non sapremmo dir quale? Una potesta, che insor-

-ge contro Dio
,
si coslituisce in aperta ribellione al supremo Signo-

TC, e si distacca dai principio stesso, da cui discende. Or cosi costt-

luita
, qual valore pu6 ella piu conservare ? In tal forma

, presso a

poco ragiona il popolo.

Persuadiamoci : fellonia genera fellonia
;
e un Governo

,
ribelle

alia Chiesa, avra i sudditi ribelli a se stesso. Egli non polr& piu ap-

"poggiarsi sulla coscienza dei cittadini : si appoggera sulla spada.

Ma la spada non puo tenersi sempre snudata
,
e al poslutto e sog-

gelta a spezzarsi.

Senonche si cavasse almeno dai sacrilege furto 1' emolumento ,

<che il Governo sembra impromettersi con certezza
, cioe di colmare

:

il vuoto del tesoro, ed'evilare il fallimento
,
a cui prossimamente

ya incontro. Vana speranza. G& moltissimi per via di cifre e di

calcoli han dimostrato che e assai maggiore il peso, che la Finanza

Italiana si addossa con questa legge, che non il momentaneo sollie-

TO che ne riceve. I titoli, che emellera il Governo per far subito in-

cassb di monela
,
e impossibile che non subiscano un forte ribasso ,

atteso lo stato lacrimevole in che si trova la rendita ilaliana. Essi

dunque costituiranno un gravissimo carico/a cui 1' erario soggiacera

iunga pezza ;
e questoj il punto certo. Qiianto alla vendita dei beni

ecclesiastic!
, che dovrebbe annullarlo , 1' esito* e mollo dubbioso si

perl'orrore dei buoni a macchiarsi di si grave peccato, sotlo le

terribili censure della Chiesa ,
e si pel discredito in che eziandio

presso i tristi si trova presentemente la proprieta fondiaria ,
allese

le sempre crescenti tasse
,

e gli enormi balzelli. Intanto 1' ammini-
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strazione del detti beni
,
tenuta per conto dello Stato, ne disperder

una gran parte, ne assorbira un'altra pel mantenimento degli impie-

gati; e di quello, che resta, scemera progressivamente il valore, pel

poco impegno dei vigilatori a curar cose non proprie. II venderli poi

in globo a qualche compagnia di speculanli sarebbe un vero sciala-

cquo e dissipamento rovinoso. Comunque si miri la faccenda, ebbero

ragione coloro che nel Senate e nel Parlamento la chiamarono non

liqnidazione , bensi liquefazione o meglio evaporazione dei beni ec-

clesiastic!. La cosa polrebbe ridursi a picna evidenza; ma noi non

Togliamo inoltrarci in queslo ginepraio, con noia dei nostri lettori ;

ai quali piu che i computi economici basterd, ad accertarli la parola

di Dio, la quale paragona a un affamato che mangia in sogno colo-

ro, che combattono contro il monte di Sionne. Sicut qui somniat

esuriens et comedit. . . Sic erit multitude omnium gentium, quae di-

micaverunt contra montem Sion 1. II monle di Sion, sopra cui sor-

geva 1' antico tempio ,
era figura della Chiesa di Gesu Cristo , e

figura dei nemici di lei erano gli osteggiatori di quello. Di costoro

dunque e detlo che mangeranno in sogno. Svegliali che sieno, essi

si Iroveranno con fame piu acuta di prima ; giacche le sognate vi-

vande non fecero che slimolarla vie peggio. Cosi accadr& degli

odierni padroni d' Italia. Oppugnatori fierissimi della Chiesa, essi si

apparecchiano ad un banchetto, da imbandirsi collo spoglio del pa-

trimonio sacro. Ma non ne gusteranno, che in sogno. La realti del-

la veglia li trovera nell' antica fame ,
coll' appetito cresciuto dalla

lusinga dei cibi immaginati. E ben T esperienza ce loconferma;

giacche niuno Slato e divenuto florido
,
ne potente , ne ricco , per

aversi usurpato i beni della Chiesa. E poiche tutti piu o meno, chi

prima chi dopo, si sono resi rei di questa colpa, chi sa che non sia

questa la cagione, per cui tulti oggigiorno sono oberali da debit! ,

infestati dove piu dove meno dal pauperismo ,
e noil mollo lontani

da inevitable bancarotta?

1 ISAIA XXIX, 8.

Serie VI, vol. XJI, fasc. 421 . 2 20 Settcmbre 1867.



LA SEDE ROMANA E IL GOVERNO DI RUSSIA
1

Per cagione de' tumulli di Polonia che incominciarono nel 1861,

la Santa Sede videsi assalita ad un tempo da due maniere diverse di

calunnie. L'una le fu apposta dagli uomini faziosi, a' cui trislissi-

mi raaneggi si debbono principal mente ascrivere le detie sedizioni.

Erano questi intenti a spingcre quel popolo illustre e caltolico nella

via dell'errore, ed a rapirgli i pregi , di che esso fu sempre se-

gnalato, la fede sincera e 1'obbedienza filiale verso la cattedra di

Pietro; e a tal fine andarono seminando tra quelle genti, che il

Romano Pontefice non si era dato mai niun pensiere de' loro spi-

riluali interessi, e che nulla aveva slno allora operate, affine di

procacciare la liberti delle loro chiese
; mentre, secondo che ma-

lignavano questi perversi detrattori, 1'apostolica Sede e sollecila

piu de' titoli del dominio temporale, che della eterna salvezza delle

anime. Di una cosi atroce calunnia si Iament6 1'augusto Pontefice

Pio IX nella lettera, che scrisse il 6 Giugno del 1861 a Monsignor

Fialkowski Arcivescovo di Varsavia, dicendo : CiviKwn perturba-

tionum fautores, et pravarum opinionum propagalores... fidelibus

Polonis suadere conati sunt, Nos non solum de spiriluali illo-

rum utilitate nunquam fuisse sollicilos, verum etiam nihil unquam

egisse, ut catholica 'Ecclesia in Poloniae regionibus sua plena li-

bertate polleret... Contendunt suadere (horribile dictu!) ham apo-

stolicam Sedem magis curare temporalis dominii raliones, quam

1 Vedi il volume precedente, pag. 169 e segg.
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spiritualem populorum salulem. Noi riferiremo non in questo ma

in un altro quaderno quanto il Pontefice medesimo opero a fin di

frastornare la persecuzione, onde furono aggravate in questi ultimi

anni quelle misere chiese
;
e bastera cio solo a confulare la falsili

di questa prima accusa.

L' altra calunnia non meno iniqua fu scagliata dallo stesso Gover-

no di Russia, da cui sono oppresse quelle iufelici contrade. Peroc-

che tanto e stra\?olto il giudicio di tale Governo, che esso vide 1'ori-

gine di quegli avvenimenli funeslissimi in una cerla alleanza, che la

Chiesa catlolica aveva strelta colla rivolta
;

nella influenza, che dal

clero cattolico si esercitava sulla plebe ;
e finalmente nelle lettere,

da esso chiamate clandestine, le quali Sua Sanlita sped! in tal tem-

po a' Vescovi di quelle chiese. Simili calunnie sono ripetule dal prin-

cipe Alessandro Gorlchacoff, nel Resume historique, che piu volte

abbiamo citato. Profitant, egli dice, de lew influence sur les clas-

ses inferieures de la sociele et sur les femmes en particulier, se ser-

vant de I'arme puissante du confessionnal ,
le clerge completa et

propagea I'organisation revohilionnaire . Dice ancora
,
che Le fa-

natisme religieux, I'habitude d'intervenir constamment et sans scru-

pule dans les affaires temporelles, unis au reldchement discipli-

naire du clerge regulier et seculier, cimenterent cetle alliance sacri-

lege enlre I' Eglise et la revolution. Indi parlando del menzionalo

Breve, spedito dal Santo Padre a Monsignor Fialkowski, affernia

che esso Ne contenait, que des encouragements pour le clerge, ainsi

que I' espression des sympathies pontificates pour les voeux du peu-

plepolonais, voeux que le Saint- Pere qualifiait de legitimes, malgre

leurs violentes et subversives manifestations. E poi dopo aver nomi-

minato un altro Breve, spedito il 20 Febbraio del 1862 a Monsignor

Felinski, il quale, accaduta la morte di Monsignor Fialkowski, era

stato elelto ad Arcivescovo di Varsavia, soggiunge le parole seguenti:

Ce qu' il imporle de conslater, c
1

est que ces communications clan-

destines du Saint-Siege avaient pour effet immediat d'accroilre les

troubles et d'encourager les manifestations du clerge polonais. Egli

si va lunganaente slendendo sopra sinaili ciance; le quali noudime-

no costiluiscono, a suo dire, il titolo legittimo, onde si giustiflca la

\iolazione e 1'abolizione del Concordato solennemenle conchiuso
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colla Santa Sede nel 1847
;
e si giustifica insieme 1' aumenlo di fe-

rocia, con che il Governo di Russia prosegui in'quel tempo a far

guerra contro la catlolica religione, e contra i Iravagliati polacchi

che la professano.

Oltraggioso come questo fu il linguaggio, che teunero i luogole-

nenli civili ed i generali dell'esercito , cola spedili a comballere le

bande de' sollevali. Cosi il colonnello Moller in una sua leltera cir-

colare dell' Agoslo del 1863 diceva: /' atlribue lous les desordres

an penchant avere du clerge catholique pour le brigandage et la

rebellion, penchant commun a tout ce clerge depuis le sainl-pere

Pie IX et ses cardinaux a ftomejusqu au dernier desservant de la

plus pawre des eglises de Lithuanie.

Tulti costoro fanno al'certo una infelice mostra di quella cecita so-

pra ogni altra miserabile, per la quale la polilica mondana suole,

senz'avvedersene, favorire quelli che corrompono lulto 1' ordine so-

ciale
;
e si sforza di sbandire dalla terra 1' unico presidio efficace a

sostenere qualsivoglia autorita, il quale consiste ne' soli principii c

nelle sole istituzioni catloliche. E pero sono da compiangere que' So-

vrani, il cui governo viene amministralo da uomini seguaci di una

cosi stolta e cieca polilica. Da questi si armano i nemici de' loro

slali; si abbattono tulte le difese de' loro troni; e si accelera e si

rende irremediabile la loro rovina.

Ma, che che siadi cio, noi qui ci occuperemo soltanlonel rispon-

dere alia calunniosa imputazione, che abbiamo riferila, di cotesli po-

litici. Ed a questo effetto scopriremo nell'articolo presente le vere

origini deile sedizioni di Polonia
;
e quindi in un altro articolo diret-

tamenle ribalteremo laimpudenle falsita, colla quale il Governo rus-

so voile incolparne la caltolica Chiesa, i suoi minislri e sopraltulto

il sommo Ponlefice, che in essa presiede.

Delle cause eke diedero origine alle recenti sedizioni

delta Polonia.

Chi cerca le ragioni , onde i polacchi furono recenlemenle eccitali

nel 1861 a ribellarsi al Governo di Russia, si persuade che egli in-

contrerebbe maggiori difficolla, ove dovesse rispondere alia doman-
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da opposta, vale a dire, perche mai essi riraasero quieti negli an-

ni precedent!, massime in quelli che corsero dopo il 1831. Giacche

non v' ha forse un altro popolo come queslo, di cui o le passion!

sieno stale punle da stimoli si acuti, o gli affetti anche piu nobili e

piu radicati nella stessa natura sieno stati contraslali con si feroce e

pertinace opposizione. II De Maislre, scriltore non sospetto, perche

favorevolissimo alia Russia ,
chiama nondimeno execrable portage

la divisione gia incominciala nel 1773 di quel Regno per 1'addietro

floridissimo, indi proseguita nel 1794, e fmalmente nel 1815 san-

zionata dal congresso di Vienna. La Russia poi, la quale mise 1'ope-

ra piincipale a quella politica rapina, e ne colse i migliori frulli, o

non seppe o non voile mai sanare, nella maniera che solo si poteva,

1'origine viziosa del caltivo acquisto. Invece di medicare, se era pos-

sibile, colla dolcezza del governo la piaga che aveva fatta, essa non

lascio di tenervi dentro le unghie per corrompere quanlo quel popo-

lo aveva, persino le consuetudini piu domesliche e la stessa lingua

palria; di guisa che se forse al presente non vive piu niuno de' po-

lacchi, a'quali fu aperta tale piaga nel 1773, lulli pero i loro figli ne

lianno dovuto soffrire e ne soffrono il dolore, come di una ferila re-

cente. Ma la tristezza e 1' indegoazione proveniva massimamente dal-

la fiera guerra, che cola si faceva alia Chiesa catlolica, non ostante

le solenni promesse ,
colle quali Caterina e gli altri Imperatori di

Russia si erano obbligati di conservarla intatta.

ID cotesle ire egli e certo che i settarii non finirono mai di soffiare,

sopraltutto ne' tempi giudicali da loro piu opporluni; cioe nel 1831

quando la Francia era messa in rivolla, e nel 1861 allorche la ribel-

Hone similmente agitava tutta la nostra Italia. E di cio fanno fede i

documenti, che si pubblicarono in quei giorni medesimi; Vale a dire

le proclamazioni del Comilato che era in Polonia d' Insurrezione Na-

zionale
;
le trame ordite dai faziosi di Ungheria e d' Italia, i quali si

promettevano di convertire a pro delle loro cause i moli di Polonia ;

1' unirsi i nomi di Michiewicz, di Mieroslawski e di Langiewicz con

quelli di Kossul, di Klapka, di Garibaldi e di Mazzini, il che faceva

vedere senza velo le congiure macchinate a rannodare insieme la Po-

lonia, 1' Ungheria e 1' Italia in una stessa rete d' intendimenli e di

maneggi perversi. Ma, ci6 che e piu degno di considerazione ,
lo
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slesso principc Gorlchacoff e forse il teslimoDio, il quale depone COD

piu asseveranza quello che andiamo dicendo. Perche ne!1863, men-

tre le varie potenze di Europa colle loro note diplomatiche rappre-

sentavano, che la Polonia ribolliva sempre, colpa dell'ingiusto e

duro governo della Russia, egli rispondeva, che la cagione di lali

sommosse erano Les elemens de revolution cosmopolite repandiie

dans presque tons les pays, el qui affluent de loutes paries sur tons

les points, oil s' offrent des chances de desordre et de bouleverse-

ment. E di qui conchiudeva ,
che Le mal dont souffre actuellement

le royaume n' est pas un fait isole. L Europe entiere en esl affe-

ctee. Les tendances revolutionnaires, fleaude noire epoque, 'se con-

centrent aujourd' hut dans ce pays, parce qu elles y trovent assez

de matieres combustibles pour esperer a" en faire le foyer d" une

conflagration, qui s' etendait a tout le continent 1.

Accogliamo come preziosa questa deposizione del Principe. Tanlo

e; i seltarii, come egli afferma, inconlrarono in Polonia insieme rac-

colta una iramensa quantita di materia combustibile, e vi geltarono

sopra la scintilla. Ma a chi speila la colpa di aver resa combusli-

bile quella materia? Al Governo di Russia. La verita di questa ri-

sposta e fondata sulla storia e sul consentimento universale. Dal-

1'altra parte i soli ammaeslramenti della callolica religione, e la sola

voce autorevole del sommo Ponlefice, padre e dotlore comune dei

fedeli
, potevano essere mezzo ulilissimo cosi ad impedire come a

sedare que' risentimenti e que' furori di un popolo, che davasi alia

disperazione; ma da lunghi anni il medesimo Governo aveva cercalo

di oscurare quelle dottrine, e con mille maniere di ostacoli aveva

\ietato, che s' udisse liberamente quella voce.

Molti fatti, da noi raccontali negli articoli precedenli, fanno vedere

a qual termine di rovina il detto Goveruo condusse ivi la religione,

vale a dire il bene sopra qualsivoglia altro pregevole e caro agli uo-

mini, specialmente se* sono caltolici; perche soltanlo questi posseg-

gono e sono certi di possedere tra lutte le false religioni quell' unica

che e vera. Una tale malvagila fu incominciata a commetlere fino

1 Lettera del principe Gortchacoff al barone di Budberg, ambasciatore

di Russia a Parigi, scrilta il 26 Aprile del 1863.
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dal primo giorno, in cui cadde il Regno sotto la dominazione russa.

Ne minor danno si arrec6 a quanto si appartiene all' amministra-

zione della giustizia e delle finauze, e a lutto 1' ordine delle cose ei-

vili e miliiari. Questo lavoro di distruzione si comprova, come tesle

abbiamo accennalo, con due maniere di argomenti : colla narrazione

delle stesse opere ingiuste di quel Governo, e coll'autorita delle te-

stimoniauze di quasi lutta 1' Europa, la quale si accorda nel condan-

nare il modo, con cui fu e viene retta la Polonia da' suoi padroni.

Vedranno i leltori piu innanzi alcune di queste testimonianze, la ove

parleremo delle note diplomatiche, che le corti di Europa inviarono

a Pietroburgo nel 1863, quando i polacchi erano in armi e i russi

ne facevano strage. Ci contenteremo cosi di apportare quest' argo
4-

menlo solo, lasciando da parte 1' altro, che e piu prolisso e noioso,

doe la sloria degli aggravii, i quali esasperarono quella gente, ne

alimentarono lungamente gli sdegni, e la misero spesse volte in tu-

multo. In quella vece vogliamo raccontare, o piuttosto toccare alcuni

di quegli altri falli, i quali dimostrano, che il delto Governo, non

avendo saputo provvedere acciocche non incominciassero queste ul-

time turbolenze, anzi dopo avere egli stesso in gran parte contri-

buito a cagionarle; allorche finalmenle esse insorsero, le accrebbe

colla inumanitiSi della resistenza e colla sua durezza, per la quale noa

solamente non contento quella nazione in niun giusto desiderio, ma
la scherni con mala fede, e la oppresse sotto piu gravi sciagure. La

sloria minuta di simili alroeila venne da noi a parte a parte riferita

ne' quaderni, che pubblicammo in quegli stessi anni, in cui s'anda-

vano commettendo. Al presente basterSt cbe accenniamo alcuni soli

di quei particolari, che allora esponemmo a lungo, e qualcuna di

quelle altre nolizie, che si sono dopo quel tempo potute trar fuori

dagl' inviluppi del secreto, coi quali la Russia cerca di nascondere

tutto cio , che adopera a strazio di quelle soggiogate province.

E dapprima vogliamo nolare, che questa sedizione manifeslatasi

nel 1861, ebbe forse 1' ultimo impulso nell' autunno dell' anno pre-

cedente, cioe quando i due Imperatori di Russia e di Austria ed il

Re di Prussia s' unirono in congresso nella cilia di Varsavia. Si

sparse, che essi erano venuti a traltare intorno alle cose d' Italia; e

ne furono punti gli animi de' polacchi, i quali consideravano, che
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nella citta una volta capitale del loro Regno, i tre Principi che se

lo avevano scomparlilo, s' erano raccolli non per ridurre in migliore

stato la Polonia, ma per ragione degl' interessi d' una nazione slra-

niera. Gli abilanli di Varsavia riceverouo i Sovraui con significazioru

ostili anzi cbe rispellose ;
e nel 29 Novembre del 1860, doe un mese

dopo la fine dell'abboccamenlo, fecero la prima Yolla udire il canto,

col quale cbiedevano a-Dio cbe loro concedesse la liberla e la palria.

Fu poi il Regno d' Italia riconosciulo dalla Russia nell' Agoslo del

1862, nel qual tempo i soldali russi gi spargevano il sangue de'po-

laccbi, e quesli erano spinti a tanto furore, che con ripetuli alteolali

si sforzavano di uccidere 1* uno dopo 1' altro i governatori cola spe-

diti da Pietroburgo. Si, doverono irrilare per quella riconoscenza ad

un medesirao tratto i settarii ed i cattolici. I primi per la ragione,

cbe il principe Alessandro Gortehacoff da parle dell' Imperatore ad-

duceva nel suo dispaccio; affermando potersi omai il Regno d' Italia

riconoscere dalla Russia, percbe la corte di Torino era dicbiarala-

mente contraria ai trasporti rivoluzionarii ed alle passionate aspira-

zioni, che spingevano la nazione verso il compimento della sua uni-

la. N' ebbero sdegno i cattolici, i quali vedevano la Russia appro-

vare tante ribellioni ingiusle e sacrileghe consummate in Italia, a

danno principalmente della Chiesa cattolica; e nella stessa ora com-

batlere con ogni ferocia quella di Polonia, imputandola maliziosa-

mente ai principii della Chiesa medesima ed alle insinuazioni del

Romano Pontefice.

Nel di 25 Febbraio del 1861 terminava il trenlesimo anno dopo

la ballaglia di GrochofF, in cui i polacchi contrastarono ai russi la

vittoria
; e gli abitanli di Vars-avia gia apparecchiatisi a celebrare

quell' anniversario, cominciarono il delto giorno a percorrere le vie

a molte migliaia ordinati in processione e cantando 1'inno nazionale.

Niuna briga s' era dato il Governo per dislornarli da tale mostra
;

ma, come questa fu principiala, il colonnello Trepoff, capo della po-

lizia, s'avvenl6 cogli squadroni de'gendarmi sopra la mollitudine

inerme, la quale postasi ginocchioni prosegul il canto. Caddero tra

morti e feriti piu di quaranta cittadiui. Essendo di nuovo avvenuli

simili fatti il giorno 27, il Principe Michele Gorlchacoff, che era al-

lora luogotenente dell' Imperatore in Polonia, pose 1'animo a sedare
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la procella. E per questo intento si valse dell' opera del conte Andrea

Zamoyski, uomo riputato da lutti per saggio ed avuto in grande

araore, perche aveva fondata e dirigeva la sociela agricola, stimala

dai polacchi come la sola fonte di prosperila die a loro rimaneva.

Avverlasi, che questa sociela era stata approvata dallo stesso Impe-

ratore Alessandro II. Ora le pratiche del Conte apportarono la Iran-

quillita; e per impedire novelli lumulti si convenne, come fecesi, di

spedire all' Imperatore una supplica rispeltosa, colla quale la nazio-

ne polacca domandava di polere quindi innanzi esporre liberamenle

a lui le proprie calamita ed i proprii bisogni ;
ed in ispecie chiedeva

che, secondo le tradizioni de'maggiori, potesse professare senza con-

trasto lareligione cattolica, conservare le sue consuetudini legittime,

educare ed istituire la propria gioventu. Che cosa segui da tulto que-

sto? II sig. Moukhanoff direttore degli affari interni con tristi e clan-

deslini maneggi si diede a destare discordia Ira i contadini ed i pro-

prietarii, mirando con cio a mandare in rovioa la sociela agricola.

La divolgazione di una lettera circolare scritta-da lui a questo fine

fece bollire ne' petti tanto sdegno, che egli do\e fuggire di Varsa-

via. Intanto nel di 26 Marzo fu pubblicato un ukas, col quale si

promeltevano ai polacchi alcuni benefizii , gia promessi da Nicola I

con un simile ukas fin dal 1832. Ma al pari di queslo il nuovo de-

creto del 1861 rimase come lettera morta. Nello stesso tempo un

altro ukas di piu nerbo aboli la nominata societa agricola, come col-

pevole delle turbolenze e dell' eccidio del Febbraio. Finalmente dopo

non molto tempo il conte Andrea Zamoyski cosi benemerito come di

sopra si e detto, perche a lui solo si doveva la pacificazione di Var-

savia, venne da questa cilta violentemente menalo a Pietroburgo, e

poi di la caccialo in esilio.

L'abolizione della sociela agricola fu causa di nuovi moti
; giacche

nell' Aprile di quello stesso anno 1861 il popolo con donne e fan-

ciulli in gran numero raccoltosi nelle piazze domando che la societa

si reintegrasse, e i soldati gli tirarono contro cogli schioppi, feren-

done moltissimi ed uccidendone piu di cinquanta. Mori in tanto il

principe Michele Gortchacoff, atterrilo nell' ultimo delirio da una

turba di femine vestite a nero
,
che gli sembrava di vedere intorno

al letto. In sua vece venne sostituito il generale Souchozannelt, cuore
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duro, ma tosto riconosciuto inutile per cagione della molla vecchiez-

za. Fu quiudi eletto a luogotenente il conte Lambert
;
ed allora la Po-

lonia fu messa in istalo d' assedio
;
furono in Varsavia profanate le

chiese, ove il popolo era concorso a celebrare i funerali del suo Ar-

civescovo Monsignor Fialkowski
,
defonto in quei giorni ; piu di due

mila persone vennero incarcerate nella cittadella; ed i cosacchi cor-

rendo per le vie commisero eccessi persino contra le donue
, come

se la cilia fosse slala presa d' assalto. Un lanto scompiglio ebbe fine,

perche esseudo nale vive altercazioni tra il conte Lambert e il gene-

rale Gerstenweig, quesli si diede la morte con una pistola, e quegli

chiese per ragion di malattia ed ebbe un congedo indefinite. Senon-

che, andato cola il generale Luders, si proseguirono le catture, e nel

solo breve spazio di qu'alche mese furono chiusi nelle prigioni di Var-

savia piu di qualtordici mila cittadini. Moili relegali nella Siberia
,

molti incarcerali nelle fortezze
;
e tra questi e degno di una menzione

speciale il canonicoBialobrzeski, il quale dopo la morte dell'Arcive-

scovo amminislrava la diocesi. L'avevano prima condannato nella te-

sta, per avere dato ordine che le chiese profanate si tenessero chiu-

se; indi, perche era vecchio di otlanla anni, lo imprigionarono, come

abbiamo detto, in una fortezza lontana da Varsavia. Ora stando egli

in quel carcere, il Governo divolgo, come scritta da lui
, una prote-

stazione, ove si dichiarava, che egli aveva ingiunta la chiusura dei

templi, non perche gli avevano profanati i russi colle armi, ma i

polacchi coi loro canti nazionali. Strana cecita! Perocche nel case

che la dichiarazione era autentica, il Governo collo stesso diffonder-

la che faceva, dichiarava stolta la sua sentenza di morte data ad

uno, il quale, se veramente aveva fatte chiudere le chiese per quel-

la ragione, avrebbe, per dritta conseguenza, preslato aiuto al Go-

verno medesimo.

Un'allra ingiuria soffri in que'giorni medesimi questo vecchio ot-

luagenario, e con esso luilutto il capitolo metropolitano di Varsavia,

che lo aveva eletto, come abbiamo accennato, a suo vicario dopo la

morte di Monsignor Fialkowski. II Governo pretese che si annullas-

se la sua elezione, ordino ai canonici di fare un' altra scelta, e loro

vielo, come essi proponevano, di rivolgersi alia Santa Sede, per

avere in quel frangenle le opportune islruzioni. per aggiungere
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10 scherno all' ingiuria, coonestava quella sua soperchieria, allegan-

do alcuni arlicoli del Concordato del 1847. Esso lo aveva fino a

quel tempo lulto violate a daurio della cattolica religione, e gli arti-

coli che allora invocava noa suffragavano punto, come chiaramente

dimoslravasi dai canonici, alle sue pretensioni. Altre e piu gravi

ingiuslizie esso andava commettendo in quei di conlro la Chiesa

oattolica e contro i suoi minislri, coo manifesta infrazione di ogni

diritto, e, se si eccellua il solo strepito, senza niuna forma giudi-

ciaria e legale. Cosi, per darne un esempio, il sacerdote Konarski

dell'Ordine de' Cappuccini era uscito dal Regoo munito di regolare

passaporto, e vi era rientrato per assistere ne' carapi di battaglia

agl' insorli feriti e moribondi, fidandosi in una dichiarazione del

fioverno, la quale diceva : Che i medici e i preti non sarebbero pun-

to inquietati, se porgessero ai feriti i sussidii del loro ministero. Ma
io che gli valse? Fu preso e falto morire di laccio per ordine del

granduca Costantino; ne si ricorse all'Arcivescovo Felinski per la de-

gradazione canonica. La citta fu compresa d' orrore a questo imme-

ritato supplizio ;
e 1' Arcivescovo protesto contro 1' ingiustizia della

condanna; rivendico le ragioni della Chiesa, manomesse con tauta

immanita
; e dichiaro i danni che a se medesimo arrecava il Gover-

no, violando le promesse e le assicurazioni che egli stesso aveva

date. Per questo ei venne di presente arrestato
,

e confinato in una

piccola citta dell'Impero, molto lontana dalla propria sede.

Troppa esca si porgeva all' ira del popolo ;
e questo nel suo furo-

re non immagino restargli altro se non che o lasciarsi logliere la vi-

ta, o loglierla a quelli che riputava aggressori ;
e s' appiglio a que-

st' ultimo parti to, piu che ogni altro rovinoso e meritevole di con-

danna. Ma andarono falliti tult'i colpi, coi quali si tento di uccidere

11 generale Luders, e quelli che dopo lui governarono in quel tempo

la Polonia, cioe il granduca Costantino, il marches Wielopolski ed

il conte Berg.

Ma la colpa piu inescusabile del Governo russo fu quella, colla

quale nel 1863, provocando intempestivamente gli afflilti polacchi,

fece si che si dilatasse 1' incendio della rivolta, rimasto per due an-

ni quasi chiuso tra le mura di Varsavia. Essa fu I' ingiusta legge

della leva, ed il modo iniquo col quale fu cominciata ad eseguire.
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Con quella legge si decret6 che i polacchi venissero arrolati non piu

tirando a sorte, ma secondo 1'arbitrio de' governatori ;
e nelle segre-

te istruzioni che questi avevano ricevule si diceva : Considerant que

les personnes qui devront s'occuper de choisir les recrues doivent

posseder une connaissance approfondie de la situation des con-

scrits, non senlement au point de vue de la famille el de la nature

de lews occupations,, mais encore de leur conduite en matiere po-

litique (fun des principaux objels de ce recrutement elanl de se

debarasser de la parlie de la population, qui contribue par sa con-

duite a Iroubler I'ordre public), les personnes qui sont cJiargees de

eel acte seront, etc. Eppure 1'ingiustizia di cosiffatta legge era co-

nosciuta e confessata dallo slesso Governo, siccome espressamenle

si afferma in una lettera, scritla il 7 Febbraio 1863 da lord Napier,

cbe era allora ambasciatore d' Inghillerra in Pietroburgo. Ecco ci6

che egli disse in questo proposito : Le gouvernement russe avoue

que son autorite ne peut elre maintenue par la stride legalite. La

legalite nous lue, dit il, el il confesse que le recrutement a du

elre employe comme un moyen de disperser, de baillonner el de re~

duir a Fimpuissance ses adversaires poliliques. L' esecuzione poi fu

barbara, e la barbaric fu condita da beffe amare. Giacche in una

nolle del Gennaio di quell' anno la cilia di Varsavia col prelesto del-

la leva fu tulla occupala, come una cill^i presa d'assallo, dalla sol-

dalesca e dalla polizia. Orribili falli si commisero in quelle tenebre.

Le case vennero sforzale, i giovani rapiti, e se qualcuno era fuggilo

o si teneva nascosto, rapiti i parenli ;
e tulli a forza menali alia cit-

ladella. Dopo do il Governo fece pubblicare nel giornale ufliciale di

Varsavia : Che la leva erasi effetluala con tranquillila e con ordi-

ne perfetto, che neppure 1' ombra di resislenza, che i coscrilli si

mostravano pieni di buona volonla, felici di essere stali lolli dal gio-

go della sedizione e di essere entrali nella scuola di ordine del ser-

vizio mililare, che *anzi essi erano allegri, e che la condotla della

truppa e della polizia era in quella nolle slala esemplare.

A quesla ironia della forza si levo con un fremilo di furore il po-

polo dcriso nella sciagura. Abbandonala la cilia, gli unise n'anda-

rono verso Blonie nelle foresle della Vislola, e gli allri verso i!
|
ae-

sello di Serock al confluente del Bug e della Nereff, deliberali di



LA SEDE ROMANA E IL GOVERNO DI RUSSIA 29

widicare colle armi le offese della loro patria. Dall' altro lato il Go-

verno stava in punto. La della provocazione era slata meditata e ri-

conosciula opportuna a snidare il nemico, per ispacciarlo piu facil-

mente in campo aperlo. Ma si voile pero giustificare la frode, spar-

gendo per le principali cilia di Europa, che i polacchi avcvano tra-

mata una nolle di san Barlokmeo ad eslerminio di tutl'i russi, eke

dimoravano nel Regno. Era quella nolle medesima, in cui si co-

iniricio ad eseguire in Varsavia la legge della leva.

Prima che finisse quel Gennaio si verine a battaglia ne' palalinali di

Varsavia, di Radom, diPIock e di Lublino; e formalesi intanto nuove

bande, accaddero falli d'armi nel seguenle Febbraio anche ai confini

della Lituania. Gli squadroni russi spesse volte erano vinti e fugati,

e si cavavano la stizza metlendo a'sacco e fuoco i villaggi che in-

contravano, eccilandoli a cio lo slesso Governo
, maraviglialo e in-

collerito per tanto numero di avversarii e per la forza delle loro

braccia. Egli spediva a tal effelto ordini atrocissimi, per lo che non

poehi ufficiali dello slesso esercilo russo scelsero meglio trarsi di

vila, che aver parle in simili crudelta; del qual numero fu il colon-

nello Korf, che s'uccise con una pistola, dopo aver pubblicamenle

dichiaralo, essere una cosa impossibile conciliare quegli ordini colla

coscienza di uorao onesto. Alia nolizia di cotesli eccessi parve allo-

ra, che le corli di Europa si volessero una volla riscotere
;
da che

nell'Aprile dello slesso anno 1'Imperalore Alessandro II fu indollo a

proclamare una generate amnislia a benefizio di lutti coloro, che de-

ponessero le armi prima del prossimo Maggio. Ma lulti chiusero gli

orecchi
,
tra perche insieme col decrelo di amnislia se ne pubblico

un altro, il quale puniva colla confiscazione di lutli i beni chiunque

aveva eseguilo o provocalo o favorilo i moti ultimi; e perche videsi

allora stesso giungere in Varsavia il generale Berg ,
cioe 1' implaca-

bile slrumenlo, di cui si valse Nicola I per quielare nella stessa Polo-

nia i moti del 1831 . La guerra dunque in luogo di spegnersi si accese

piu viva, e si combalte sino ai principii dell' anno 1864, allorche i

polacchi vennero sopraffatti dalle numerose schiere de' russi
,
co-

mandale dal Berg nel Regno di Polonia propriamente dello, dal Dlo-

towsko'i nella Livonia, dal Mouravieff nella Lituania e dall'Annenkoff

nella Ucrania.
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Parve phi d' una volta, che le potenze di Europa stessero per le-

varsi alia difesa di quella gente infelice, ma in realila non fecero

altro se non difenderla a parole. Se pero per effetlo delle loro prati-

che non mutossi in meglio la condizione iniqua de' polacchi, ne pro-

venne almeno questo vaalaggio, che furono messe in chiaro le vere

cause di que' risenlimenti e di quelle ribellioni; e furono suggeriti al

Governo russo i necessarii provvedimenli, che dovrebbe egli raettere

in opera per impedire che si rinnovellino somiglianti sciagure. Nel

Marzo del 1863 lord Russell in un dispaccio che invio a lord Napier,

ambasciadore d' Inghilterra in Pielroburgo, addito le origini di quegli

atrocissimi accidenli, con dire che Le desaslreux etat actuel des

choses doit etre attribue a ce fait, que la Pologne nest pas dans la

condition, oil les stipulations des traites voulaint qu'elle fid placee.

E pero nello stesso tempo in iiome dell'Inghillerra fece chiedere al-

1'Imperatore di Russia, che concedesse un' amnislia ai polaci-hi , e

che per 1'innanzi osservasse nel governarli il trattato del 1815. II

ministro poi degli affari esterni di Francia il sig. Drouyn de Lhuys

fin dal Febbraio di quello stesso anno
, per mezzo del duca di Mon-

tebello che era ambasciatore in Russia
,
non invocando il tratlato

del 1815, ma in quella vece les principes les plus incontestes du droit

public, aveva rappresentato alia Russia la necessite d' une polilique

reparatrice.

Nel mese di Aprile di nuovo si rivolsero al Governo di Russia

1'Inghilterra e la Francia, e con esse anco 1' Austria
,
inviando cia-

scuna una nota separata. II conte Russell diceva recisamente
, che

riducendosi la questione a sapere se gli obblighi assunli dalla Rus-

sia col tratlato di Vienna si fossero o no fedelmente adempiuti per

1' addietro, e se allora si adempissero; il Governo -di sua Maesta la

regina Vittoria si credeva, con sommo suo cordoglio, coslretlo a di-

re doversi a tale domanda rendere una risposla negaliva. Esponeva
le vivissime querele'de' polacchi contro la maniera dell' amministra-

zione civile, politica e militare adoperata dalla Russia nelle loro con-

trade; iquali procedimenti, come essi affermavano, erano stati 1'oc-

casione della loro rivolta e potevauo giustiflcarla. Egli dunque scon-

giurava quel Governo
,
che considerasse atteritamenle tulle queste
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cose e quelle altre da lui esposte nella sua nota. ISe sono qui da pas-

sare in silenzio alcune gravi parole, che lo stesso conte Russell prof-

feri in un'adunanza, tenutasi a Blairgowrie nel mese di Settembre.

Quelle conduite, cosi egli disse, pourront suivre les differentes puis-

sances de I' Europe? Ce ri est pas une question ,
dans laquelle je

puisse entrer avec convenances. Je desirais seulement vous faire re-

marquer que les conditions , qui sont contenues dans le traile de

Vienne et en vertu desquelles la Bussie a obtenu le royaume de Po-

logne, nont pas ete remplies , et que sans les conditions de I' enga-

gement le litre lui-meme peut difficilement elre maintenu. La Francia

lasciando da parte, come di sopra abbiamo detto, il trallato di Vien-

na
,
osservava che simili sconvolgimenti non si potevano , secondo

niuna apparenza di verita, riputare come effetti d'una crisi mornen-

tanea della Polonia
;
che riproducendosi essi quasi invariabilmente,

di mano in mano, da una generazione all' altra , non potevano avere

una causa meramente accidentale
;
che essendo diventati periodic!

erano sintomi d'un morbo inveterato, e manifestavano chiaramenle

la vanita de' farmachi somministrati fino allora a quel popolo ,
ac-

ciocche si stesse contento alia condizione miserable, in che era stato

condotto. Similmente il conle de Rechberg, ministro degli affari ester-

ni di Austria
, prolesto, esponendo il pericolo di quelle periodiche

convulsion!, e facendo intendere, che il Governo di Russia aveva in

mano e doveva adoperare i mezzi necessarii a farle cessare e ad im-

pedire che accadessero di nuovo. Negli stessi sensi parlavano le al-

tre note, che si spedirono in quel tempo dalla Spagna, dal Portogal-

lo, dall' Italia e dalla Svezia.

Dopo quesle furono mandate altre note
;
ma basta al nostro inten-

to rammentare le tre, inviate nell'Aprile dall'Inghilterra, dalla Fran-

cia e dall' Austria , colle quali tutte e tre queste Potenze unanima-

menle dichiaravano essere necessario a tranquillare la Polonia
,
che

il Governo di Russia le concedesse le cose seguenti. 1. Un'amnislia

piena e generale. 2. Una rappresentazione nazionale , participant ,

come diceva la nola austriaca, a la legislation du pays et possedant

des moyens de controle efficace, ovvero, come chiedevano 1'Inghil-

terra e la Fraiicia, avec des pouvoirs semblables a ceux , qui sont
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determines par la charte du 27 Novembre 4845. 3.* La nomina

de'polacchi ai pubblici ufficii, tal clie si venisse a coslituire un'am-

minislrazione nazionale e separata ,
la quale godesse la fiducia del

paese. 4. Liberia di coscienza inlera e perfelta ,
colla abrogation

des entraves mises au culte calholique, secondo la nota inglese ; e,

secondo quelle di Francia e di Austria, colla suppression des restri-

ctions apportees a I'ewercice du culte catholique. 5.' L'uso della

sola lingua polacca, come lingua ufficiale dell'amministrazione, della

giustizia e dell' insegnamento. 6.* Finalmente che la leva de' soldali

si facesse in un modo regolare e legale. E cosi mentre tulta 1'Eu-

ropa domandava al Goveruo russo , che osservasse tali cose per la

Iranquillila della Polonia, essa veniva a protestare ,
che il Governo

medesimo coll' averle fino allora tutte violate contra ogni ragione ,

aveva polentemente conferilo ad irritare quel popolo ed a porlo in

lumulto.

Non e punto necessario accumulare piu argomenli per dimoslrare

cio ,
che abbiamo di sopra affermato intorno alle origini di quesli

gravissimi sconvolgimenli. Poiche da quel poco , che le angustie

dello spazio ci hanno consenlito di accennare , si puo ben conchiu-

dere , che lo stesso Governo di Russia
, affligendo la coudizione di

quei sudditi con ogni maniera di trattamenli crudeli, li fece atti ad

essere coi piu speciosi prelesli raggirati da' settarii, e spinti COD

somma facilila alia ribellione. Mentre dunque v'e innaazi agli occhi

c si puo toccare colle mani questa vera ragione, che va esso cercan-

done altre false ,
ed incolpacdo caluoniosamente la Chiesa callolica

ed il Ponlefice Romano? Diamo poi il nome di pretesli ai motivi, pel

quail i polacchi si levarono a sommossa, non perche non giudichia-

mo reali e gravissime le calamita, che contra ogni dirilto e da co-

si lungo tempo soffrivano. A voler esser. di questo avviso
, dovrem-

mo negare la veriti e 1' evidenza de' fatti
,
e cootraddire alle voci

eoncordi di quasi luite le nazioni di Europa. Ci siamo dunque ser-

vili di quella denominazione, perche quanlunque gli aggravii erano,

come si e ora delto, reaU ed iniqui, epero ragionevole era la tristez-

za e giustissima la indegnazione di coloro che li sopportavano; con-

tutlocio essi non somministravano un titolo legittimo agli ammuli-
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namenli ed alle sedizioni. Ne vale opporre, cbe la Polouia insorgeva

per difesa della sua religione. Perocche neppure in tal case e opera

legillima correre alle armi ed assalire gli oppressor! ;
andandosi in-

contro a piu manifest! pericoli, ed esponendosi le anime a piu pronla

ruina
;
di che la sconsiglia4a difesa diventa riprensibile ed ingiusla.

E di qua proviene, che non e, ordinariamente parlando, lecilo ad un

popolo cristiano operar nulla in simili congiunlure, senza dipendere

dal Romano Ponlefice; giacche sollanlo il sommo e purgato consi-

glio di lui puo riconoscere la giuslizia delle cause, e autivedere gli

effelli probabili della resistenza 1 .

Che se inollre si considerano i sopraddelli molivi in quanto essi

erano proposti dai setlarii alia nazione polacca , per muoverla alia

rivolla, vedrassi piu manifestamenle, che niun'altra appellazione ad

essi si conviene, se non quella di meri pretesti. Chi non sa, che

cotesta generazione malvagia di uomiui, menlre eccila un popolo a

dbellarsi dal suo principe, sia perragione de' danni che il governo

di lui apporla alle cose sacre
,

sia per quello che apporta alle cose

civil!
,
non mira per nulla a riparare simili danni? L'unicoloro inlen-

to e di pescare nel torbido; e guai al popolo sedollo, se la ribcllione

comandata da una simile genia prevale contra il legillimo Governo!

E con do reslano smenlile, benche iudireltamenle, le calunnic del

Coverno russo; in un allro arlicolo le confuleremo direltamente di-

mostrando con quanta falsila ed ingiuria sia slala accagionala di quef

Jumulti la Chiesa romana e 1'auguslo Ponlefice Pio IX'.

1 Licet respublica, sen regnum hominum ex sola rei nalura speclatum, prout

fuit inter gentiles, el nunc est inter ethnicos, habeat potestalem se defendendi

a tyranno tieye el ilium deponendi in eum finem, si necessarium fueril ; nihi-

lominus regna chrisliana, quoad hoc habent aliquam dependentiam et subor-

dinationem ad Pontificem Summum. Primo quia potest Pontifex alicui regnj

praecipere, ut, se inconsulto, contra Regem mum non insurgat, vel ilium non

deponat, nisiprius causa et ratione ab ipso eognita, propter moralia peri-

fula et animarum dispendia, quae in his tumul ibus popularibus moraliter

interveniunt , et ad vitandas seditiones e? iniustas rebelliones
,

elc. SUAREZ,

Defensio Fidei, lib. VI, cap. IV.

Serie VI, vol. XII, fasc. 421 . 3 24 Setlembre 1867.
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Senso e valore delta seconda, terza, sesta e settima tesi.

Veniamo ora alle lesi, che i difensori dell' Ontologismo dichiara-

no essere schiettamente panteistiche. Fra queste numera 1' Ubagbs

principalissimamente la terza. Egli trova in essa il Panteismo

realistico, espresso in forma massiccia, e cerca di provarlo. La lesi

asserlsce, che gli universali, considerali secondo la loro oggettivila,

Dpn si distinguono realraente da Dio 2. Ora, per universali s'inten-

dono, secondo 1' Ubaghs, i generi e le specie degli esseri natural! ,

o piuttosto quel che agli esseri d' una medesima specie o d' un me-

desimo genere e comune. L' asserire dunque che gli universali, se-

condo la loro realta, non sono distinti da Dio, e lo stesso che asse-

rire, che tutti i generi e le specie delle cose sono una sola e mede-

sima cosa con Dio
,
ovvero ancora che Dio e Tuniversale delle co-

se 3. Questo parrebbe semplice e chiaro.

1 Yedi 1' articolo l. e 2. nei due fascicoli precedenti.

2 Universally a parte rei considerate a Deo realiler non distingunntur.

3 Cette proposition' affirms que ks universauct reels sont idenliques avec

Dieu ou ne sont pas reellement distincls d Dieu, et exprime ainsi dans une

formula grossiere le pantheisms realislique. En effet les universaux ne sont

aiilre chose que les genres'et les especes, auxquels apparliennent tous les fires

dea trois regnes de la nature, ou plutdt ce qu'ily a de commun entre les etres

d'we meme espece, ou d'm m^me genre Dire que les universalia a parte



DELL' ONTOLOGISMO 35

Nondimeno il Fabre e il Sans-fiel non ban creduto di potere ter-

minare, cosi senz' allro, la questione. Essi sapevano troppo bene,

che specialmente questa lerza tesi e insegnata parola per parola da-

gli Ontologi di Francia. II Brancherau dichiara, che per universa-

li si devono intendere le essenze delle cose, considerate in se (cioe

non secondo la loro esistenza nelle cose singole), e quindi intra-

prende a dimostrare, primo, che gli universal! hanno un essere fuori

dello spiiito pensante, secondo, che questo loro essere e indipen-

dente dagl' individui, lerzo, die gli universal!, secondo questo loro

essere, non sono allro che gli archetipi di tutle le cose nell' essenza

di Dio l. Qui richiamisi a mente la spiegazione riferita di sopra,

che il Fabre da fin dal principio del suo libro, intorno all'Ontologi-

smo, e die 1'Ubaghs riconobbe come giusta : essere cioe 1' Ontolo-

gismo UQ sistema, in cui si stabilisce da prima la realta oggeltiva

delle idee universal!, e poi si prova che esse sono eterne ed immu-

tabili
,

e sono Iddio stesso. Niuno neghera che qui si trovi esatta-

mente lo stesso ordine di pensieri, che noi troviamo nelle Ire tesi,

or ora riferite, del Brancherau.

Ma, 1' ultima di queste, non e forse ambigua? Asserendo che le

idee universal!, secondo la loro oggetlivita, sono gli archetipi conte-

nuti nell' esseoza di Dio, ella dichiara bensi precisamente, che esse

sono non solamente come pensieri nell' iutelletto di Dio, ma come

realta nell' essere di lui. Or 1' essere contenuto nell' essenza di Dio

potrebbe ben anche significare, avere nell' essenza di Dio il proprio

fondamente, il che niuna sana filosofia nega, e men di lulte quella

di S. Tommaso. Nondimeno quella frase perde nel Brancherau

ogni ambiguita, alteso la concatenazione della sua dottrina. Egli

rel ne sont pas reellement distincts de Vieu, equivaut d, dire, que torn les

genres et toutes les especes d' etres sont identiques avec Dieu, ou en d' autret

termes, qne ce qui est reellement commun aux etres, n' est autre chose qui
Dieu. L. c. pag. 9.

1 Le tre tesi, che sono trattate pienamente, suonano cosl : 1. Universalia

sunt a parte rel. 2. Universalia independenter ab individuis in suo esse con-

stituuntur. 3. Unitersalia nihil aliud sunt a parte rei quam rerum omnium

archetypa in essentia Dei contenta, Ontologia, p. 17, 19, 20.
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dichiara, d'accordo con tutli i logic! ,
che le idee universal!, ossiano

gli universal!, secondo il loro contenulo, non sono altro che 1'essen-

ze delle cose. Ma quando passa a dimostrare, che noi non possia-

mo conoscere quesle fuorche in Dio, egli esprime assai precisa-

menle, che elle, realmenle e secondo 1' essere, non sono dislinie

dall' essenza divina l.-

Ora, se il Fabre dichiara questa esser dotlrina deH'Ontologismo,

perche non dovra riconoscerla per tale anche 1' Ubaghs ? Nella se-

conda Ji quelle tre tesi, intorno alle quali, secondo lui, gli Ontologi

son d' accordo, non si diceva forse, che le verila eterne ed immu-

tabili (doe le idee nell' essere oggettivo) sono una sola e medesima

cosa con Dio ? ed inoltre, che queste verili non sono cosa creata,

ma qualche cosa 'di divino, anzi Dio slesso? 2. Come puo egli

dunque asserire qui ,
che nella tesi

,
di cui parliamo ,

si esprime il

Panteismo grossolano? Imperocche, diceva egli, per universalia si

devono intendere i generi e le specie degli esseri natural!, e quindi

per universalia a parte rei cio che gli esseri naturali di ciascun

genere e specie hanno di comune, non solo nel nostro concetto, ma

nella realla. E il dichiarare cid, identico con Dio, e certamente

Panteismo palpabile.

Ora qui e da notare, in primo luogo, la singolarita del limitare

che fa 1'Ubaghs gli universal! agli esseri naturali. Non sono dunque

i concetti di vita, di spirito, d' inlelletto, di sapienza altrettanto uni-

versa)! che quei di corpo, di pianta, di sensazione ecc. ? Qualunque

cosa
,
sia nelle sostanze spiritual! ,

sia nelle corporee ,
e in tutte le

loro relazioni, si puo pensare come universale, e oggelto degli uni-

versal!
,
e cosi questi sono appunto ,

come il Brancherau e il Fabre

non dissimulano , le ictee o verita universal! ed immutabili
,
di cui

parlano gli Ontologi. Noi diciamo idee o veril&; perche universalia

1 Baec nonnisi tn Deo percipi possunt, quae db ente divino reipsa entila-

thc non discrepant; atqni tales sunt turn essentiae, turn existentia possibilis

rerum contingentium. Psychol. p. 33.

2 De la nature de nos idees, p. II e 34. Anche nel Sans-flel si leggono

molle lesi di senso interamente eguale a quest' asserzione. Yedi il Theol. Li-

teratwblatt, N. 13, pag. 423, 424.
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diconsi non solo i concelli universal! (principia simplicia), ma am he

gli assioini universal! (principia complexa). Peraltro, nella noslra

questione, cio non importa molto. Quand'anclie per universal! s' in-

tendessero solo i generi e le specie degli esseri nalurali, 1' Ubaghs

non poteva pero dire cue la tesi, di cui disputiamo, e grossolano

Panteismo solo per questo die supponeva, gli universalia a parte

rei significare lo stesso che 1' universale
,
esistente nelle cose finite.

Ora in tal supposizione la tesi sarebbe panteistica, anche quando la

parola universalia si prende nell'estensione che le danno non meno

la sua significazione nalurale
,
chel'uso del linguaggio filosofico.

Quel che dunque importa e di sapere ,
se quella supposizione sia

giusta ,
il che ci conduce alia difesa che han tenlato il Fabre e

il Sans-fiel.

La parola universalia a parte rei, dicon essi, e ambigua. L'a

parte rei si puo spiegare: qualenus sunt extra mentem, oppure :

qualenus sunl in rebus (finitis}. Nel primo caso, la tesi non dice

altro, se non che le idee universali nella loro oggellivita sono cio

che 1' intellelto inluisce nelle idee universali, Dio stesso, e questo

insegna 1'Ontologismo. Ma nel sccondo caso, la tesi acquista il sense

totalmenle panteislico : Quel che nelle cose e universale, cioe ap-

punto la loro essenza, e una sola e medesima cosa con Dio. Dun-

que si polrebbe sempre supporre che la tesi sia riprovata, solo

quando e presa in questo secondo senso l.

Non puo negarsi, che la sola ambiguila d'una dotlrina puo essere

ragione sufllciente di condannarla. Ma per supporre cio di una lesi

determinata, bisogna non gia asserire arbilrariaraenle che essa e

ambigua, ma dal senso nalurale della parola e specialmenle dal-

1 Ce mot de la part de la chose ne dit pas, qu' il s' agit id, des univer-

saux consideres, simplement comme etant hors de I' esprit, mais des vniver-

saux consideres en tant qu Us seraient dans les choses, en tant qu' on les en-

visagerail comme faisant partie des choses creees. Cette proposition est evl-

demment pantheists, puisqu" elle enonce une confusion des universaitx avec les

choses et avec Dieu, Mais quel rappcrt tout cela a-t-il avec le systeme qui af-

firme, il est vrai, que les universaux sont en Dieu, mais qui les separe radi~

calement, infiniment de toutes les choses creees? Defense, pag. 120.
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I' uso del linguaggio dimoslrarlo. Ora, se noi pesiamo le parole

gtesse, che cosa puo significare 1' espressione, a parte rei conside-

rata, se non che, considerali oggetlivamenle? Ogni qual volta si

parla di una cosa pensata, 1' a parle rei si contrappone all' fn men-

te, in inlelleclu. In questo senso udimmo potfanzi il Brancherau di-

re : Universalia sunt a parle rei, cioe gli universal! non sono sola-

mente cosa pensala, non sono solamente nello spirito pensanle ;
es-

si sono ancue fuori di lui, hanno realtd, oggeltiva. E lanlo meno e

necessario diraoslrare, che 1' espressione sia raolto usata in questo

senso
,
in quanto che gli avversarii slessi non lo contrastano. Bensi

ad essi toccava provare con esempii, che essa venga presa anche in

quell' allro senso cheeglino
le danno. Ma essi lo tenterebbero indar-

no. Chi vuol dire: L'universale nelle cose e Dio, non dira, se pure

egli sa esprimersi debitamente in latino : Universalia a parte rei

considerata, ma Universalia in rebus, oppure prout sunt in rebus, a

Deo non dislinguuntur.

AM ha recentemente
,
in questa medesima controversia,parlato

con giocosa ironia delle arti d' inlerpretazione degli avversarii

deU'Ontologismo: inoslri leltori possono ora giudicare, da qual

parte si trovi la pratica di queste arti. II Fabre e 1' Ubagbs defini-

scono come assiomi deU'Ontologismo, che i concetti universal! hanno

reaila oggettiva, e che essi in quesla loro oggeUivila non sono cosa

finita, ma divina o piuttosto Dio stesso. II Brancherau, senza con-

traddizione dei piu ragguardevoli tra i maestri dell' Ontologismo,

tratla quesle due tesi medesime in lingua latina, ed all' espressione

realta oggetliva soslituisce 1' a parle rei . Cosi noi olleniamo

letteralmente la tesi riprovata da Roma. Ed ora i due difensori del-

1'Ontologismo intraprendono di dimostrare
,
che questa lesi non ri-

guarda loro, ma i Panteisli, col supporre, 1'uno alia parola univer-

salia, 1' allro alia frase a parte rei, un senso che esse non hanno

p*esso nessuno, e non possono tampoco avere secondo la loro nalu-

rale significazione.

JForse contro il fin qui delto polrebbe taluno ricordare, che le idee

universal! hanno pure una realty oggetliva anche nelle cose. Sia pu-

re
;
ma da cio non segue, che le parole universalia a parte rei con-
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siderata significhiuo lo slesso che universalia prouti sunt in rebus

finilis ;
ne segue piuttosto, che si potrebbe slabilire anche la tesi :

Universalta a parte rei sunt aliquid in rebus finitis. E di questa te-

si potrebbero servirsi i Panteisti contro gli Ontologi. Voi ci conce-

dete, potrebbero dir loro, che i concetti universal! considerati og-

gettivamenle non sono altro che Dio stesso. Ma noi vi dimostriamo

senza difficolla, cbe essi banno realta oggeltiva anche nelle cose.

Dunque voi dovele con noi asserire, che Dio non e altro che 1' uni-

versale nelle cose. Noi esamineremo piu tardi, perche si 1' una eo-

me 1'altra di queste due tesi debbano rigettarsi; ma qui e da notare,

che esse non esprimono la dottrina panteislica, se non congiunte in-

sieme, e percio la tesi censurata a Roma, & ben vero che favorisce

mollo il Panteismo, ma non puo dirsi direltamenle panteistica. Cio

che la renderebbe tale, doe che quell' Universale appunto, che' si

asserisce essere Dio, sia ancho nelle cose, in essa non si esprime.

Non altrimenti avviene della seconda delle tesi riprovate : Quel-

1'essere, che noi pensiamo in tulte le cose e senza cui non pensiamo

nulla, e 1' essere divino 1 . Che questa non sia asserzione dell' On-

tologismo, e, se ascoltiamo 1'Ubaghs, cosa manifesta. Imperocche,

dic'egli, quel che noi pensiamo in tutte le cose e senza cui non pen-

siamo nulla, e manifestamente 1' essere in genere, il primo elemento

di tutte le idee. II dire dunque che e 1' essere divino, non e altro che

asserire che 1'essere universale e Dio
;

il che & doltrina dei Pan-

teisti e di essi soli 2.

Ma con cio 1' Ubaghs ha bensi di bel nuovo moslrato, che questa

seconda tesi conduce il pensatore logico al panteismo, non giacbe ella

1 Esse illud, quod in omnibus et sine quo nihil intelligimus, est esse di-

vmum.

% Or quel est I' fare, que nous concevons dans toutes les choses, dans toutes

tans nulle exception, et sans lequel aucun Sire ne saurait se concevoir? Evi~

demment V e"tre en general, I'Ure qui est comme une partie constitutive et le

premier element logique de tous les etres generiques,spe'cifiques et individuels.

Et dire, comme il est dit dans la proposition, que cet Sire est Vttre divin, c'est

a/firmer, que I' tire en general est Dieu, ainsi que 1'aflirment gene'ralement lout

les pantheistes et les pantheisms seuls. Revue Cathol. I.e. p. 9.
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sia eslranea all' Onlologismo. E non abbiamo noi dunque senlilo di

sopra il Brancherau dire precisamenle e spiattellatamente, che in tutli

i diversi nostri pensieri una cosa rimane sempre la medcsima, ciofc

1' iuluizione dell' essere, e che quest' essere non e altro che il divi-

110? Non conchiuse egli da do, che la coiioscenza di Dio e in cerU

senso Tunica e come il sustralo intelligibile di ogni noslro conosce-

re? E quand'egli inollre inferiva, che lulli i nostri pensieri non so-

no che speciali delermmaziosi di questo pensiero fondamentale, il

Fabre riconobbe anche quesla per dollrina dell' Oulologismo, sem-

pre che si parli realmenle di pensieri, e noa di coguizioni sensibili

o puramente empiriche. Percio appunlo esso Fabre confessa auche

espressamenle che quell' essere, senza cui noi non possiamo pensar

nulla, secondo I'Onlologismo, e 1' essere divino l. Ora, nella tesi di

cui discorriamo, come in lutte le altre, si parla solo del conoscere

inlelletluale
; giacche dice: quod . . . . INTELLIGIMUS. Dunque gli

Oiilologi, giusta 1'anzidetta confessione, insegnano quel che quesla

tesi esprime : L' essere che noi conosciamo in tulle le cose e senza

cui non conosciamo nulla, e 1' essere divino .

Ma in che si disliuguono essi dai Panleisli? In cio, che quesli so-

slengono al lempo slesso, che quesl'essere appunlo sia quell' univer-

sale, che eToggetto dell' idea piu astralta; laddove gli Oulologi lo

uegano o almeno non lo insegnano espressamente. Essi non possono

al cerlo disconvenire, che 1' idea dell' essere in universale sia con-

lenula, come suprema in ogni pensare aslrallo
;
ma sosleugono, che

queslo medesimo peusare astralto, e conseguenlemenle anche 1'idea

dell'essere universale, presuppongono quella conlinua inluizione del-

1'essere divino che essi ammeltono. Quindi insistono anche sul dire,

che quell' essere, il quale e oggetlo di cognizione immediata, e come

tale dev' essere 1'idea (in senso oggellivo) che fornisce ogni altra

conoscenza, non e sollanto possibile ed aslratto, ma dev
'

essere reale

e concrelo. Noi abbiamo gia osservato, che il Brancherau stabilisce

ci6 appunto come lesi ,
contro il Rosmini. II Rosmini insegna, ch

1 Ce systcme demontre, il est vrai, que I' Etre, sans lequel nous ne pouvons

penser (intelligere) est f Sire divin. D6fen.;e, p. 119.

,LIBR
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S 1'essere universale, qucllo che per mezzo dell' idea innata e inlul-

to immediatamente e conlinuamente
;

e benche egli gli attribuisca

certe propriela divine, [tutlavia nega che sia Dio. Gli Ontologi al con-

trario sostengono, che oggetto dell'idea piimitiva e non gia 1'essere

universale, ma Dio come essere assolulo. I Panteisti finalmente am-

mettonorunael'altra doltrina, stabilendo che 1' universale sia Dio,

cui essi sogliono appellare 1'assoluto.

Ora da tullo ci6 che altro conseguita, se non che della seconda

tesi e vero quel che noi sopra dicemmo della prima? Ella esprime

quel che e comune all' Ontologismo col Panleismo; ma non conliene

quel che e proprio di quest' ultimo : e percio ella e tesi ontologica,

ed e panleislica solo in quanlo che puo essere utilizzata a favore del

Panteismo.

Ma, come dunque il Fabre, il quale, come udimmo, riconosce

per dottrina dell'0nlologismo, che quell' essere, senza cui non pos-

siamo pensar nullla, e 1' essere divino; come dunque, diciamo, \ien

egli a dicMarare per panleislica la seconda tesi, la quale non dice

altro, assolutamenle nient'allro, che questo? Eglialle parole: Esse

illud quod in omnibus .... intelligimus da quesla significazione :

L' essere che noi in lutle le cose pensiamo come loro essere 1.

Ora il sostenere, che quest' essere sia il divino, e senza dubbio ma-

nifesto Panteismo. Ma, se nelle nostre lingue volgari la frase: pen-

sare qualche cosa in tulle le cose
, pu6 ricevere questo senso

; pen-

sare qualche cosa di tulle le cose
,
doe qualche cosa come conve-

niente a tulle le cose; dubitiamo perallro assai, che lal senso possa

collocarsi, senza intollerabile durezza, nelle rispondenli parole laline.

E dov'anche cid fosse, non polrebbe lultavia aver luogo nella tesi

di cui e questione. Imperocche noi in essa leggiamo : Esse illud ,

quod in omnibus, el sine quo nihil mtelligimus. Ora questo sine quo

nihil non e che una ripetizione corroboranle il quod in omnibus, si-

mile a quelle del Vangelo : Omnia per ipsum facia sunt, el sine ipso

1 Nel luogo toste citato, egli conlinua cosi: tnais il ne dit pas, que I'Etre

dhin soit cet Stre, que nous connaissons en toutes choses; il ne dit pas non

pin*, que sans cet $tre, qui est en toutes choses, nous ne connaissons rien.
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factum est nihil. Ci6 posto , abbiamo necessariammeiile questo sen-

so : Quell' essere che noi pensiamo in lulto cio che pensiamo ,
e

senza il quale non pensiamo nulla
;

il che non puo significar altro

se non che : Quell' essere, il cui pensiero e contenuto in lulti i noslri

pensieri , come se dicesse, secondo 1' espressione del Brancherau, &

il sustrato iiitelligibile di lutle le cognizioni.

Veniamo ora alle due ullime lesi, delle quali i difensori dell'On-

tologismo appena credono necessario il provare, che esse apparten-

gono non alia loro scuola, ma a quella dei Panteisti. Intanto perd

essi confessano, che esse sono aperlamente difese da D. Moigno, se

pur da lui oon procedono. II Moigno (che non e ilaliauo
,
come dice

il Theol. Literalurblalt, ma francese, e gia fu membro della Com-

pagnia di Gesu) vive da lungo tempo quasi esclusivamenle dedicate

allo studio della malematiea e fisica sublime con si buon successo,

che, anche fuor di Parigi e della Francia, e slimato per uno dei piu

abili maestri di quelle discipline. Ma nei primi anni si occupo molto

di metaflsica e di teologia speculativa, e il suo nome fu assai noto

nella scuola degli Ontologi. Nel 1839 egli pubblico nel Periodico,

Annales de la philosophic chretienne (Janvier) una dissertazione

sopra la creazione, in cui veniva sviluppala specialmeotc la penulli-

ma delle selte tesi. I difensori dell' Ontologismo debbono dunque

sempre confessare, che quesla tesi, quand' anche non fosse necessa-

riamenle connessa col loro sistema, di fatlo pero apparliene alia loro

scuola
;
e noi potremmo dai quaderni sopra menzionati facilmente

dimostrare, che essa, e insieme con lei la settima, e stata spiegata

dalle calledre di Seminar!! francesi. .

Ma veggiamo, se queste lesi son realmenle eslranee all' Ontolo-

gismo, e se esse dal Moigno o da altri chicchesia furon prese in pre-

stito dal Panleismo, e solo per inavverlenza incorporate al proprio si-

stema. La sesta defmisce, la relazione delle cose create a Dio essere

come quella delle parti al tutlo, non pero al tutto preso in senso

proprio. Imperocche il tulto in senso proprio si compone delle parti,

e percio e necessariamenle fmito; laddove Dio conliene in se le crea-

ture, come un lulto infinite ed assolutamenle semplice. Le creature

dunque non sono semplicemenle parti, ma quasi parti, le quali Id-
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dio, senza palire la se medesimo niima divisione o diminuzione,

mette fuori di se 1.

Ora, possono essi, i seguaci dell' Ontologismo, rigeltare da se

senz' altro queste asserzioni? Le idee universal!, cosi essi insegnano

tutti quanli, oggetlivamente considerate, sono contenute nell'esseMa

di Dio, e conlenute in lal modo, che sono quest' essenza medesima

ed in lei come in lor centro si uniseono. Ma che eosa sono le idee

universal! nella k>ro oggettivita, se non che il finito, preso non se-

condo la sua esistenza contingente ed apparenza, ma secondo la sua

essenza immutabile e necessaria? Cosi dunque il moudo, seeondo il

suo essere essenziale e ideale, sarebbe ab elerno non solo come

pensiero nell' intellelto di Dio, ma ancora secondo I essere nell' es-

senza di Dio, e non sarebbe da quesla realmenle distinto. E cerla-

meate il Brancherau dicea di sopra delle essenze delle cose create

lo stesso, che lulti gli Ontologi dicono delle idee: Elle non si dif-

ferenziano secondo 1'essere dall'essenza divina (entilative non discre-

pant}. Cosi egli parlava nella doltrina della conoscenza. Dove poi

Iralta espressamente dell' essere del mondo e della creazione, quanta

al carattere, per cui 1'essenza del crealo si distingue principalmente

dall'essenza di Dio, lo fa consisiere in cio, che quella non conliene,

come questa, la pienezza di tutlo 1' essere, anzi aggiunge espressa-

mente, che non si da veruri ultra differenza 2. Quando adunque al-

tri sostiene, che le essenze delle cose mondane in cio solo si diffe-

reaziano dall' essenza di Dio, che esse non contengono tutto 1' esse-

re, e al tempo stesso mantiene, che esse sooo contenute BeH'essenza

1 Res creataesunt in Deo tamquampan in toto, non quidem in toto for-

mali, sed in toto infinilo, simplicissimo, quod suas quasi partes absque ulla

sui divisione et diminutione extra se ponit.

2 Nola, qua essentia Dei et essentia entium mundi primario secemuntur,

consistere debel in eo, quod ma caveat gradu enlis, quern possidet allera. Sed

essentia Dei omnem plenitudinem sen omnes gradus possibiles entis in suo con*

ceptu includit, et haec est nota, qua primario in sua specie constituitur. Nota

igitur essenliarum creabilium primaria distinctiva in hoc reponi debet, quod
omnem enlis pleniludinem in suo conceplu non includunt; non enim olio modo

ab essentia divina distingui possunt. Cosmologia, p. 5.
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di Dio e realmenle da lei non si dislinguono ;
non conduce egli for-

se, anzi non necessita a pensare, che le esseuze delle cose create

stanno in quella relazione delle parti al tutlo, che e espressa dalla

lesi sesla?

Vero e che il Braucherau parla qui delle esseuze metafisiche ,
co-

me sono geueralmenle quelle che gli Oiitologi intendono sotlo norae

d' idee
;
laddove nella tesi si parla piultoslo delle cose

,
secondo il

loro essere fisico; giacche essa dice assolulamenlc: Res crealae sunl

in Deo tamquam pars in Mo. Ma si osservi, che lullo do che segue

dopo questa espressione, e una determicazione piu strelta della me-

desima. Siccome dunque si dice, che essa non deve inlendcrsi del

tulto e delle sue parti nel senso consueto; cosi anche si aggiunge,

che le cose sono bensi considerate come parti, ma come parti, cui il

tullo pone fuori di se, senza soggiacere egli medesimo a niuna mu-

lazione. Ora ,
la doltrina onlologica non conduce forse alia medesi-

ma posizione? Se le cose prima della creazione sono non solamente

nel pensiero di Dio e nella sua essenza, come in fondamento della

loro possibilila, ma anzi sono in quest' essenza conlenute in lal mo-

do, chcJanno con lei una cosa sola, e da lei secondo 1' essere non

si dislinguono; elle dunque hanno gia in quella loro idealila elerna

on essere allreltanlo reale, quanto 1'essenza di Dio, e la creazione

noa puo operar altro, se non che esse ricevano ancora un altro es-

sere fuori di Dio. E queslo e appunto quel che il Brancherau mede-

simo dichiara, parlando della creazione, e dicendo consislere essa

in do, che un grado di essere, il quale gia e nel crcatore ed in lui

rimane non mulalo, riceve fuori di lui un nuovo o secondo essere 1.

Siccome duuque 1'Onlologismo non puo negare, che le cose secondo

il loro essere antemondano (e la loro essenza melafisica) siano in

Dio come parti nel tutto, nel senso che l~a sesta lesi defmisce
;
cosi

deve anche ammeltere, che esse nella loro esistenza temporale (nella

loro essenza fisica) sono come parti, cui il lulto, senza mu tarsi in

se medesimo, pone fuori di se; e se il Sans-fiel chiama questo un

1 .... gradus enlis in crealore iam exislens et idem in ipso permanent

extra ilium de novo aotuatur. Theodicea, p. 114.
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logogrifo filosofico, noi non gli faremo certamenle in cio conlrasto,

ma dobbiamo notare, che questo logogrifo filosofico sia nel sistema,

cui egli difende.

Piu ancora. Se le idee delle cose, noi dicevamo, sono una cosa

sola coll' essenza di Dio, le cose hanno dunque gia prima della crea-

zionc un essere reale, e quella idealila che hanno in Dio, pu6 con-

sistere solo in ci6
,
che esse sono in lui come universal! : e perc56

infdtti gli Ontologi persistono con vigore ad asserire serapre le loro

tesi solamenle delle idee universal. Siccome poiessi parlano sempre

dell' idea in senso oggettivo, 1'idea universale presso di loro vale al-

trellanto che 1' universale ossia 1'essenza universale. Se dunque que-

sla come tale gi e reale in Dio, cue altro sara il porre le cose fuori

di Dio nella loro esistenza mondana, fuorche il parlicolarizzare un

universale gia eslstente? Anche qui e il Brancherau medesimo che

trae questa conseguenza. Con lulla ingenuita egli spiega la creazione

a diriltura come un' individuatio enlis iam existentis 1.

Non fu dunque il solo Moigno, che spiegasse la creazione in cosi

strana manlera. E ben vero, che in un piccolo Manuale filosofico,

che si atlribuisce parimente al Brancherau, la doltrina del Moigno

e comballuta. Ma, dopoche 1'autore ha mostrato, che la creazione

non pu6 spiegarsi in questo modo senza favorire fortemenle il Pan-

teismo, egli non cerca di dare una spiegazione migliore. Laquestio-

ne, dic'egli, e involta in lale oscurila, che chi tenta cli risolverla,

cade facilissimamenle, senza addarsene, .nei piu grandi error! 2. La

dollrina della creazione e senza dubbio sotlo molti rispelli oscura e

misleriosa; ma che 1'autore Irovasse una difficolta insuperabile ed

un pericolo quasi inevitabile, a definire che cosa sia vera creazione,

ed in che senso ella sia un eductio e nihilo
; noi dal canto noslro

1 Ivi.

2 Tantis obscuritalibus circa iltud punctum involuta iacet ratio humana,

tamque facile est hanc explicationem lentanti in gravissimos errores vel ipso

inscio prolabi, ut multo lulius rationique conformius existimemus ab omni

ulterior! de creationis natura disquisitione abstinere. Praelecliones philos.

CLERIMONTE, Vol. I, pag. 27S.



uon lo possiaoio inlendere, se uon per 1'aderire che egli faceva alia

dottrina ontologica della conoscenza.

Noi, secondo il fin qui detto, non neghiamo che la sesta tesi non'

tolo, come le precedent!, las trio hi la via al Pan lei smo, ma gia si

trovi sul lerreno del medesimo
;
crediamo pero poler asserire, che

cio non ostante ella appartiene aU'odieraa scuola oDtologica : e cio

percheella & insegnala in questa scuola, e perche ha coi principii

della medesima la piu stretta parenlela. II che posto, essa non puo

servire a provare, che la decisione della Congregazione sia stata di-

relta, non conlro 1'Ontologismo, ma coritro il Panteismo.

Finalmenle, per parlare in ispecie anche della settima tesi, essa

prende a dichiarare la creazione nel seguente modo : Iddio, col-

1'alto speciale, con cui eonosce e vuole se medesimo come contrad-

distinto da una delerminata creatura, prodace questa creatura 1.

Si vede, che 1'atto divino, il quale dev'essere creativo, e chiamato

speciale, in quanto che Dio per esso eonosce e \uole se come con-

Iraddistinto da una creatura determinata. L'alto duuque universale,

da eui questo speciale Tien distinto, dovrebb'essere quello, per cui

Dio eonosce e vuole se come contraddislinlo dal crealo in generale,

o forse auche dal nulla. In armonia colla dottrina ontologica della

conoscenza, noi dovremmo quindi spiegare la seltima tesi nel modo

seguente : Iddio eonosce e vuole se, in quanto che egli, come 1'es-

sere puro, e contrapposto al nulla, e come 1'essenle per se, e con-

trapposto al creato. Ma nell'essere puro son contenute tutte le crea-

ture secondo la loro idealita, cosi che Dio e, per esempio, 1'angelo

ideale, 1'uomo ideale, ecc. Quest'ultima frase suona cosi slrana, che

si potrebbe dubitare, se gli Ontologi la riconoscerebbero per dottri-

na loro. Eppure ella e non tanto una conseguenza della loro dottrina

fondamentale sopra le idee, quanto quesla doltrina medesima solto

altre espressioni. non e forse dottrina fondamentale dell'Ontologi-

smo, che le idee delle cose, oggeltivamenle considerate, non si di-

1 Creatio sic explicari potest: Deus rpso aclu special!, quo se intclUgit ft

vult tamquam distinctum a determinata creatura, homine v. g., creatoram

producit.
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slinguono da Dio, e sono Dio? L'abbiamo vedulo espressamente dichia-

rato dai soprannominati au'tori. Ora 1'idea di uomo in senso ogget-

livo e 1'uomo ideale, la sua essenza metafisica. Le cose formano dun-

que con Dio, nori solatnente prese tulte insieme il contrapposto del

dipendente, del non essenle per se, all'Assoluto, ma anche ciascu-

na presa in partieolare sta a lui come il reale temporaneo al suo

ideale elerno : nel che si deve sempre lener fermo, che quest'idea-

le non e solamecte una cosa pensata, ina reale, doe e la stessa es-

senza di Dio, considerata sotlo mi riguardo specials. Quell'alto dun-

que, per cui Dio conosee e vuole se, come distinto da una creatura

determinata, per es., dall'uomo, el'alto, per cui Dio distingue se,

come uomo ideale, dall'uomo cbe ha fuori di lui nella sua indhidua-

Hta un'esislenza temporale e contingente. Ma siccome il conoscere e

volere di Dio e efficace, per cio esso fa cue questa slessa distinzione

esista realmente; cioe fa che il contrapposto non sia meramente pen-

sato, ma reale, e quindi produce 1'uomo fuori di se nella forma d'e-

sistenza a lui propria.

Cosl,noi diciamo, puo- spiegarsi la seltima tesiiu connesslone colla

doltrina ideale ontologica ;
ma questa eonnessione non e punlo, ci

sembra, necessaria. Vero e che gliOntologi logicamenle non possono

negare, che Dio, come sopra fu dichiarato, sia 1' ideale di ogni crea-

tura delerminata, e quindi anche sia il mondo ideale ;
ma essi non

ban bisogno di ammettere che quest' ideale, per cio ehe Dio conosee

e vuole se come tale, venga realizzalo fuori di lui.

Ora, in che relazione sta questa tesi col Panteismo? L'Ubaghs
trova hi essa 1'origine panleistica delle cose, solo espressa in modo

uu po' diverse da quello della tesi precedente. Dio, secondo lui, pro-

duce le cose finite, non gia pensando e volendo esseri veramente

da lui distinti
;
ma pensa e vuole in loro altri suoi lo, vede e vuole

se come cosa allra da lui, la quale nondimeno al tempo slesso & con

lui idenlica 1.

1 Dleu y produit des etres finis, jippeles improprement creatures, non en

concevant et en voulant des Sires reellement distincls de lui, mais il conctit

ft veut des alter-ego, il se voit et se veut lui mtme comme des choses autres

que lui et restant neanmoins identiques avec lui, selon le beau langage des

pantheistes. Revue Cathol. 1. c. p. 11.
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Che la lesi di cui parliamo, favorisca il Panleismo, noi nol con-

Irastiamo
;
ma in essa non e espresso quel che 1'Ubaghs trae fuoii

come cosa panteislica. Ella dice, che Dio pensa e vuole se come di-

stinto dalle creature: ma, che le creature siano solo un altro lo di

Dio, e perci6 da lui non siano veramenle dislinte
;
che esse, poste

in essere, rimangano una sola e medesima cosa con lui ;
sono asser-

2ioni, che 1'autore della tesi potrebbe sostenere, essere dall'Ubaghs

aggiunte affatto arbitrariamenle. Che se quesli volesse, in difosa

della sua inlerprelazione, fare appello alia lesi precedente, presup-

ponendo che le due tesi sian dollrine connesse di un medesimo si-

sterna, noi ammelteremmo bensi, che 1'ullima lesi merce tal connes-

sione sarebbe panteislica, ma potremmo anche aggiungere, che noa

cesserebbe perci6 di essere ontologica. Iraperocche abbiamo moslra-

to, che la sesta tesi, benche non sia insegnata da tulli gli OnlologJ,

sta nondimeno in connessione necessaria coi principii, confessati

da loro lulti.

Ma perche dicemmo noi, che 1'ultima lesi, considerata anche da

se sola, favorisce la dottrina panleistica, benche non la contenga?

Perche essa, come il Sans-fiel giuslamenle fa rilevare, melle un vin-

colo necessario Ira. la creazione e la vita intrinseca della divinita. E .

ben vero, che essa non solo non esprime il pensiero proprio del

Panteismo sopra queslo vincolo, ma anzi lo tiene lonlano. Perocche

mentre nella doltrina panteistica Iddio non deve pervenire a cono-

scere e voler se medesimo, se non mediante la posizione dell' essere

finilo
,
in questa tesi al contrario la creazione si fa conseguenza di

quel conoscere e volere divino. Dio deve creare, perche egli conosce

e vuole se come distinto, non solo dalla creatura in generate, ma da

questa o quella in particolare. Ma, siccome questo conoscere e que-

slo volere in Dio non puo essere allrimenli che necessario, perci6

anche la produzione del mondo diventa conseguenza necessaria del-

la vita divina. Ora ogni doltrina, che nega la liberlci della creazione,

favorisce il Panteismo.

Raccogliamo ora in breve il risukato delle ricerche che abbiaui

fatle. Le prime cinque tesi, cosi come giacciono, sono sostenule da

quegli scriltori che SOB reputali i piu ragguardevoli difensori del
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moderno Ontologismo, e non possono esser negate dal Fabre e dal-

1' Ubaghs, senza mauifesta incoerenza. Benche la secoada e la terza

abbiano col Panleismo altenenza piu slrella che non la prima, la

quarla e la quinta, non possono tultavia essere designate come a di-

rittura panteisliche. La sesta puo meritare forse questa denomina-

zione, ma essa percio appunto conliene il veleno, nelle precedent!

nascosto
; perche e necessaria conseguenza delle medesime. L'ulti-

ma finalmente e la sola, che non abbia necessaria connessione colla

dottrina dell'Outologismo, ma ne.anch'essa, considerala da se sola,

c tesi panteistica. Se lultavia vogliamo ammetleila come tale, ed

inoltre, quel che di essa leste fu delto, vogliamo dirlo anche della

sesla, che cioe essa non sia necessariamente connessa colle doltrine

fondamentali dell'Ontologismo ; qual giudizio dovremo noi allora for-

mare sopra la decisione della Congregazione? Non altro che questo:

che nelle prime cinque tesi viene riprovalo 1'Ontologismo, quale esso

6 insegnato nei libri doltrinali maggiormente diffusi oggidi, e nelle

due ultime e rigellata una doltrina intorno alia creazione, che alcuni

seguaci dell'Ontologismo ban posta in connessione col medesimo.

si potrebbe forse soslenere, che le sette tesi sieno riprovale

solamente in quanto esse formano un lulto, cosi che sia leci-

to mantenerne alcune in particolare, purche non si insegnino al

tempo stesso lutte le allre, e specialmenle le ultime? No assoluta-

mente : imperocche, per dare tale inlerpretazione alia senlenza della

Congregazione, bisognerebbe o poter dimostrare che simili decision!

nella Chiesa vengano ordinariamente inlese in tal modo, ovvero in-

dicare in questa decisione dell'Inquisizione una ragione speciale per

siffalla ioterprelazione. Ora 1'uua cosa e 1'altra e del par! impossi-

bile. Si danno moll! decreti di Concilii di Pap! e di Congregazioni

romane, in cui per simil modo si recila una serie di proposizionve

si condannano e proibiscono con una sentenza generate, e per lo

piu anche con censure piu o meno severe. Ma chi ha mai sostenu-

to, che lal sentenza o proibizione non risguurdasse le singole pro-

posizioni, ma solamente le dotlrine da esse formate nel loro com-

plesso? Che percio sia, per esempio, concesso il difendere alcuna

delle proposizioni di Wicleff o di Huss, enumerata dal Concilio di

Serie T7, vol. XII, fasc. 421. 4 2i Setlembre 1867.
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Coslanza? Per asserire dunque do delle selte tesi, conlro cui lln-

quisizione ha emanato il suo response ,
noi dovremmo

,
come si e

detlo , Irovare nel medesimo qualche ragione speciale ,
e cio tanto

piu t che nqn e punio fuori d'uso 1'esprimere simili limitazioni,

quando si ha intenziooe di farle. Cosi nella Bolla sopra le tesi di

Baio si dice, che alcune polrebbero bensl difendersi in qualche mo-

do, ma non nel senso che esse hanno in Baio. Parimente nel Breve

d'Innocenzo XII si condannano le proposizioni di Fenelon, perche

esse, sia secondo il senso naturale delle parole, sia in connessio-

ne colle allre meritano qualcuna delle censure ecclesiastiche. Poi-

che dunque nel decreto dell'Inquisizione non leggiamo nulla, che

indichi anche solo siffatla limitazione, noi non siamo autorizzali a

sostonerla.



VITTORINO
OSSIA

I CASI DI UN GIOVANE ROMANO 1

xv.

Fra Mariano.

29 Decembre.

I giorni passati, non occorrendorai piu altra cosa da aggiungere a

quest! miei ricordi
,
e immaginandomi che la condizione mia durera

invariabilmente la stessa, chi sa quanto tempo; SODO caduto in ma-

linconie tali, che, senz' avvedermene, ho comincialo a desiderare la

morte. Mai non avrei voluto avere un desiderio si brultol Perci6 ho

combattuto quanto piu poteva per tenerlo da lungi. Eppure ad

ogn' istante
, appena rientrava in me stesso dalle corse mentali che

fo di continue attraverso 1'irta selva delle mie reminiscenzer ed ecco

me lo trovava bello e formato dentro del cuore
,
come uno di quei

fiori che spuntano dase nd loro suolo nativo. Nft giovava rimover-

ne lo spirilo con isdegno. Malgrado che ne avessi, questo desiderio

mi perseguitava in casa
,
mi accompagnava di fuori

,
mi si ostinava

nell' animo, o parlassi o tacessi
,
o checche allro io facessi : mi

funestava i sonni e mi amareggiava le veglie. Temei piu di una

volta non fossi per avventura invasato od ossesso da un mal demo-

1 V. il volume prcedeiite pag. 684 segg.
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nio. Alia fine mi rimembrai di un cerlo avverlimenlo che spesso mi

si era dalo
,
ed era cbe, per liberarsi dai pensieri molesti

,
1' uomo

non ha rimedio migliore cbe 1'occupazione. Dunque bisogna che

10 mi occupi ;
diceva a me medesimo.

-
Si, ma iu che? Nello studio? non ho libri, non ho quiete; e

poi nou sento proprio nessun genio ad applicarmi in quelle aridissi-

me filaslroccole degli element! legali.

Tultavia bisognera bene che li assicuri 1'esame
;

diceva una

\-oce di dentro.

L'esame? rispondeva io; per assicurarmelo basla un mese.

Egli e un poute pel quale non vi e asino che non passi. Piultosto

sai, Villoriuo, che hai da'fare? dimoslra a le stesso che li conviene

mellerli in pace ,
e lasciare andar 1'acqua per la china. Se le ne

pcrsuadi, toccherai con mano la verita del proverbio ,
che ciascuno

lanla ne ha quanla se ne da. Monsignore da un mese e mezzo fa il

mulo ? Buon pro a lui ! Io sono offeso nella ripulazioue e caccialo da

un uffizio lucralivo? Solo che io abbia il leslimonio della coscieuza

pura, che monta 1'inleresse mio ol'opinione allrui? Che e alfine que-

st'onore, del quale vivo si mattamenle geloso ?

E un'eco, un sogno, anzi del sogno un'ombra,

Che ad ogni vento si dilegua e sgombra.

11 conte Orazio e penlitissimo dello sproposilo falto ? Impari egli a

sue spese : io non ho 1'obbligo d'insegnargli la discrezione. La con-

tessa Melania e sull'uscio del manicomio? Tal sia di lei! non ap-

parliene a me curar le lesle che danno volla. La letlera a Giuseppe

Maglioli ha falte le ali? E con le ali resli. Un lurbine di sciagure ci

lia inabbissati
,
lanto che rischiamo di dover campare di limosina?

Iddio non ha il.libro degli scordali: slolto chi.si affanna perli guai

del domani !

Quando mi baslasse 1'animo di ragionare cosi
,
e di pensare con-

forme ragionassi, e di senlire conforme pensassi, non dubilo che le

angosce diminuerebbero assai. Ma coleslo di far, come dicono, male
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al male e di gitlarsi le noie dietro le spalle, non puo essere slile mio;

sono Iroppo figliuolo di mia madre.

Per lacere del rimaneute, ella si altrisla cosi ollre misura per lo

slalo della conlessa ,
die

,
fossi ancora d'acciaio, dovrei intenerirmi

e provarne pena. Moslra ella di capire ollimameDle che non ista a

me il ravviar praliche col padrone, prima cbe un mezzano autorevole

s'interponga : moslra pur di capire che il mio non e difello di buon

volere, si bene di possibilila : loda che io abbia scelto a mediatore

il prelato : loda la risoluzione mia di chiudere un occhio sopra il

gran torlo recatomi da Orazio : moslra di capire tulto e tutto loda.

Ma cio non loglic che
,
in quesla pendenza si dolorosa e diulurna,

eila patisca un vero marlirio secrelo
,

del qualc porla i segni nella

fronte corrugala e nelle guance pallide e sconlraffalte. Or io com'es-

sere indifferenle a questo suo penare?

Qui feci punlo I'aHr'ieii, e bullai la penna con saldo proposilo di

r.on piu ripigliarla ,
se non che per nolare le cose di momenlo che

in avvenire mi succedessero. Tale, a giudizio mio, e il fatto che

segue.

leri, hjlomo le tre ore pomeridiane, in quel che io stava copiando

al mio scrigno certe pagine di un autore che si commenta nella scuola,

e che io non ho uno scudo per comprare ,
odo una limida sonatina

di campauello alia porla. Mia madre c Colomba erano su al lerzo

piano, presso una pigionale malala, cui fanno assislenza mollo cari-

laliva. Vislo di esser solo in casa, mi alzo e vo tirarc il salisceudi.

ISuova! Un pczzo di giovanollone lanto falto
,
in touaca da frale di

lana grossa, ficca dciilro la tcsla e: Deo gralias; mi salula

uimlmciile
;
abila qua il signer Villorino Melissa? Per serviila;

rcplico io preso da ammirazione; favorisca.

Eulra, e dietro lui con le palpebre semiaperle ,
e le mani in cor-

lese viene il compagno, ma si gioviucello e raccolto e d'un aspello si

caudido, che pareva un fanciullo col cappuccio. Li introdussi nel sa-

lotto, li feci sedere, e gia ero per offerirmi a' loro comandi, quando

1'allo e tarchiato : Siamo novizii di san Francesco, lolse a dirnii,

e mi accadrebbe di vedere privatamente il signor Yittorino : vorreb-

be ella fare grazia di annunziarmegli ?
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Villoriuo e a' suoi cenni; rispos'io con allo cerimonioso.

- All ! scusi taalo : non la conoscevamo; soggiuns'egli arrossen-

do e saeltandomi con un'occhiala vivissima.

Non c'e che scusaro : se le place accomodarsi nel mio studio..

mi segua, polra discorrermi a bell' agio, e con ogni liberta.

Si levo egli subito
,

e 1' altro inchinalomi garbalamente : lo

intanlo ; disse soUovoce al compagno ;
v' allendero qui e recitero la

corona. Sorrisi al caro fralicello e, avutane licenza, COD quel pezzo

di granaliere in cocolla m' incamminai verso la camera
;
non pero

mollo sicuro del fatto mio
,

e non senza che il pello mi tremolasse

un tanlino. Perche, datogli il passo e per ogni buon riguardo, lascia-

to 1'uscio socchiuso, me gli voltai icdicandogli eol geslo che si fos-

se sedulo. Or che? mi casca di bolto ai piedi , me li afferra , me li

bacia e fallo croce delle braccia, e dirizzato a me il viso grondante

lagrime : L' anima di un traditore voslro aspetta da voi il perdo-

no! sclam6 con voce cupa e singhiozzosa. Mi ha commesso in le-

stamento di far io le parti sue, e di stringervi le ginocchia tanlo che

mi esaudiale.

Ghe e? chi vi manda? presto, alzatevi; gridai colmo d'orrore

e cercando sollevarlo pei due gomiti.

Ah signer Viltorino ! egli era al capezzale ,
e gli ho dale fede

che gl'impetrerei da voi il perdono : no, non mi movero, ch' io non

abbia inlesa dal vostro labbro questa divina parola, perdono!

Ma a chi ho io da perdonare ?

A Virginio.

Dio ! e che e di quello sciagurato ?

v
Non dite

;
esso e morto in penilenza.

- Morto?

Si, in queste braccia, che per lui vi-prolendo, ha esalato Tani-

ma contrita, e serrando questa mano che preme la vostra: Muoio

conlenlo; mormoro coiranelilo rantoloso; rnuok) contento, se lu mi

promelli di riconciliarmi almeno defonto con Yitlorino Melissa, che

tentai di sedurre da vile ipocrita . Gliel'ho giurato; e voi?

Su, levatevi, che io non pure gli perdono, ma rassegno a Dio

la vita mia, se nulla valesse per affreltargli il paradiso.
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A questo dello, proferilocon senlimeulo caldissimo, 1'altro scroscia

in im pianlo ancora piu largo, mi riabbraccia e ribacia i piedi e s'er-

ge che il singulto lo soffocava. A me altresi le ciglia si erano inu-

midite, e ardevan le gote, e tremavan le gambe, e Tanima si commo-

veva per mode, che a fatica io potei arlicolare parola a conforlo del

mio interloeutore si agitato. II quate, appresso un islanle di sfogo,

rendutosi ai miei preghi di adagiarsi in una seggiola, menlre si ri-

componeva: Di cortesia, se e lecito; interrogai affetluosamente ;

con chi ho io il bene di abboecarmi?

Con uno scellerato, indegno del voslro cospello. Al presente

sono fra Mariano. Nel secolo fui Alcibiade, di buona nascita, roma-

gnolo di patria : e questa cicatrice, che mi risalla tra il mento e la

maseella, \i mostra che ho mililato e combaltuto.

- Oh! e quando?

La primavera scorsa, tra i Cacciatori delle Alpi.
- Sotto Giuseppe Garibaldi ?

Appunto.
- la quali battaglie vi siele Irovato? E Virginio era di costoro?

E egli forse rimasto ucciso in qualche combattimenlo? Fra Mariano

mio, parlate, che io sono curiosissimo di saperne.
-

Rispondero a una cosa per volta
; soggiunse rialzando il capo

che torse alquanto dalla spalla diritta, quasi per nascondere la cica-

trice, si che scoperse il lato manco della gola, macchiatagli alia ca-

rolide da una vogliuzza accesa di lampone. Da Bologna, ove io eua

studente di legge all' Universita, senza darne una sillaba di raggua-

glio a mia madre , mi tragiltai di nascoslo per Livorno a Genova r

<j mi arrolai nei volontarii che si levavano per conlo del Garibaldi.

Rolta la guerra, fui di quelli che costui spinse al riscatlo di Varese.

Poscia feci pazzie pinllosto che prodezze nel terribile scontro di

Treponti ,
dove

, per solenne marrone del generale ,
urlammo nel

retroguardo dell' esercito austriaco, che si alteslava di la del Mincio.

Tremendo fu il cozzo, e si vi dico che i Tedeschi del generale Urban

d pagarono con usura ! Noi credemmo di averla a buon mercato ,

rilirandoci precipilosamente alia sparpagliata e abbandonando sul

campo un grande numero dei nostri
,

sfracellali dalla metraglia ,
o
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fatti prlgionieri. Oh clie fiore di gioveutu italiana si spense in quella

giornata sanguinosa ! To con un drappello di volontarii mi appialtai

dietro una siepaglia, e mi distesi boccone in un fosso per isfuggire a

un gruppo di caccialori tirolesi
,
che ci fulminavano da una rosla a

mezzo miglio di intervallo. Ma nel bello ecco una squadriglia di U!a-

ni che, scopertici, ruppero con le loro picche la siepe e ci vennero

addosso. Ad un di costoro, che gia m'era sopra per infilzarmi, io c

altri due nostri potcmmo slrappare la picca. Colui, pronto come una

saetta
,
sfodera la sciabola e mi avventa un colpo che schermii alia

meglio col calcio della carabina: ma non fui si lesto alia parata, che

non avessi un manrovescio in faccia
;

e se non era la baiouella di

un mio vicino che ammorti il colpo, e quindi la pistola d' un altro

che sparo nelle tempia a quella furia, io rimaneva certo con la lesla

spiccata dall' imbuslo. Dio ebbe di me piela !

Cio narrandomi si animava tulto ,
si guardava per modestia il

pollice e 1' indice della mano manca, tra cui ravvoltolava il nodo del

cordone
, e coll' altra a pugno d' ora in ora si picchiava la bocca

dello stomaco : e io frattanto osservarlo e squadrarlo curiosamenle.

In verila 1'aria divola e compunta, alia quale si alteggiava per im-

perata contenzione
, faceva bizzarro contrasto con quelle sue forme

alleliche, e con un cotal brio indomito e soldatesco, che gli balenava

nella fronte maestosa, nelle ardite faltezze e nelle movenze di tulta

la persona. Lo avrei detto il Creugante o il Damosseno del Canova.

che mi slesse davanti in abito fralesco,

Tenendo gli occhi in molle, e il collo a Yi'te,

E le nocca col petto sempre in lite.

Questo concetto e quesli versi mi frullarbno cosi di passata per la

fantasia, ma poi, traito al fascino del ragionamento e incitato dalla

cupidita di nolizie : Ed era la con voi anche Virginio? dimandai.

No : esso era fra i Cacciatori degli Appennini del generale

Ribolti, i quali non assaggiarono punlo le pallede'Croati. Egli fece

le sue triste prove nella ditesa di Perugia , ove accorse dal confine

toscano con una marmaglia di scapestrali , per soslenere i faziosi
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centro gli Svizzeri del Papa. lo noa lo conobbi se non dopo la pace

di Yillafranea, quando, sciolti i corpi de' volonlarii, passai, per mia

Ycrgogna, solto il vessillo delle Roinagne ribellate. A Bologna fum-

ino incorporati nella medesima compagnia ,
ed ivi ci legammo in

intrinseca amisla, Iddio cosi disponendo per noslra salute. Yirginio

era scorrelto e guaslo dai \izii : ma nel fondo del cuore conservava

la fede e una sua divozione alia santa Madre di Dio
,
die il mal de-

wione delle selte non giunse mai a svellergli inleramenle.

Era egli davvero ascritlo atle sociela segrele?

Pur Iroppo ! Cosi non fosse stato ! Era questo 1' unico divario

ehe andasse tra me e lui. lo ho fallo, quant' egli e piu, d'ogni erba

fascio : ma non e slalo possibile trascinarmi a dare il nome in quel-

le congreghe. Le aveva in eordiale abbominio
;
e il debbo ad alcu-

ne lellure fdlte nella prima eta, le quali m' impressero un odio im-

morlale alia Massoneria
,

alia Carboncria e a lulte le altre simili

diavolerie di satanasso che, sotlo fmla di liberla, rendono schiavo il

cilladino e lo meltono in contraddizione con la coscienza. Ah signo-

re, che sorle fu questa !

Grande, ben grande cerlamente!

Ditelo a me ! Nel sellembre
( per continuare

)
ci traslocarono

in Rimini a guardar la fronliera della Caltolica, minacciala, com' e-

ra voce, dai Pontificii del Kalbermalten che si approstavano d' in-

\adere le Legazioui. Raccontarvi i sacrilegii e le nefandezze della

bordaglia che ci insudiciava il baltaglione, non lo polrei, e non lo

sopporterebbero le yoslre orecchie si caste e pie. Yirginio fece due

belle azioni, delle quali, merce di Dio benedello , io indegnamcnte

fui partecipe, e ci valsero la conversione. Primieramenle liberam-

mo una ragazza del conlado dalle granfie di un uffizialotlo venelo,

che se 1' avea rapila con barbaric da oslrogoto. Noi, avulo senlore

del ratio, ci apposlammo, e arrestato il velocissimo calcsse, sopra

del quale quella povera inoocenle era legala con funi e imbavaglia-

ta, con le daghc la sciogliemmo e la resliluimmo illesa alia gente di

casa sua. Che gralitudine ci ebbe mai quella crealura ! Si cavo dai

collo due medagliette, e non potendo altro, ce le don6 solto parola
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cue sempre, siuo a clie vivesse, pregherebbe la Madonna per noi.

Maria 1' ha esaudila.

Oui si tacque im momeato, rivolse un'occhiata lagriinosa a un'in.-

magine che ho in uua parele della slanza
, sospiro ,

ed aggiunse :

Indi a pochi giorrii eravamo ambedue in ronda con una frotta di

compagnoni. Facemmo allo in un pralo, all' o-nabra di grosse quer-

ce. All' una di esse nel fuslo era iacavala una nicchia, e ingarbalc-

vi con eleganza, da qualche buoii villano, un quadretlo della Beala

Vergine in rilievo di terra cotta. Vederla alcuni di quei demonii ,

infuriare e avventarle contro sassi e beslemmie, fu una cosa sola,

Allora Virginio d' un balzo s'aggrappa al pedale, s'arrampica ai ra-

mi, ritira reffigie* se la pone in seno, e sceso grida : Guai a chi

la iocca ! lo gli volo al fianco e rincalzo : L'infame, avra a farla

con noi due ! Detto falto. Si appicca una baruffa : sguainammo le

daghe e Virginio con punte e scigrignaie difendeasi bravamenle. Io

a riparare me e lui con mulinelli e colpi da disperato. Se non che

una viperetta d'Imolese lo assale proditoriamenle alle reni, e gli vi-

bra una sloccala al femore. Virginio cade, io gli tolgo il quadro, me

lo ripongo in pelto e inseguo il marrano, che a tutte gambe fuggiva

per le campagne. Non 1' arrivai
,
ma non ricomparve piu in mezzo

a noi.

Che scena crudele ! sclamai inorridito
;
e Virginio spiro net

colpo ?

-
Nossignore ;

la ferita non fu mortale. Rappaltumatomi con

gli avversarii, lo portammo sopra una barelletla da fieuo in Rimi-

ni, dove fu curato con tale diligenza ,
che la ferita si chiuse e gia

s' alzava di lelto e si teneva pure sulla vita. Ma, pietosi consigli di

Dio ! il male serpevagli celatissimo nelle viscere. D' improvviso-

gli scoppio uoa infiammazione con febbre ardenle , e io che nolle e

giorno gli stava a lato, accorlomi che il medico masticava, ebbi 1'in-

spirazione di stimolarlo senza piu che pensasse all' anima fin che a-

ra in tempo. Consent!, e mi prego di condurgli un sacerdote. Qui

era V intoppo. Perocche gli si piantarono alle scale due scherani del-

la sella, e a niun pallo concedevano il passo a chi che si fosse, il

quale odorasse il prele o il frate.
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Mi burlale?

Tant' e, signer Vitlorino! e non mascheravano le intenzioni lo-

ro. lo pero li gioslrai di santa ragione. Adocchialo un tal don Gae-

tano, che e un eceellente pretino del contorno, coraggioso e zelante

che si farebbe sparar \ivo per salvar 1' anima di un crisliano , gli

manifeslai il bisogno, e 1' invitai a travestirsi
,
e spacciatosi per pa-

rente di Virginio (
siamo lutli parenti in Adamo) a Tcnir moco do-

po la calala del sole a trovarlo. Accelto, e il tiro riusci a mera?iglia.

Lo confesso
, gli amminislro di soppialto il Tiatico e 1* estrema un-

zkuie ,
e dato carico a me di raccomandargli 1' auima, se agonizzas-

se di giorno, si riliro. La mutazione di Virginio fu un prodigio. Che

sentiment! ! che conlrizione! lo mi liquefaceva in pianto, e mi si e-

ra cambiato il cuore si che penava a credere a me slesso. II lunedi

alle dieci avvisai che 1'amico respirava con fatica e assiderava e si

coloriva in cenerognolo. Presto feci il dover mio. Ricevei il suo te-

slamento verbale: gli giurai di condurmi quando che fosse in Roma,

per comunicare cio che mi confidava a sua madre
,
a voi e ad altri

di cui mi a\ea dettali gl' indirizzi
;
e col nome di Maria in bocca, e

tenendomi la mano, con la quale glienc reggeva alle labbra 1'imma-

gine, ,si addormento nella pace degli eletli.

La commozioue del narralore, e di me che in lui inlendeva lullo

il sembiante estatico, era gia cresciuta al terminc, che oopiose stil-

le ci zampillavano per le gote, e io di soprappiu sudava freddo, e

mi raggricciava in me medesimo. Dopouna pausa in cui mando due

lungiii gemili, cosi 1'altro seguito aslergendosi le lagrime. Pa-

gato il Iributo dell'amicizia a Virginio, oltenni un congedo, ritomai

in patria e raceonsolai mia madre con un miglioramento di coslumi,

ch' elia ne stordiva. Mi procacciai poscia segretissimamente un sal-

vocondotto, mi trafugai nella Marca d'Ancona _e spesi una setlima-

na in Loreto. Vi feci il bucato dell' am'ma con un buon religioso, il

quale mi rincoro a finire di darmi tutto a Dio
,
conforme ne speri-

mentava la interiore chiarnata. Digiunava ,
e orava le giornate sa-

ne dentro la santa Casa per implorare lame dal cielo. E lo ebbi :

giacche mi parve conoscere ad evidenza, che Dio voleva mi rendessi

in Roma frate di san Francesco. Ubbidii alia superna illustrazione,
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e tale conlenlezza provo del mio nuovo stato, che non la barMlcrei

con le glorie di mille regni.

Beato voi
,
fra Mariano mio, che avete sorlita una vocazione

si bella ed evidenle ! soggiunsi per tentarlo ad aprirmisi di van-

taggio.
-

Ah si ! bella e, credo io, evidentissima. Ne desiderate la pro-

va? Con voi non faro misteri: tanto piu che il saperla puo consolar-

TJ. Una domenica, in quella sanla Casa, mi si mostro, forse visibil-

mente forse intelletlualmente, io non ardirei defioirlo, ma mi si mo-

stro la graziosa Madre di Dio. Sono cosi cerlo ch'ella era dessa, cbe

non mi e possibile dubilarne. Ella mi dichiaro cio che ayea da fare,

e mi disse, fra le altre cose, che in Roma non mi fossi scordato di

venire da voi a farvi 1'ambasciata commessami da Virginio, perche,

aggiuns' ella, amo Viltorino.

Or qual e quest' ambasciata? Lo interrupp' io, con aria d' in-

credulo alia sua visione, che mi sembrava un po' strana.

Ecco: m'incaric6 d'impetrare da voi in ogui modo il perdo-

no di un tranello che vi aveva leso a pasqua di quest' anno, facen-

dovi incappare negli arligli di un forasliere di mal pelo : di signi-'

ficarvi che colui era un pessimo arrolalore delle setle, il quale si

pretiggeva di allontanarvi da Roma
, aggregarvi ne' volontarii

,
ed

esporvi al fuoco piu micidiale, nella prima ballaglia; che se una mo-

scheltala non vi gelava, il medesimo Virginio avea il mandate di ti-

rar sopra voi nello scompiglio del conflitlo, e accopparvi. Inollre che

la Irufferia dei venli luigi d'oro, cbe voi dovete conoscere, fu un lac-

cio per attirarvi a forza nella rele : che e in Roma un vecchio fram-

massone (e dei caporali )
ma ignoto a voi, il quale ha espresso co-

mando di tramare la vostra perdila come che sia : che doveste ve-

derlo alia tavola del forastiere mentovato, e si chiama Elpidio Mo-

lesti. Mi raccomando di dirvi che ve nc foste guardato come dal-

1'aspide. Esso non ne avea penetrate di piu; bramava peraltro che

tulto cio vi fosse puntualissimameute riferito.

Dio mio buono, che ascolto ! labbreggiai con un tremilo che

per 1'impeto mi fe dietreggiare con la sedia.

Pur non vi sgomentate. Quest' Elpidio, pel quale altresi ho

due parolette di Virginio, e che alberga in casa un certo conte a cui
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serve di ministro, non potra omai nuocervi gran cosa. Oggi sono Ho

a visitarlo adempiendo il debilo mio : ed ho saputo dal portiere die

egli giace aggravatissimo per due tocchi d'apoplessia, e che n' e af-

falto disperata la guarigione.

Fra Mariano ! voi mi annunziate novila incredibili
;
io sbalor-

disco !

Ho ubbidito alia coscienza e sono pago. Ma voi, per 1'amore

di Maria la quale tanto vi predilige, non vi alterrite e abbiate cieca

fiducia nel suo patrocinio. E riltosi e interrogatomi ancora del per-

dono a Virginio e pregatomi che facessi orazione per lui, assai reli-

giosamenle col suo fralicino si accommial6.

Partitosi egli, io rimasi li fra lo slipite e 1'imposta, atlonilo e cc-

me fuori della memoria. D'onde, con un turbine di pensieri pel capo,

sospintomi nella stanza, m'appoggiai ad un angolo del cassettone, e

fissata la parete di rincontro, mi lisciava il ciuffo, mi stropicciava it

mento, irrequieto, perplesso, angusliato, in preda a mille opposite

impressioni di lenerezza
,
d' ira , di sospetto ,

di rimorso
,

di spe-

ranza, di pentimento, di rammarico, di gaudio ;
in forse di me me-

desimo e vogliosissimo di scoprire il vero, circa le udile rivela-

zioni.

Di repente mi balena all' idea un disegno. Non tenlenno, non ra-

giono : mi brandisco ,
mi assetto i panni ,

esco e difilato vo giron-

zolare intorno al palazzo di Orazio. Desiderava incontrare qualcuno

che fosse al caso d' informarmi delle condizioni del ministro. Vedrd

io; diceva dentro me stesso; se fra Mariano e quel convertito che

mi si e dipinto, o non anzi un gabbatore venutomi a dar soia. Uh

che manifestazioni ! Poffare, com' io 1' avea imbroccata di punto in

bianco sino dalle prime! Elpidio seltario? quel desso che col viag-

giatore desinava ? colsi giusto io : eh gia il cuor presago falla di ra-

do! e io, scioccherello, avea paura di far giudizii temerarii? Togli

qua : tulti frammassoni e ne vogliono a me?... perdermi? accoppar-

mi? ma che ho falto io? Ecco perche tanta bile, tanlo astio di Elpi-

dio: oh di sicuro egli e il signorino dall' E e dall' M: ih...! Ah Ver-

gine santa, aiutatemi, che non imprechi a nessuno!

In questi soliloquii giro e rigiro, e non mi abbatto in un' anima

?iva, da cui pigliar lingua. Abbuia, suona 1'avemaria: nessuno. Ep-
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pure io smanio d'avere un cenno, un cenno solo della verita. In-

truder-mi nel veslibolo? nelle scuderie? cercare di Valerio lo stal-

liere? diPetruccio il gualtero? di Biagio? Guai se il conte lo risa-

pesse ! si figurerebbe che gli fiuto le orme. A che partito appi-

gliarmi?

Mi sovviene di una botteguzza di merceria che e nel vicolo di

dietro. Vi entro franco e, fingendomi nuovo, chiedo politamente da

che parte si trovi 1' ingresso nobile del palazzo. Prendete a man-

ca, piegate allo svollo, e rasenlate il muro a dritta : il portone e illu-

minato da due candelabri a gasse. Non potete sbagliare ; rispose la

merciaiuola.

Obbligatissimo ;
il conle e egli in Roma?

C' e, si.

E quel vecchio alto, secco....?

II ministro
,
dile?

Hem? credo.

Ah poverello ! e alle ven litre ore.

come?

I colpi lo acciaccano. La moglie di Sanle il cocchiere mi ha

detto stamane, che i medici gli fanno la croce sopra, che e bello e

spacciato e in man del prete.

Xante grazie. Non ne volli di piu, e sollecilamente mi allon-

tanai da quelle vicinanzc.

XVI.

L'anno nuovo.

8 Gennaro 1860.

Tacere con mia Madre della visita di fra Mariano, delle singo-

larissime notizie avutene e della grave malatlia di Elpidio, da me

accortamente verificata, non era parlito di prudenza, ne schiettezza

di figliuolo ossequioso. Nondimeno mi sapeva agro assai di dovere

esacerbarla ancora, e spaurirla con informazioni cosi nefaste. II

perche, ondeggiato lunga pezza tra gl' iucentivi della coscienza e le
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rilrosie dell'amore, deliberai di soprassedero per quelia serata e pel

dimani, che era la festa di Colomba, e differire la manifestazione al

posdimani domenica, primo giorno dell' anno.

- Buona nolle, mamma, e capo d'anno migliore ;
le diss' io 11

sabato avanli di coricarmi, baciandole al solito la mano, e caloro-

samenle piu del solilo premendola con le labbra.

- Iddio ti benedica, Vittorino, ed esaudisca i luoi voti.

Oh si ! auguro a voi, ed a me, e a Stanislao, e a Colomba

che non ci nasca mai piu un anno somigliante a queslo crudele cin-

quanlanove.

Si adempia in me ed in voi, figliuoli miei cari, il beneplacito

del Signore! Temetelo sempre e sarele felici. Poi, datami una cefia-

tina : spera bene, biondd mio
;
continu6 sorridendomi

; spera bene

dell' anno nuovo : mi pronoslica U cuore che non sarai deluso. Ci

abbraccio lulli e Ire e ci rilirammo a riposo.

Appena in lello e subito, contr' ogni mia aspettazione, mi fui ad-

dormentato per guisa, che in un sonno profondo e placidissimo sep-

pellii affalto le Iravagliose cure del giorno Irascorso e le ansie pun-

genii per quello avvenire. Sul fare dell'alba mi levai, e soddisfalli

in chiesa i miei doveri di cristiano, ebbi a duellare gagliardamente

con me slesso innanzi di recarmi, in un di cosi lielo, a funeslare la

madre col racconlo ingralissimo che pur farle mi bisognava. Per

ultimo vinsi ogni ripugnanza, e dopo larghi preamboli, con uu gran

batlicuore, me le palesai.

In quanto le venni favellando, mi ascolto con 1'animo sospeso e

non fece senlimenlo; ecceltochele si appassionava 1'occhio che trat-

to tralto serrava, oppure mi volgeva pieloso, e si cangiava di sem-

biante che ora impallidia tulto smorto, ora imporporavasi tulto ac-

ceso, e parea soslenere dentro un contraslo di affelti impeluoso e

violento. Ma terminato di narrare, mentre con parole di conforto mi

studiava di addolcire la ferita che io lemeva di averle falta, ella

composlasi ad una serenila di volto che copriva d'un velo d'oro 1'in-

tima battaglia dello spirilo : Figlio, soggiunse, non accade che

ti affalichi a consolare tua madre. I fatti che mi hai rapporlali par-

lano da se, e mi rinfrancano meglio che non pensi, Vi veggo il brae-
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cio di Dio die sopra di te ba qualclie disegno di misericordia. Vil-

lorino, credi a me che ne so un dilo piu la di te : spera bene del-

1'anno nuovo, e confidali nella bonla del Signore Iddio, cbe alfine

poi li e padre.

Cio dicendo le tremolava la voce, e pel viso le si sparse una colal

aria quasi di mislero, che mi fe specie e mi strappo un singulto, cosi

tra il riso ed il pianlo, il quale mi valse di replica a quella uscila.

Ammuloli essa, io non ziltii oltre : ci stavamo guardando in faccia

a modo che se ci meravigliassimo 1'uno dell'altro, come udimmo

sonare alia porta. Colomba, va, apri ; grido ella riscolendosi :

ed eccoci immediatamenle Colomba nella stanza con una lellera.

Mamma e per voi ; avrebbe ad essere di Monsignore, vien da

Napoli !

Oh si ! sclamo ella con gioia, dopo osservalala
;
e suo caralle-

re. Dio mio, che conterra? mormoro spezzando il sigillo : la spiego e

con la fronle irrigidila prese a leggere in silenzio. Io mi era levato

agilalissimo, e puntale le mani sulla tavola, per npn mostrare di"

occhieggiar il foglio, sbirciava la sorella, la quale bianca bianca e

tulla incerta gualava ora me ed ora la madre. Un islanle appresso

la mamma cominciato a mugolare fra i denli : Oh bella-! ruppe

d'un botto; odi qua. Finora son soggiornalo in Benevento ed in

Salerno: rienlrai in Napoli la yigilia di Natale, e vi trovai, con

mio stupore e sommo rincrescimento, le vostre quattro lellere.

Da cio argomenterete che il mio silenzio con voi c stato incolpe-

vole, e m'avrele per iscusato. Povero Viltorino ! la sua disgrazia

mi duole all'anima. II conte me n' ha scrillo due volte, e accortosi

d'avere operato con soverchia precipilazione, mi prega istanlis-

simamenle d' interpormi con voi, e cercar modo di ricondurgli

al piu presto in casa vostro figliuolo. L'amor proprio, ch'esso

chiama punto d' onore, gli vieta di fare i primi passi : ma mi si

prolesta addoloratissimo dell'errore e riconosce d'avere il torto,

giacche non solo nienle e provato in disfavore di Villorino, ma e

chiarito che fortuila fu la trasmissione degli strumenli alia parte

contraria, e per isbaglio di un curiale
;
ed eglfsi regolo sui meri

sospelli insinuatigli dal ministro Elpidio. Quesli poi, mi annun-
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zia egli in una sua giuutami ieri, sta vicino a morle. In somma

Orazio ha bisogno pressanle del giovane, che diagli mano in tan-

x la farraggine di negozii, che gli quieti la coiilessa la quale non ha

piu pace, e lo tribola seuza intermissione, e gli ridoni un po' di

quiele domestica perduta, mi significa egli, da che fece la cor-

: belleria di cacciare il segrelario. Col corriere d'oggi gli riscrivo,

che m' interessero diligeutemenle al buon effetto della cosa, ma
che giudico opportune di nun muovere pietra innanzi la mia tor-

nata in Roma, la quale sara verso la niela di questo mese
; pe-

rocche ho potulo rassettare le mie faccenduole, piu speditamente

che non m'era figurato. Dile a Vitlorino che uon si brighi di sa-

te per nuove d' Elpidio, e che si astenga dal parlare con chi che sia

dei famigliari di Orazio: e caulela da non trasandarsi. Non se

ne pigli troppo, aspetti me e abbia per fermo che la burrasca sa-

ra dissipata con un soffio. Mi piace die frequenli le scuole della

-( Sapienza. A. rivederci.

Ah non te lo diceva, bello mio, che li conviene sperare meglio

per 1'anno che incomincia? soggiuns'ella con bocca giuliva porgen-

domi la lettera. lo la presi affannosamenle, e in quel che la divora-

va, Colomba accostatasi alia madre : Quanto mi rallegro, mamma
mia ; le bisbiglio solto voce e con atto carezzevole

; quanto godo che

il Signore vi mandi finalmente una consolazione ! Duuque Villorino

e dichiarato iunocente eh? la bella cosa! innocente! innocenle!

D' indi avanti il povero mio cuore e stato un campo apei to ad

ogni maniera di contraddizioni. Non v' ha seriso, o gradevole o mo-

lesto, ch'egli nou abbia le cento volte al di sperimentato. Non v'ha

affe/ione, per bizzarra che si invent!
,
la quale non vi si sia azzuffata

son qualche altra di avversa nalura, che gliene dispulava il posses-

so; non v' ha passione, o telra o giocouda, che non abbia lentalo di

coilocarvi stabiimenle il suo nido. L' altro ieri 1' arrive del prelato,

die mi riconciliera col conle, mi sbigolliva; e ieri lo sospirava al

segno, che non vedeva 1'ora del suo ritorno. Dianzi giubilava a pen-

sare che toslo mi ripresenterei al palazzo, e ridivenlerei il beniami-

no di casa Orazio
;
e scorso un momento ne raccapriccio, ne frema,

e antipongo di mendicare il tozzo da pitocco. II matlino le speranza

Serie VI, vol. XII, fasc. 421. 5 26 Seltcmbre 1867.
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piu gaie cbe allucinassero mai umana fantasja mi lusingano con

caro diletico, e mi rapiscono fuori di me; alia sera egli e un lerroro

mortale che m' occupa ed accascia. In un subilo fiammeggio per

1'ansia di miligare le acerbita della misera contessa
;

e poco stanle

Don me ne importa piu nulla, e resto freddo di ghiaccio alia memo-

ria delle sue bonla per me si degnevoli e materne. Invece mi si

pinge all' idea 1' arcigno ministro, qual e o quale il reputo, e mi si

sveglia una rabbia, un odio che ne gonfio : lo smorzo, ricordando il

perdono concessogli, me lo immagiuo boccheggiante e gia cadavero

sul catalelto, e me ne sento piela, e mi rincresce di non avergli

forse corrisposto con la mansueludine che doveva. Poi mi vedo co-

diato da un sicario della setta, e assidero ; poi I'ombra di Virginio,

e immalinconisco : poi la faccia dell' arrolatore e m' adiro : poi con-

getture, poi sospelti, poi asseveranze, poi ambiguita, poi menliic,

e meco medesimo mi sdegno : poi odo mia madre che mi fa giocon-

di presagi, e mi rincoro : poi fra Mariano che mi ripele quel dolce

arcano della Vergine, e ainmollisco e tripudio e cado a ginocchi din-

nanzi la Regiua del Paradiso, e piango e mi placo. Per tale cbe il fatlo

mio e un volere che disvuole
, un temere che spera ,

un aflermare

che nega ,
un odiare che ania

, un fuggire che cerca
, un dolorare

che gioisce : insomma un avvicendarsi di contrapposti e di combat-

timenti che somiglierebbero a follia
, ove ceutro d' ogoi moto

, mira

d'ogni brama, raggio d'ogni foco non fosse alfine quella celeste Si-

gnora che disse ,
o pare dicesse

,
in Loreto ad Alcibiade : amo Vil-

lorino.

vero o falso.che sia questo bel delto
,
cerlo e che 1' averlo in-

teso dalla bocca di fra Mariano mi fa grandissimo bene, e mi dilata

il cuore in modo che non saprei spiegare. lo mi compiaccio a cre-

derlo vero. Per questo ieri 1' altro , fesla dell'Epifania, occorsomi

verso sera di costeggiare la fontana di Trevi, mi avanzai delibera-

tamente fino alia chiesa di sant' Andrea delle Fralle, ov'e il quadro

miracoloso della Vergine che convert! 1'ebreo Alfonso Ratisbonne.

V'entrai, mi bultai ginocchione alia balaustra della divota cappelli-

na
,
e vi stelli buono spazio di tempo a considerarc quel delto, che

mi ha cosi indolcita 1' anima e sollevatala. Uscilone tulto racconso-
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lato e pieno d' indeterminate speranze ,
al punto die dalla piazzetta

di essa chiesa io torceva per prendere la via deila Mercede
,
un le-

gno chiuso sbocca a gran trotto dalla via di Propaganda e svolta al

mio canto. Guardo per iscansarmi: ohime ! dentro vi era la contessa

Melania. I miei occbi s'incontrano co'suui : riconoscermi
, scagliar

fuori il capo, dirizzare a me la mano, gridare al coccbiere: Fer-

ma ! fu tutlo un lampo. Colui arresta i cavalli : io sbalordilo muovo

un passo innanzi e dueindietro, mi levo il cappello, tentenuo:

parmi di volere tirar oltre
,
e inveee barcollo verso Io slaffone della

carrozza, e se non era la gruccia dello sportello a cui mi aggrappai,

sarei stramazzato a terra.

- Paolo! Vittorino! mi chiama la signora con ansieta.

- fi egli, o ve'! edesso; ripele la figliuola avventandosi aldor-

so di lei, cbe si spenzolava tulta a me per salutarmi. Feci ad amen-

due riverenza, ne, per Io stordimento e il tremore, mi ardiva di prof-

ferir sillaba. La contessa stentava anch'ella a riavere la parola, e,

non polendo altro, spalanco Io sportello e con gesto imperioso m' in-

dicava cbe salissi.

- Mai no ! grazie ;
le dissi dietreggiando.

Non volete monlare? eh si montate che c'e poslo ; ripiglio la

giovinetta.

Paolo; soggiunse 1' altra con un'occhiata che mi sconfisse; a

me questo rifiulo? Io appressalomi e fatta bocca ridente: Con-

tessa, le risposi, non si offenda del mio rifiulo: non eruslicita, edo-

vere. Che direbbe il signor conte se Io sapesse?
- Ne avrebbe grandissimo piacere; riprese la fanciulla; voi non

v'immaginate come vi desidera! E'adesso che abbiamo Elpidio spe-

clilo dai medici... voi forse Io ignorate: ha avuto due colpi...

Sei pure scarno, Paolo mio : interruppe la signora dopo stata

un tratto a contemplarmi ;
da che non vi rivedo mi sembrate di-

roezzato: povero figlio ! Or,lesto, montate che ho tante cose da

dirvi !

Obbedite, Vittorino; rincalzo impazientemente Gisella, con oc-

chiuzzi piagnolosi; dale questa soddisfazione alia mamroR : se sape-

ste quelio che ha sofferto per voi! E cio dicendo
, per impeto scon-
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siderato
,
mi agguanto con la deslra una mano , che io teneva su la

cornice dello sportello, e con la sioistra mi agghermiglio la cravalta

al nodo. Io a scolermi : ma la frugoletla serromnii cosi forte il dito

medio, ch'ebbi a conlorcermi per ispeguarlo, e nella fu ria dello strap-

po le cavai un anello, che mi resto nel pugno. La madre garri la

figliuola di quella sconvenevolezza
,

e avvedutasi che 1'avermi se-

co nella carrozza era impossible : Almeno mi concederele di

parlarvi qui all'aperto, soggiunse : e chiamato il servitore ordino

che si tirassero i cavalli da banda, per non impacciare la strada. II

che fatlosi
, io con gran peritanza mi raccostai allo staffone e porsi

1'anellino a Gisella, che lulta morlificata non I'accetto, se non a con-

dizione che passassLdentro. Feci il sordo.

Dile a me; riprese la signora tutta benigna; siete molto dis-

guslalo coo Orazio? Ne e dolentissimo, vedete, e tanto, che non ve

Io potrei esprimere. La lite volge a bene; si e venuto a una compo-
sizione per compromesso, e lunedi prossimo si slendera 1'alto le-

gale che gli apporta un buon vantaggio di moneta. Ma con tutto que-

sto non ha pace, per cagione dell' indegnita usatavi. Che volete?

E stato un equivoco disgrazialo. Voi 1'avele mollo con lui?

Dio mi fa grazia di non aver fiele contro nessuno, risposi ; pur

negare che il maltrattamento mi sia scoltato al vivo, sarebbe men-

zogna. Contessa, voi signori vi date leggermente a credere che noi,

perche poveretti, non pregiamo poi tanto la ripulazione; e v'ingan-

nate. Io la cerliflco che, dopo 1'anima, di nulla sonn cosi geloso co-

me dell'onor mio, e che ne pongo 1' integrita sopra la Vila. Ma sono

ancora cristiano, e perci6 ho perdonato.

Cuore d' angelo! sclamo ella allamente commossa.

Dunque dir6 a papa che voi tornate; ricomiucio la fanciulla;

uh che consolazione per lui ! saremmo- veuuti a trovarvi in casa; ma
Don v' e chi ci ahbia potuto dare il vostrp indirizzo. Ove ho da dir-

gli che abitale?

]N
7on accade che si piglino quesli faslidii.

Statli un po chela, cicalina; le diede in su la voce la madre;

eerie cose lascia che le dica io a Vitlorino. sai che? smouia un

iratto, c va fare una visila al sacramento nella chiesa di sant'Andrea:

Saverio ti accompagnera. La giovinetta si rabbrusc6 un tanlinello e
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fece col naso e con le labbra un niffolino : ma
, eseguendo pronta-

mente 1'ordine malerno, discese.

Allora Melania recatasi in aria tra disupplichevole e di comanda-

liva : Ho un secreto importantissimo da comunicarvi, cbe ci lie-

ne
, Orazio e me

,
in angustie. Aspeltavamo monsignor Placido per

consigliareene seco
; lultavia, giacche la Provvidenza mi ha condotto

a incontrarvi, non posso a meno di farvene parola. Voi pero m'avete

a confessare tulta la verita, ma tulla, badate bene, tulla quanta!

Parli; diss'io in alto di sospelloso.

- La settimana andala, una cameriera, rovistando per la sala

bianca, Irovo una carta, ed era, indovinereste cbe? Lalettera di mio

jnarito a Giuseppe Maglioli ; quella per appunto che gli scrisse la

sera di Pasqua. Or la sala fu chiusa a chiave il di cbe voi ci abban-

donaste : io non ho piu avuto coraggio di rimeltervi il piede ;
nes-

suno ci e rientrato dappoi: il sofci e quel medesimo sul quale voi se-

clestc nel crudele inomenlo della sfuriata d' Orazio. Dunque la lellera

e dovuta cascare dalla tasca a voi, no?

Io non mi risenliva piu delle gambe, il respiro con maggior foga

mi s' affollava nel pelto, e non aveodo forza di sillabar verbo, feci

un alzatina di spalle che non significava proprio uiente. Essa, dopo

molte altre parole, seguilo: Yitlorino, non coprile la verila, non

iradite voi stesso. Orazio, inconsolabile dell' oltrnggio fatlovi, ha

giuralo a me, che, se voi foste mai il salvatore di Gisella, vi pren-

derebbe in casa come figliuolo , e piu tardi ve la unirebbe in ispo-

sa, imponendovi il nome di Paolo
,
e istituendovi, per quanlo fosse

possibile, eredc di lulto.il nostro. Io sarei voslra madre, almeno per

adozionc. Adunque per piela di voi, di me, di Orazio, dite il vero;

1'avete o non 1'avele smarrita voi quella leltera?

Non potendo allro, con un moto del capo affermai che si.

- All Paolo! e voi siele Giuseppe Maglioli?

Si
, quella sera giudicai bene coprirmi solto quel finto nome.

E voi farcene mistero si no a. ... In queslo mentre si affaceio

alia porliera di rinconlro Giselletta gia tornala. La madre, procac-

ciando occullarle le gagliarde impression! che la commovevano, tol-

se a ripregarmi con urgenlissimi inviti che asceso nel legno ,
im-

marilinenle mi fossi condolto al palazzo con lei.
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Fra Ire giorni mi vi condurro senza manco, a dare al conte lo

informazioni opportune su quell' affare della leltera; dissi e deposi

1'anellino in grembo alia giovinella.

- Fra Ire giorni? e troppo: perche uon doraenica?

-
No, lunedi.

- Ma dove abitale? Non potrei venire io con Orazio a trovarvi?

Signora, non prima che il conte abbia finito di comporre la

sua lite. Lunedi, mi assicura ella, si conchiude ogni cosa?

Indubilatamente.

E lunedi io saro iiell' anlicamera. I miei rispetti.

Addio: addio.

II cocchiere die il motive di lingua ai cavalli , la carrozza si al-

lontano, e la madre e la figliuola si sporsero e mi salutarono. Io da

lungi risalutai col cappello in una mano e mi ricopriva, come iotesi .

un oggello freddo scendermi dall'occipite nel collo: frugo ;
era 1'auel-

lino che Gisella di furlo mi aveva rigettato, nell' atto che io prende-

va congedo da sua madre.

Presolo il guardo, ne mi riesce nuovo alia vista: lo considero al-

quanto e: Per Bacco! ripenso atlonito in me; e il mio anello. Da

piu mcsi ne avea perdulo uno che soleva portare nel dito mignulo,

e non mi risovveniva del quando ne del come. Questo mi paieva

tutlo desso : una vergoliua d'oro semplice, e sopra incisavi uua ghir-

lauda di minulissimi fiori che all'occhio, arrnalo di lente, rappresen-

tavano in caratteri teutonic! il mio nome. Meraviglia, perplessila.

Giunto in casa, mi affretlo di esaminarlo con una lente. Niun dubbio:

era il mio anello, con la ghirlanda e il nome mio e il mio cognome.

Per queslo e pel rimanente delle cose udile e manifestale e pro-

mcsse alia siguora, io era e sono trasecolalo e quasi che fuori del

senno. Che VOIT& succederne? A che paYera questa intreccialura di

\iceudeinaspettale-? AH'adempimento dei sogni di BeH'olmo? dei

pronoslici di Biagio? degli augurii di mia madre? Ella, a cui non

ho celato nulla di quesla faccenda, mi ricooforta vie piu a sperare

nell'anno nuovo, e prorompe meco in esclamazioni d'mintelligibile

senso. Io sono in uno avviluppamenlo di previsioni e di fantasie

che mai il piu intricalo. Dio mi conservi sano il cervello ! Domaai

$ il luoedi stabilito. Vedremo quel che sara.
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Document! di storia italiana, pubblicati a cura della R. Deputazione

sugli studii di storia palria per le province di Toscana, dell' Um-

bria e delle Marche Commissioni di RINALDO DEGLI ALBIZZI per

il Comune di Firenze dal MCCCXC1X al MCCCCXXXIH.
Tomo primo ( 4399-4423) In FireDze, coi tip! di M. Cellini

e C. alia Galileiana, 1867. Un Vol. in.4. dl pagg. XXIII-592.

Fra i Document! di sloria palria> che da piu anni in qua si van

pubblicando in Italia, le Commissioni di Rinaldo degli Albizzi, di

cui Cesare Guasti ha comincialo col presente volume la pubblica-

zione, medlano luogo insigne. II libro in cui 1' Albizzi stese 51 rag-

guaglio e raccolse tutto il carteggio diplomalico delle numerose am-

bascerie ch' egli sostenne duranle i trentaquattr' anni della sua vita

politica, ha due gran pregi che debbono renderlo singolarmente

caro agli studiosi: il pregio storico, perche illuslra quell' imporlanle

periodo della storia ilaliana, che furono i primi tre decennii del se-

colo XV; e il pregio letterario, per la purM e rfcchezza della lingua

toscana, in cui e per la massima parle detlato. E un libro di storia

diplomalica, e al tempo stesso un leslo di lingua. E queste due qua-

lita, al libro intrinseche, sono rese viepiu pregevoli per le diligenti

cure che, a mettere Tuna e 1'altra in bel rilievo, il moderno Edi-

tore vi ha adoperale intorno.

Rinaldo degli Albizzi fu non solo un de' piu ragguardevoli citta-

dini di Firenze, in quel tempo in cui la Repubblica maggiormente

fioriva al di fuori per commercio e potenza e al di dentro per liberft
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uon ancora volgente a principalo ;
ma slelle per piu anui alia lesla

<li quella polenle fazione aristocralica die contrastava alia plebe

il governo e si opponeva alia sorgente fortuna de' Medici
, dalla

plebe idolatrati, e col favore della plebe giunti poi a quel sommo di

aiitorila e poleuza a cui piu non mancava di Principe che il nome.

Rinaldo era nato nel 1370 da Maso degli Albizzi; e nel 1399 comin-

ci6 a servire la patria uei pubblici uffieii
,
nei quali non tardo a se-

gnalarsi per zelo, abiiild. e senno singolare ;
sicche lo troviamo quin-

di adoperalo nelle piu important'! ambascerie eal maneggio dei prin-

cipali negozli di Slalo. Mortogli poi il p-idre nel 1411, Hinaldo ere-

dil6 lulla 1'aulorita che qaesli, come capo della fazione de'Nobili

uuovi, avea per molli anni tenuta ; e raccesa piu clie mai la rivaliti

anlica degli Albizzi conlro i Medici, si adopero gagliardamenle ad

abbassare la potenza di cosloro. Se non cbe 1'ardore di Rinaldo ve-

niva lemperato da Nicolo da Uzano, citladino autorevolissimo, il qua-

le, benche opposto ai Medici, lullavia, siccome nemico delle risolu-

zioui violenle, riusci a mantenere per alcuni anni la cilia in quiete.

Ma veuuto Nicol6 a morle nel 1432, Rinaldo, rimasto ormai capo

assoluto della fazione dei grandi, e \7edendo sempre piu pericolare,

pel gran favore che Cosimo de' Medici andava acquistando uel po-

polo, quel reggimento aristocralico che gia da ollre a cinquant' anni

governava i Fiorenlini, risolv6 la rovina di Cosimo e della sua fazio-

ne. Nel qual inlenlo egli riusci, se non del tulto a misura de' suoi

ambiziosi dcsiderii che erauo di metier Cosimo a morte e di schiac-

ciare la fazione popolare, almeno in gran parte, facendo (nel 1433)

esiliare Cosimo dalla patria e rassodando colla villoria della fazione

aristocratica il proprio potere. Ma fu vittoria di breve durata, a cui

lenne dielro ben presto la rovina finale dell' Albizzi e de' suoi parti-

giani. Imperocche, rifattasi piu che mai gagliarda la parle del po-

polo , Cosimo de' Medici fu richiamalo dopo men d' un anno dall' esi-

lio e reslituilo con sommi onori in patria; e Rinaldo degli Albizzi

con Ormanno suo figlio e con circa altri seltanta cittadini della sua

fazione, fu mandate alia sua volta (nel 1434) in bando, donde noa

fece mai piu ritorno. I proscritti furono dichiarati ribelli, e lutla la

parte dei nobili, nemici di Cosimo, fu indebolita e oppressa per tal

modo che non pole mai piu risorgere, ne conlendere ai Medici il
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potere, di cui rimasero da incli innanzi in Firenze padroni quasi as-

soluli. La vila politica di Rinaldo ebbe fine col suo andar in esilio;

giaeche indarno egli teuto di ripigliaria; ed avendo un di mandate

a dire a Cosimo de' Medici, quasi per minaccia, che la gallina cova-

va, ebbe da questo in risposta, cbe mal poteva covare fuori del nitlo.

Egli mori esule in Aneona, il 2 Febbraio 1452, dopo aver fatto un

pellegrinaggio al sanlo Sepoicro; ed in Aneona ebbe sepoltura neila

chiesa deiDomenicani, senza cbe gli fosse datonemmenodopomor-
le di lornare in patria a riposare cogli avi nelle tombe di S. Pietro

Maggiore.

Da questo cenno biografico di Rinaldo degli Albizzi ognuno vede

di quanta iuaportanza debbano essere i carteggi politic! di un tal

pcrsonaggio, carteggi cb'egli medesimo ordino e raccolse in un

grosso volume, c laseio qual preziosa eredita ai suoi posted. II co-

dice originale delle Commissioni dell'Albizzi corse molte vicende,

passando di mano in mano a varii possessor i; Ira i quali e da ri-

cordare il Cavaliere Lionardo Salviati
,

il celebre Infarinato della

Crusca, che lo encomio e cito come prezioso lesto di lingua ne' suoi

Avveriimenti della lingua sopra il fiecamerone. Dopo il Salviati

che mori nel 1589, passo il Codice in casa dell' erudilo Gianfilippo

Magnanini; indi 1'ebbe I'OUonelli, il difensore di Torqualo Tasso

nelle famose dispute contro la Gerusalemme liberala : poi fu acqui-

stato dai Marches! Guadagni per la loro scellissima libreria; e fi-

nalmcnte, quando questa libreria fu messa miseramenle a sporpero,

ne fece acquisto il Cavaliere Priore Pietro Leopoldo Ricasoli per

adornarne la bibliotecach'egli si formo, ricchissima di edizioni rare

c di preziosi manoscritli. II signor Alberto Ricasoli Firidolfi, erede

di questi tesori lelterarii adunali dall'avo, e oggidi il possessore del

Codice dell' Albizzi, da lui liberamente conceduto agli sludii del

Guasti, per la presenle edizione cbe sopra esso e esemplata, ed a

quelli degli Accademici della Crusca, per lo spoglio che vi vanno

facendo di voci e maniere toscane da aggiungere al loro Vocabolario.

La prima carta del Codice, ormai in gran parle consunla, porla il

litolo seguenle : Al nome dell' Onnipotenle Iddio e della sua glorio-

sa madre Madonna.... Celestial corle di Paradiso. Queslo Libra e

di Rinaldo di messer Maso degli Albizi K. In sul quale si fara
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m. di tutte le Ambasciate e Commissioni, le quali si ricordera ave-

re avute per insino a queslodi... diLuglio MCCCCXXIH, di qua-

lunqne luogo. El per lo simile, se alciina ri ara per lo avenire.

L' Albizzi adunque coniincio a meltere insieme i ragguagli e i

Document} delle sue ambascerie nel Luglio del 1423, quando avea

di fresco compita la 39a
delle Commissioni, che nel suo Codice son

descritle. A tergo del titolo e una Tavola delle Commissioni che

vanno fino a cinquanta appunlo, colla data dell' anno rispeltivo

(1399 1429) e con una brevissima indicazione di ciascuna. Ma ol-

Ire a queste cinquanta, registrale nel la Tavola, tre altre Commissio-

ni contiene il Codice, ed alcune allre ne conleneva, le quali anda-

rono perdute, come^appare dalle lacune e dai guasli che il mano-

scrilto sofferse nelle molte vicende a cui ando soggetto.

Questo primo volume, pubblicato dal Guasti, contiene le prime

quaranta Commissioni che 1' Albizzi compi dal Luglio del 1399 fino

al Settembre del 1423. Delle quali se dovessimo dare giusto rag-

guaglio, indicando cio che in esse si conliene di phi rilevante sotto

i varii rispelti della polHica, della sloria, della religione, dei costu-

mi e del personaggi di quel tempo che ivi vengono in iscena, trop-

po gran discorso si richiederebbe e spazio assai piu ampio di quel

che a noi sia qui concesso. Laonde ci reslringeremo a darne un

saggio, scegliendo alcune delle piu notevoli a maniera di esempio.

II maggior negozio che nei primi lustri del secoloXV lenesse im-

pensierita non solo 1'Italia ma lutta la Cristianila, era il grandesci-

sma della Chiesa; ed universale desiderio de'popoli e dei Principi

erisliani era, che si ponesse fine a tanto scandalo e coll'unila del

Capo si restituisse al Cristianesimo la concordia e la pace. Firenze,

che da buona guelfa si era quasi sempre moslrata devotissima alia

Chiesa, si segna!6 fra gli altriStali ita'liani nel promuovere le prati-

che di lal pace; e Maso degli Albizzi e il suo figlio Rinaldo ebbero

non poca parle nelle ambascerie e traltative a queslo fine intavolate

dalla Repubblica.

Dopo la morle d'Innocenzo VII, appena (nel Noveinbre del 1406)

fu eletto Gregorio XII, la Signoria invio un' ambasceria solennissi-

ma, di cui facea parte Maso degli Albizzi, al nuovo Pontefice per

congratularsi della sua esaltazione, e per trattare dell' unita. I Car-
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d'nali nell' ultimo Conclave aveano preparata a quesla unila la via
,

dccretando die 1'elelto dovesse se magis procuratorem ad deponen-

dum ponlificatum, quam Ponlificem faclum cxistimare 1, e slipulan-

do a tal fine una solenne promessa, da lutti i Cardinal! sottoscritta e

poi dal nuovo elelto ralificata; dov'era fra gli altri questo palto, che

entro tre mesi dopo la coronazione il nuovo Papa dovesse inviare at-

torno suoi ambascialori con pieno mandato de loco conveniendo ha-

bili et decenli, per abboccarsi con Pietro de Luna, che chiamavasl

Benedetto XIII, e toglier lo scisma. Gregorio infatli mand6 a trallare

con Benedetto; e i Fiorentini fecero presso T uno e 1'altro vive pra-

tiche, perche fosse prescelta al colloquio Firenze o allra citta di loro

giurisdizione. II congresso nondimeno fu stabilito a Savona
;
ma non

ebbe poi altrimenli luogo, ne mai fu possibile condurre i due con-

tendenli all' abboccamento desideralo. \\Signore di Avignone, come

chiamavano Benedetto, si avvicino fino ai confini toscani, ma non

volle
(
mai lasciare il lerritorio genovese ch'era della sua ubbidienza.

E Gregorio venne a Siena, indi a Lucca; ma non voile andar piu

ollre, ne fidarsi in potere del suo astuto compelitore. Intanto spes-

seggiavano le lettere e le ambascerie dei Fiorentini al Santo Padre

(Gregorio) e alia parle avversa, per ravvicinarne gli animi e in-

durli a levar lo scisma; e ne conforta (dice il Guasli) di trovare

nei Registri della Signoria, pagine dettate col cuore, e rivelatrici di

un alto sentimento religiose 2. Ma dileguala finalmente ogni spe-

ranza d' accordo, nel Giugoo del 1408, Gregorio risolve di partire

da Lucca e ricondursi a Siena dove le genti del re Ladislao, suo de-

voto, gia lo atlendevano. Ora 1'onorevole incarico di condurre il Pa-

pa da Lucca a Siena in sicuro per le terre Florentine fu dalla Signo-

ria affidato al cavaliere Oistofano Spini ed a Rinaldo degli Albizzi,

il quale di questa sua cnmmissione cosi fa ricordo nel suo Codice.

A di 27 di Giugno 1408 fui mandato dai signori Priori e dai

loro Collegi, insieme con messer Cristofano degli Spini K., a Lucca,

a Papa Gregorio XII, per cercare di levarlo di quivi e conducerlo

fuor de' nostri confini sicuro verso Siena ecc. E simile, di far lega

1 SOZOMENO, Specimen historiae, presso il MURATORI, Rer. Ital. SS. T. XYI ,

p. 1190.

2 Pag. 156.
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col signore di Lucca (Paolo Guinigi), perche si temeva peio die Io

Re Ladislao avea scrilto voler passare per li noslri Icrreni per ca~

vare il Papa da Lucca sicuro ecc.
;
e gii avea mandalo la gente

sua ne'confini di Siena, per passare per li nostri lerreni e venire

per lo delto Papa a Lucca. Andai con cinque cavagli ,
a fiorini 2 e

mezzo il di
;

colla commissione data a messer Cristofano e a me,

come di sotlo apparisce.... E giunti insieme a Lucca, messer Cri-

slofano vi rimase, e io lornai a Firenze a informare ecc. A di primo

di Luglio, anno soprascrillo, e a di 2 detto mese, fui rimandalo a

Lucca, con nuova commissione, come di sollo apparisce. E tornato

a Lucca, insieme col dello messer Crislofano conchiudemo 1' accor-

do: e daloli dodici stadici de' nostri citladini, e nomi de'quali ap-

pariranno di sotlo, e mandati a Sassocorbaro, per osservanza del

Capilnli capitolali ecc. ,
menammo il detto Papa, colla nostra gente

d' arme per Cerbaia a Castel Florentine, e a Poggibonizi. E d'iudi

si parti messer Cristofano
;
et io rimasi solo colla sua Santita: e di

quivi il rnenai ne' confini di Siena, come appare per li delli Capiloli

fermi, che sono in Palagio pubblicali. Et io mi tornai a Firenze a

di 20 Luglio 1408 1.

Fin qui il ragguaglio di Rinaldo; dopo il quale vengono i Docu-

inenti, cioe la Nota e Informazione, ossia Istruzione data dai Signo-

ri della Repubblica agli ambascialori, e lullo il carleggio ufficiale

che passo tra loro duranle 1'ambasceria.

Non meno onorevole a Rinaldo fu la Commissione affidatagli 1' an-

no segnente dal suo Comune, pel Concilio di Pisa. Molti Cardinali

delle due obbedienze, di Gregorio e di Benedetto, scorgendo impos-

sibile d'indurre i due Papi a por fine con qualche accordo allo sci-

sma, si erano determirfati a melterli ambedue da banda e adunarsi

in Concilio per creare un nuovo Papa, che dovesse essere ricono-

sciuto per solo Ipgittimo da tulta la Crislianita. I Fiorentini, richie-

sli dai due Collegii di conceder Pisa al Conclave, di buonissimo

grado consentirono, e mandarono al Concilio per loro oratore Filip-

po Corsini; il che atliro sopra di loro le minacce del Re Ladislao,

avverso al Coucilio e dichiaralo sostenitore di Gregorio. In tali con-

1 Commissione XXI e XXII, pag. 156 e segg.
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lingenze, la Signoria diede a Rinaldo degli Albizzi la Commissione,

di cui egli rende il seguenle ragguaglio:

A di 23 d'Aprile 1409 fui mandate ambasciatore da* Died del-

la balia a Pisa ,
a' Collegi de' Cardinali riceltati per lo Commune In

Pisa; cioc al Collegio di Francia Q, quello d' Italia uniti insieme;

supplicandoli che mandassero uno di loro al Re Ladislao, ch' era ve-

nuto in sulle parti di Siena a noi collegala ,
minacciando venire ai

uostri danni, con grande esercito da cavallo e da piedi, per lo ri-

cetto che noi davammo alle lor signorie e al Collegio e Concilio in

Pisa, ecc. ;
e che piacesse loro conforlallo che da tale impresa lo Re

si-rimovessi. Et t'glino elesseno il Cardinale di Bari
,
come suo piu

confidato, del Collegio d' Italia, per tulti e due i Collegi de' Cardi-

nali uoili. Et io lornai a'di 3 di Maggio 1409 a Firenze 1.

II Cardinale di Bari, Landolfo Maramaldo, si mosse infatli ad ese-

guire presso Ladislao il suo mandato. Ma cio non tolse che il Re, il

quale, come narra un cronista contemporaneo 2, avea seco venlimi-

lia uominia cavallo, duemilia guastatori, duemilia maraiuoli e sei-

mitia balestrei e fanli appie, dopo dato il guasto al territorio di Siena,

si avanzasse fin sulle porte di Arezzo, e s' impadronisse di Cortona,

dove fe prigione il Signore della citta , Luigi Battista da Casale
,
e

dissesi che gli fti tonda la capocchia 3. Firenze nondimeno , merce

la ferma resistenza fatta dai Sanesi, reslo salva, e Ladislao dovette

in breve ritirarsi dalla Toscana. Frattanto in Pisa era stato creato

(25 Giugno) il nuovo Papa Alessandro V, a cui i Fiorenlini manda-

ron subilo una solenne ambasceria a prestare ubbidienza ;
mentre

il Generale delle loro truppe, Malatesta dei Malatesti, insieme con

Lodovico d' Angio , cui Alessandro avea riconosciuto per Re di Na-

poli, e crealo Gonfaloniere della Chiesa Romana, avanzatosi nello

Slalo della Chiesa, caccio dinanzi a se i seguaci di Ladislao, ed en-

tralo vittorioso in Roma, consegui che anche Roma si sottomeltesse

ad Alpssandro. Morto poi indi a pochi mesi Alessandro (3 Maggio

1410) in Bologna, e succedutogli Baldassarre Cossa, col nome di

1 Commissions XXV, pag. 201 .

2 Frammenti di un Anonimo cronista Pratese, che trovansi nell'Archivio

diplomjitico fiorentino; cilati dal Guasti, pag. 205.

3 Ivi.
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Giovanni XXIII, quest! che gia era stalo come Cardinale in inlima

lega coi Fiorentini, si strinse piu che mai con essi dopo la sua esal-

tazione : ci6 che obbligo Ladislao a scendere anche egii ad ami-

chevoli accordi colla potenle Repubblica. II uostro Riualdo, come

apparisce dalle sue Commissioni XXVll e XXVIII, ebbe molta par-

te nelle trattative della pace con Ladislao, la quale (scriv* egli) final-

mente conchiusesi I' ultimo di del mese (Dicembre 1410) ,
a mezza

nolle: poi i Signori nuovi la pubblicarono e bandirono 1.

Uu'altra negoziazione gravissima assunse Rinaldo, sul cominciaro

del 1413, non per commissione della sua Repubblica, ma da parte

del Papa Giovanni; la quale, se nou fosse stata rolta a mezzo per

altrui colpa, forse sarebbe riuscila ad accelerare il lermine dello srci-

sma. Tratlavasi di un accordo da stabilire con Gregorio XII, il qua-

le, dopo varie vicende, insieme col Cardinale di Ragusi e pochi altri

suoi fedeli, erasi ridotto a Rimini sotto la protezione di Carlo dei

Malatesli. Rinaldo degli Albizzi, siccome singolarmenle caro al Si-

gnore di Rimini e grande amico del Cardinale Ragusino, era piu di

Ogn'allro al caso di condurre la pratica; ed ei la inlraprese di buona

voglia. A di primo di Gennaio 1412 2
(egli scrive) parlii da Fireu-

ze, e per commissione di Luigi da Prato, che a quel tempo gover-

nava Papa loanni XXIII, andai ad Arimino, dov'era Papa Grego-

rio Xll, per cercare accordo, per mezanita di Fra loanni Dominici

allora Cardinale di Raugia e del Signor Carlo Malatesti, in cui iuri-

sdizione era delto Papa Gregorio, tra detlo Papa Gregorio e Papa

loanni
;
come per lettere missive apparira le copie di sollo : che

tulto venia a perfezione, se non fossi Luigi da Prato predello, che

quando vide la cosa per conchiudersi, per aslio e per volere esser

egli quelli che facesse il tulto, fu cagione di rompere lutto questo

bene. E volendo io andare a Roma per le dette conclusion!, como

eravamo riraasi d'accordo, il delto Luigi non voile. Anche mi fe sen-

tire come egli venia a Rologna di corlo, e passerebbe per da Firen-

ze, dove s'accozerebbe meco per dare spaccio a tulto, ec. Dipoi pas-

so, e sanza farmelo a sapere, se n'ando a Rologna ;
e di la mando

1 Pag. 212.

2 Ossia 1413, secondo lo stile comune.
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che io v' andassi per trattare Ja tutto
;

al quale io feci risposta , non

vi volere andare; ne di do piu travagliarmi. E questo feci per sde-

gno, parendomi d'esser menato da lui per Io naso. El anche perche

in Bologna erano molli nostri rubelli e iuimici
;
e non volevo che

quella fosse una trappola. Et anche perche io avevo sentito, il detto

Luigi avea falto sentire al Re Ladislao lutlo queslo traltalo e ragio-

namenlo. E tulto pur affine che fusse cagione di guaslare a Rimiao,

e altrove, cio che s'ordinava. II perche, lullo raccollo, diliberai uon

me ne impacciare piu. Che raollo se ne dolse poi meco il detto Papa

in Sant' Antonio, fuor della porta a San Gallo, di Giugno nel 1413 :

e vollemi rimamlare ad Arimino, per ripigliare questo ragionamen-

to : al quale lulto dinegai l.

Dai curiosi Document} che seguono, pare che Rinaldo slesso si

esibisse per queste tratlalive a Luigi da Pralo; ma cerlo e, che, in-

dottevisi per sincero zelo di eslinguere Io scisma e con viva speran-

za di riuscimento, vi si adopero da principio con ogni fervore ed ef-

ficacia. L'accordo dovea consislere in questo, che il maggiore (per

usare il gergo dei dispacci )
rinunziasse il benefizio della badia

,

(cioe' Gregorio XII il Papato) ,
e la rinunzia facesse in mano a' suoi

canonici (cioe' ai Cardinali della sua obbedienza) , i quali poi con

nuova elezione conferirebbero il benefizio a chi gik ne lenea la

maggior parle, cioe a Giovanni XXUI; e questo dal canto suo facea

larghissime profferte e sicurta di onori e grazie al Corraro ed a'suoi

seguaci e spedalrnente aH'amfco, in cui stava il verbo principale di

tutio il negozio, cioe a Carlo Malatesta. Ma i sospelli e le difiieolla

che tosto insorsero dall' una parte e dall'allra
,

e la mala fede di

Luigi da Prato, fecero arenare il trattalo, e mossero a sdegno il

buon Rinaldo
;

il quale non e meraviglia che in un negozio, di na-

tura sua spinosissimo, incontrasse la stessa sorle che gi^ era toc-

cata a molti altri valenluomini, e Principi e Re, invano adoperalisi

a simile intenlo.

Ma frattanto erano gia avviate le pratiche per 1'aperlura del Con-

cilio universale di Coslanza, il quale dallo stesso Giovanni XXUI fu

intimato pel primo di Novembre del 1414. II Concilio, come 6 nolo,

1 Commiisione XXX, pag. 221.
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pose fine allo scisma, non gici col ridurre tulli i dissident! alia ubbi-

dienza del solo Papa Giovanni, come questi avea sperato, ma si col

deporre lo slesso Giovanni e Benedetto XIII, e indurre alia rinunzia

GregorioXII, e coU'eleggere quindi (11 Novembrelil7) un nuovo

Papa, Marlino V, inlorno al quale, come ad unico legitlimo capo, HOD

tardo a riunirsi con infmito giubilo lulta la cristianitci. Appena ri-

sapula la elezione di Martino
,

la Signoria fiorenlina mando da pri-

ma a fargli privalamenle omaggio in Costanza frate lacopo da Rie-

ti, Domenicano
; poi, mossosi il Papa verso 1' Italia, gl'invio incon-

tro un' ambasceria solenne di sei de' piu cospicui cittadini, un del

quali fu il noslro Rinaldo degli Albizzi, creato pochi mesi innanzi,

per pubblico decreto, cavaliere. A di primo d'Ottobre 1418 (nav-

ra egli) andai ambasciadore a Papa Martino V, per la prima visi-

lazione, ch'era in Coslanza. Andai insieme con Maestro Lionardo di

Stagio Dati da Firenze, generale de' Frali Predicatori
;
messer Lo-

renzo Ridolfi, cavaliere e dotlore; messer Marcello degli Strozi,

dollore; Bartolomeo Valori, e Ridolfo di Bonifazio Peruzi. Andai con

died cavagli, a fiorini 5 per di, ch' ero gia fatto cavaliere di popo-

lo. Tutti e sei noi ambasciadori trovamo il detto Papa a Pavia
; e

poi a Milano il visilarno publice. Voile che noi venissimo con lui a

Brescia, e poi a Mantova : dove rimanemmo con lui in certi ac-

cordi del suo venire a Firenze a tempo nuovo e della celebrazio-

ne del nuovo Concilio e altre molte cose. Avemo anche commissio-

ne al Duoa di Milano, al Signore di Mantova, e al Marchese di Fer-

rara; e tutti visitamo ecc... Tornamo tutli in Fircnze a di 6 di No-

vembre 141.8 l.

Tra i Document! che soggiunge, degriissima di leggersi, e piena

di divozione alia Ghiesa e al Santo Padre, e la Nota e informazione,

data dalla Signoda ai suoi oratori
;

i quali doveano soprallutlo esi-

birsi prontissimi al desiderio gia uaanifestato da Sua Santita di fer-

mare il suo primo 'soggiorno in Toscana. A noi (dioono i Signori) y

maggior dono o grazia non potrebbe esser stata falta che questa...

Ciascuna cilia, luogo e terra della nostra Signoria, qualunque gli

place, e e sara al suo comando, eziandio la citta di Firenze : e cos'i

1 Commission* XXXIII, pag. 194.
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larghissimamente e pienamente alia sua Sanlita offerrete con som-

ma devozione; supplicando e pregandolo che si degni colla sua cor-

4e a quella venire ;
e quanto piu presla sara la sua venuta, tanto ci

sara piu grata ; perehe conosceremo e vedrerao, lui esser in luogo

a lui devolissimo, fedele e sicuro e sanza sospetlo alcuno
;
e simile

a tutta la sua corle l. Ne meno fervida di siocerissima devozione

al Pontefice e \'Informazione dal;i ai medesiini oralori dai Capitani

della Universita del Guelfi
2 delta cilia di Firenze. Raccoman-

derele (essi dicono) alia sua Sanlila 1' Universila de'Guelfi, la quale

si puo dire esser parte della sanla Madre Ecclesia di Roma, per6

che la 'nsegna die per sua arme porla, donala gli fu da quel san-

tissimo aposlolico Papa Chimeuto IlII, e dal soccedenle aposto-

Jico Papa Urbano, che gia sono anni CLIIII o circa; et a loro con-

ceduti molti onori e immunila e privilegii, et approval! e confer-

mati loro statuli e ordini ; per la quale santa Cliiesa essi Guelfi non

lianno mai recusato il morire; ma per quella, le loro persone, su-

stanze, stato e reggimenti, sempre disposli avuli, et essere, a tulle

quelle cose che abbino ragguardato o ragguardassero la conserva-

zione et esaltazioue della sanla Chiesa; resistendo a qualunque aves-

se cercalo o cercasse il contrario; de'quali Guelfi si puo dire, 1'Uni-

versila de' Guelfi di Firenze esser stalo et esser capo in iutto

Italia 3.

Martino V venne infalti a slabilire in Firenze la sua dimora
,
fino

a tanlo chele iurbolenze dello Slato della Chiesa, lacerato dai liran-

nelli, e la condizione di Roma, occupala allora dalla Regina di Na-

poli, Giovanna II, non gli consenlivano di tornare alia propria Sede.

Egli fece il suo ingresso in Fireaze il di 26 Febbraio del 1419
,
ed

alloggio presso santa Maria Novella nella splendida abitazione per lui

preparata dalla Signoria; la quale, duranle g^i oltre a diciotto mesi del

1 Pag. 297.

2 Questa magistratura fu istiluita nel 1267, dopo che, disfalto Manfred!

da Carlo d'Angio, la parte guelfa, anche in Firenze, ebbe trionfato defmili-

vamente de' Ghibellini
; e nel secolo seguente acquisto tanta autorita, che di

venne quasi 1' arbilra della cosa pubblica.

3 Pag. 303.

SerieVl,voL XlLfasc.Ml. 6
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suo soggiorno, lo tratto con sorarai onori. Ed in Firenze vennero a

prestargli obbedienza quallro Cardinal} dell'antipapa Benedetto XIII,

il cui oslinato scisma ormai non si stendeva oltre la sua rocca di Pe-

niscola; ed ivi pure presentossi a riconoscerlo per vero ed unico Pon-

tefice quel Bildassarre Gossa che era slato Papa Giovanni XXIII, e

che Indi a poco (22 Dicembre 1419) in Firenze stessa cbiuse i suoi

giorni. Laonde, e in premio delle cure sempre adoperate dalla Re-

pubblica per levare to scisma, e per graliludine della corlese ospi-

talita che avea da lei ricevuta, Martino V voile lasciare ai Fiorentini

un altestalo perpetuo del sno aifrtto, erigend'o la sede vescovile della

loro citta alia dignita di arcivescovado.

Finalmente nel Settembre del 1420, Martino V parti da Firenze

alia volta di Roma; e Rinaldo degli Albizzi fu novamente destinato

dalla Signoriaadaccompagnare il Pontefice fino ai confinidello Stato.

A di 9 di Settembre 1420 andai ambasciadore, con 9 cavagli, alle

spese fade per lo mazieri de' Signori , insieme con messer Lorenzo

Ridolfi, messer Malteo Castellani, messer Palla degli Strozi
,

tutli

cavalieri, cioe uno per qu
:irlieri

;
e quattro altri cittadini

,
anco uno

per quartieri; cio furono Carlo Ferlerighi doltore, loanni di Bicci dei

Medjci 1
, Filippo Giugni e Gherardo Caoigiani. Fummo mandati

tutti e otto da' Signori e Collegi per far compagnia a Papa Martino

quinto. Andamo con lui insino a' confini di Siena, di 15, da Staggia.

E tornamo tutti a di 12 di Setlembre 1420 2. AI 30 del medesimo

rnese il Pontefice entravainRoma, eripigliava finalmente tranquillo

e incontrastato possesso della Sede, che per quarant'anni era stata si

miseramente conquassata e lacera dalle fazioni del grande scisma.

L'anno seguente, Rinaldo degli Albizzi fu mandate di nuovo dalla

Repubblica ambasciatore, a Roma, a Papa Marlino quinto per Tac-

cordo del regno di Cicilia
;

ed indi per commissione del Papa ,

passo aNapoli, alia Reina loanna secondaepoi allo Re Alfonso di

Ragona 3, ecc. Ma a noi non basta il campo nela lena di seguirlo

piii
oltre in questa e nelle allre importantissime ambascerie, che dalla

sua Repubblica gli furono a mano amano confidate. Quel chene ab-

1 Padre di Cosimo il vecchio.

2 Commissione XXXIV, pag. 310.

3 Commissione XXXIV, pag. 310 e segg.
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biamo fin qui loccato, e piu che sufficienle a mostrare quanta sia,

sotlo il rispelto slorico e diplomalico, 1' inaportanza del Codice delle

Commissioni di Rinaldo degli Albizzi, e quanto ulile percio la pub-

blicazione che il Guasli ne ha inlrapresa.

Riguardo al pregio filologico del medesimo Codice, come lesto di

lingua, bastera ricordare il giudizio che gia ne reco il sopra menlo-

vato Lionardo Salviali ne'suoi Avvertimenli 1. 11 termiue dellapu-

rita del linguaggio (scrive egli ) parve cbe fosse 1' anno del 1400 ;

nel qual tempo, e aucbe un anno prima, diede principio
2 Messer

Riiialdo degli Albizzi a mettere in iscriltura i pubblici suoi aflari e le

commessioni e le letlere e 1'allre cose scrittegli dal suo Comune, e

cio che da lui dietro a cio fu eseguito di rnano in mano : e distesene

un gran volume : e avvengache procedesse infino all'anno quattro-

cenlrentadue, tutlavia si tenne ferrno nella favella del 1400. 11 qual

libro , oltr' a quella nolizia che puo giovare alia sloria
,
e utilissimo

per la lingua ;
cbe benche uou vi sieno cosi spesse di quelle voci e

di que'modi che piu non sono in uso, ve ne sono anche pocbe di

quelle cbe s' usano oggi e cbe da' buoni non furon messe in opera

nell'ela del Boccaccio.

A parere adunque <\e\\'Infarinato, le scritture diplonialicbe di Ri-

ualdo son da collocare tra quelle dei puri e buoni trecenlisli. Ed a

questa senleuza sotloscrive inleramente il Guasti ;
il quale percio,

ragionando gia agli Accadeaiici della Crusca suoi colleghi ,
in uua

tornata del 1850, intorno alia convenieuza e utilila di fare, nella

quinta impressione cbe preparasi del Vocabolario, piu larga ragio-

ne, cbe non fu falla nelle precedent!, alle scritture storiche e diplo-

maticbe del buon secolo, ricordo Ira queste, come degnissima, la ric-

ca e beila raccolla delle Commissioni di Rinaldo degli Albizzi. E
1'Accadeuiia, docile al savio avviso, gia I'ba messo in opera, ripa-

rando aucbe in cio la uegligenza de' Ci uscanti passali. II Guasli in-

tanto ci dara egli medesimo, nel lerzo ed uliimo volume delle

Commissioni, uno spoglio delle voci e mauiere che nei document!

1 Libro II, Cap. XII.

2 Rinaldo, come sopra vedemmo, 11011 comincio veramente a scrivere il

libro delle sue Commissioni che nel 1423, benche queste comincino dal 1399.
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ivi coatenuti a lui paiono degne di nola, per arricchirne il tesoro

della nostra lingua e specialmente della lingua diplomalica : lingua

del tulto ignola in Firenze stessa ai polilici oslrogoti che oggi sgo-

vernano il bel paese ; imperocche, se ne avessero un sentore, si

vergognerebbero dell' orribile gergo di cui tullodi fanno uso.

Ma le cure del Guasli, in questa edizione di Rinaldo degli Albizzi,

non si sono gia limitale- al solo rispelto filologico. Egli non ha man-

cato a uiuna delle parti che da uu solerte e dolto Edilore erano da

aspeltare. OHre alia Prefazione, in cui da principalmente ragguaglio

del Codice originale sopra cui e condolta la starapa ; egli ha ricca-

mente illustrate lullo il testo dell'Albizzi e de'suoi Documenti con un

prezioso corredo di note e di proemii slorici a ciascuna Commissione,

che metlono in piena luce il lesto, rendono ampia ragione dei faiti e

dei personaggi a cui ivi si accenna, e collegano le ambascerie di Ri-

naldo non solo tra loro, ma anche colla storia generale del suo tem-

po. Al qual effetto ei si e giovato in parle di slorici e cronisti gia

conosciuli, ma priucipalmenle di carteggi inediti e delle preziose

scrilture, Istruzioni, Consulte, Pratiche, eccetera, dei Regislri della

Signoria che si conservauo a Firenze nel vaslo Arehivio di Stato.

Quindi e che, oltre i documenli proprii del Codice dell'Albizzi, le an-

nolazioni e i proemii dell' Edi tore contengono un' allra dovizia di

monument! non meno important! per la storia diplomatics del seco-

lo XV, i qurili raddoppiano il pregio del libro. Aggiungiamo per ul-

timo che il Guasli, quali che siano le sue opinion! private, non si e

punto lascialo andare al trislo vezzo che hanno certi guaslameslieri

di edilori, i quali nou sanno metier fuori un brano di cosa autica,

senza imbrattarlo e talora sualurarlo coi loro pregiudizii moderui,

con prefazioni e chiose e discorsi lulti impregnati di veleno irreli-

gioso e liberalesco. Egli in questo primo. volume non ha nulla che

stuoni dallo spirito del suo leslo, nel quale, oltre la gravila e il sen-

no politico, spesso risplende vivissimo quel profondo senso di fede

e piela religiosa ond' erano animate in anlico leRepubbliche e le Si-

gnorie ilaliaoe e specialmente la guelfissima Firenze. Speriamo che

gli stessi elogi converranno ai due seguenli volumi delle Commis-

sioni di Rinaldo degli Albizzi, la cui prossima pubblicazione e con

desiderio aspettata.
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loro nor ma ed istruzioue. Poiche qui si riferisce agcrolato da un copiosissimo indice alfabetico,
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!' indulgenze: s' indica la maniera come dcbbonsi flnchc i' uso non ne sia rislrelto al clero di una

Oilruire ed erigere e benedire le Stazioni: s'in- sola favella.

ALIBRANDI 1LAR10 De laudibus Eminentlsslmi ac Reverendissimi Ludovlci

de Alteriis, Episcopi Albanensis, S. R. E.Cardiaalis Camerarii el Archigy-

ranasii, ab Hilario Alibrandi, iuri civili tradendo Doctore Decuriali, IX

Kalemlas Septembris 1867. Romae, ex typographic Salviucci in platea
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centenario apostolico MDCCGLXVII. Roma, lip. Tiberina 1867. Un opusc.
in 8. dipag. 17.
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ponesi il dolto autore di queslo libro. Egli con

ben disposta partizione discorre del principal!

beni che i Papi ban fatlo al mondo, alia Chiesa .

ANONIMO Corapendio della vita del marlire S. Pietro de Arbues, canonico

regolare della chiesa metropolilana di Saragozza: coll'aggiunta della no-

vena. Roma, dalla tipogr. Salviucci 1867. Un opusc. in 16." di pag. 63.

11 compendio che precede la noveiia e com- Novena e devolamenle scritla, ed altissima d ec-

preso in poche pagine, ma nella sua grande bre- cilare la piela nei fedeli.

vita da sufflciente comezza dei sanlo Marlire. La

li Papa Padre dei Fedeli; brevi e popolari ietture per confermare i catto-

lici nell'amore verso il Vicario di Gesii Cristo. Modena, tip. dell'Imm.

Concezione, editrice, 1867. Un vol. in 8. di pag. 318.

Imporla sommamcnle di far conoscere al po- guinsi le accuse lanciale contro del Papa dagli

polo d' Italia, tanto era stordilo dalle calunnie empii e dai proteslanli, e che dimostrisi quanta

roniro del Papa, che cosa sia veramenle il Papa, beneflco alle societa civili, ai popoli ilaliani, alle

quale affello, quale riverenza, quale ubbidienza, famiglie e agli individui , eziandio in ordine

qualo rispdto esso meriti. Non basta che il po- agl' interessi temporal! sia slalo in ogni tempo

polo sappia essere esso il Capo della Chiesa e il Papato e il Papa. Queslo scopo appunto pro-
del Yescovi : bisogna che inlenda da lui deri-

rarc la propria fede, da lui la propria Vila re-

iigiosii, in lui risedere il vincolo che unisce in-

sieiiie i callolici , la for/a che li convalida, la all'ltalia, ai fedeli. Dovrndo scrivere pel popolc

guida che li dirige : lui essere il dispensiere delle e slalo sobrio, piano, agevole : ma la sua dollrioa

grazie spiritual! , lui il promotore dei beneflcii e la sua erudizione si mostra in qacllo che dic

che la religione impartisce , lui il conservatore cos) chiara, che lungi dal dover restnngere qae-

della giustizia, lui il prolettore degli oppressi. slo libro ai soli popolani, esso e attissimo eziac

N4 cio solo basta : si richicde di pin che dile- dio alle persone piu colte.

II vero ritratto contrapposto al falso di Maria sempre vergine nei cie!i ?

delineate dielro i dati atlinti nella S. Scritiura, segueudo fedelmeuie U
guida dei Sanli Padri e sacri interpret'!. Napoli 1866, slabilimenlo ti-

pografico ateneo, vico S. Maria Vertecoeli, 9. Un volume in 16.' di pa-
gine 133.

Sotlo il preleslo di esaminare qual sia il vero ria da penna quanlo caltolica, altrettanlo pri(

ritrallo di Maria Vergine, fu scntlo da penna nelle discipline leologiche. Noa vi si fa punto

protestante nn libretto conlenenle error! non me- menzione di quel primo librellaccio ; ma in rf-

no conirarii al dornma callolico, che ingiuriosi alia se ne confulano villoriosamenle lulUs le an--

* Maria Santissima. Ora soito queslo medesimo serzioni.

preleslo si espongono i pregi e le glorie di Ua-

La venerabile Maria Cristina di Savoia, regina delle due Sicilie. Tori-

no, lip. dell' Oratorio di S. Francesco di Sales 1867. L'n vol. in 32.*(/i

pag. 191.

Qneslo compendio, fallo principalmente sopra genra non coraune: sicehe contiene in breve 1*

la Tila della V. Crislina di Savoia, scrilla dal piu important! e le piu edificanli notizie di qnel-

cli. ab. D. Guglielmo De Cesare, postulalore del- la venerabile Regina.

la causa, e disteso con buon melodo e con clili-

Le feste di N. S. Religione, istruzione popolare, con due appendici sopra
le beatitudini e i cpnsigli evangelici, opera di uu parroco. Itoma 1867,

fra'elli Pallotta tipoyrafi in piazza Colonna. Un vol. in 16. di pag. 207.

Le feste sono istituile da Dio e' dalla Chiesa Maria SSfna: le feste dei Santi. Le Appendici che

per ossequio alia Diviniia. L'osservanza loro sa- spicgano le olio Bealilndini e i Consigli evun-

ra lanto piu grande, quanto piu il popolo ne gelici, sono anch' esse di molla utiliia per 1'i-

conosce 1'oggetlo, e ne comprende i riti. Cio si struzione soda del popolo, affinche conosca sopra

propone di fare questo libro, per mezzo di facili quali basi sia fondalo il mcrilo dei Santi, th*

istrnzioni sotlo forma di dialoghi. Esso divides! la Chiesa vcnera sugli allari.

in tre parti! le fesle di N. Siguore: le fesle di
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AKON1MO Le Rose. Racconto puhblicato nelle nozze ben auspicate di S. E.
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ra Clementina Gualtieri, in pegno d'estimazione e rispetto. Pisa, tip. Pie-
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due qualita trovansi nel breve Racconto LeRose: alia. E noi il desideriamo verameato : perclie i

JI quale pero ci da segno d' essere slalo deltato sentimenti espressi in queste poche pagine sono

<.!a ingcgno nutrilo di ollimi studii. Siccome poi cosl giitsti e cos'i religiosi , che gran bene pos-
'

e qua e cola certa Qorilura rigogliosa che e siamo proinetterci da lavori piu robust!.

- Vita di san Leonardo da Porto Maurizio
,
Minore Francescano Riforma-

to, missionario aposlolico e fondatore del S. Ritiro deU'Incontro, com-

pendiala da un suo devolo. Pruto, dalla dp. Guasti 1867. Un vol. in 32.9

di pag. 247.

La medesirna, stampata uella medesima tipografia. Un vol. in 16. di

pag. 196.

Nell'occasione della santiflcazione del B. Leo- zie, per !o stile schietlamente loscano, e per la

:,in)o fu stampata, per cura dei Padri Missiona- piela che stilla nei leltori, e da actogliere con

ffii del S. Riliro di S. Maria all' Incontro, questa sommo favore, siccoroe libro deslinato a far gran

vita. Essa e compendiosamente scrilta: ma per bene in ogni classe di persone.

f ordine della materia, per la scelta delle noti-

AST1MAGNO PIETRO Orazioni sacre del professore D. Pietro Astimagno,
eanonico della catledraie basilica di Parma, prima edizione postuma. Bo-

logna, per Akssandro Mareggiani tipografo libraio 1867. Un vol. in 8.'

di pag. 153.

Pielro Aslimagno fu sacerdote di molta e va- scritle venuero prescelti alquanti 1'anegirici per

: ia coltura, di geulili maniere e di lodali co- inserirsi nella Biblioleca di sacra Eloquenza mo-

stumi: in guisa che quando nell'Aprile del 18G4 dernache stiimpasi in Bologna, siccoine quelli ch

llni la vita di circa setiantalre anni nella bene- per dinlto ragionamento, per facile maneggio del-

dizione del Signore, venne da tulti quella mor- la sacra Scriltura e dei santi Padri, e pel ma-
te considerata come perdila grave pel clero di gistero dello slile meritano un posto d'onore tra

Parma. Fra le molte cose da lui lasciate mano- le opere della sacra eloquenza contemporanea.

BAC1LE GAETANO Vedi G. d' A. P. N.

BASTIANELL1 LUIGI L'amante di quattro amabilissimi oggelti, Gesu, Maria,
S. Giuseppe e le anime del purgatorio, istruito in alcuue pratiche divote

dal sacerdote Luigi Bastianclli, rettore del seminario di sant' Angelo in.

Vado. Urbino, per Savino Rocclietti 1867. Un vol. in 16. dipag, 448.

II Vescovo di S. Angelo in Vado non solo ap- oggetti del suo titolo; e di quanto T' e intorno

prova ma raccornanda eziandio questo libro di a ciascun d'essi di piu pio, di piu approvalo, di

pieta ai suoi diocesani. Tal raccomandazione d'un piu pratico e di piu utile, nulla ha omesso: sic-

libro che a primo aspetto parea non dovesse a- che in conchiusione la pieta d' un rristiano vi

ere miglior pregio che tunti allri Manual!, Flo- Irova quanto pub piu ordinariamente ocrerrerle

filegi, Guide spiritual!, ecc. ecc. ci spmse ad e- per sua istruzione e per sua ediflcazione. Oltr

riminarlo piu minutamente, e cosi possiamo as- a cio ogni cosa vie brevernente, ma chiaramen-

seTerare quella si autorevole raccomandazione es- te e devotamente trattata, sicche nessun pregio

sere ben meritala dal libro. Poiche mirando es- manca al libro perrhe sia utile al line proposte-

so alia pratica principalmente di taali esercizii si dall'egregio e dotto suo compilatore.

di devszione, ha scelto quei relalivi ai quatlro

BELLONI GIOVANNI La Civilta, poemetto in quattro canti di Giovanni Bel-

loni, scrilto in Somma vesuviaua 1' Oltobre 1866, con sonetli ed altro,



88 BIBLIOGRAFIA

lutlo dedicate a Maria SS. Napoli, stamperia del classid itaUani 1867,

Un vol. in 8. di pag. 175.

La rettitudine dei principii, la nebillh dei con- delle parole, ove spesso si cado nel triviale e ncl

cetti, la sanlila del fine, una cerla facile spon- falso,~e all'uso della lima per correggcre eripu-

taneila di verseggiare e di rimare trovansi nelle pnlire e ingenlilire. Forse 1' aulorc e slato piii

poesie del sig. Belloni, le quali per quoslo lato intcnto afar molli Tersi, chc a fame degli olti-

iner tano ogni lode. Pur moltc cose si desidera- mi : ma gli oltimi soli possono esserc in tanta

no per essere pienamenle sodisfatli di esse : e le abbondanza di rime notati ; i molti, ancorche me-

ridaciame a due principalissime ;
al buonfgusto diocri, si perdono nella folia, quando non recano

cioe nella scelta degli argomenti , delle frasi
,

danno alia boona opinions del loro aulore.

BIANCHETTI LIVIA I doveri della donna caltolira, per Livia Bianchelli di

Livorno. Pisa, lip. di letlyre caltoliche, dir. da Giov. Alisi 1867. i'n vol.

in 16. di pag. 242.

Bel regalo oETre alle donne ilaliane la colta e desimo argoniento: ma gran vantaggio si e quello

pia antrice di questo libro. Essa con quella dolce di presentarsi alle leltrici come arnica c compa-
iniinuazione che e propria del gentil sesso mira gna, senza ombra di sevcrila o apparalo di scicn-

a istillare nel caore delle donne il sentimento za, e discorrendo cosi alia familiare cattivarsene

religioso dei loro doveri verso Di<5, verso la Chie- 1'attenzione e I'affetto; e queslo vantaggio e lutto

sa, verso la famiglia e verso il prossimo. Allre pel libro che abbiarao annunzialo.

pnne piu autorevoli hanno tratialo queslo me-

BIANCHI (DE') TOMASINO Monument! di storia patria delle province mode-

nesi. Crouaca modeiiese di Tomasiuo de' Biancbi, detto de' Lancellolli.

Serie de'.le cronache lomo VI. Parma, Pietro Fiaccadori 1867. Fasc. I*

a VI da pag. 1 ft 451 del vol. V delle Cronarhe di Tomasino Bianchi.

GANGER FERDINANDO Due nnove beate. Panegirici del P. Ferdinaudo Gan-

ger d. C. d. G. Napoli, libreria caltolica sotlo I'insegna deli'Imm. Conce-

cezione, largo Gerolomini n. 115-16, 1866. Un opusc. in 16. di pag. 48.

Le due nnove Beate sono la B. Margherila Ala- colo nel doppio eroismo dell'amore individnale

coque, e la B. Maria degli Angeli: nella prima dell' amor ciltadino. Belli argument!, e quel che

delle quali il ch. Oratore moslra I'eroina del more e piu svolti con molta materia e pieni di salnlari

nel sacrificio del cuore e nell'apostolato del cnore; ammaestramenti pel popolo crisliano.

nella seconda la Claustrale al cospello del se-

II ristoro della dlvoziooe. Discorso sull'apparizione di Maria Santissimu

sul monte della Salelle, detto in Napoli dal P. Ferdinando Canger'd. G.

d. G. Nftpoli, Lorenzo Lapegna editore, strada Trinila Alaggiore n. 47,

1866. Un opusc. in. 16. di pag. 21.

I.' apparizioue della Madonna della Salclte ha digio cosliluiscono i due punti naturalissimi del

raTvivato nei fedeli il cullo verso Maria Santis- presenle Discorso, scrilto con affctlo pari all'elo-

sima, e ha dimostralo la protezione di Maria verso quenza.
1 fedeli. Questi due efetti verissimi di quel pro-

La clnusirale nel secolo; panegirico di santa Maria Francesca delle cin-

que Piaghe di Gesii Cristo, detto nel duomo di Napoli pel solenne otla-

vario della sua canonizzazione dal P. Ferdinando Ganger d. C. d.te. Na-

poli, slabilimenlo tipografico del comm. G. Nobilc 1867. Un opusc. in 16.'

di pag. 27.

II concetto
, mollo appropriate alia vita della sia propriamente ne dell' uno ne tampoco del-

Santa che dovea encomiarsi, e che informa tulto 1' allro. Imperciocche il monJo c solo la palestra

qneslo e'oquenle c affettnoso panegirico, vien cosi del sno erelsmo: 11 chioslro e la diviga della sna

formulate dallo atesso oratore. II momlo ed il santila. >

chlostro sono con M. Francgca , senza che ella
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CAPRI
1

PIO G. Discorso funebre alia memoria di Monsignor Gnetano Car-

letli, Vescovo di Rietl, pel P. Pio G. Capri dei Predicntori. Roma, dalla

lipografia Salviucci, piazza SS. XII Apostoli, 1867. Un opusc. in 8. di

pagine 21.

Orazione funebre pieaa di affetto e di nobili

sentiment! ed eloquentemente scritta. La momoria

<li monsignor Carletti e rimasa plena di bene-

dizioni presso i suoi diorcsani, che in lui ama-

vano il padre beneflco, veneravano il pastore ze-

CASASSAYAS DIONISIO Fetlele guida delle sagre Grotte Vaticane, cavata

da una preziosa edizione del secolo XVII: per cura del sac. Dionisio Ca-

sassayas. Roma, lip. Yaselli alia piazza Spada 1867. Vn vol. in 16. di

pag. 110.

lante e ammiravani il sup?riore dotlo e prudente.

II discorso del P. Capri e t'eco di queste hcn-

dizioni, che fa giuguere ad ediflca/.ione dei fcdeli,

ancor lonlano le lodi dei defunto Prelato.

Risponde al liiolo, e contiene molte ulili e in-

(eressanti uolizie. La Basilica Yaticana e una

cilta di monument i, audio soiterranei , e chi vi

si avvolge senza guida, molti ne trascorre inos-

servati, di molti non arriva ad intrude il senso

cd il valore. Pero ben fa chi si argomcnta di

licane una guida facile e non molto costosa. Per

noslro avviso farebbe anche meg'li chi d ! Stcn-

desse questo compendio smo ai reslauri dei gior-

ni nostri e ne desse HIM buona edizione.

Si trova presso Spilhover, in piazza di Spa-

gna u. 85, e presso il Compilatore ncll'Ospizio di

porgere ai divoti visitatori dclle pietose Grotle Va- Tata Giovanni, via di S.Anna n. 33.

CHIMANI LEOPOLDO Reli^ione e virtii, fondameuti dell'umana perfezion*.

BaccuDti istruttivi, religiosi e morali, compost! in tedesco da Leopoldo

Chinvrmi, e tradotli per la primn volta dal prof. abb. Giuseppe Teglio. Vo-
lume primo. Parma, Pietro Fiaccadori 1867. Un volume in 16." di pa-

gine VIII, 362.

distesi con mirabile candore di slile, pieni di gra-

ziosi aneddoti , informal! dei piu sani principii,

essi riescono una Scuola piacevole e uiilissima

ai giovuni, die non sanno staccarsi da tal iibro.

II vedcrlo (radotto assai bene in italiano ci fa

vero piacere: e ci auguriamo che esso sara ae-

colto nella nuova sun patria come 1'originale fn

accolto nella Germania.

Coetaneo del celebre Can. De Schmid, e quanto

lui benemtrilo delta educazione crisliana dei fan-

ciulli fu 1' illustre Leopoldo Chimani , direttoro

generate delle Saiole elementari c nonnali di

Vienna . Fra i lanti libretti da lui serilti in van-

laggio dei giovani, riputalissimi e cari ai tede-

schi quanto le Novelle dello Schmid sono i Rac-

onti iutiiolati Reliyione e virtu. Tolti per la pin

gran pane d-illa sturia o dalle cronache moderne,

D'ARU PASQUALE Introduzione allo sludio della filosofia, per opera di Pa-

squ;;le d'Aria, prete napolitano". Napoli, lipografia all' Insegna del Dio-

gene, strada fuori Poria Medina a Montesanto 27 e 28, 1866. Un opusc.
in 8." dipag. 52.

Che cosa e la fllosofla e come puo cssa defl-

jiirsi? E essa una sci*nza unica e reale? Precede

essa a posteriori o a priori '! Qual grado occupa
tra le scienze umane? Qual fondamenlo ha? Qual

rnetodo csige? Quali parti e come tra loro or-

D. G. B. A. a S. Biografia del dottor teologo don Giuseppe Gabrielli, ar-

ciprete e vicario foraneo alia Pieve delle Capanne, per D. G. B. A. a S.

Bologna 1866, tip. di Alessandro Mareggiani, via Malconlenli, n." 1797.

Un opusc. in 8. di pag. Si.

Nella umile lerricciuola delle Capannt fu per scuola di lettere, di fllosofla e di teologia ai gio-
(rcntalrc anni inter! parroco il Dottor Teologo Tani cue vi accorrevano dalle Diocesi vicine del

O.Giuseppe Gabrielli, eal tempo slcsso \i tenne bolognese, pistoiese cd estense, Iratti cola dalla

dinale conliene? A questi quesiti risponde sa-

gacemento o brevemente il rev. sig. D'Aria, bat-

tcndo come nella. proposla delle quistioni, cosi

nel loro scioglimenlo le orme dell'Angelico Dottore.
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i.ii:.a dol iireeellore e dalla tenuita delle spese. neViicrito sacerdole descrivesi acconciameulc fe

Nell'nno e nell'altro ufflcio colse il Gabrielli frul- vita, nella occasione die le sue ossa, giaciut-:

ti copiosi : la pieve venne dalla sua parola e fiaora per XXVIII mini modestamenle nel cumu

dal suo esempio sanliflcata, e la scuola flori per ne cimitero, vengono ora (raslocale in manno-

collura e per educazione flno a dare Irecenlo sa- reo monuments per opera d' ua suo discepolo,

cerdoti assai colti alia Chiesa, e molti non igno- che gli divcnne poscia amico e csmpagno nelh-

bill allie.Ti alle civili profession!. Di cosi be- faliche.

DIRITTO (IL) CATTOLICO Giornale religiose, politico, lelterarlo, quotidia-

no. Modena, alia libreria gia Luppi. Associazione di un anno 27 lire: di

un trime* ire 7,50.

Abbiamo sot to gli occhi un fascio di nunieri di segna dei giornali. In una parola e dei miglion

questo otlimo giornale, che per la sua bonta e giornali chc conosciamo , e volentieri lo racco-

pregl ci inyita a farlo conoscere riemcglio. Reca mandiamo specialmente a coloro che desiderani

Ogni giorno articoli dottrinalisulle question! cor- renire informati giorno per giorno delle notizi;

renli , gravi, dotti e vivaci. E ricco di con-is- del mondo.

pondenze italiane ed estcre. Fa ana larga ras-

FARINA COSTANTINO Daniele tra' leoni
, tragedia di Coslanlino Farina sac.

della Missione. Napoti, direzione delle letture cattoliche, 1 e 15 Giugno
1867. On opusc. in 32. di pag. 77.

11 fallo biblico di Daniele tra' leoni pud dar naggi ; per la niaesta dei concetti. Ne ci6 e pie-

inateria a una buona tragedia: e il ch. signor colo pregio : poiche nella tragedia, la piii difii-

Farina ha saviamenle fatto a torlo per argomen- cite opera poetica, toccar la perfezione in tutli '.

to della sua. La diremo buona? Certamenle si punti noil e slato flnora conceduto che a qualcu

per molti cap! : pel nodo naturalmente intreccia- no soltanto d'ogni nazione civile,

to conforme alia storia
; pel caratlere dei perso-

FEBO LUDOVICO P1ERGIAMPAOLO 1 dugentocinque Martiri del Giappone P

beatificati da Pio IX Pont. Mass, il 7 di Luglio del 1867. Nolizia slorica

pel prof. Ludovico Pie.rgiampaoloFebo.5oma, tip. delle Belle Arli, piazza
Poli n. 91 entro il palazzo, 1867. Un opusc. in 8." di pag. 19.

FELIX La parola e la stampa, del P. Felix d. C. d. G. Modena, lip. del-

r Imm. Concezione 1867. Un opusc. in 16. di pug. 32.

FONTANABONA LUIGI Alcune orazioni ad onore di S. Antonio di Padova,,

disposte per ciascun giorno della settimana, con i colloquii per la nove-

na di lui. Feirara, tip. di Demenico Taddei 1867. In opusc. in 32." (if

pag. 48.

FRANCIOSI GIOVANNI Accenni di filosofia della storia, tolti dal vangelo di

S. Giovanni e dalle Epistole di S. Paolo, per Giovanni Franciosi. Pisa,

tip. Nislri 1867. Un opusc. in 8. dipag. 83.

Un libro di picciola mole, ma di grande im- tore, indicando prima cio che risguarda la storiu

porlanza pel suo argomento, ottimamente divisa- umana in generate , poscia quello che la slori?>

to, pienamente dimostrato, egregiamente svolto^ antica, -c inflne quello che la storia del cristiane-

elegantetnente scrilto, e nobilmente stampato, di- simo. Con tale luct la fllosofia della storia no

ciamo senza timore di esagerare esser questo del e piu un giuoco d' imagiuazione, o un grande

eh. sig. Franciosi, comcche porti modeslissimo traviamenlo di umani sistomi, ma diviene scien-

il litolo. La fllosofla della storia dimora tatla za vera, santa, che parle da Dio a Die condu-

nell'investigare la mente di Dio nella storia del ce, appunto come essa fu nelle mani di S. Ago-

genere umano. Egli e quindi d' alia importanza stino e del Bossuet, i due piu grandi ingegni.

il sapere se i primi indizii di questa mente divina che dalle sante Scritture Irassero appunto quegli

ci sieno stati rivelati da Dio medesimo. E cos\ egregi loro tratlati, sonimi modclli

o di fatto, e queste somme yeritk tratte dalle sa- della gloria,

ere Scrilture viene con bell'ordine esponendo 1'au-
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FRANCOLINI EVARI8TO Ippolito Aldobrandini che fu Clemente VIII. Cenno
istorico per Evaristo Ab. Francolini. Perugia, tipografia di Vincenzo

Barielli, piazza S. Lorenzo n." 55, 1867. Un opusc. in 8. di pag. 18.

Ippolito Aldobrandini sollevatosi da umile sta- Chiesa uaiversale, per la prosperita degli Slati

Co alte piu alte dignita nella Chiesa, fino al pontificii, e pel ben essere specialmenle dei Ro-

Papato, per i Ire graivli meriti della virtu, della mani. Leggonsi danque con vera consolazione

ioiiriua e della prudenza , che ebbe in grado dello spirito le brevi nolizie che ha raccolte in-

sommo , merila di essere annovcrato Ira i grandi sieme con n.olto giudizio, c distese con lemperato

Fonlelici per quello che fece in servigio della stilo il di. gig. Francolini in qaesla Me.noria.

FRANCO SECONDO Manuals dei divoti del SS. Cuore di Gesii, compilato dal

P. Secondo Franco d. C. d. G. Undecima edizione, approvata dall'Aulore.

Modena, tipografia dell' Immacolata Concezione, 18t>7. Un vol. in 16. di

pag. 402.

6AUDENZI TOSMASO Discorso del rev. Padre Tommaso Gaudeuxi, Doraeai-

cano, maestro in teologia, recitato nella chiesa parrocchiale di S. Gere-

mia profeta, per la soleune funzione fatta dal popolo di Venezia alia sua

gloriosa palron'a S. Lucia vergine e martire, il di 23 Aprile 1867, a ripa-

razioue del sacrilego furto commesso intorno alle venerate sue spoglie.

Venezia, dalla tip. Gaspari, 1867. Un opusc. in 8. di pag. 35.

II misfatto sacrilego commesso la nolle del 5 pompa di pubblica solennita. 11 discorso in qu-
Aprile di quest' anno in Ycnezia contro le reli- sta congiunlura recilato rial cli. P. Gaudenzi ,

quie di S. Lui'ia V. e M. fu subito dalla pieta domenicano, c Yeramente nobile ed eloqu.entissi-

Jei Veneiiani riparato con solennissima e devota mo, e degno di perpeluarsi colla stampa.

G. D'A. P. N. Benevolo avviso agli usurpatori dei beni ecclesiaslici di

G. d' A. P. N. Le polenti ragioni di Don Marcellino V. contro la lem-

porale sovranita dei Papi,per Gaetano Bacile. Nnpuli, direzhne delle Let-

ture cattotiche, strada san Giovanni Maygiore Pignalelli 34; 1 c 15 Lu-

fjlio 1867. Un opusc. in 32. di pag. 20.

GHELARDI CARLO La Bibbia del Diodati, proscrHta dalla Chiesa caltolica

romana, opuscolo del sac. D. Carlo Gbelardi. Secouda edizione. To-

rino, tip. Giulio Speirani e figll 1867. tin opusc. in 32.* di pag. 16.

G1RAUD MASS1M1NO La mia professioue di fcde suH'apparizione della Ma-
donna della Salette, ossia risposta rigli attn.cchi diretti contro lacredenza

dei teslimofiii, per Massimino Giraud, uno dei due pastori, oraZuavo pon-
titicio. Napoli 1867, libreria cattolica sotto I'inseyna delCImm. Coneezio-

ne, largo Gerolomini n. 115-16. Un opusc. in 8.* dipag. 45.

L'apparizione della Madonna della Salelle, che sta Professioue di fede, messa a stampa per di-

faa flnora giovato a ravvivar tanto la pieia e struggerla dallo slesso Giraud, che non si con-

specialmente la devozione verso Maria Sautissi- lenta solo di riconferniare ora cio che sempre

ma, ha trovato, com' era natarale, grand! scher- avoa costanlemente attestato, ma ripete la nar-

ailori negli empii ed increduti. Ua giornale di razione del falto, rifluta una dopo 1'altra le obie-

Parigi avea ultimamente stampato che Massimino zioni mosse contro quella prima testimonianza, e

Giraud, uno dei due testimonii del prodigio, rin- purta in compendio le confermazioni posteriori,

negava ora da uomo fatto cio che avea asserito onde e piaciuto al Signore di autenticare al mondo
da fanciullo. Pretta caluunia, come dhuostra qua- il fatto medesimo.

GOR1 FABIO Sugli edifizii palatini, sludii tipografico-storici di Fabio Gori,
colla relazione degli scavi eseguiti nel palazzo de'Cesari. Roma, tip. del-

le Belle Arli 1867. Un opusc. in 8. di pag. 136.

6RASSI LUIG1 Importante frammento di Polibio, conservatoci inlezioneal-

teraia da Suida, correlto e mostrato relativo a Genova, ed illustralo dal
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socio can. Luigi Grass!, dolt. coll. ecc. ecc. Ragionamenlo letto neH'ada-

nanza della sezione archeologica add! XXIII Dicembre 1865. Genova, col

tipi del R. 1. del Sordo-muti. Un opusc. in 8. di pag. 22.

Suida nel suo Lessico alia greca Toce Mega- la mutazionc cioe di Meyaleion in MAGALTATC di

leion cilo per comprovarne il signiOcato mi te- I'.s'in in OICESAI. Cosi dove il frammento dia
sto, senza indicar la fonte da cui lo trasse. I cri- prima: Quelli fra i Liguri che combat tevano con-

liei furono unanimi ad attribuirlo a Polibio, senza Iro a Hagone far nulla di conclutivo ne di ma-
perb addarsi che il frammcnto citato era, per colpa ynifico polerono; direbbe ora: Quelli fra i Liguri
de' copisti, errato. II ch. archeologo Can. Grassi che combatlerono contra a Xagone far nulla it

prende in qnesta sua critica-ed egregia Discus- conclusivo , ne MAGALIA polerono CONBERYAF.E.

sione ad esaminar quel frammento , e tre cose L' importanza di qnesta currezione dimora tutla

si propone. I primo luogo dimostra che il testo nel fatto, con probabilissime congetlure dimostralo

e veramente di Polibio , ed appartiene alia parte dal Grassi in altri suoi dotti lavori, che cioe la

perduta della sua Sloria, ove narra I'assalto dato Macela, Xacella o UagelUi dei latlni, e la Xtw-
da Magone a Geneva. In secondo luogo dime- la , Macalla o Magalia dei Greci indicate U
stra chiaramcnle che il testo e errato, e non pud contrada abitata da luito un popolo , dapprima
essere sialo scritto ne da Polibio ne da allro scrit- forse trasappennino, e poscia stanziatosi piu o me-

tore di buon senso cost come corre nei codici. no presso il mare Bella Liguria: del qua! popol

Finalmente indica la correzioae che v' e da fare, fosse tna speciale communila la Genva aiitica.

LAVIOSA BERNARDO Vita di S. Maria Francesca delle cinque piaghe di Ge-
sii Cristo, terziaria professa alcantarina, scritta dal P. D. Bernardo La-

viosa C. R. S. Nuova edizione, interamente ricorretta ed ampliata da un

religiose dell'Ordine dei Canonici regolari lateraneusi. Roma, siuwperia
della Congreg. de Propaganda Fide, amministrata dal socio car. Pietro

Marietli, 1866. L'n vol. in 4. dipag. 112.

Qnesta Vita e stata slampata in Roma nell'oc- qualche inesattezza vi si notasse. Essafuadunqn*

casionc della SantiQcazione fattaTisi nel mese di scella meritamente a lesto delta prcsente edizione .

Giugno. Fra le slorie della yita di santa Ma- ma venne pero novamenle ampliala c correlta ,

ria Francesca, qnella del Laviosa era la piu pre- perche le mende notate sparissero.

giata ;
con (utloche varie lacnne Ti foisero e

LEGUAY La via della vera e soda virtu, ossia la guida e il consolatore del

cristiano in mezzo ai combaltimenti, aHe afilizioni interiori ed alle illu-

s'oni, alle quali egli e esposto nella vita presente, dell' abate Leguay, vi-

cario generale di Perpignan, canonico onorario di Bayeux, gia direttore

di molte Comunita religiose. Versione sulla quarta edizione francese dol

Prevosto Giuseppe Pizzardo da Savona. Prato, dalla tip. Guasii, I860.

Un vol. in 16." di pag. 271.

LONGO AGATINO Indice delle opere inedite del cav. Agatlno Longo, socio

fondatore dell'Accademia Gioeniana di scienze naturali, e segretario della

sezione di scienze fisichein delta accademia, ecc. ecc. Cenova, lip. del

R. I. de' Sordo-muti, 1867. Un opusc. in 16.* di pag. 88.

Corrispondenza lelteraria del cav. Agaiino Longo, tenuta in occasions

dell' Indice delle opere inedile sue, con alfiune risposlc. Genova, coi lipi

del R. L de' Sordo-muti, Agoslo 1867. Un opusc. in 8." di pag. 56.

L' illustre caf. Longo, in cui 1'erudizione e nutamenle composto. La corrispondenza cpistolare

pari alia franca profcssione di caltolicismo, s'ac- che 1'invio di queslo Cala'.Qgo ha fatto nascere, e

cinge a mettere a stampa varie opere di fllosofla contenuta in queste pagino, e gioTa a far cono-

speculativa e naturale, di economia polit.ca, di scere il pregio, in che dai dcUi e ter.uto il chhv

musica, di aritmetica e di poesie da lui scritte, rissimo professore Sicilian?.

e delle quali ha stampato un Catalogo assai mi-
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MAINI ISIDORO Maria Francesca dalle cinque Pia^he, per Isidore Maini.

Modem, tip. dell'lmmacolataConcezione, editrice, 1867. Vn opusc. in 32.

di pag. 59.

MARCHESI La liturgia gallicana ne' primi otto secoli della Cbiesa. Osserva-
zioni slorico-critiche di un Sacerdote romano, consultore della sacra

Congregazione de'Riti, in occasione del ritorno della Ghiesa di Lione al-

1'antica sua liturgia. Roma, tip. della fiev. Cam. Apost., 1867. Due vol.

inS." dipag. IX-383, 460.

Di quests dotta cd eruiiila opera diamo per or semplicemento 1'annunzio, cssendoci riserbalo di

parlarne largtmenle in ana pariicolare riyiita.

MAR1I LUIGI D. C. D. G. Dante e la liberla moderna. Napoli, libreria e tar-

tiere del Fibreno, 1865. Dnvol. in 8. di pag. 365.

Di questa bellissima opera demmo conlo ai no- e messo in cbiaro il concetlo sostanziale, ma sono

stri lettori nel vol. IV della presente Serie a lolle ad esame tutte le sentenze, che hanno qual-

pag. 710 e segg. Come allora noiammo, lo sco- che relazione coll'argoinento. E un libro di som-

po del ch. Autore 6 di mostrare la piu ricisa op- ma ulilila, segnatamentc per premunire la gio-

posizione fra i principii e le. massime del mo- ventu contro gli errori, che le si vogiiono per-
derno liberalismo, voluti accomunare a Dante A- suadere colla menlita aulorila del sommo Poeta.

lighieri, e i principii e le massime di questo. 11 Esso si yende in Tvapoli ; ed anche qui in Roma

soggetto del confronto e massimamenle la Divi- ye ne ha un piccolo deposito ni'll' Vlllzio della

na Commedia
, di cui per conseguenza non solo Civilta Catlolica, Tia del Gesu 61.

MICHETTONI VINCENZO e LUIGI La buona fanciulla guidata all'acquisto del-

le virtu per via d'esempio, cavali dalle SS. Scritture e dalle vite dei Santi,

con brevi riflessioni morali dei Padri Viucenzo e Luigi Michettoni, Preti

deH'Oratorio. Mdena, tip. dell'Imm. Concezione, edit. 1866-67. Tre vol.

in 32. di pag. 172, 230, 326.

L' educazione delle fanciulle imporla grande-

mente alia CUiesa: perche IB fanciulle piaoiente

allevate divengono donne sodamente cristianc., e

queste nolle famiglie ove hanno diritti, anto-

rita, influenza nmssima istillano la pieta, con-

servano il buon costume, difendono la fede. Ma

per bene educare le fanciulle e necessaria discre-

zionc, prudenza, atlenzione non comune: e rari,

fra i libri a cio direlli, sono quelli che possono

proporsi come di certa speranza. II presente ci

pare opportunissimo e degno di proporsi a tutle

le fanciulle d' ogni ordine e d' ogni ela. La ma-

teria 6 copiosa: nulla si ouiette di quauto deve

da esse conoscersi e praticarsi. Cenlododici sono

i capitoli in che 1' operetta c diyisa, e ognuno di

essi ha il suo argomento proprio: cio che 1110-

Stra I'ampiezza della trattazione. Essa poi e svolta

con tulta sapienza pcrchc si acconci alle giovi-

nette. Ogni capo non e in sostanza che un esem-

pio tratto dalla yita dclle Sanle Tenerate sugli

altari: e cost invcce di tratlati e discussion! che

spesso annoiano , e non sempre possono essere

inlesi da quella eta, si hanno fatti e drammctti

che ne destano yivamente 1'attenzione, e lasrinno

nella imaginazioue e nella memoria Ion) profonda

impressione. Quei fatli pero non sono scmplici

raccontini: sono preceduli, accompagnati, segui-

tati da facili e brevi riflessioni, opportunanifnte

inserite, 16 quali riunite insieme costituiscono nna

sufflciente istruziono sopra quella materia. Qui;sto

disegno fn concepito dal P. Vincenzo Maria Mi-

chettoni
, dotto e santo prete dell' Oratorio : ma

non fu da lui potuto compicre innanzi alia mor-

te. Fu dnnqne ripreso dal P. Luigi, suo fratello

come di sangue cpsi eziandio di yita e di sludii,

ed esce ora la prima volta alia luce in ire pic-

cioli ma grazi*si yolumetli.

MOLZA UGO Lettere di san Luigi Gonzaga d. C. d. G., pubblicate per cura

del P.UgoMolza della medesima Compagnia. Modena, tip. dell''1mm. Con-

ceziune, edit. 1867. Un vol. in 32. di pag. 148.

Quest' aureo libretto non ha bisogno di rac-

comandazioue
, bastandogli per ogni encomio il

esso contiene ben yentinove Leltere dell'Angclico

giovanc, dodici dellc quali sono al tutto inedite;

nome del gran Santo che porta in fronte, nome e sono quante e venulo fatio di troyarne fioqui,

cosi riyerito e caro a lutti i fedeli e specialmente dopo lunghe e diligenti ricerche, all'egregio edi-

alla gioyentu studiosa. Indicheremo soltanlo che tore^ il P. Cgo Molza. II quale, nella Prcfationt
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fhe ha poslo innanzi e nelle Annolazioni che lergliene esser larghi, mandandone una copia esal-

segaono in fine delle Lettere medesime, non ha tissima e, se e possibile, autenlicala, coll' indi-

altresi lasciato niuna cura per degnamente illu- cazionc del luogo ove si conserva o in originale

slrarne il lesto. L'Editore medesimo prega inoltre o descritla, alia tipografla dell' Immacolata in

qnelli de' snoi cortesi lettori che per avventura

conoscessero qualche altra Leltera del Santo, a vo~
Modena, o all' I'flizio della Cirilla Catlolica in

Roma.

MONTI ACHILLE Cenni sulla vita e sugli scritti di Benvenuto Gasparoni,
deilali da Achille Monti. Roma, tip. delle scienze malematiche e fisiche,

via lata n. 211 A. 1867. Un opusc. in 4." di pug. 10.

l.tinga c penosa malaltia rapi lestc agli aiuici, Delle nolizie patrie fu solerte indagatore, e uelle

alia famiglia, a Roma e alle lettere italiane, in belle arti perito ne promoveTa ad ogni possa il

fresoa eta, chi di tutti essi era amore e speranza buon gu-to ;
e se la Tita gli fosse baslala avreb-

non piccola, il sig. Benvenuto Gasparoni. Di mi- be arricchito il Periodico, da lui edito, dielro 1

te e dolce indole, di svegliato e ameno ingegno, orme del celebre sno genitore ,
di pifgiatissimi

di temperato gusto, di studio indefes-so, egli pa- lavori. Di lui in qnesti breTi cenni favella ffet-

reechi scritti pubblico ove si die a conoscere scrit- tuosamente 1'araico suo, il ch. lig. Monti,

lore originale, purgatissimo, elegante e tutto oro.

MUSU SEBASTIANO BolLa per la dt'.finizione dommatica dell'Imraacolata Con-

cezionedi Maria, tradolta in lingua sarda, preceduta da cinque conside-

razioni del teologo Sebastiano Musu, rettore parrocchiale a Laconi. Ca-

gliari, lip. Tinvon, 1867. f'n opusc. in 8. di pag. 49.

Questa versione sarda delta Holla dommatica censiderazioni . le quali dichiarano I'importau-

sopra la Concezione immaroluta di Maria SSma za, e la storia di quesla solenne deQnizione. Co-

e stala fatta per la famosa Collezione dell' abb. s) il librettino e divenuto ulile ai popoli della

Sire, della quale abbiamo data minnta contezza. Sardegna, a cui sari caro il leggere nel propri*

Volendola il suo auiore render pubblira colle dialetlo quel si autorevole documcnlo.

stampe in Sardegna, 1'ha fatta precedere da cinque

PELELLA ROMUALDO Vedi Pierro Leopoldo.
PELLEGRINI ANGELO Indicazione dei monumenti principal! di Roma antica

e moderna, scritta con la massima brevita ed in forma di guida da Angelo

Pellegrini, socio corrispondente deU'Iustituto archeologico ecc. ecc. ecc.

Seconda edizione riveduta, ampliata e corretta dall'nHtore. Roma 1867,

Fratelti Pallotta tipoqraft in piazza Colonna. Unvol. in 16." dz pag. 288.

PIERRO LEOPOLDO e PELELLA ROMUALDO Saggio di filologia ebraica e di

un commentario slorico filologico sul libro di Esther, dato nel di XXII

Agosto 1867 nel Seminario arcivescovile urbano. Napoli, coi tipi di Vin-

cenzo Manfredi, slrada san Nicandro n. 4. Un opusc. in 8. di pag. 16.

I seminarii di Napoli crano due, I'Urbaoo cd il

Diocesano, ed ambedue sono stati palestra di som-

ini Iliologi. Per la prepolenzu del monopolio uni-

versitario signoreggiante in Italia, il Diocesano e

scomparso, rimane il solo Urbano, al quale non si

giose, due atunni, Leopoldo Pierro e Romoaldo

Pelella ,
hanno dato nn magniflco e splendido

saggio di fllologia ebraica sul libro di Ester,

La pruova non potea esser pin bella, e per I'in-

lelligenza del sacro testo ebraico comparato coi

consenle altro insegnamento che il teologico. Ma dialetti'cognali e per la perizia nella storia pro-

per quanto nianchi alia frequenza degli alunni ed fana, colla quale si riscontrano gli avvcniinenli

al numcro dei professnri, nnlla e a desiderarsi in- narrati dall'agiografo ;
e finalmente per la luce,

torno ai furii studii della scienza sacra in lulla che a quei f.illi deriva dalle nuove scoperte dei

Tampiezza. E pero nel di 22 di Agosto, in una monumenti oriental!
;
e specialmente dalle iscri-

delle auie del Seminario, alia presenza dell' Emo zioni in carnileri cnneiformi. Direitore deil' e-

arcivcscovo Sisto Riario Sforza, di altri Prelati, sperimento e slato il (lotto orienlalisU sacerdote

dei maggioreuti del Clero Nupolitano e di co- D. Lulgi Culetta, il quale e gia noto per opere

spicni personaggi delle disperse famiglic reli- date alia luce.

PIZZARDO GIUSEPPE Vedi Leguay.
PROCESSO SACCARDO agitatosi in pubblico dibatlimento nei giorui 22 e 21

Agosto 1867, dinanzi il regio tribunale provinciale di Venezia. Tn vol. in
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8. dipag. 130. Venezia, lip. Emiliana 1867. Deposito in Roma presso la

tip. di Propaganda Fide.

Curioso per molti rispetti e pieno di pratici in- tir mnito liberalismo degli odierni dominatori d'l-

segnumenti e questo processo , cnchiusosi con talia. II trionfo compiuto riportato Mail' egregio

una sentenza di tolale assoluzione del preleso reo. signer don Saecardo, mentre ha rallegrato in Ve-

Quesli e il chiaro sacerdote don Giovanni Sac- nezia qaanti sono uomini probi e sensati , ha

cardo, professors di studii biblici e di sacra elo- certamente fatto poco onore al pnbblico Mmistero,

quenza nel seminario palriarcale di Venezia. La si perche ha dato prova di uoa timidezza cho mal

impula/.ione faltagli era di averc , in una sua si concilia col decanlalo favore dei popoli al re-

predica delta ai 24 Marzo di quest' anno nella gno italiano , e si perche 6 dovuto ricorrere a

chiesa di san Marco, censurate Ic islitozioni dello soflsticberie di argomeuti o ad arzigogoli di pre

State, e di dover quindi soggiacere alia pena pre- tension! che omai non abbagliano piu nemmeno

Tista nell'articolo 268 del codice contro i mini- i gonzi. La moralita di lullo questo si e, che nel

stri sacri che abusano cos) della parola nell'eser- regno d'ltalia, e bea lecito a qualunque maseal-

cizio del loro ministero. In questo volume tutlo e zone metlere ioipunitaniente in pubblico ogni sorta

raccollo : la predica quale fa recitata dull' elo- di viluperio contro il Papa, la Chiesa, il Clero e

quente oratnre, 1'atto d'accusa, gl' inlerrogatorii,

la requisitoria, la dilesa e la sentenza. Cio che

piu risalta in tutto questo dramma giuridico e

la persona del Saecardo, che nell' inlerrogalorio

messo alia presa col Preskfente lo balte e ribatte se facendolo paia , ancorche da lungi , alludere

ad ogni istante con una forza di. logica e pron- alle iniquita, alle usurpazioni ed ai latrociuii sui

tezza di argomenli animirabile. Ma una singola- quali e /oiulala 1'odierna Vnitd ilaliana. E i

rila bella e che il difensore sia siato un israelita, delator! sono appunto quei liberali che sotto i pas-

il quale con tutto che tale e professante iuollre sati Govern! non trovarano nei dizionarii termini

liberalismo schielto, ha per altro delte verili sufficient! per isfolgorare i delator! delle loro cos-

che ad hominem sono slupende a confondere il pirazioni.

RIBOLDI AGOSTINO Elementi di fisica, esposti dal sacerdote Agostino Ri-

boldi. Milano, tip. Boniardi-Pogliani di Ermeneyildo liesozzi, via del-

I'Unione n. 20, 1866. Due vol. in 8. di pag. 516, 738.

Questo eccellente Gorso , compilalo secomlo il stigato,coll'aggiunla di frequent! tavole sinoltiche

programma delle scuole liceali, abbraccia in due e di circa 800 figure intercalate nel testo medc-

giusti volumi, con sufflciente ampiezza e con su-

gosa brevila, tutto il consueto giro elementare

delle cognizioni flsiche. i.'Autore lo ha composto

sopra le opere moderne de' piu Talenli maestri,

inserendovi tutti i progress! e le scopertc che, sia

nella parte teorica, sia nelle applicazioni prati-

quanto s'include iiel primo articolo dello Statuto

del Regno ;
ma a niun sacerdote si consenle, sotto

pena di un processo, il comballere pubblicament*

quei principii che rodono ('online civile e sociale,

simo; formano di questo libro del Riboldi un dei

migliori Manual! di Fisica, che possano adoperarsi

nell' insegnamento : e infatti gia si adopcra in

parecchi Seminarii e Collegii con pan soddisfa-

zlone de' professori e degli scolari. II primo Vo-

lume abbraccia i Prelimlnari di Fisica generate,

the, si sono fatte firm a quest! ultimi tempi ;
e tutla la Meccanica e la Chimica : il secondo con-

non ha pretermesso niuna diligenza.per renderne tiene la Fisica propriamente delta, divisa nelle

agevole ed atlraente lo studio ai giovani student!, quattro Sezioni di Acastica, Otlica, Termologia ed

ai quali e principalmcnlc destinato. Gran chia- Eleltrologia; e flnalmente, sotto nnme di Figiea

rem e facilita di melodo, gran precisione e nl- speciale, I' Astronomia e la Meteorologia. II

tldezza di doltrina, uiio stile limpidissimo e ra- prezzo dei due Vulumi e di Lire 8, 30.

ROMANO ANTONIO Amichevoli parole di Antonio Romano da Como, a' suoi

concittadini addetti alia setta valdese. Como, tip.-FrancAz'1867. Un opu-
scolo in 8. dipag. 16.

11 signor Romano, dopo di essere ri tomato nel taldese, e recando loro i motivi della propria

seno della Cbiesa caltolica, dalla quale eras! stac- conversione li esorla con parole affettuosamente

cato, rivolgesi per via di qncslo libretto ai suoi calde ad imitarne il ravvedimento, siccome pa-
concittadiDi che ancbra persistono nella selta recchi tra loro ne aveano imilata la caduta.

Osservazioni sulla risposta del signor E. R. ministro valdese in Como, alle

amichevoli parole di Antonio Romano. Milano, tip. arciv., dilta Giacomo

Agnelli, via S. Margherita n. 2, 1867. Un opusc. in 8." di pag. 44.

Dopo che il sig. Romano, ritornalo alia Chie-

sa Catlolica, ebbe esposto per la stamps i molivi

che ve lo aveano indotto, un ministro \aldesr

tento di confutarlo. A (al pretesa confulazione
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risponde con queslo secondo suo scritlo il signer ligiose. Eppure il signer Romano non e chc un

Romano, e il fa con tanta efflcacia ed evidenza semplice tessilorel Tanla e la forza della verita

di ragioui, che meglio appena avrebbe potuto fa- chc esso prendc a difendere.

re un leologo assai versato nclle controversie re-

ROSSI PIETRO Risposta ad Ernesto Renan, di Pietro Rossi, ruslico conta-

dino sammarinese. Bertinoro 186i, lip. G. C. Capelli. Un opusc. in 16."di

pag. 26.

Tu gia un buon falegname chc voile con un lore: roba doe da conladino. Ma H abbiam no-

suo scrilto confutarc le bestcmmie dl Renan; ora tati perchc si vegga come davvero ogni lingua

ci Tien nclle mani la risposta.d' un conladino, e si sciolso a venerare la divinila di Gesu Crislo

per giunla una risposta fatta in versi. II valor per prolestarsi in uouie di tutti i fedeli contio

loro lelterario e lullo uella qualila dello scril- 1' ingiaria fatta al noslro divin Redeulore.

ROTA PIETRO II Cenlenario di san Pietro in Roma. Pensieru. d'un giornale

anticatlolico, raccelto, discusso e sviluppato da Monsignor Pietro Rota,
Vescovo di Guastalla. Reygio-Emilia, tip. Bondavalli e compagni 1867.

(Jn opusc. in 16.' di pag. 31.

Lo spettacolo che Roma offeree al mondo nel lustre ed cloquente vcscovo di GuaMalla svoige

tempo delle fesle del Centena'rio di rf. Piclro , in queslo suo bel discorso un lal concetto, e nc

strappo al Diritto, giornale democralico e incre- toglic molivo di utilissimo ammaestran-.enlo pel

dulo , questa confessione : Roma c' insegna ad suoi diocesani.

amare, a credere, a fuynare, a vinctrt. L'il-

RUGGIERO ERRICO La Francia dal 1789 al 1801. Cenni slorici, per Errico

Ruggiero, sacerdote napolilano. Napoli, tip. degli Accattuncelli, torido di

Capodimontc 1867. Un vol. in 8. di pag. V, 196.

Rappresentare la Sloria della rivoluzione Iran- e riuscilo abbastanza chiaro; e la vivacila dello

cese rislretlamente in un sol volume e imlicarne stile e loutana tfalla declamazionc affaticante.

per soprappin le cause retnoie e prossime e gli Cos! quesl'opera, che per la sua brevita non sark

cffclli lontanl, c intendimento quanto arduo in ripuiliata da veruno anche mipazientc ItUorc,

se niedesimo, ultrettanto utile se nell'esecuzione per 1'insegnamento che reca scolpito in lutto il

non uianca 1'arte e 1'ingegno. Ne at ch. sigrior libro, nuscira nel tempo presenle sommamenle

Ruggcro queste mancarono: rapido nel racconto vantaggioso ai lettori italiani.

SCHERILLO GIOVANNI Delle naumachie negli anfiteatri. Memoria lelia nella

reale accademia di archeologia, letteratura e belle arti dal socio orclinario

Giovanni Scherillo. iVapo/i, stamperia della H. L'niversHu, 1867. Lin vol.

in i. di pag. 20.

I.' USD degli spetlacoli di naumachie fa anti- do'quali in piii luoghi non era stato sinora suf-

chisjimo presso i Roaiani. Ma 1'essere adoperato flcieutemente determmato dagl' interpret!. Da ul-

a questa sorta di giuochi o il Circo o r.Vnlitea- timo, volcDdo dimostrure un escmpio delle sue

tro non puo aOTennarsi con certezza se non dei teorie neil'AnQteatro di Pozzuoli, che e il meglio

tempi di Domiziano , e per opera di questo im- conservato di tutti ,
fa vcdere per indizii assal

peratore. II ciiuiro Subenllo, con quella soinma chiari, che esso fu falto ancora scrvire agli spel-

perizia che si e acquistuta della scienza archeo tacoli di naumachie. Questa dolla lucubrazione

logics, viene sponendo in chc modo si facesse non solo per I'argomenlo, ma eziandio pel mcri-

servire ai deili spettacoli or I' uno or 1'allro dei to fa bel conserto con quelle allrc, delle quali

mcntovali ediflzii, e quali giuochi vi si poles- avemmo I' agio di dare un conlo piu nnnuio al

scro cscguire. Gli servono mirabilmente a que- nostri letlori nel volume precedenle a pag. 345

t-t' unpo (juattro epigrammi di Marziale, il senso e segg.

SCHOUPPE FRANCESCO SAVERIO Evangelia Dominicarum ac Feslorom tolius

anni; homiliticis explicationibus, secundum menlem SS. Palrum et Ca-

tholicorum interpretum illustrata, opera Francisci Xaverii Schouppe, S. I.

Bruxellis, excudebat II. Goemaere, 1867. Due volunti in 8. di pagine

IV-S01, 494.

II ch. P. Schouppe, professore di Teologia e di mi ai predicalori ed ai parrochi una materia am-
sacra Scriltura, somministra in quesli due Tola- pissima perche si possano facilmeale preparare
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strando tutto cio die dalle parole sacre si puo

dedurre di piu acconcio per I' istrnzione e 1* edi-

ficazione del popolo. Questo metodo e preferibi-

le. Gli evangel! esposti in sermoni spesso incep-

pano inveee di aiulare chi deve prepararsi ad

una predica ;
e sempre larpano le ali air inge-

gno, e lolgono alia inventiva personale ogni sti-

molo. LaddoTe il P. Schouppe allarga il campo,
oflre inalcria piu vasta d' assai e elaborata , ma
non definita ne sparlita nc ornata: cosicche da.

aiuto opportunissimo, ma esige ancora lavoro di

scelta, di ordinamenlo, di sposizionc. Per tal

modo rende un vero servigio a tulti gli eccle-

siastic!, ma specialmente ed ai piu gtovani cbo

banno bisogno di guida in tali studii, ed a

quelli che non banno la commodita di avere sotlo

la inaso gli espositori della Scriltura. E come

tale e stalo aceolto dal clero Belga, e come tale

lodato e raccomandato dal Card, di Malincs. Noi

lo raccomandiamo per le ragioni deltc, e per 1'au

torila citata al clero italiauo.

alia sposizione dei Vangeli delle Domeniche e

delle feste dell'anno. Sopra ciascuno di tai van-

geli egli fa on piccolo traltato tutto da se e ab-

bastanza compiuto. Poiche esposlo brevemente il

perche siasi scello qnel tratto evangelico per

quella data Domenica o festivila, ne espone in

generale 1' argomenlo, e lo divide nelle princi-

pal! sue parti. Cio falto studia 1'una dopo 1' ul-

tra ciascuna frase, e spesso ciascuna parola del

vangelo, esponendone 11 sense letlerale, 1' alle-

gorico, il morale e traendone le applicazioni o

proprie a confermare la dotlrina dommatica e

morale della Chiesa caltolica, o atle a corregge-

re i costumi a fomeatare la pieta. Le sue spo-

sizioni contengono il flore di quanto i Padri della

Chiesa, e i piu dotti sptsitori delle sacre Scril-

tore, e i piu prndenti maestri di ascetica hanno

lascialo gcritto. Cosl senza suggerire per gli e-

Tangeli suddetti nessun tema speciale da tratta-

re, senza jtroporre nessuno schema bello e falto

per tessere un discorsp, da in questa sposizione

la piu ampia materia a chi debba predicare, mo-

SCOGNAMIGLIO ARCANGELO De phiala cruenla, indicio facli pro Ghristo

marlyrii. Disquisitio Archangel! Scognamiglio, presbyter! romani ac San-

clorum Reliquiarum custodis. Parisiis, Ludovicus Vives, bibliopola edi-

tor, via Delambre 9, 1867. Un vol. in 4. dipag. YI-288.

In ogni tempo la Chiesa romana ba tenuto

come segno indubitato di martirio i vasi o sia

ili terra cotta o sia di vetro, ritrovati ne'sepolcri

de' cristiani de' primi secoli co' vestigi del san-

gue , cbe contenevano nell' esservi deposti. La

quale tradizione il sommo Ponteflce Clemente IX

consecro COD un decreto, emanato per mezzo della

sacra Congregazione delle sante Reliquie e delle

Indulgenze I'anno 1669; dichiarando nonpotersi

dubitare che i detti vasi fossero cerlo argomento

di martirio. Non solo i fedeli generalmente, ma
tutli i dotti , e prima e dopo il mentovato de-

creto gtettero per la stessa sentenza. Nondimeno

alcuni anni addietro uno scrittore anonimo del

Belgio con un suo scrilto, non gia deslinalo alia

pubblica luce ma solo ad essere esaminalo, mos-

se alcani dubbii e fece alcune eccezioni, che seb-

bene egli dica non esser diretle conlro la sostanza

di quella tradizione cbe protesta di riverire e

acceltare ; pure, se fossero vcrc, basterebbero ad

annientare praticamente tutto il valore della me-
desima. II cbiarissimo autore del libro annunziato

si fa ad esaminare accuratamente tutte le obbie

zioni dell'Anonimo, e le dissolve ad una ad una

con molta copia di dottrina, con rara lucidiUt ,

con isquisita eleganza di dettato, e cio che piu

monta con pieno e chiaro trionfo della causa da

lui presa a difendere. Essendo non ordinaria 1'im-

porlanza di quesl'opera, noi speriamo di poter-

cene occupare fra breve piu di proposito che ora

non facciamo.

SCOTTI-PAGLIARA DOMENICO II mese di Sellembre sacro alia Madonna
della Salette; notizie, meditazioni, racconti e preghiere per Domenico

Scotti-Pagliara ,
canonico della caltedrale di Napoli. Napoli, Gabriels

Rondinella editore, 8, S. Anna dei Lombardi 1867. Un volume in 32. di

pag. 207.

L' apparizione della Madonna della Salette e

r.n falto dei piu notevoli del noslro tempo. Esso

e talmente autenlicato di pruove irrcfragabili che

non pud negarsi da alcuno. Conliene una profe-

'la, rimasa segreta, che tiene in sospeso gli

animi dei fedeli. Ha fatto gran bene nelle ani-

me , e il va facendo di continuo , riaccen Jendo

Serie VI, vol. XII, fase. 421.

la fede e la pratica cristiana. Di tal fatlo , del

modo di Irarne spirituale vantaggio , di alcuni

pii esercizii deslinati appunlo a produrre tale ef-

felto parla il presenle libretto, COD quella cbiara

evidenza di stile ed efflcacia di argomciiti cbe

KOUO i pregi del suo ben nolo Autore.

7 28 Settembrc 1867.
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SEGNERI PAOLO Panegirico di S. Giovanni Batlista, scritto da Paolo Se-

gneri. Napoli 1867. Un opuse. in 8." dipag. 84.

II minor numero di pagine e occupato dal Pa- Pietro, agl' istituti ed alle praliche riella Cliicsa

negirico del P. Segneri: il resto the sono i tre che fa 1'illustre si g. marches* d'Andrea in suo no-

qaarti del libro sono dimostrazioni e protestazioni me e in nome dclla sua nobile famiglia , prc-

di ossequio alia fede cattolica, alia cattedra di sa occasione da quel panegirico.

SERIO CARLO La liberta dei culli, osservazioni di Carlo Serio. L'abitino di

Maria SS. del Carmine. Napoli, direzione delle Letture cattoliche, 1 e 15

Agosto 1867. In 32. dipag. 64.

Delle vari prose e poesie, contenate in questo del cattolicismo : che essa alletta anzi ed incita

fascicoletto delle Letture cattoliche di Napoli, la ad accostargi ai caltolici i dissident!. Tutte e tre

pid importante siriltura si e il discorso del ch. queste ragioni sono dimostrate senza yalore : e

Serio intorno alia liberla dei culti. Le tre ra- la liberta dei culli e chiarita cos'i non solo came

gioni principali, arrecate dai promolori di que- errore nocevolissimo ,
ma eziandio come errors

sla liberla sono: che essa e una legiitiwa con- vanissimo, e senza ne sostanza ae apparenza di

seguenza della liberta di coseienza, dritto d'ogni ragione.

uomo : che essa disarma 1' odio degli aYversarii

SOF10 FRANCESCA Elisa'o il segreto della felicita. Racconlo. Un vol. in 16."

di pag. 230. Napoli 1867, tip. degli Accattoncclli.

Di qaesto Racconto, che ci e sembrato un re- to lellerario, darem* nn Rirista nil proximo
ro jioiello si per pregio morale come per meri- quadarno.

SPEZI GIUSEPPE Omelia di san Giovanni Grisostomo sopra i santi Pietro

e Paolo, Principi degli Apostoli, ed il glorioso martirio loro, volgariz-

zata dal prof. Giuseppe cav. Spezi. Un opusc. in i. 6
dipag. 8.

Vollero molti critic! rigettare tra le incerle o- denlemenle in moll! luoghi da antichissimi ama-

melie del Boccadoro questa sopra i SS. Apostoli nuensi. Egli adunque eoll' occasione del Cenlena-

Pietro e Paolo: il ch. sig. Spezi la reputa suo rio di S. Pittro ne stampa la yersione fatta da

scritlo geuuino, ma tocco, mutato e guasto evi- lui coa eleganza e fedclta.

TEGL10 GIUSEPPE Vedi Chimani Leopoldo.
TEMPEST1NI GIO. HATT. Breve storia dei santi martiri Niccold Pichio e com-

pagni, alunni della regolare osservanza del P. S. Francesco, appellati i

marliri di Gorgomia, canonizzati nella fausta solennita del Centenario di

san Pietro del 1867 dalla Santila di nostro Signore Papa Pio IX, con tri-

duo in preparazione alia loro festa che si celebra il 9 di Luglio, data in

luce dal P. Gio. Batt. Tempestini da Firenze, minore riformato. Firenze,

tip. di 7. Ducci succ. Brazzini, 1867. Un opusc. in 8. di pag. 108.

la storia dei martirio degli undid Minor! Os- tizie principali ; e cos'i dassi ana piu che suffl-

Mrranti che abitarano il Convento di Gorgomia ciente istruzione al popolo, per prepararsi a cele-

e dato per intero; quasi tutla la yita di san brare la prima festa in Firenze dopo la solenne

Ricolo Picchio, ch'era il loro guardiano, e de- Santificazione faltasene quest'anno in Roma.

scritta : e degli altri dieci si accennano le no-

TURANO DOMENICO II cattolicismo esposto ai Valdesi, ovvero risposta ad

una lettera del siguor Gerechino Giuseppe d'Andrea, proselito del Pasto-

re valdese, dal canonico Domenico Turano, professore di Scrittura e di

Teologia polemica nel seminario arcivescovile. Palermo, slabilimenlo ti-

pografico di Francesco Lao, salita Crociferi n. 86, 1861. Un opusc. in 8.
c

di pag. 242.

Le glorie di Gesii Cristo nella sua passione; letture del sac. Domenipo Tu-
rano. Palermo, stamperia, Gio. Batt. Gaudiano, 1886. Un vol. in 16. di

pag. 132.
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TURANO DOMENICO L' uomo HUOVO in Gesii Cristo e il suo alimento gior-

naliero
, opera del sac. Domenico Turano , canonico della cattedrale di

Palermo ecc. ecc.
,
seconda edizione. Palermo, stabilimento lipografico

di Francesco Lao, salila Crociferi n. 86, 1865-1867. Due vol. in 8. di

pag. 462, 351.

Risposta al sig. Giorgio Appia valdese, in occasione del suo opuscolotfo-
ma e la Scritlura, pel can. Domenico Turano, professore di Scritturae di

Teologia polemica nel seminario arcivescovile. Palermo, stabilimento ti-

pofirafico di Francesco Lao, salita Crociferi n. 86, 1862. Un opusc. in 8.

dipag. 75.

Lo zelo iafaticabilc, la dottrina sicura e vaslu

nelle (eologiche facolta, la piela soda sono le

qualita principal! dci molti libri, stampali dal-

1' illuslre Prof, di- sacra Scrittura e di Teologia

polemica, rsverendo sig. D. Domenico Turano.

Altre volte abbiaiuo fatta menzione di alcune sue
'

opere; ora ei contenliamo di riunire insieme i

VALLAURI TOMASO II Piemoute e la poesia drammatica, cenno storico del

professore Tommaso Yallauri. Torino, stamperia reale 1867. Un opusc. in

8. dipag.JLI.

titoli di alquanle, pervenuteci alle mani, contut-

toche non sieno uscite alia luce nella loro prima

edizione quest' anno. Di lutte e di ciascuna d'esse

possiamo affermare che sono un vero servigio,

reso dat chiarissimo autore alia fede ed alia piela

del suoi coucittadini.

Camerano, del Magnocavalli, dell'Alfleri, del Fe-

derici, del Nola, del Pellico, del Romani e di

molti altri scrittori di minor fama. Non Ogni co-

sa loda no esalta in ognuno, come a quel cri-

tico e onestissimo scrittore si conveniva, ma solo

dimostra che fra i loro coetanei essi ottennero il

primato in Italia.

11 ch. prof. Vallauri respinge in questo breve

ceuno la sentenza del Giordan! che il Piemonte,

per non si sa quale lemperie sua nativa, non pro-

dusse ma! alcun lodato scritlore. Lasciato ogni

altro genere di letteratura, il Vallauri si ristri-

gne solo nel drammatico , e mostra che in esso

la palma fu sempre colta da! Subalpini. II fa ci-

tando i norni, e indicando le opere del Gonte di

VARII AUTORI Todi antica cilia nell'Umbria, celebrata ne' suoi piii illustri

personaggi. Esercizio accademico di poesia, degli alunni del seminario-

convitto tuderte nel Settembre 1867. Litogr. Pieruzzi 1867. Un opusc.

in 8.* di pag. VIII, con carta indicante la pianta e i quattro principali

monumenti della citta di Todi.

Queslo fibretlino, che eontiene 1' indicazione eitlk di Todi, nella prefazione che vi e integral-

Jegli Argomenti traltati in un'Accademia di poe- mcnte stampata ;
e cosi pud servire di guida a

sia, ha questo vantaggio ,
che offrc una nolizia chi visita Todi, specialmente coll'aiuto della pian-

Storica e artistica sufQciente e sicura dell' illustrc ta inserita alia fine del libretto.

VIOLAN1 DOMENICO Difesa della patria, la sovranita della moltitudine,

1'indipendenza e la liberta, esposte da Monsignor Domenico Yiolani, dott.

dell'una e 1'altra legge ecc. ecc. ad utilita e disinganno del popolo. Trie-

ste, dalla tip. Weis 1867. Un vol. in 8. di pag. 163.

Tre graTissime qnistioni sono trattate dal ch.

Dottor Violani : la sovranita del popolo, 1' indi-

pendenza e la liberta. Egli non fa trattati
,
ma

discorsi : e pero non ordina ne distribuisce par-

titamente le molte considerazioni che presenta ai

Icllori
;
ma IB pon fuori secoudo che il calore

del discorso le suggerisce, e quasi le invita a

venir fuora. Di principii godamenle callolici , di

franco e schietlo animo, di caldo sentire rifugge

naturalmente dagli orpelli, e snocciola le verita

schiette schiette, e biasima cio che e da Masimare

senza guardarsi intorno se v'e chi gli faccia il

niffolo. Bravo sig. Yiolani I Se la verita foss

stata sempre delta ai popoli con pari chiarezza,

essi non si sarebbero lasciati sopraffare dagl' im-

pronti o arreticare dagli imbroglioui.
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SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI
'

P I I

DIVINA PROVIDENTIA

|-r"
P A P A E IX

ALLOCVTIO
HABITA IN CONSISTORIO SECRETO

DIE XX SEPTEMBRIS MDCCCLXYII.

IKS"

VENERABILES FRATRES

Universus calholicus orbis noscit
,
Venerabiles Fratres

,
maxima da-

mna, grayissimasque iniurias Catholicae Ecclesiae, Nobis, et huic Apo-
stolicae Sedi, Episcopis, sacrisque Administris, religiosis ulriusque se-

xus familiis, aliisque piis institutis a Subalpino Gubernio pluribus ab-

ALLOCUZIONE DEL SANTISSIMO NOSTRO SIGNORE Pio PER DIYINA PROVVI-

DENZA PAPA IX, TENUTA NEL CONCISTORO SECRETO 1L D! XX SfiT-

TEMBRE 1867.
\

VBJSERABILI FRATELI.I

Tutto il mondo cattolico conosce, Venerabili Fratelli, i sommi danni e le

gravissime ingiurie, che H Governo piemontese gia da piii amri ha recato

alia Cbiesa cattolica, a Noi e a questa Sede Apostolica, ai Vescovi ed ai sa-

cri Ministri, alle famiglie religiose dell'uno e deH'allro sesso, ed ad altri pit
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hinc annis illatas, omnibus divinis humanisque iuribus conculcaiis, et

ecclesiasticis poenis, ac censuris plane despectis, quernadmodum saepe
lamentari

,
et reprobare coacti fuimus. Idem vero Gubernium quotidie

magis vexans Ecclesiam, eamque opprimere contendens post alias edi-

tas leges ipsi, eiusque aucloritati adversas, et iccirco a Nobis damnatas,

eo iniustitiae devenit, ut minime exborruerit legem proponere, approba-

re, sancire, et promulgare, qua in suis, et usurpatis regionibus teme-

rario, ac sacrilego prorsus ausu Ecclesiam propriis omnibus bonis cum

ingenti ipsius quoque civilis societalis damno spoliayit, sibique vindica-

yit, et eadem bona vendenda constiluit. Omnes profecto vident quam
iniusta, et quam immanis sit haec lex, qua et inviolabile possidendi ius,

quo Ecclesia ex divina sua institutione pollet, oppugnatur, et omnia na-

turalia, divina et humaua iura proculcantur, omnes utriusque Cleri yiri

dc re calholica, et humana socielate optime merili, et Yirgines Deo sa-

crae ad tristissimam egestatem, ac mendicitatem rediguntur.

In tauta igitur Ecclesiae ruina, omniumque iurium eversioneNos, qui

ipsins Ecclesiae, et iustitiae causam pro supremi Apostolici Nostri mini-

sterii officio studiosissime lueri, defendere et vindicare debemus, nullo

certe modo silcre possumus. Itaque in hoc amplissimo vestro convenlu

Noslrain extollimus vocem, et commemoratam legem auctoritate Nostra

Apostolica reprobamus, damnamus, eamque omnino irritam
,
et nullam

isliluti, conculcando tulti i diritti divini ed umani, e affatto disprezzando le

ecclesiastiche pene e censure, siccome spesso siamo stall costreltl a deplo-

rare, condannando lali opere. Ma lo stesso Governo ogni di piii vessaiido la

Chiesa e facendo ogni sforzo di opprimerla, dopo avere promulgate altre leg-

gi a lei ed alia sua autorila contrarie, e percio da ISoi condannate, si e con-

dotio a tale alto d'irigiustizia, clie non ha temuto di proporre, di approvare,
di sancire e di promulgare una legge, colla quale cosi nelle sue come nell^

terre usurpale, con temerario e del lutto sacrilego attentalo ha spogliato la

Chiesa, anche con grave danno della stessa civile societa, di tutli i beni che

le appariengono, e se n'e impadronilo ed ha decretato di venderli. Tutti

cerlamenle veggono quanto sia ingiusla e quanto barbarauna lal legge, colhi

quale e viene impugnato 1'inviolabile dirilto di possedere, che alia Chiesa

compete in virtu della sua divina istiluzione, e tutli i diritli nalurali, divini

ed umani sono conculeali , lulti i membri dell' uno e dell' altro clero in

sommo grado benemerito della Cattolica religione e della umana societa, e

le verg'mi a Dio consecrate sono ridolle a tristissima inopia ed alia mendicila.

. Pertanto in cosi grave rovina della Chiesa e sovversione di lulli i diritti,

Noi che per 1'ufficio del Noslro supremo ministero Aposlolico dobbiamo con

ogni studio tutelare, difendere e guarentire la causa della stessa Chiesa e

della giustizia, non possiamo per nessun modo rimanerci in silenzio. Cbe

pero in mezzo a questo amplissimo vostro coiisesso leviamo la Noslra voce,
e colla ISostra Apostolica autorita riproviamo e condanniamo la delta legge,
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declaramus. Ipsius autem legis auctores, el fautores sciant se misere in-

cidisse in ecclesiasticas poenas, et censuras, quas sacri Canones, aposto-
licae Constitutiones, et generalium Conciliorum decreta ipso facto incur-

rendas infligunt contra Ecclesiae, eiusque iuriura, ac bonorum usurpato-

rcs, et invasores. Paveanl insuper ct contremiscarit hi acerrimi Ecclesiae

hostes, ac pro certo habeant, gravissimas, severissimasque eis a Deo
Ecclesiae sanctae auctore et vindice poenas parari, nisi vere poenitentes

redierint ad cor, et illata eidem Ecclesiae darana resarcire, ac reparare

studuerint, quemadrnodum Nos yel maxime optanms, et a miserationum

Dominu humiliter eaixeque exposcimus.
Hac autem occasione sciatis velimus, Venerabiles Fratres, mendacem

quemdam libellum gallice scriptum et Parisiis recens editum fuisse, quo
cum summa perfidia, et impudentia in lectoris animum dubia insinuan-

tur, ut luctuosissimae rerura in Mexico Ticissitudines huic apostolicae

Sedi aliquo modo attrjbuendae sint. Quod quidem quam falsum, quam
absurdum sit, omnes certe noscunt, atque id luce clarius apparet, inter

alia dorumenta, ex epistola Nobis die XYII1 superioris niensis lunii ab

infelicissimo Maximiliano in carcere scripta, antequam indignam et cru-

delem mortem obiret.

Hanc ipsam vero nacti opportunitatem conlinere uon possumus, quin

meritas, amplissimasque laudes tribuamus clarissimae memoriae Ludovi-

e la dichiariamo deltutto irrita e nulla. Gli autori poi ed i fautori della me-
desima legge sappiano che sono miseramente caduti nelle ecclesiastiche pene
e censure, che i sacri Canoni, le Costituzioni apostoliche e i Decreti de'Con-

cilii general! stabiliscono doversi incorrere ipso facto dagli usurpatori ed

invasori de' dritti e de' beni della Cbiesa. Temano inoltre e tremino cotesti

si fieri uemici della Chiesa, e tengano per certo che gravissimi e severissimi

castighi da Dio autore e vindice di Santa Chiesa sono ad essi apparecchiati,

se con sincera penitenza non neutrino in se stessi
,
e non si adoprino a ri-

sarcire e riparare i danni arrecati alia Chiesa ; siccome Noi sopra lutto desi-

deriamo, e con umilta o fervore ne facciamo preghiere al Signore delle mi-

sericordie.

Yogliamo poi in quesla occasione, che sappiate,Venerabili Fratelli, essersi

scrilto in lingua francese e pubblicato recentemente in Parigi uii bugiardo

15he!lo/nel qnale con una perfidia ed impudenza somma s'insimia neU'animo

del letlore il dubbio, che dei funeslissiml accident! del Messico debba es-

sere accagionata aLmeno in parte questa Sede Apostolica. Or tutti certameii-

te conoscouo quanto cio sia falso ed assurdo; ma intanto la calunnia appari

see piii mnnifesta, fra gli altri documenti, per una lettera, la quale Ci fu scrit-

ta il di 18 del passato mese di Giugno dall' infelicissimo Massimiliano nel

carcere, prima che fosse menalo a quella indegna e barbara rnorle.

Ne possiamo, in questa medesima occasione che opporlunamente Ci si por-

ge, contenerci dal rendere meritati ed amplissimi encomii a Ludovico Altie-



CONTEMPORANEA 103

co AHieri, Sanctae Romanae Eccicsiae Cardinal!, et Albani Episcopo. Ipse

enim, utoptime nostis, summo loconatus, Claris virtutihus ornatus, gra-

vissimisque muneribus perfunctus, Nobisque carus, ubi primum accepit,

horriticum cholerae morbum Albanum grassari, sui omnino immemor, et

caritatis aestu in comnaissum sibi gregeni flagrans, illuc statim advola-

Tit. Ac nullis laboribus
,
nullis consiliis

, nullisque incommodis
,
et peri-

culis parceas, dies noctesque sine mora et requie miseros infirmos, et

moribundos spiritualibus quibusque praesidiis, et omni alia ope suis pro-

priis manibus iuvare, ren'cere ac solari nunquam cessavit, donee horri-

Lili inorbo correptus, veluti bonus pastor dedit animam suam pro ovibus

suis. Equidem illius memoria in Ecclesiae fastis semper in benedictione

erit, quandoquidem christiane caritatis victima fortunatara obiit mortem,
et maximam ac nunquam interituram gloriam sibi, Ecclesiae, ac nobilis-

simo vestro, omniumque catholicorum Antistitum ordini comparavit. Nos

quidern etiamsi gravi inoerore affecti fuerimus, vix dum eiusdem Cardi-

iialis obitum audivimus, tamen magna consolatione sustentamur, quod
certara spem habemus, illius animam ad caelestem patriam pervenisse,

ibique in Domino exultare, ac fervidas Deo pro Nobis, Yobisque, et uni-

yersa Ecclesia preces offerre. Debitam quoque laudem tribuimus utrique

Albani Clero, qui illustria sui Antistitis vestigia sequens cum ipsius vi-

ri, di chiarissima memoria, Cardinale della Santa RomanaChiesa e Vescovo

di Albano. Imperciocche egli, come ottimamenle conoscete, nato di nobilis-

aima stirpe ,
ornalo di splendide virtii

, gia soslenuli gravissimi ufficii
, ed a

Noi caro, tosto che ebbe 1'av^iso dell' incrudelire che faceva in Albano il

terribile morbo del colera, dimentico altutto di se medesimo ed ardendo

di fiamma di carila verso il gregge commesso alia sua cura, di presentc
volo a qnella cilia. Ne risparmiandosi in mezzo alle faliche, alle sollecitudi-

ni, ai disagi ed ai pericoli di ogni guisa di giorno, e di nolle con prontezza

ed alacrila non fini mai di apporlare giovamenlo, soccorso e conforto ai

miseri infermi e moribondi, con tulli i presidii spiriluali, ed ogni sorla di

aiuli, socminislrali da lui colle proprie mani, finlanloche assalilo dalla or-

ribile malaltia diede come buon pastore la sua vila per le sue pecorelle.

AI cerlo la memoria di lui restera sempre in benedizione nei fasli della Chie-

sa, come di colui il quale, villima della crisliaua carila, inconlro una mor-

te forlunala, e procaccio una gloria somma e non mai perilura a se mede-

simo, alia Chiesa, al vostro ordine nobilissimo ed a quello di tulli i Vc-

scovi caltolici. Noi intanlo, benche compresi da grave cordoglio fin da quan-
do udimmo la morle dello slesso Cardinale, conlullocio siamo conforlali da

una grande consolazione, menlre abbiamo certa speranza che 1'anima di lui

sia perve-nula nella palria celesle, ed ivi esulli nel Signore, ed offra a Dio

preghiere fervent! per Nfii, e per Yoi, e per lulla la Ghiesa. Diamo allresi le

dovute lodi all'uno ed all'altro Clero di Albano, il quale seguilando le orme
e- 1 illuslri del suo Paslore, col riscbio della slessa vita, non lascid di porre di-
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tae discrimine omnera, religiosara praesertim, operam aegrotantibus ,

raorientibusque sedulo navare non destitit. Omnibus etiam praeconus

digni sunt nostri milites ibi morantes turn a publica securitate servanda,

vulgo Gendarmi, turn qui Zuavi appellantur ;
nam yitae periculo plane

spreto, in defunctorum potissimura humandis corporibus praeclarum chn-

slianae caritatis praebuerunt exemplura.

Denique, Yenerabiles Fratres, ne desistamus levare aniraas nostras

DorainumDeum nostrum, qui est multae misericordiae omnibus mvo-

cantibus eum, etipsum iugiter oreraus, et obsecreraus, ut strenue vobis-

cum slantes in praelio, alque opponentes murum pro domo Israel ,
e

Ecclesiae suae sanctae causam viriliter propugnare, et omnes Ecclesiae

inimicos ad iustitiae, salutisque seraitas reducere possimus.

lieentemente ogni opera, masslme religiosa, a sollievo degl' infernal e del

morienti. Similmente sono degni di tutti gli elogi que' nostri soldati che

cola stariziavano, cioe i Gendarmi ed i Zuavi, imperciocche dispregiando

raggiosamente il pericolo della vita, essi diedero specialmente nel seppel-

lire i morti, un illuslre esempio di carita cristiana.

Finalmente, Venerabili Fratelli, non cessiamo di innalzare le nostre ami

a Dio Signor nostro, il quale e tutto misericordia per quelli che lo invocano,

ed assiduamenle preghiamolo e supplichiamolo, acciocche rimanendo valo-

rosi insieme con Voi nella batiaglia, ed opponendoci come un muro a nparo

della casa d'Israele, possiamo virilmente difendere le ragioni della s

sua Chiesa, e ricondurre nelle vie della giustizia e della salute tutt i nea

della Chiesa medesima.
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II.

COSE ITALIANS.

STATO PONTIFICIO. Coiicistoro segreto del 20 Seltembre ;

allocuzione del Santo Padre; nomine di Yescovi.

Inlorno al Concistord segreto del 20 Settembre ecco quanto leggevasi

nel Giornale di Roma dello stesso giorno.

La Santita di nostro Signore Papa Pio IX ha tenuto questa raattina

nel palazzo apostolico Vaticano il Concistoro segreto, nel quale 1' Eiuo e

RiTio signor Cardinale Camillo Di Pietro, dimesso il titolo di san Gio-

vanni avanli la porta Latina, ha ottato alia yacante Chiesa suburbicaria

di Albano. Dipoi TEiiio e Riiio signor Cardinale Giuseppe Maria Milesi,

previo 1'assenso della Santita Sua, con la procura ed a nome dell'Emo e

Riiio signor Cardinale Filippo De Angelis, dimesso il titolo di san Ber-

nardo alle Terme, ha ottato al titolo yacante di san Lorenzo in Lucina.,

Quindi Sua Santila ha pronunziato una allocuzione relativa ad al-

cune delle presenti circostanzc. Ha in primo luogo Sua Beatitudine so-

lennemenle condannato il recente decreto, diretto a consnmare in Italia

la sacrilega usurpazione de' beni della Chiesa, dichiarando irriti e nulli

tanto il detto decreto, quanto tutli gli effetti del medesimo, e conferman-

do le analoghe pene e censure dai sacri canoni comminate. Ha quindi

segnalato le tristicalunnie di un opuscolo, stampato daH'Amyot in Parigi

col titolo La corte diRoma e V imperatore Massimiliano
,

il cui auto-

re adopera d' msinuare 1'opinione che la Santa Sede abbia ayuto gran

parte nelle sciagure del Messico, ed afferma essersi date dal Santo Pa-

dre assicurazioni che non furono ne poterono mai esser date. Nella

condanna di tale opuscolo la Santita Sua ha fatto menzione di recenti

important! document!, e specialmente di una lettera scrittale dall' im-

peratore Massimiliano dalla prigione di Queretaro, in data dei 18 Giu-

gno p. p., la quale e bastante essa sola a dimostrare la falsita ed ipocri-

&ia delle accennate assertive ed insinuazioni.

La Santita Sua ha poi ricordato con parole, come di pianto e cor-

doglio, cosi di conforto e di elogio, la preziosa morte del Cardinal Al-

tieri Yescovo di Albano
;
ha pure specialmente lodato il clero regolare

e secolare della delta cilia, e le varie railizie pontificie che in tale lut-

tuosa circostanza hanno ivi mostrato uno zelo pieno di cristiana ed eroi-

ca abnegazione ;
ed ha da ultimo conchiuso la sua allocuzione col rac-

comandare caldamenle la preghiera, sola ma potente e degna arma dei

cattolici, come in ogni tempo, cosi specialmenle in questi nostri giorni,

nei quali lante grayi calamita pesano su quasi tulti i popoli della lerra.
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Terminata 1' allocuzione Sua Santila ha confer! to nelle solite forme

1'officio di camerlengo della santa romana Chiesa all' Eiiio e Ririo signer

Cardioale Filippo De Angelis, Arcivescovo di Fermo.

Quindi Sua Santila ha proposto le seguenti Chiese; Chiesa catte-

drale suburbicaria di Albano, per 1'Efiio e Rffio siguor Cardinale Cauiil-

Jo Di Pietro. Chiesa metropolitana di Burgos nella Spagna, per Monsi-

gnor Anastasio Rodrigo Yusto, traslato da Salamanca. Chiesa metropo-
litana di Guatemala, nella Repubblica omonima, per monsignor Ber-

nardo Pinol y Aycinena, traslalo da Nicaragua. Chiesa cattedrale di

Treoeri in Prussia, per moiisignor Maitia Eberhard, traslato da Panea-

de, nelle parti degli infede.li. Chiesa cattedrale di Gap, in Francia, pel

R. D. Amato, Yittore, Francesco Guilbert, sacerdote diocesano di Cou-

tauces, parroco di Valognes. Chiesa di Jaro, o S. Elisabetta, nelle Isole

Filippine, recentemente erctta in cattedrale, pel R. P. Fr. Mariano Cuar-

tero y Medina, sacerdote arcidiocesano di Saragozza, procuratore ge-
nerale dell'Ordine de' Predicated di S. Douienico per la provincia del

santissimo Rosario nelle Isole Filippine, e doltore in sacra teologia.

Di poi il Santo Padre ha manifestata la seguente elezione efl'ettuata

non ha molto per organo della sagra Congregazione di Propaganda Fi-

de : Chiesa di Sandwich, nel Canada, pel R. D. Giovanni Yalsh.

In seguito si e fatta a Sua Reatitudiiie 1' istanza del sacro pallio

per le Ghiese metropolitane di Burgos e di Guatimala, non che per 1' al-

tra di Quebec a favore di monsignor Francesco Baillargeon, il quale 6

succeduto a quella Sede per decesso del suo coadiuto, monsignor Pietro

Flavio Turgeon. Finalniente si e prestato il solito giuramento nelle

mani di Sua Sanlila dall' Eilio e RiSo signor Cardinale eletto Yescovo

Suburbicario.

TOSCANA E STATI ANNESSI 1. Vanlerie del diarii fiorentini sopra le concessioni

. faite dal Governo francese circa la Legione d'Antibo 2. Sinacco del Ga-

ribaldi a Ginevra; protestazioni dei catlolici ginevrini 3. Bando della

Ginnta nazionale romana per quesluareun po' di soldi; generosita di nl-

cuni frammassoni di Foliguo 4. Preparalivi dei Garihald.eschi conlro

Roma
;
nota ufficiale del Governo che minaccia di reprimerne gli altenlati

5. Dichiarazioni della Nazione in favore della podesta e sovranita tem-

porale del Papa 6. 11 Garibaldi, arrestato ad Asinalunga, e condotto

nella cittadella d'Alessaridria; spiegazioni ufficiali del Ministero 7. Ri-

chiami dei Deputali garibaldini conlro 1'arresto del loro caporale
-

8. Spiegazioni d*ell' Opinione circa il proiilto che, a danno
.

di Roma, si ri-

promettono i moderati dall' arresto del Garibaldi 9. Tumulti dei Gari-

baldini in Firenze la sera del 24 Settembre 10. Morte del conte Vitto-

rio di Camburzano.

1. Yarii giornali della consorteria moderata ,
i quali sogliono essere

a bastanza informati de' maneggi segreti della diplomazia , stamparono

senza reticenze, che dal Gabinetto di Parigi fosse mandata a quello di
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Firenze un'ambasciala in questa senieiiza : La Francia, a! pari die 1' Ita-

lia, per la Convenzione del 15 Settembre 1864, e obbligala a vigilare

I'esatta osservanza di quanto in essa fu pattovito per 1'inviolabilita del

presente territorio pontificio ;
or duoque, v' incaricate voi

,
o ra' incarico

10, di sventare ed impedire 1'invasione che si prepara dai Garibaldini?

Questo monitorio freddo freddo, ma espressivo, mandate a Firenze

dopo il fatto del generale Duraont a Roma, da noi riferito nel precedente
volume a pag. 487-89

,
e dopo la pubblicazione della lettera del mare-

sciallo Niel al colonnello d'Argy , pure trascritta a pag. 627
, pare che

abbia messo alle strette, fra i'uscio ed il muro
,

il signer Rattazzi , che

uienaya il can per 1'aia, e dava belle parole a tutti ,
si che i Garibaldini

si crcdeano sicuri del suo aiuto per compiere 1'impresa contro Roma. II

Rattazzi dunque dovette risolversi tra 1'obbedire agli ordini di Parigi, o

il contentare i voti del Garibaldi
;

e non sentendosi per ora in grado di

sfidare a guerra la Francia per impedrrle il temuto interveuto a Roma ,

si appiglio (e pare che tutto non sia commedial) al partito di far stare a

segno i Garibaldini e tagliare loro la marcia contro Roma.

Ma questa era una pillola molto amara
,
e per farla trangugiare biso-

gnava indorarla col luccicore di sicure e fondate speranze ,
di giungere

quanto prima al bramato intento della conquista di Roma per altre Tie

meno arrisicate, e consenziente il Governo francese. Al quale effetto po-
tea giovare assai il far credere ,

che il Governo francese venisse
, per

compiacereall'Italia, ritraendo da Roma quei rimasugli di protezione ef-

ficace, pnde tanto erano infasliditi i Garibaldini. Ed ecco che la consor-

teria moderata comincio a bisbigliare, poi venne lino a stampare, che la

quistione della Legione d'Antibo si era (inalmente composta in modo sod-

disfacentissimo per 1' Italia, la quale nelle condiscendenze del Governo

francese a queslo proposito ben potea scorgere tin pegno sicuro di quel

meglio che si dovea e potea sperare.

Laonde ecco la Nazione del 20 Settembre venir fuora a predicare
coniro la improvvida e rovinosa impazienza del partito garibaldino, che

coi suoi tentativi contro Roma cimentavasi a mandare a male ogni cosa,

quando, procedendo per altra via, si potrebbe pur giungere sicuramen-

te allo scopo; e ad avvalorare la lesi, cominciava con le seguenti noti-

zie. Una nostra corrispondenza da Parigi ci conferma la nolizia
,
che

la vertenza diplomatica, suscitata dalla condotta del generale Dumout in

Roma, e slata complelamenle accomodata. II Governo francese, lungi dal

soslenere lo zelo intemperante del suo generale, ha riconosciuto la con-

venienza di regolare la situazione anormale della legione di Antibo, e di

sciogliersi verso la medesima da' legami che non erano in armonia ne

collo spirito ne colla letlera della Convenzione del Settembre 1864. D' ora

in poi il tempo passato nel servizio in quella legione non sara piu calco-

lato come impiegato al servizio di Francia, i reati contro la disciplina
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commessi da'Francesi soldati delta legione d'Antibo non coslituiranno pii
una infrazione alle leggi francesi; non sara piu perraesso di raandare i

disertori nelle compagnie disciplinari dell'armata di Francia; infine sa-

ranno spezzali quei vincoli misteriosi che solto 1'uniforrae del volontario

del Papa lasciava sussistere ii soldato francese. La legione d'Antibo sara

quindi d'ora innanzi un corpo prettaraente papalino, e sopra di essa non

si librera piul'aquila iraperiale in sembianza di protettrice. . .

Quesla sola considerazione deve bastare a far comprendere la inop-

portunila e la sconsigliatezza dell' impresa, che il partito d'azione va pre-

parando in questo stesso momento, se non sono bugiarde le voci che

corrono in proposilo. Non ci yuole che o una cieca e dissennata impa-

zienza, od un'assoluta raancanza di fede nelle ragioni delta civilta, nella

forza del sentimento nazionale, nel progresso dei principii liberal!, per

compromeltere con impronte violenze una situazione di cose, che, svol-

gendosi naturalmente 6 senza scosse
,
coronar deve i voti dell' Italia II-

berale.

Notisi bene che codeste novelle felici pei nemici delta Santa Sedp,

furono cosi divulgate appunto la vigilia del giorno, in cui il Rattazzi do-

ye spiccare, contro la temeraria impresa del Garibaldi, il monitorio che

riferiremo a suo luogo. Sono vere codeste concession! del Governo fran-

cese circa la legione francese al servizio della Santa Sede? La Liber-

te parigina afferraa ricisaraente che si, e le riferisce pressoche nei ter-

mini stessi della Nazione. II Memorial diplomatique per contrario le

smenlisce ricisamenle^ ed afferma, nel suo numero del 19 Settembre,

pag. 1063, che non si tratta punlo di alterare comechesia il raodo d'or-

ganizzazione di codesta legione.

2. Ma il Garibaldi ed i suoi non sono gente da lasciarsi gabbare dall'or-

pello rattazziano
,
e persistettero saldi nel proposito di marciare conlro

Roma a qualunque costo, sfidando del pan e le minacce di Firenze e

quelle di Parigi. Per ora una insuperabile barriera, opposta loro da un

veto formale di Parigi ,
li costrinse a far sosta

;
ma essi non rinunziano

certamente a' loro disegni, ed aspeltano solo congiunture propizie per
effettuarli

;
e puo darsi che la divina giustizia li aspetti appunto a que-

slo varco, per dar loro condegna mercede di quanto gia fecero contro

tulte le ragioni divine ed umane, a danno della Santa Sede e delta Chie-

sa. E un lampo di questa divina giustizia dovette balenare agli occhi

del Garibaldi in Ginevra, dov' erasi veduto ricevere con festeggiamen-
ti trionfali, ed insediare presidenle onorario del congresso delta pace,

ossia d' una assemblea, in cui oltre a molti schietti ma onesti repubblica-

ni svizzeri, erano convenuti il fiore dei mazziniani d' Italia e dei sociali-

st! di Francia.

Abbiamo accennato nel precedente quaderno come appena giunto cola

codesto energumeno bandisse, da un balcone della casa in cui era accol-
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to ospite, la guerra al Papato ed al cattolicismo, ripromettendosi di re-

car loro 1' ultimo colpo, e sterminarli. Le sue parole furono si bestialinen-

te dure, che perfmo la Suisst radicals, compilata dal deraocralicissimo

sig. Fazy, non oso stamparle senza amraorbidirle, e le raodificazioni so-

BO dovute alia penna del Fazy stesso, cioe dell' ospite di Garibaldi. Ma
ma frase sola, fedelmente riprodotta da un corrispondente di cola, basta

a far giudicare del resto del discorso. Qui, disse il zoppo eroe della

Caprera, qui i vostri antenati ebbero il coraggio d'assalire i primi quel-

la peslilenziale istituzione che si noraa Papato. A voi cittadini di questa
eitta di Ginevra, fattasi tanto splendida, a voi che portaste i primi colpi

a Roma papale, io non chieggo piu 1' iniziativa, ma vi esorto a compiere
1' opera dei vostri antenati ,

dandoci il vostro concorso quando portere-

mo 1'ultimo colpo al MOSTRO. Y'ha nella missione degli Italian!, che

1'hanno si lungamente nutrito in seno, una parte espiatoria che noi sapre-

mo compiere, facendo il dover nostro. L' abbatteremo quesi'antro della

idolatria e della menzogna. A questo scopo il vostro concorso puo esser-

ci necessario, ed io 1'attendo da voi. Non trovate vof, ciKadini di Gine-

'vra, alcunche d' impertinente nelle mie parole?
I cittadini a Ginevra moslrarono poi che trovavano, non pure imper-

tinent!, ma degne d'un galeotto da rimandarsi al remo codeste sbravaz-

zate da briaco.

lafatti il giorno appresso, nella prima tornata del Congresso, avendo il

Garibaldi preso a parlare, ossia a recitare un ditirambo antipapale am-

manitogli da qualcuno dei suoi cagnotti, proruppe nelle solite sue villa-

nie contro il Papato, contro la Chiesa cattolica, contro il clero, infurian-

do contro la superstizione, contro 1' ignoranza, contro la canaglia preti-

na. E qui gli locco una buona lezioue. Invece degli sperati applausi, da

ogni parte dell'adunanza levaronsi sonore Gschiate e grida che Io ri-

chiamavano all' ordine, e gli intimavano silenzio, accompagnate da ap-

pellazioni per la sua persona, convenienti de'suoi fatti. S' imbroglio, si

confuse, senti 1'onta inflittagli, si tacque un poco, si provo a continuare

la pappolata ;
ma sopraffatto dalle stesse dimostrazioni, a cui facevano as-

sai fiacco contrasto alcuni pochi suoi partigiani, avvilito si tacque, e in

Ginevra non si arrischio piu a simili scene. Allora alto alto si udirono

grasse sghignazzate, accompagnate dall' esclamazione : oh il bel fiasco !

Ne minore fu Io smacco che gli tocco da parte degli abitanti di Carou-

ge, dove quel di si dovea celebrare una festa comunale. II Garibaldi avea

disegnato di condurvisi, con fiducia di mietervi palme e corone di trion-

fo. Ma che? II comitato della Societa del Cannone, avutone sentore, di-

chiaro al suo presidente che, se il Garibaldi osasse intruffolarsi tra loro,

essi tutti se ne andrebbero, per non disonorarsi trattando con tal indivi-

duo; e simigliante dichiarazione fecero i membri d'un'altra societa che

avea ordinata una splendida festa da ballo. Di che il sig. Desgranges, il
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quale avea fatto da cavalier d' onore al Garibaldi nel suo ingresso a Gi-

nevra
, giudico prudente significargli le poco favorevoli disposizioni di

quei cittadini
;
e 1' eroe dei due mondi, che avea ancora le orecchic intro-

nate dalle fischiate e dai compliment! ricevuti quella mattina Delia sedu-

ta del Congresso, ebbe un barlume di buon sense, e non si espose al ci-

mento di dover ricevere qualche lezione anche piii espressiva.

Non paghi di tanto i cattolici di Ginevra procedettero ad atli solenni

di protestazione contro le parole ed i disegni di codesto portavoce delta

piii abietta e manesca Frammassoneria. Una sessantina di quelli si pre-

sentarono a Mons. Mermillod, Yescovo di Hebron per esprimergli, tanto

a norne proprio quanto a nome dei correligionarii, il dolore che aveva-

no provato a sapere gli odiosi assalti del neraico del Papato, trattato da

lui come una istituzione pestilenziale, come un mostro e come un covo

d' idolatria e di errori,

Uno di essi ha letto .la 'segueiite protesta, che tulti avevano soltoscrit-

ta : Monsignore. Noi ci seotiamo spinli a venire da voi per protestare

conlro il linguaggio oltraggioso, ch fece sentire nella nostra citta il ne-

mico giurato del Papato. Quel linguaggio ferisce pubblicamente nella lo-

ro fede la meta degli abitanti del cantone di Ginevra. E noi crediamoche

assai malamente si chiama regno della pace il venire a dichiarare la

guerra al Sovrano Ponlefice. Noi siamo di Ginevra ed apparteniamo a

Ginevra, ma noi appartetiiamo altresi alia Santa Chiesa, che e la patria

delle nostre anime. Laonde noi siamo profondamente indignati che uno

straniero cerchi di risuscitare vecchi rancori e di seminare la discordia

nel nostro paese.

Vogliate , Monsignore ,
essere uostro interprele presso 1' augusto

Pio IX, Vicario di Gesu Cristo e Pontefice-Re. Fate pervenire al Capo
della Chiesa 1' omaggio della nostra figliale venerazione per la sua sarra

persona e della nostra inviolabile devozione a tutli i dirilti della Santa

Sede. Cou questo alto noi vogliamo stringerci piu che mai intorno a voi

ed al Clero. Noi abbiamo la convinzione di servire con cio il nostro pae-

se, di vegliare alia sua indipendenza e di lavorare per la sua prosperita,

essendo uomini d'ordine e di pace, e conservando intatto 1' onore della

nostra fede colla liberta della nostra coscienza. (Seguono le firme.j

Monsignore, vivamenle commosso da questo atto, rispose dichiaraudo.

che esso era onorevole per i caltolici e ben consolanle per il suo cuore

di Yescovo. Piu d' ogni altro egli avea sofferio.per gli oltraggi diretti

contro il Papato, ma si riservava di rispondervi quando 1'ebollizione fos-

se un poco scemata. Termino raccomandando la calma e la prudenza.
Perehe questo atto non restasse sconosciuto, alcuni cattolici hanno

chiesto di firmare una protesta pubblica, che doveva essere affissa sui

muri. Eccone il testo: A nome di un grandissimo numero di loro con-

cittadini i cattolici sottoscritti protestano contro le parole pronunziate da
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Garibaldi. Quelle parole sono un oltraggio alia fede ed alia coscienza del-

la meta degli abitanti del Cantone di Ginevra. Yi ba in quegli insulti al

Papato ed alia Chiesa una odiosa violazione della nostra liberta religio-

sa, ed un eccitaraento a raanomettere gli ordini civili. Si: in nome della

pace, dei loro diritli di cittadini liberi di una libera repubblica; in nome
dei riguardi dovuti aH'ospitalita ed alle relazioni internazionali essi do-

inandano rispetto per le loro convinzioni religiose. Ginevra, il 10 Set-

tembre 1867.

II cielo s' abbuiava sempre piu per 1' eroe della Caprera ; perche noo

solo codesta proteslazione stava per essere affissa su tutle le caotonate

di Ginevra, ma perfiao i protestanti si erano irritati contro lui, riguar-

dando come diretti anche contro loro concittadini caltolici gli insulti pro-
fusi da codesto capo di masnadieri contro i cattolici io generate. Per

giunta un certo numero di cattolici fervidi e risoluti non si perilarono di

tar sapere, che essi noil si terrebbero dali'accoppare come un cane arrab-

biato cotesto italiano screanzato, se osasse ancora aprir bocca a vomita-

re le sue contumelie.

Cio venne a notizia del suo ospite ed anche del Governo locale, ed

il Garibaldi, o ne ricevesse invito formale dal Governo, come da alcuni

si disse, o tutto da se si decidesse pel suo meglio ad andarsene, la mattina

del di 11 Seltembre quatlo quatto, a orecchie basse e con la coda sotto,

come un liipo scappato per caso alia tagliuola, se ne parti, accompagna-
to da pochi fedeloni, non meno di lui avviliti e sgominati. Una corri-

spondenza da Ginevra, di quello stesso di, all' Vnitd Cattolica, n.' 214

narra che un' ultima saetta, scagliata per mano d'una signorina, venne a

colpirlo in petto proprio alia stazione della via ferrata. Ecco come ando

il fatto. Al momento della partenza un membro del Congresso gli pre-

sentava la sua consorte. E una garibaldina senza dubbio, che io ho

I' onore di salutare, disse sorridendo il mal capitato eroe. No, signore,

rispose la donna coraggiosa, una papista invece, pronta a fischiarvi, se

urialtra volta, visitando Ginevra, terrete Io slesso linguaggio che usaste

al vostro arrivo. 11 misero eroe riuiase di stucco, saluto, s'inlasc6 il

compHraento, e parti.

8. Per giunta alia derrata, lettere e telegrammi da Ginevra annunzia-

rono da per tutto che 1' illustre eroe era fuggito come un gatto frustato,

insalutato hospite, ed avendo per gran inerce di scampare alle busse.

Questo gli trafisse il cuore I Da Genestrelle, dove erasi condolto a smal-

tire la bile, Yeroe scrisse, il 16 Settembre, all' Amico del popolo di Bolo-

gna una delle sue solite lettere, ristampata poi da molti altri giornali,

come dal Dovere del 20 Settembre, neiia quale dice che noii e vero

niente, che egli parti 1' 11 da Ginevra, come gia avea prefisso di fare e

datone avviso ai suoi amici, che Io bearono del loro saluto alia parten-
za

;
ma confessa che del torbido assai c' e stato al congresso ,

e ne in-

colpa le spie ed i mestatori della polizia europea.
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Yedulo cosi dileguarsi il suo prestigio, penso che ad ogni costo gli

bisognaya riacquistarlo con qualche gran fatto, e questo non polea es-

sere altro che una spedizione contro Roma. Per effettuarla bisognava

prezzolare masnadieri, e percio occorrevano quattrini. Fu percio man-

data atlorno, e stampata aache nel Diritto del 19 Settembre, neH'O/)*-

niorif, nella Nazione ed in presso che tutti i giornali rivoluzionarii, una

Junga pappolata della Giunta nazionale romana, che riesce a dire : il

Gomitato non si sostiene che a forza di baiocchi, e non pu6 andare in-

nanzi ne continuare gli apparecchi di sollevamento a Roma, senza molti

baiocchi. Dunque per carila mandateci denari, che altrimenti non fare-

mo nulla.

II Garibaldi da Genestrelle, lo slesso di 16 Seltembre, scrisse alia pre-

lodata Giunta, che si finge esistere in Roma e pubblicare suoi bandi

da Roma, mentre sta a pigione in Firenze, la seguente lettera mac-

caronica.

II yostro appello agl' Italian} non andra perduto. In Italia sonovi

molti paolotti molli gesuiti molti che sacriticarono sull'altare del

yentre ma, e pure consolante il dirlo, vi sono molti prodi di S. Mar-

tino molti eroici bersaglieri del re d' Italia molti soldati della pri-

ma artiglieria del mondo molti discendenti dei trecento Fabii ed

un avanzo dei mille di Marsala, i quali, se non m' inganno, hanno pro-
dotto centomila gioyani che temono oggi di esser troppi a diyidere la

misera gloria di cacciar d' Italia mercenarii stranieri e preti.

Circa ai mezzi, 1' Italia ebbe sempre la disgrazia di esser troppo
ricca per manlenere eserciti stranieri e fra i suoi ricchi non mancano

patriotti che tosto yi porgeranno, ne son sicuro, le loro splendide ofierle.

Avanti dunque, o Romani spezzate i roltami dei yostri ferri sulle co-

colle dei yostri oppressor! e d'avanzo saranno gli Italian! che diyi-

deranno le yostre glorie. Vostro G. GARIBALDI.

I Romani, che sanno come si sta nel beatissimo regno d' Italia quanto
a liberta e balzeHi, non mostrarono punto di sentirsi gravati di catene,

e non capirono affatto come i rottami di codeste catene si potessero rom-

pere sopra cocolle
;

e percio niuno si mosse, con chiaro allestato della

meravigliosa efficacia della Giunta nazionale. Ma a Foligno alcuni con-

siglieri municipal! e pochi cittadini, tutti bollati dalla setla, firmarono

un indirizzo al Sindaco, perche sul bilancio del Comune si assegnino
Lire 3,000, destinate come contributo al fondo per la riyendicazione Ji

Roma. Oh poyeri Comuni, condannati a doyer sempre tenere, o sotto

un pretesto o sotto 1'altro, colma la mangiatoia al Cerbero riyoluzionario!

4. Intanto i preparation d'una invasione del territorio pontificio era-

no palesemente incalzati con tutta 1'alacrita. Molli de' masnadieri conye-

niyano ad Oryieto, d' onde si spedivano arm!
,
munizioni e camice rosse

ne'luoghi dove le bande si doyeano poi raccogliere, formar corpo, per

quinci muoYcre all'impresa. Simili cose si faceano anche da piu altri
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punti , malgrado della vigilanza che, con inutile fatica, si esercitava

dalle numerose truppe raccolte a'confini dal Governo italiano, con estre-

mo dispendio. Le persone assennate diceano: o si vuol davvero impe-
dire il moviraento come rovinoso, e basta incatenare il pazzo che lo ec-

cita, invece di far ehe le truppe si slruggano in inutili fatiche
;
o non si

vuole impedire, e si cessi dal buttar milioni in far Yiaggiare milizie per
una semplice impostura.

Questo stato di cose non potea durare, ed un ordine di Parigi lo fece

cessare. Ecco quel che spaccio la Nazione del 24 Setterabre, sotto forma

di corrispondenza parigina. Mehtre Garibaldi lanciava il 16 Settembre

da Genestrelle il suo ultimo programma alia Giunta Nazionale Romana.

prodigandovi sonore e pompose frasi, e consigliando gli abitanti della

eterna citta a scuotere finalraente le catene servili che li legano, il tele-

grafo non cessava un istante di trasmettere da Parigi a Firenze consigli

tanto energici quanta decisim. Assicurasi nelle sfere del Ministero degli

esleri, che all'indomani venivano fatti parecchi tentativi presso 1'eroe di

Marsala, dietro 1'iniziativa di Yittorio Emmanuele stesso, onde ottenere

dal generate la promessa di rinunziare a qualsiasi intrapresa. Non si co-

noscono ancora i resultati di questi passi ;
ma si sa che il Governo fran-

cese faceva sapere a Firenze la sue intenzione di rioccupare novamente

Roma, nel caso in cui, malgrado la leale resistenza delle truppe italia-

ne, i rivoltosi garibaldini pervenissero ad impadronirsi del territorio

pcntificio.

Si 6 all'appoggio del testo formale della Convenzione di Settembre,
che conferisce alia Francia piena liberta di azione per questo caso, che

una tale comunicazione venne fatla al rappresentante d' Italia in Parigi.

Ccnviene pero confessare che 1'abilita del signer Raltazzi fece quanto
era possibile per evitare questo dilemma, e se sono bene informato, la

corte di Berlino si sarebbe mostrata singolarmente preoccupata, tre set-

timane or sono, della natura dei negoziati affatto confidenziali tra Parigi
e Firenze, che tuttavia, come sapete, gia a nulla conclusero.

Codesti consigli energici e decisim di Parigi furono efficacissimi. Di-

fatto la Gazzetta u/ficiale dei Regno alii 21 Settembre pubblico la nota

seguente.

11 Ministero ha seguito finora con diligenza grande 1'agitazione che
col nome glorioso di Roma tentava spingere il paese a violare quei patli

internazionali che sono fatli sacri dal voto del Parlamento e dall' onore
della nazione. Esso vedeva con pena i danni che tali eccitamenli arreca-

yano alia quiete dello Stato, al credito nostro, a quelle operazioni finan-

ziarie colle quali e congiunto il benessere e la fortuna comune.

Rispelt6 finora i diritti di tutti i ciltadini
;
ma ora che contro questi

diritti si vogliono tradurre in atto le minacce, esso sente il suo dovere di

custodire inviolata la fede pubblica e la sovranita della legge, e fedele

Serie Y7, vol. A/7, fasc. 421. 8 28 Settembre 1867.
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alle dichiarazioni fatte al Parlamcnto, e da questo accettate, lo compira
intiero.

In uno Stato libero nessun cittadino pu6 farsi superiore alia legge,
metlere se stesso in luogo dei grandi poteri della nazione, e di suo arbi-

trio disturbare 1' Italia nella dura opera del suo ordinamenlo, e trascinar-

la in mezzo alle piii gravi complicazioni.
II Ministero ha fede nel senno e nell' amor patrio degli[Ilaliani ;

ma
se alcuno si attenta di venir meno alia lealta dei palli e violare quella

frontiera, da cui ci deve allontanare 1'onore della nostra parola, il Mini-

stero non lo permettera in niun modo e lasciera ai contravvenlori la re-

sponsabilita di quegli atti che essi avranno provocato.
La Gazzetta di Firenze, organo privilegiato del Rattazzi

,
il giorno

dopo aggiungeva questo espressivo commentario.

Dopo la nota pubblicata ieri sera dalla Gazzetta ufficiale, niuno puo

piii farsi illusione sulfe intenzioni del Governo. Siamo informati che or-

dini severissimi sono stati rinnovati alle autorila delle province limitro-

fe al Ponlificio perche niuna violazione della frontiera abbia luogo. I te-

legrammi che giungono dalle province ci fanno conoscere, che ovunque
fu accolta molto favorevolraente la nota di ieri della Gazzetta ufficiale,

nota che distrugge ogni possibile equivoco, e fa palese la intenzione for-

male del Governo di mantenere intatla la fede ai trattati e d' impedire la

violazioue dei patti giurati contro chicchessia.,Questa dichiarazione era

richiesta e sperata da raolti, specialmente avuto riguardo all'operazione

sui beni ecclesiastici che avrebbe potuto essere disturbata da qualunque
iuconsulto movimeato, quale e a credere sia nmosso dopo le esplicite

dichiarazioni del Ministero.

5. Tutti capirono benissimo che i fulraini del Rattazzi partivano dalle ma-

ni del Giove parigino, ed i garibaldeschi ne inferocivauo. II Diritto avea

gia gridato alto, che niuna guerra sarebbetanto popolare in Italia, quan-
to quella che si facesse contro laFrancia. La Nazione del 23 Settembre,

intendendo benissimo quanto fosse imprudente codeslo scatenarsi contro

quel Governo imperiale, da cui 1'Italia rivoluzionaria ebbe tutlo 1' essere

suo presente, garri fortemente il Diritto per aver messa fuora e sostenu-

ta quella tesi; rammento un per uno gli insigni beneh'zii conferiti da Na-

poleone HI all'Italia; e volendo rimovere da lui ogni laccia, per cui debba

meritare qualche malevolenza del partito rivoluzionario italiano, prese a

dimostrare cbe, s& la rivoluzione non puo impadronirsi di Roma, cio de-

vesi recare, non alia opposizione di Napoleone III, ma all' opposizione di

tutta la cattolicita, che costringe lo stesso Napoleone III ad opporsi. Ecco

queste preziose confession! del diario ricasolino.

Ma la Francia, si dice, c'impedisce di audare a Roma, e questo solo

torto basta a cancellare d' un tratto tutti i titoli
,

ch' essa potesse avere

alia nostra riconoscenza. No, la Francia non cimpedisce di andare a
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Roma; chi ci irapedisce o ci ritarda il possesso di Roma e rintiera cat-

tolicita, e la duplice qualita che il Pontefice riveste di capo spirituale

della Chiesa e di principe temporale. La Francia dal canto suo si e riti-

rata da Roma; colla Convenzione del Settembre 1864 lealmente eseguita,

essa affido alia nostra lealta la lutela di quegli interessi caltolici ch'essa

avea difesi per 18 anni. La Francia non ha piii in Roma nessun interesse

nazionale ne politico; essa non vi ha che gli interessi spiritual! de' suoi

sudditi cattolici
,
indentici agli interessi spirituali dei cattolici d' Italia e

di ogni altro paese.E questi interessi cattolici richiedono imperiosamen-
te che sia provveduto all' indipendenza del Pontefice come capo della

Chiesa, e al libero esercizio del suo potere spirituale.

Se prima non si risolva questo arduo problema, il possesso diRoma
ci sara ognora conteso, non dalla Francia, ma dalla cattolicita. L'impu-
tare al Governo francese questa condizione di cose e assurdo; esso la su-

bisce al pan di noi. Ad ogni modo nulla ci fa per ora prevedere un nuo-

TO intervento francese a Roma; se questo accadesse, il nostro amor pro-

prio nazionale ne proverebbe certo una mortale offesa
;
ma bisogna pre-

venire questa evenfualita astenendoci da atti d'inconsulta provocazione.
L'alleanza francese e troppo preziosa e troppo necessaria all' Italia , per
meritare che le si faccia il sacrificio di un po' di pazienza...

6. II Garibaldi non ha buon senso che basti per rendersi capace del-

1'efficacia di tali argomenti; e per altra'parte era impegnato tanto innanzi

che, se avesse dato addietro, avrebbe finite di perdere ogni autorita so-

pra i suoi settarii. Bisognava dunque che egli marciasse contro Roma, a

rischio di lasciarvi le ossa, come probabilissimamente sarebbe accaduto,

qualora le truppe regie lo avessero lasciato passare con le sue bande, ma
mm lo avessero aiutato. Qui era preparato per lui un ricevimenlo coii-

venevole, e pan ai suoi merit! . Per altra parte il Governo di Firenze non

potea lasciare che codesto suo strumento venisse a farsi spezzare dal

ealcio delle carabine dei Zuavi pontificii, con gran pericolo di veder lor-

nare alia difesa del Patrimonio di san Pietro due Divisioni dell' esercito

. francese. II Garrbaldi fece dunque quello a che lo spingeva una ine-

sorabile necessita, ed il Governo di Firenze fu aslretto a fare il do-

ver suo.

II Garibaldi, partito da Firenze, fece breve sosta in una villa; quindi

passo ad Arezzo, e vi torno a bandire la guerra viva e 1' invasione con-

tro il terrilorio pontiticio; poi si dirizzo ad Asinalunga, dove, gli casco

1'asino. La Gazzetta ufficiale del 24 Settembre ne reco all' Italia il dolo-

roso annunzio, nei termini seguenti :

L'agitazione, colla quale si voleva spingere il paese a violare i patti

interuazionali, lungi dal calmarsi, si era falla piii viva e piii audace do-

po la franca e precisa dichiarazione del Ministero di essere fermamente

risoluto a compiere il dover suo ed a mantenere la data fede. II Ministe-
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ro dovette convincersi che in quesli ultirai giorni un gran numero di vo-

lontarii s' incamminava verso la frontiera : depositi di armi erano stati

fatti: altri li accompagnavano o seguivano.
II generale Garibaldi, partito da Firenze e da Arezzo, da Sinalunga

si dirigeva verso i medesimi contini. Lo scopo^'di tale moviraento era

oramai Iroppo palese: 1'azioDe era veramente inconiinciata. Sorgeva pel

Governo la ineluttabile necessita, o di perraettere che i trattati fossero rot-

ti contro la fede pubblica, 1'autorita della legge, gl'inleressi della Nazio-

ne
;
o di manlenere la sua parola e serbare inviolata, per quanto gli aves-

se a costare, la maesta della legge. II Ministero ha falto il suo debito.

I volontarii che si avviavano, o gia erano alia frontiera, ebbero av-

viso di ritornare alle case loro: chi non voile vi fu ricondotto : il gene-
rale Garibaldi a Sinalunga fu avvertito in nome della legge di dover re-

trocedere: rifiutando, fu condotto in Alessandria : depositi di armi furono

sequestrati. II Ministero ha compito un doloroso dovere: ma se avesse

piii oltre indugiato, prevedeva conseguenze niolto piii luttuose. 11 senno

degli Italiani, se non diminui il dolore di queslo ufficio, Jo ha reso meno
difficile. II Ministero confida che per questa medesima prudenza abbiano

a sparire subito le tracce di una agitazione ,
contro la quale esso veglia

neHa coscienza del suo uffizio, per la dignila della parola italiana, pel

vantaggio della nazione.

La nolle precedente altri arresti di raestatori garibaldini, anche di na-

zione slraniera, eransi fatli a Firenze, dove pure, alia stazione della via

ferrata furono sequestrate, e portate alia Fortezza da Basso, trenta casse

di fucili di munizione, che da Torino erano spediti al Garibaldi, con in-

dirizzo per Perugia ed Orvieto.

7. I Garibaldiui, persuasi fermaraente che ilRattazzi questa volta mm
facesse altro che ripetere la comraedia recilata dal Cavour quando man-

dava con un' armata navale il Persano a perseguitare Garibaldi e ad im-

pedirne lo sbarco a Marsala, caddero dalle nubi all' udire che si faceva

davvero! Come! osar arrestar un Garibaldi, unDeputato! E vero che

per causa sua si spendono milioni
;
ma che importa? Dobbiamo noi, dis-

sero alto, fare la Polizia a servigio del Papa? Si difenda egli, se puo.

Tutti i fatti di Garibaldi non provano allro che qualche sospetto circa le

sue intenzioni. Ad ogni modo il prepararsi ad aiutare un sollevamento

in Roma non e delilto che autorizzi un arresto preventivol... E cosi su

questo tono comineiarono a strepitare 1' Italia, il Dirillo e il reslo della

consorteria garibaldina.

Ma un certo numero di Depulali suoi complici fecero qualche cosa di

piu, in forme legali. Raccoltisi a consiglio, stesero e niandarono al Pre-

sidente della Camera eletiva il seguente indirizzo :

I sottoscritti, altamente commossi per 1'arresto dell'illustre loro col-

lega generale Garibaldi
, ricordano che lo Statuto solennemente sanzio-
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na la personale inviolabilita de' rappresentanli della nazione. E tenendo

per fermo die Tart. 45 della legge fondamentale sia stato -violate nell'at-

to che essi denunziano; 31 rivolgono alia S. Y. I. affinche qual Presi-

dente della Camera e legittimo tutore delle guarentigie parlaraentari, el-

la, ove gia non li abbia prevenuli ,
con la iniziativa sua diretta, inter-

venga con la sua autorila presso il potere responsabile per la presente

riparazione ad una illegalita, che non potra non addolorare vivamente la

coscienza nazionale. Acerbi, Cairoli, Lazzaro
,
De Boni

,
Miceli

, La-

f)orta, Rogadeo, Lovilo, Palasciano, Carbonelli, Guerrazzi, Bolta, Gre-

co Antonio, Fabrizi, Macchi, Grossi, Oliva, Cattani, Cavalcanti, Crispi,

Bargoni, De Sanctis.i)

8. L' ufficiosa Opinione del 23 Settembre, ragionando dell' arreslo del

Garibaldi, <e studiandosi di dimostrare che il Governo non polea fare a

meno di procedere a quest' alto, voile lulta-via, com'e costume della set-

ta dei moderati, porre in sodo che per esso il Governo avrebbe anzi le

snani piu libere ad operare conlro Roma, qualora si offerisse una circo-

stanza propizia ;
e cosi invernicio con una forte impalmatura d'ipocrisia

quello che pur s' ingegna di far comparire come un portento di lealta.

Ecco le sue parole.

L'arresto (del Garibaldi) non e che un provvedimento politico, ed

t'> soltanto sotto questo aspetto che lo si deve giudicare. Non e possibile

che uno Stato serbi incolumi le istituzioni libere, se non e in pari tempo
sollecito di richiamar tutti al rispetto della legge e degli obblighi assun-

ti dalla nazione. E certo che 1'atlitudine del generale Garibaldi costitui-

va un pericolo per la liberta e spargeva sul Governo che la lollerava una

luce sfavorevole. La lealta del Governo era compromessa gravemente.
Ma non solo questa era compromessa, anticipatamente si gittava il dub-

bio sulla spontancita degli atti che i Romani fossero per compiere. Ora il

Governo trovasi sopra un terreno sicuro, ha presa una posizione che

sfida gli strali della calunnia, come le recriminazioni della diplomazia.
Per serbar fede agli impegni assunti colla Convenzione del 15 Seltem-

bre, egli non ha esitato a prendere una di quelle risoluzioni, che soltanto

cstreme necessila della patria e considerazioni d' ordine pubblico posso-
no giustificare, ad arrestare un deputato, a mandar in fortezza il genera-
le Garibaldi.

Questo suo contegno pero, lungi di stringere i vincoli che moderano

la sua azione, gli forniscono il diritto di procedere ardito nel caso di

eventi impreveduti, assolvendolo da ogni accusa di complicita o di tacito

assenso a tentativi che si facessero fuori del territorio dello Stato, ma
dinanzi ai quali il Governo italiajfio non potrebbe rimanere indifferente,

'9. Queste belle cose in sostanza riescono a dire : Aspettate! con 1'ar-

resto di Garibaldi ci siamo guadagnata lode di lealta, ed abbiamo dile-

guati lutti i sospetti che da noi si promova il sollevamento a Roma
;
noi

tuttavia continueremo a provocarlo e stipendiarne gli esecutori, ead
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usare i raezzi moral!
; giuuto il momento opportune ,

faremo il resto, e
ci sarerao anticipatamente lavate le mani del tradimento, appellando al-

1'arresto del Garibaldi! Oh ipocriti!

Ma mentre YOpinione stampava queste belle cose, i Garibaldini facea-

no le parti loro. Eccone il racconto tratlo dall' Opinione stessa del 26

Settembre :

Firenze 24, ore 10 pom. Questa sera si ebbero a lamentare in Fi-

renze gravi disordini
,
-ma che non ebbero

, per fortuna ,
le conseguenze

funeste che se ne temevano. 11 Governo era avvisato che si preparava
una dimostrazione per protestare contro 1'arreslo del generale Garibaldi,

ed aveva date le istruzioni richieste alia tutela dell'ordine pubblko. Pe-

ro la dimostrazione minaccio di trascorrere ad atti contrarii alia pace del

cittadini ed alle leggi. Turbe di popolo si raccolsero verso le sette ore in

varii punti della citta, e^rocedeTano le une verso il Ministero dell' inier-

no e la questura , altre a palazzo Yeccbio ed a palazzo Pilli. Alia testa

delio sluolo erano alcuni armati di fucile. Al palazzo della Signoria pa-
reccbi si avventarono contro il presidio della guardia nazionale, di cui

disarmarono alcuni militi, che pero ricuperarono i loro fucili. Contro un

ufficiale della guardia ci si dice sia stata sparata una pistola a rivolta

che lo ha colpito nel braccio. Anche al palazzo Pitti vennero disaruiati

alcuni militi. Fu tentato di svaligiare un uegozio di armaiuolo pre&iu

Pitti, ma non riuscirono. Pare che siano stati piii fortunati in via MartellL

Grida sediziose si udirono ovunque. La truppa accorse nei luoghi

minacciati, al Ministero dell' interne
,

alia questura ,
al palazzo Pitti, in

piazza della Signoria, in piazza Santo Spirito, ove dimora il Ministro del-

i'inleruo. Un uomo armato di stocco tenlaya di peuetrare nel Palazzo

Riccardi, ma lasciala cadere I'arma insidiosa, f'u arrestato. In piazza San-

to Spirito furono infranti alcuni vetri. La cavalleria, la fanteria, i bersa-

glieri, i carabinieri percorsero la piazza del Duomo, via Calzaioli, piaz-

za della Signoria, per farle sgombrare. Alle intimazioni, i curiosi si al-

lontanarono. Si fecero raolti arresli
, specialmente di persone estrauee a

Firenze. Poco dopo le 9 pero e sopraggiunlo un forte acquazzone che ha

messo fine ad ogoi dimostrazione, ed all'ora in cui scriviamo le vie sono

diserte. Non si ebbero a deplorare disgrazie: pero lo spavento e slato

tale, che i negozii si chiusero e perfino le botleghe da caffe e qualche

teatro;-per guisa che stassera Firenze sembra quasi una citta d'assedio.

II Governo ha losto date le disposizioni per antivenire il rinnovarsi

di siffatti disordini, che Firenze deplora ,
siccome contrarii alia liberta e

nocivi agli interessi politici e maleriali dello Stato. E noi speriamo che

non si ripeteranno, perche ad un disgustoso avvenimento si potrebbero

aggiungere luttuosi casi, che importa a tulti di prevenire e scansare.

Alle quali nolizie lo stesso diario aggiunge i seguenti particolari.

Coloro che disarmarono i militi della Guardia nazionale a Pitti ed in

Palazzo Yecchio, erano una ventina d'iudividui non del tutto ignoti alia
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polizia, ed a' quali facevano seguito moltissimi curiosi. Quando la turba

?i reco in piazza di Santo Spirito per invadere la casa del ministro Rat-

tazzi, alia sessione di pubblica sicurezza si trovavano solamente died

guardie, le quali uscirono per ristabilire 1' ordine; assalite da ogni parte
ie guardie si trovarono attorniate dai tumultuanti e non poterono neppu-
re difendersi dai colpi di stile e di baionetta che vennero loro vibrati.

Una guardia, per norae Fiorentini, fu assassinate a colpi di stile, ed ebbe

appena tempo di trascinarsi fino alia porla della caserma ove spiro. Ua

brigadiere e quattro altre guardie di pubblica sicurezza furono ferite

<juali piu quali ineno gravemente, prima che arrivasse in piazza di Santo

Spirito la fanteria che trovavasi consegnata nel convento delle Poverine.

La maggior parte di coloro che armati assalirono le guardie di pub-
Mica sicurezza in piazza Santo Spirito, furono arrestati nella sera stessa,

tradotti sotto buona scoria alle Murate. I tumultuanti, penetrando nella

bottega dell'armaiuolo Lodovico Lacroix in via dei Conti, vi rubarono

tina cinquantina di fucili da caccia e da munizione, non che buon nurae-

ro di revolver. Di quelle arrai, molte furono gia ricuperale, arrestando

coloro che se n'erano impadroniti. Fra i turaultuanti molti erano operai

non fiorentini, disoccupati da varii giorni.

Nella notte dai 24 al 25 la polizia arresto una settantina di persone

sorprese con le armi alia mano
,
o mentre eccitavano la folia a commet-

tere disordini. Questa mattina, 25, partirono da Firenze molti giovani

delle varie province d'ltalia, qui convenuti per arruolarsi sotto gli ordini

<lel generale Garibaldi.

10. Aspettando di vedere a che debbano riuscire, e I' energia comanda-

ta da Parigi a Firenze contro i pazzi conali de' Garibaldini
,
e le smanie

costituzionali de' parligiani dell' Eroe, crediarao di dover intanto dare

<\w luogo all'onorevole menzione che d' un egregio cattolico piemontese
fece 1' Unita Cattolica del 20 Agosto nei termini seguenti ;

Alle qualtro pomeridiane del 16 Agosto moriva in Fossano il conte

Yittorio Ernmanuele di Camburzano, dopo una malattia di dieci anni, sos-

tenuta con un coraggio ed una rassegnazione che solamente possono in-

spirare la fede cristiana, la speranza di una vita futura , e 1'amore del

rocifisso. Chi fosse il conte di Camburzano non enecessario dire in Ita-

lia: cattolici e nemici del cattolicismo sel sanno. I primi erano avvezzi

da lungo tempo a riverirne il nome, ad ammirarne 1' ingegno, a celebrar-

ne i continui lavori in difesa della Chiesa : gli altri ne ricordano le dotte

confutazioni, le stringenti polemiche e gli eloquenti discorsi. Tutti, ami-

ci ed avversarii ,
ne riconobbero unanimi la bella mente

,
la svariata

<loltrina, 1'animo franco e leale, la saldezza costante delle sue convinzio-

tii religiose e politiche.

II conte di Camburzano incomincio nella niilizia
; poi divenne diplo-

matico, appartenendo alia scuola dei La Tour, dei Brignole-Sale, dei
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Crotti di Costigliole; equando !a diplomazia degli Stall Sardi muto gli

antichi princi[>ii, 1'onorevole Conte rinunziava al suo uffizio, come ap-

punto il conte Crotti, il marchese Brignole, il barone Cantono ed altri il-

lustri Pieraontesi. Passato alia vita privata, e libero di se stesso, il con-

te Yiltorio difese colla peana i suo principii dettando articoli pubblicati

ne'giornali di Torino e di Genova. Uno di quest! articoli, intitolato JVtY

wb sole novum, stampalo nell' Armonia del 1853, gli valse un processo,

durante il quale egli stesso disse le proprie difese , e condannato in To-

rino, venne poi assollp
in Casale, alia cui Corte d'Appello la Cassazione

avea rimandato la causa.

Non pago di scrivere arlicoli ne' giornali, egli stesso fondava un pe-

riodico in Nizza Marittima, dove viveva quando apparteneva ancora a!

Regoo di Sardegna, ed inlitolava il suo periodico La Verite, e dicevala

tutta, la verila, scrivendola con meravigliosa intrepidezza in tempi pe-

ricolosissimi. Usava la lingua francese, nella quale era valentissimo, co-

me nell' italiana, perche la Verite dovea tener testa ad altri giornali scrit-

ti nella medesima lingua, e gli premeva che dalla Sardegna giungesse
in Francia, ben preseatendo che di la sarebbe a suo tempo venuta la ri-

Toluzione in questa nostra Italia.

Nel 1857 il collegio di Verres eleggeva il conte di Camburzano a

suo Deputato, e nessuno in Piemonte dimentico gli splendidi discorsi

ch' egli recitava in Parlamento. II Journal de Bruxclles del 6 di Genna-

io 1858 cosi parlava dell' illustre oratore: Operoso, risoluto, uomo di

cuore e d' intelletto, che cinse la spada e servi il suo paese nella diplo-

mazia con grande merito, giovine ancora e insigne pel suo zelo monar-

chico e cattolico, il signor di Camburzano e una delle migliori conquiste
che le elezioni di Novembre procurarono alia destra.

III.

COSE STRAN1ERE.

FRANCIA 1. Elenco de' Sovrani e Principi che visitarono Parigi e 1'Esposizio-

ne; giudizio di Napoleone III circa i colloquii tra i Sovrani 2. Suoi di-

scorsi ad Arras
,
a Lilla e ad Amiens 3. Ammonimenti del Courrier

Francais e della Liberte 4. Dispaccio del Ministro sopra gli affari esler-

ni sig. De Moustier, circa la visita ed i colloquii dell'Imperatore a Salz-

bourg.

1. La sfilata de' Sovrani europei a Parigi , per visitare la Corle impe-
riale e 1'esposizione internazionale d'arti e d' industria, e finita. Parigi
non vide mai tra le sue mura tale e tanlo concorso di teste coronate e di

Principi sovrani
;
e certo per la prima volta ebbe 1'onore di ospitare, co-

me intimo amico, il successore di Maometto II. Eccone 1' elenco.
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II Re e la Regina dei Belgi ;
F Imperatore di Russia

;
il Re e la Regi-

na di Prussia
;

il re Luigi 1 di Raviera
;

il re Luigi II di Raviera ;
il Re del

Wurtemberg ;
il Re e la Regina di Portogallo ;

il Sultano
;

il Re di Gre-

cia; il Re di Svezia; il Contee la Contessa di Fiandra; il Granduca

ereditariodi Russia; il Granduca Yladimiro; la granduchessa Maria di

Russia
;
la principessa Eugenia di Leuchtenberg : il Duca di Leuchten-

berg ;
il Duca di Sassonia-Weimar ;

il Duca di Mecklenburg-Strelitz ;
il

Granduca di Sassonia-Weimar ;
il Principe e la Principessa reale di Prus-

sia
;

il Principe e la Principessa reale di Sassonia
;

il Duca di Sassonia-

Coburgo-Gotha ;
il Duca e la Duchessa di Sassonia; il principe Alberto

di Prussia; il principe Carlo di Prussia e la Principessa sua consorte; il

principe Uraberto di Savoia; il Duca e la Duchessa d' Aosta; i tre Prin-

cipi d' Oldenburgo ;
il Granduca e la Granduchessa di Rade

;
il Duca di

Coimbra; il Principe ereditario di Turchia; il suo fratello e il figlio del

Sultauo
;

il Principe di Hohenzollern e il suo figlio principe Leopoldo ;
il

Principe di Galles, d' Inghilterra; il principe Alfredo, d' Inghilterra, du-

ca di Edimburgo; il principe Arturo d' Inghilterra; il principe Oscar di

Svezia; il Yicere d' Egitto, il Granduca di Mecklemburgo-Schwerin ;
il

principe e la principessa Adalberg di Raviera
;

il principe d' Orange ;
il

duca Guglielmo di Wurtemberg; il Conte di Wiirtemberg ;
il granduca

Costantino di Russia
;

il Principe di Reuss
;

il fratello del Taicoum del

Giappone.
In tutto cinquantotto augusti personaggi, tra i quali 45 sovrani e prin-

cipi, 3 regine e 10 principesse; nel qual numero sono compresi un im-

peratore, 10 re, 6 principi regnanti, 9 eredi presuntivi del trono, ed

un vicerc.

Or quale risultato puo egli aver avuto codesto si grande concorso di

Sovrani e Principi a Parigi, molti de' quali dovettero per cortesia e poli-

tica aver colloquii e conferenze col capo presente della nazione francese?

Se si tiene il dovuto conto di quel profondo politico che e Napoleone III, e

da pensare che codesti colloquii, pur da lui ardentemenle desiderati e pro-

curati a grande studio e con impegno di caldissimi uflicii, non abbiano ad

essere fecondi di gran bene, e possano piuttosto ingenerare nuove scia-

gure. Infalti
, quando Napoleone III

,
in minore fortuna, dal suo carcere

di Ham veniva scrutando la storia e il cuore de' Principi , per imparar-
vi le arli della politica, egli non iscorgeva in codesti incontri di Sovrani

v

fuorche pericoli di inganno e di tradimento
;
e per mettere la Francia in

sull'avviso contro il pericolo che polea venirle dall' incontrarsi la Regina
d' Inghilterra col re Luigi Filippo, scriveva, e mandava stampare nel

giornale intitolato le Progre's du Pas de Calais del 14 Settembre 1843,
il seguente anicolo, tirmato col suo nome e cognome.

II colloquio di due Sovrani e stalo sempre un avvenimento politico

della piii alta gravila. Sosleniamo ancora che questi colloquii hanno sem-
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pre avuto conseguenze sinistre. Queste conseguenze offrono infalli parec-

chi pericoli: 1.. I Sovrani, cosa rara, si legano d'uQ'amicizia strella; la

loro mutua simpatia li impegna a difendere con minor forza i grandi inte-

ressi che rappresentano, e trascurano di far valere i dirilti della loro aa-

zione, le laguanze del loro Governo, perche non vogliono offendere ia testa

coronata che il giorno priina era loro ospite, e che e divenuto 1' obbielto

della loro sollecitudine. 2." II secondo pericolo consiste in questa genti-

lezza delle Corti, che imita cosi bene tutte le virtu e nasconde si abil-

menle tutti i raocori, che-gli stessi Sovrani si lasciano ingannare daqueste

graziose esteriorita. Essi prendono la gentilezza per una verasirnpalia,

e si confidano senza riserva ad im' alleanza, che non ha per appoggio che

alcune assicurazioni lusinghiere ,
che alcuni brindisi affabili pronunciati

nella ebbrezza d'una festa... 3. Per quanto sia frivola Fapparenza di que-
ste riunioni raonarchiche, e irapossibile che gravi interessi non si discuta-

no nelle fesle che si danno, o piultosto e impossibile che non vi sia stala

alcuna diraanda diretta, qualche promessa falta, qualche coucessione ol-

tenuta. 4.* Infine vi e un pericolo che, lieve in apparenza, ha avuto qual-
che volta gravi conseguenze. Benche l'etichetta sia stabilita per non ur-

tare alcun amor proprio, spesso una dimenticanza involontaria irrita a

segno tale un Principe, che professa un odio eterno a quello nel cui palaz-
zo la sua vanita ha ricevuto un affronto. II Re presente di Baviera e dive-

mito il nemico irreconciliabile della Francia dal giorno in cui, a Fontai-

nebleau, credette che si fosse mancato, per ordine dell' Imperatore, agli

onori dovuti al suo grado... Cosi dunque i colloquii ,
come quello che

avra hiogo, offrono inconvenient! e pericoli pei Re, come pei popoli : pei

Re, perche possono essere ingannati ; pei popoli, perche possono essere

traditi. LUIGI NAPOLEONE BONAPARTE.

Per vero dire chi rammentasi quali siano stati i risultamenti delle vi-

site ede' colloquii tra i Sovrani in questi ultimi venti anni, e come siano

state deluse le congetture, le speranze, le guarentigte avute per gli in-

contri tra'Re ed Imperatori e Principi regnanti, a Varsavia, a Toeplitz, a

Vienna, ad Olmiitz, a Villafranca, a Francfort, a Gastein ed altrove, appe-
na polra trovar qualche opposizione valida per confutare il grave giudi-

zio che di tali conferenze proferiva, dall' austero suo gabinetto di Ham .

il successore di Napoleone I. E questo giudizio e tanto piu autorevole, ii>

quanto Napoleone III pur teste, appena uscito dal colloquio di Salzbourg,

piacevasi di rammentare solennemente in uri pubblico discorso le lezioni

da se imparate alia scjiola della sventura, come quelle che sono piu fo-

conde di utili e veraci ammaestramenti. Or dunque quali saranno le con-

seguenze del colloquio di Salzbourg, cui molti danno piu importanza che

non a tutte insieme le visile di Sovrani a Parigi?
2. Tale si era il quesito che agitavasi sui giornali d'ogni colore politi-

co, quando Napoleone III, reduce dall' Alemagna, rientrava, la sera del
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iiAgosto, aParigi; ne si cesso ancora dal fare sopra cio le piu strane ed

ingegnose divinazioni. Gli uni atterriti guardavano a Salzbourg come

al vaso di Pandora, onde, con la guerra, dovessero scaturire lutti i mail

ed i flagelli a desolare 1' Europa; gli altri per contro ne vedevano spun-
tare 1' aurora di serenissima pace. Questi bandivano gia stipulata una

intima alleanza fra I'Austria e la Francia, che si trarrebbero dietro 1' Ita-

lia, per tener testa all' alleaoza rainacciosa tra la Prussia e la Russia
;

quelli per contro, ponendo mente alle condizioai politiche e militari in

<cui versano la Francia e 1'Auslria, ricisamente negavano perfiuo la pos-
sibilita di cotale alleanza, perche ne a Napoleone III torna a conto di

allearsi con un cadaverc, ne all' Austria di cercare aiuto da chi le pro-

caccio tanM disastri, ed appena puo ora bastare a se medesiraa.

L'imperatore Napoleone 111, d' ordinario si parco di parole, si mostro

questa volta tutto sollecito di dileguare le eccessive speranze come gli

sagerati timori, e bramosissimo di dare satisfazione alia pubblica curio-

sita. Rimase pertanto un giorno solo a Parigi ;
nel quale ammise a

udienza solenne piu centinaia di maestri e professor! , presentati a lui dal

Duruy, e che egli ainmoni gravemente affinche mettessero lutto 1' impe-

gno in educare a virtu e retigione i fanciulli ed i giovani, dalla cui ino-

ralita dipende 1'avvenire; quindi con 1'Imperatrice rienlro in viaggio
Terso Lilla, dove il 27 Agosto doveasi celebrare il ducentesimo anniver-

sario dell'annessione della Fiandra alia Francia.

Al suo entrare in Arras, il Sindaco, presentandogli le chiavi della

citta, gli volse un complimento, che parve elaborate espressamente, e di

accordo con 1' Imperalore, per dargli opportunita di raanifestare i suoi

intendioienti circa il presente e 1'avvenire. Imperocche, accennato quan-
to fosse caro a quelle province 1' essere unite, come di cuofe, cosi di

fatto alia Francia, e quanto esse fossero devote alia dinaslia e persona

imperiale, continue nella seguente forma :

Voi non avete, esse lo sanno, dubitato ne delle forze ne del senno

della Francia, sia quando si tratto d' aiutare popoli amici a difendere la

loro indipendenza od a fondarla; sia quando, abbattendo gli ostacoli che

impacciavano ancora lo scambio alle frontiere, noi abbiamo dato al com-

mercio ed all' industria nazionale un impulso piu ardito
;
sia finalmente

quando, sviluppaudo progressivamente le nostre islituzioni politiche,

Toi avete fatto procedere sempre piu la nazione verso 1' unione sempre
desiderabile e difficile del potere e della liberta... La Francia e grande

quanto basta, per non sentirsi punto sminuita, qualunque siasi la tras-

formazione che accade al di la delle sue frontiere, e per desiderare la

pace con dignita. 11 suo onore non pericolera sotto lo scettro d'un Napo-
leone. Seguivano graziosi compliment! all'lmperalrice, rammentandole

la sua andata cola, quando vi infieriva il cholera; ed all'augusta coppia,

augurando ogni bene al Principe imperiale.
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Queslo discorso, che in forma di complimento veniva accennando

appunto ai fatti piu rilevanti dell'Impero, cioe alle guerre d' Italia e del

Messico, alia politica osservata verso 1' Alemagna ed alia quistione delle

interne liberta politiche, fu attentamente ascoltato dall'Imperatore; che

poi rispose nei termini seguenti : e tanto il complimento quanto la rispo-
sta uscirono a stampa nel Moniteur ufficiale del 27 Agosto.

Signor Sindaco. Mi riveggo con piacere in mezzo a voi dopo si lun-

go tempo, ed ho afferrato con premura 1'occasione di una festa nazionale

per venire a conoscere-i vostri desiderii ed assicurarvi che la mia solle-

citudine per tutti gli interessi del paese non vi fallira mai. Avete ragio-

ne di confidare nell' avvenire. Solo i Governi deboli cercano nelle com-

plicazioni esterne una diversione agli imbarazzi interni. Ma quando si

trae la propria forza dal grosso della nazione, basta fare il proprio dove-

re, satisfare agli intessi permanenti del paese, e, pur mantenendo aha

la bandiera nazionale, non e il caso di abbandonarsi ad attratlive intern-

pestive, (on ne se laiss'e pas allcr d des entrainements inlempeslifs] per

quanto paiano patrioiiche.

Vi ringrazio dei sentimenti che voi mi manifestate per rimperatricc
e per mio figlio. Siate certi che essi hanno comune con me la devozione

per la Francia, e che si reputerebbero sommamente felici di poler far

cessare tulte le miserie e dar sollievo a tutte le sventure.

In questo discorso fu notata dai giornali la rispondenza fra le parole

del Sindaco, che: La Francia e grande quanta basta per non sentirsi

punto sminuitaecc., e quella di Napoleone III, che, pur mantenendo alta

la bandiera, non si cederebbe ad impeti patriotici ma intempestivi. II

che si guardo come una formale assicurazione
,
che per quanlo possano

essere spiatsevoli gli ingrandimenti della Prussia, la Francia, sicura di se,

non si lascerebbe da gelosia e rivalita strascinare a rompere con essa la

pace. Fu notato pure il perfetto silenzio di Napoleone III circa il proble-

ma toccato dal Sindaco, di conciliare il potere e la liberta. E queslo si

guardo come un indiretto avviso a coloro, che non la tiniscono ancora di

chiedere il coronatnento dell' edifizio.

Passato quinci a Lilla, 1' Imperatore tolse occasione dal complimento
del Sindaco, per lasciar intendere che anch' egli sentiva benissimo gli

smacchi toccati alia Francia per la politica seguita dal 1856 in qua, e co-

me adesso egli non giace sopra un letto di rose. Ecco il suo discorso,

pubblicato dal Moniteur del 28 Agoslo.

Allorche, alcuni.anni or sono, io venni pe.r la prima yolta a visitare

i dipartimenti delnord, tutto sorrideva a'miei desiderii. Io aveva sposa-

to 1' Imperatrice ,
e posso dire che io mi era pure sposato colla Francia

innanzi ad otto milioni di testimonii. L'ordine era rislabilito; le passioni

politiche erano assopite, ed io scorgeva pel paese una iiuova era di gran-

dezza e di prosperita. Nell' interno 1' unione di tulti i buoni cittadini fa-
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ceva presentire I'avvenimento pacifico della liberta. AH'esterno vedeva

il nostro glorioso vessillo proteggere ogni causa giusta ed incmlitrice.

In quest! 14 anni molte mie speranze si son realizzate e si sono fatti gran-
di progressi. Tullavia alcuni punti neri vennero ad offuscare il nostro

orizzonte. Ma come la buona fortuna non mi ha mai abbagliato, cosi que-
sti rovesci passeggieri non mi scoraggeranno. E come dovrei io scorag-

giarmi, quando vedo il popolo da un capo all' altro della Francia salutare

1'Imperatrice e me colle sue acclamazioni, associandovi sempre anche il

nome di mio figlio?

Oggi io non vengo soltanto a fesleggiare un glorioso anniversario

nella capitale delle antiche Fiandre, ma vengo pure per informarmi dei.

Tostri bisogni, per rinfrancare il coraggio degli uni, per consolidare la

fiducia di tutti
; per procurare di accrescere la prosperila di questo gran-

de dipartimento, cercando i mezzi di dare ancora maggiore sviluppo al-

1'agricoltura, alle industrie e al commercio. Yoi mi aiuterete in queslo
Dobile compile ;

ma non dimenlicherete nello stesso tempo che la prima
condizione per la prosperila di uoa nazione, come la nostra, e quella di

avere la coscienza della propria forza, di non lasciarsi abbattere da timori

immaginarii, e di calcolare sulla saggezza e sul patriottisino del Governo.

L' Imperatrice, commossa pei sentimenti che avete espressi ,
si unisce a

me per ringraziarvi della vostra calorosa e simpatica accoglienza.

Grave fu 1' impressione prodotla da queslo discorso, nel quale 1'lmpe-
ratore parlava del coraggio che si dovea infondere negli animi abbatluti,

dei punti neri che si mostravano all' orizzonte, dei rovesci passeggcri gia

sofferli ! Queste parvero confession! estorle dall' evidenza dei danni pa-

titi, e fatte perche ognuno ne iuferisse la necessita di dover con alti fatti,

e sia pure che a costo di grandi sacrifizii, riconquistare il prestigio per-

duto e riparare a quei rovesci, e slar pronti, per la coscienza della pro-

pria forza, a rivendicare i diritti competenti alia prima nazione militare

dell' Europa. Sicche
,
mentre gli uni si addoloravano del tuono di scon-

forlo di tal discorso, gli altri vi scorgevano un indizio che a Salzbourg
si fosse gia paltovita una alleanza con 1' Austria, per mettere rimedio a

quei rovesci preparati appunto dalla politica della Francia conlro 1' Au-

stria. Di che molti inferirono, non pure inevitabile, ma prossima la guer-

ra contro la Prussia; e di li grave sgomento.
Per attenuare 1'effello del discorso di Lilla,Napoleone III, passalo per

Dunkerque ad Amiens, nel rispondere ai compliment! del Sindaco, fece

un' allra parlala nei seguenti termini, riferiti dal Moniteur del 81 Agosto.

Signor Sindaco. Ho traversalo coll' Imperatrice la Francia da Slras-

burgo a Duokerque, e da perlutlo 1' accoglienza calorosa ed affettuosa

che abbiamo avuto, ci fece provare la piu viva riconoscenza.

Nulla ha poluto scuotere la contidenza cbe il popolo francese da quasi

20 anni ha riposto in me! Egli giudica equamente le difficolta che abbia-
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mo dovuto sormontare. La non riuscita della nostra politica al di la del-

1'Oceano non ha dirainuito il prestigio delle nostre armi
, perche da per-

tutto il valore del nostri soldati ha vinto ogni resistenza. Gli event! chc

si compirono in Germania non tolsero il nostro paese dal suo atleggia-

mento degno e calrno
;
e con ragione speriaino il mantenimento della pace.

L'inquietudine di un piccolo nuraero non ci fece perdere la speranza di

una politica piii liberale, da introdursi pacificamente nei costurai pubblici;

finalmente la dirainuzione momentanea del commercio non ha impedito
ai mercatanti di confidare sul Governo per dare a! commercio un nuovQ

impulso.

Troyo con piacere questi sentiment! di h'ducia e di affetto ad Amiens,
in questo spartimento delta Somma, che mi ha seropre raostrato una sin-

cera fedelta e dove, con un soggiorno di 6 anni, ho imparato che la syen-

tura e un' ottima scuola per insegnarci a sopportare il peso della potenza
ed evitare gli scogli delia fortuna.

L' Imperatrice e ben commossa pel modo con cui le ricordate la sua

Tisita dell' anno scorso : ma ella brama al pari di me fare i suoi ringra-

ziamenti a tutti coloro, che nelle stesse circostanze hanno dato prova di

tanto zelo ed energia. Mio figlio sara degao delt'affetto, che vedo da tutte

le parti manifestarsi per lui : egli crescera col pensiero di doversi sacri-

ficare alia prosperita della palria.

Oguuoo vede c-he qui, senza sconfessare, anzi tornando a confessare i

royesci, 1'Imperatore si studio di rayyivare le speranze pel manteni-

mento della pace all'esterno, e per la concessione di liberta politica al-

]' interno, affine di sedare cosi e lo sgomento del mercanti, i cui iuteressi

vanno alia peggio in tempo di guerra, e le impazienze di coloro che,

sempre malcontenti, non possono patire il lungo indugio frapposto al

coronamento dell' edifizio.

3. Tuttavia quesli discorsi satisfecero pochissimo a certe fazioni
,
che

soppiatlamente ma efficacemente si studiano, con varie guise, di seal-

zare I'impero, per ismania di liberta parlamentari. II Courrier fran-
cais del 29 Agosto, commentando i dispacci ufficiali che riferiyano i fe-

steggiamenti entusiastici e le acclamazioni ond' era accolto ed accompa-

gnato 1'Imperatore nel sup yiaggio, non si perito di scriyere queste pa-

role molto espressive : E mestieri che 1'Imperatore non si illuda troppo
sulle acclamazioni che possono salutarlo al suo passaggio. Le acclama-

zioni che accolsero Carlo X a Cherbourg- ftirono il preludio della rivolu-

zione del 1830.... Noi trayersiamo una crisi analoga a quelle che hanno

corrisposto alia caduta di tutti i Poteri, che si succedettero in Francia dal

principio di questo secolo. II 1867 e una data fatidica, che ricorda il

1813, il 1829 ed il 18471 Queste, che non sappiamo se siano profezie,

dichiarazioni, o minacce, yalsero al Courrier francais un buon processo

pel suoi commentarii ai punti neri notati dall'Imperatore.
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La stessa sorte non incolse la Liberte, pur del 29 Agosto, che pure
scocco uoa saelta infocata al cuore della Fraocia tutta, intonandole all'o-

recchio, non sappiamo se una ruvida verita per riscuoterla dal letargo in

cui sonuecchia, ovvero una ingiuria che dovesse di rimbalzo risalire al-

rimperatore, dicendo : La nazione, che si crede e si dice la prima nazio-

ne del raondo, e ben vicina a diventare 1' ultima I Dio nol faccia! e cid

non avverra
, speriamo noi

,
finche la Francia (e parliamo della nazione)

si conservera cattolica, e non ripudiera anch'essa 1'alto incarico affidatole

gia da Dio, di essere il braccio della Chiesa e del Vicario di GesuCristo.

Potra cadere una dinastia, che si renda indegna di reggere si nobile na-

zione, ma la nazione ripigliera, lo teniamo per fermo, il grado che le

compete, se con magnanimo proposito sapra fare che chi ne regge i de-

stini loro dia 1'indirizzo che le compete, secondo il molto antico : Gesta

Dei per Francos.

4. Se poco erano .d'accordo i giornalisti sopra il senso precise delle

dichiarazioni di Napoleone III
,

fatte in questi discorsi, circa i suoi in-

tendimeuti rispetto alle mutate condizioni del formidabile vinto d'oltre ii

Reno, molto meno dovea potersene appagare la diplomazia, che pure
smaniava di vedere, che cosa si fosse trattato a Salzbourg. Niuno si con-

tentava di credere, quella essere stata una semplice Yisita per cordiali

condoglianze della morte miseranda di Massimiliano d' Austria. E tutti

teneano o mostravano tenere per fermo che, sotto quel yelo funebre, vi

fossero calate pratiche non meno oscure che minacciose per la pace di

Europa.

Napoleone HI, benche sappia che comunemente i diplomatic! credono

alia massima del Talleyrand ,
essere la parola data loro per coprire i

proprii intendimenti
,
e che percio non credono punto alia sincerita delle

spiegazioni ufficiali e diplomatiche; pure voile darne, e per mezzo del

sig. Di Moustier , ministro degli affari esterni
, mando a' suoi rappre-

sentanti presso le Corti straniere un dispaccio del tenore seguente :

Parigi 25 Agosto. Signore, Recandosi a Salisburgo, 1'Imperatore e

1'lmperatrice erano guidati da un senlimento
,
sul quale la pubblica opi-

nione non poteva errare, e mi asterrei d' inlertenervi oggi sulla confe-

renza dei due Sovrani, se ella non fosse stata il soggetto d'interpretazio-

ni, che tendono a snaturarne il carattere. II viaggio delle LL. MM. e

stato suggerito unicamente dall' idea di portare un affettuoso omaggio
di simpalia all'imperiale famiglia d' Austria, si crudelmente colpita dalla

recente sventura.

Certamente i capi dei due grandi Imperi non potevano trovarsi uniti

per parecchi giorni, in una contidente intimita, senza comunicarsi reci-

procamente le loro impressioni e senza scambiarsi le loro idee sulle que-
stioni d' interesse generale; ma i loro colloquii non ebbero ne per ogget-

to, ne per risultato, di stabilire combinazioni, cui nulla non giustifiche-

rebbe neirattuale situazione dell'Europa.
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Voi ramrnentate, o signore, il linguaggio del Governo dell'Imperalo-
re ogui volta che si spiego sullo stato delle cose create dai militari av-

venimenti dell' ultima estate. La nostra attitudine e slata definita, prima
dalla circolare del 16 Settembre, poscia dalle parole di S. M. all'apcrtura

del Seoato e del Corpo legislativo, fiaalmente dai discorsi del signer Mi-

nistro di Stato nei dibatlimenti parlamentari dell'ullima sessione. Noi

non abbiamo cessato di mostrarci fedeli in tutti i nostri alti alle inten-

zioni, che fin dai principio manifestammo in presenza dei cangiaraenti

sopravvenuti in Alemagna. In una recente congiuntura, noi abbiam ve-

duto i Gabinetti dell'Europa render giustizia alia lealta della nostra poli-

tica e dare il loro concorso alle idee di pacificazione. Cio che allora av-

yenne e un pegno dell'appoggio che, all'occorrenza, le idee di modera-

zione troverebbero tuttavia presso i medesimi.

I colloquii dell'imperatore Napoleone con 1'imperalore Francesco

Giuseppe non potevano dunque presentare il carattere che certi novelli-

sti hanno loro attribiiito. Assai prima d' incontrarsi afSalisburgo, i due

Sovrani avevano gia, si dall'una che dall'allra parle, allestato coi loro

atti i sentimenti pacifici che diriggono i loro Govern!. Riuniti, non pote-

vano formare altro disegno che quello di perseverare nella slessa linea

di condolta. A questa assicurazioue scambievolmente data, si sono limi-

tate le loro conversazioni sugli affari general!. Cosi, o signore, lungi dai

considerare la conferenza di Salisburgo come un soggetto di preoccupa-

zioni e d'inquietudini per le altre corti, non bisogna vedervi che un

nuovo motivo di fiducia nella conservazione della pace.

Ho stimato mio dovere farvi conoscere il mio sentimento sopra pub-

blicazioni, il cui scopo e di accreditare una opinione contraria, e voi po-
tele ispirarvi a queste considerazioni per retlificare le appreziazioni er-

ronee, che attorno a yoi si producessero. Gradite ecc. Moustier.



L' I T A L I A

SETTE ANN1 DOPO LE ANNESSIONI

Chi ha fresca la memo.ria dell' anno 1860
, quando nella nostra

Penisola si operavano le famose annessioni degli Slali suoi al Pie-

monte ,
ricordera senza dubbio le giocondissime previsioni con le

quali tullo il liberalismo di Europa salutava 1' Italia, unificautesi per

tal modo in un solo Regno. Allora gl' indovini politici della Massone-

ria non avevano termini, che baslassero a significare la forlunala

condizione del suo oroscopo. II nuovo Regno ,
surlo dai rotlami

del giogo de' suoi legiltimi Principi ,
e radimato sotto il felice scet-

tro della Casa di Savoia
,
sarebbe divenulo in brevissimo tempo

un prodigio di forza, una miniera di ricchezze, un emporio di com-

mercio, un ateneo di sapienza, un paradiso di pace, un modello di

buon governo, un esemplare di pubblica moralita. Quesle profezie,

spacciate per infallibili, si leggevano espresso in verso ed in prosa

nelle gazzette e nei libelli
,

e rimbombavano nei teatri , nel Parla-

mento, nei campi militari, nelle piazze, nei ridotti. E guai a coloro

che palesemente se ne mostravano increduli ! I nostri liberali
,
mil -

lanlalori cosi celebri di tolleranza, faceano pagar cara quesla incre-

dulila con le sassaiuole, con le multe, coi process! ,
con gli csigli,

con le carceri e piu tardi con quel sublime Irovalo del domicilio

coallo, che in se compendiava la quintessenza della liberla falla Irion-

fare in Italia dai suoi rinnovalori. Tale fu 1'arle onde s'ingannarono

i popoli: coprir di fiori la bocca della voragiue, nel cui abisso si vo-

levano precipilare.

Sono ora trascorsi ben selte anni da che ebbcro principio qiiello

annessioni, accompagaale da promesse di lanla bealiludine. Oual no

Serie YJ, vol. XII, fate. 422. 5 Oltobre 1867.
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e stato 1' effetto? Galtivissimo seinpre, giacche si e del conlinuo an-

dalo di male in peggio : ma pessimissimo dopo che, per 1'annessione

ancora del Veneto, 1' Italia fu/af/a, benche non compiuta, secondo il

detlo del suo Re il giomo che, grazie alle vittoriedei Prussian!, ebbe

la Corona di ferro in regalo.

E per verila, chiedetene a chi \i pare e piace degV Italian!, ezian-

dio tra i piu fervidi- per 1' unita nazionale. La risposla viva sulla

lingua di ognuno , ripetuta ogni di da cento e cento giornali , sarai

invariabilmente questa : II nuovo Regno mai non fu come presen-

temente un caos, una Babilouia, un campo aperto alle arpie che lo

divorano, uno scandalo, un latrocinio. E cio e pur troppo confer-

mato dalla luce lampante dei falti. Osserviamoli sommariamente ,

giacche ora piu che mai la loro evidenza serve a moslrare cbe soi la

di felicitated dei popoli e di edificalori politic! sieno i liberali.

II primo e piu ambilo bene che si fe traiucere agli occhi dell'Ita-

lia, quando fosse tutla cosliluila in un solo Regno, fu la forza mili-

tare, in virtu della quale essa, compita da se 1' opera della sua pie-

na liberazione dagli slranieri, si sarebbe resa poi formidabile alle

altre Potenze di Europa. Ognuno rammeuta la formola del forte Re-

gno costituzionale
,
che si propose con tanli clamori al suffragio dei

plebisciti. Sei anni furono conceduli al Regno percne si fortiflcas-

se : ne si pu6 negare che ingenti somme e cure diligenlissime egli

spendesse, per divenire fortissimo in terra ed in mare. Allo scoppio

della guerra ultima, egli schierava in campo 200,000 uomini e oOO

cannoui, e mandava solcare 1' Adrialico da un' armata navale, delle

piu valide e belle che si vedessero mai. Eppure una tanta forza, che

faceva tenere in pugno la vittoria alio stesso Re, il quale, nel suo

bellicose bando agli eserciti
, prenunziava : Voi vincerete, ed il vo-

slro name sara benedetto dalle presenti e future generazioni, che

esito sorli, in meno di quarantolt'ore da che ebbero cominciamenlo le

ostilita? L' esilo di Custoza : cioe una disfalta tale che
,
atteso 1' in-

credibile scompiglio delle truppe ritirantisi
,
fu qualificata dal gene-

rale primario per disastro irreparabile
1

;
e 1* esito di Lissa : cioe

1 E noto che 11 generate Lamarmora, ad latus del Re nel comando del-

1' esercito, la sera della batlaglia di Cusloza spedi quest! due telegrammi.

Al Garibaldi; Disaslro irreparabile; coprite la ritirata a Brescia. AlCial-
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una disfalta che, stante le perdile patite e la sproporzione con le de-

boli forze dell' avversario
,
fu giudicata senza pari nella storia delta

baltaglie maritlime.

Ecco dove ando a parare la vantata forlezza del Regno : il quale,

di chiunque siasi la colpa, e caduto, per questo rispetlo, in un dis-

credito donde non si sa quando e come possa risollevarsi. Maggior-

menle che dipoi non e riuscito a dare piu altre prove di sua bravu-

ra, se non o contro Palermo, ai cui danui, per interesse della rivolu-

zione, fu condoito a fare veramente quelle stragi cbe costoro finsero

nel 1859 essersi fatte dai soldati del Pontefice ai danni di Perugia;

o contro i briganli del reame di Napoli, che, appresso 1'unificazione,

e diveunlo come dire il Caucaso o la Kabilia del Regno d' Italia, le

cui milizie ivi principalmente si addeslrano e si preparano alle gran-

di baltaglie, come, per esempio, fu la sopra delta di Custoza.

Di paro con la forza nel Regno unilo
, giusta le promesse, dovea

liorire la ricchezza si pubblica e si privata. Niuno dei contemporanei

si e scordalo che quesla promessa fu anzi la piu esplicita, perocchd

il supposlo mal governo delle finanze serviva di ragione capitalissi-

ma a logliere lo Stato a parecchi dei nostri Principi, e segnatamenle

al Papa, accusato di non aver uomini che s' intendessero di econo-

mia : e cio, non ostante che I

1

anno appunto della rivoltura delle Ro-

magnc, egli avesse, nou che pareggiali i bilanci del suo Stato, 'ma

posle in disparte belle migliaia che avanzavano.

Or qual e il grado di prosperita a che, in selle anni di unione, si e

portala la ricchezza nazionale d' Italia ? E queslo : che
,
tirato bene

ogni computo e serbalo ogni ragguaglio, fino all'anno'1866, le si

erano falti spendere 4 miliardi e "750 milioni di piu che non solesse

spendere quando ella era divisa in piu Slali : il che vuol dire pres-

soche 600 milioni 1' anno piu del consuelo 1
; somma che sara per

dim : Dlsastro irrcparabile; coprite la capitale. V. RUSTOW, La guerra del

1866 in Germania ed in Italia, pag. 380. E pensare che in quella giornata il

Lamarmora aveva piu di 113,000 uomini concentrati nello spazio di poche

miglia, e 1' arciduca Alberto combatle quatlordici ore con appena 60,000

baionette !

1 V. CMlth Cattolica, Sesta Serie, vol. V, pag. 305 seg. ; e vol. VII,

pag. 129 seg.
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certo oltrepassala nell' anno correnie : e per giunta che le si e dis-

perse il Core della sua opulenza, con la vendita dei beni detli dema-

niali e dellc sue strade ferrate
; ogni cosa inghiottita da fauci stra-

niere. Ond' e che i debiii 1' affogano; ogni credito ha perduto; i suoi

\alori sono sotto la mela della cifra nominale
,

e nessuno li vuole ;

invece d' oro ha carta, ed & in procinto di dichiarare un fallimento,

dal quale non la salvera certo il latrocinio dei beni della Chiesa, che

si slanno sperperando per un terzo e forse meno di quello che co-

stano, ad ingrassarne o forestieri o giudei.

Ne punto meno infelice e la condizione dei privati. Le tasse, le

imposle, le gabelle sono giunte a tale, che ogn'Italiano e quasi ridol-

lo ad essere non altro che amministralore del Governo
,

il quale so

lie succhia il meglio delle rendile, e pian piano ne assorbisce i capi-

tali. Mesi fa i milioni che rimanevano ancor da riscuotere, per tasse

e imposte non pagate, sommavano a non men di 70
;
e la speranza di

ricuperarli era un sogno. Senza che 1'oppressione di quesli pesi e di-

venuta cosi importable alle genii, massime dei villaggi e delle bor-

gate, che i pubblici esaltori hanno ogni tratto bisogno di soldalesche

che, per forza di minacce e talora di colpi, estorquano una monela

che gronda di sangue e di maledizioni. Eccoci qua (cosi un foglio

democratico di Firenze dipingeva leste il beato essere degl' Italiani

unificali) eccoci qua, colle tasche inamidate e stirate, affamati, as-

setati , colla pancia a lanterna , colla cispa negli occhi
,
con case e

podcri peggio che appigionati, sempre col cursore e 1'usciere alle

calcagne , colle tasse che non si riscuotono , co' quallrini di foglio

che non valgono nulla, con un esercilo d' impiegali che non c'e verse-

di dargli il foglio di ringraziamento ,
co' beni ecclesiastici che se ne

Yanno, col ristagno degli affari e del commercio aH'interno... e con

Roma sullo stomaco l .

Cio posto, e facile argomentare in quale. assetto di floridezza abbia

ad essere al presente il commercio in Italia; la quale , conforme le

ampollose promesse de'suoi unitori, subilo falta una, dovea divenir-

ne un emporio. Ancora per questo capo ci alterremo alia evidente

dimostrazione delle cifre, che non ammeltono contrasto. Dal bel la-

1 Lo Zenzero cit. dal Veridico di Roma n. dei 21 Settembre,
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voro del Gallo sopra la libertd, del commercio in Italia, di cui a sue>

tempo demmo un ampio conlo ai leltori -1, risulta che, mentre avanll

1' unificazione de' suoi Stati , 1'eccedenza delle imporlazioni sulle

esporlazioni, cbe risolvesi presso noi in un debito pagabile a moneta

contante , saliva appena a 37 milioni
; dipoi essa e ila crescendo

fino a toccare, nel solo quarto anno dopo 1'unione, la sorama di 170

milioni e mezzo. Onde, raccolte insieme le eccedenze del prirao qua-

driennio, si ha die in quello eran uscili dall'Ilalia, pel suo commer-

cio, un miliardo e 97 milioni di lire belle e fiammanti : somma che

ora, alia fin del seltennio, e lecito di valutare un 2 miliardi e almen

400 milioni. Al che se si aggiungano i traltati commercial! ruinosis-

simi alia nazione, ma stretli dal Governo del Regno per ingraziarsi

le Potenze che aveano riconosciulo il fatlo dell' unila politica delta

Penisola, si avra chiara la ragione del deperimenlo giornaliero io

cui va traboccando il commercio e 1' industrial tanto che un gran

numero di opificii prima frutluosissimi si sono cbiusi
,
e quale del

trafficanli o dei condultori di grandi officine non e fallilo, e ridotlo

a \ivere del conlinuo in ansieta di esserlo fra nod molto. Per lo che

siccome il Regno d' Italia,"riguardo alle sue fmanze, e assomigliato

alia Turchia agonizzante, cosi, riguardo al suo traffico, e paragonata

alia Grecia in ispianlo.

Che dire poi di quell' ateneo di sapienza ,
nel quale lutta la bella

palria doveasi tramulare ,
tostoche la sua gioventu , sotlratla alle

tenebre degl' islilutori preli e frali, fosse entrala a goder la luce (11

un nuovo magislero lullo uni forme e tulto liberalesco? Ah su que-

slo capo la penna ci cade di mano, tanto e doloroso il pensare allo

slrazio che si e fallo e si fa del cuore e della menle di una inlera ge-

nerazione di giovani, cresciula pur troppo nelle dissipazioni del \5zio r

nelle fallacie degli error! e per lo piu in una ignoranza vergognosis-

sima! Ma, posla da una banda 1' educazione del cuore, fermiamoci a

considerare solo alcuni falti che spetlano unicamente all' istruzione

lelleraria.

Nel 1866 fu con decrelo reale stabililo, che gli allievi dell' ultimo

anno del corso liceale potessero presenlarsi ad un concorso straordi-

1 V. Civ. Catt. Serie cit. vol. IX, pag. 471.
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nario di onore. Era una specie d'inquisizione che voleasi fare sugll

sludii e sugli esami de' licei. Da Uilto il Regno concorsero soli 218

giovani, e non vi fu nessuna medaglia d'oro conferila: solo Ire ma-

daglio d' argento pel latino, e tre allre simili pei componimenti italia-

ni furon distribuite. E ben 27 Hcei non presentarono alcuno alunno

al concorso ! Delia quale miseria la Gazzetta ufficiate del Regno ebbe

a fare rompianto 1. .

In queslo corrente anno si sono invitali i giovani di ogni liceo del

Regno, a chiedere di fare un esame per la licenza. Se ne sono in-

scritti 2,325. Una giuhta esaminatrice, giudicali i lavori, ne ha sfa-

vati 881 per 1'italiano, cioe 39 sui 100; e 1,222 pel latino, cioe

55 sni 100
;
e 1,197 pel greco, cioe 56 sui 100 che si erano pre-

sentati. E reslava ancora la prova dell' esame orale, cui gli ammes-

si dnvevano soggiacere! In sostanza, ha nolato il Dtrillo di Firenze,

degl' inscritli per 1' esame di licenza Hceale, un quarto fu assoluta-

menle rigetlato, e sui rimasli solo il 60 per 100 riusd a superare

le prove. E una cataslrofe 2. Si, e irreparabile piu che quella di

Cusloza. Tal e lo splendido suecesso, otlenuto il primo seUennio di

insegnamento liberalesco ne'licei. Inlorno a che se si osservi che

in Napoli, di 720 student! che banno dato \' esame per la metlesima

licenza
,
non piu di 25 sono stati approval!

3
,

e nella provincia di

Milano, di 188 ne sono stati scarlali 182 4, si avra una dimostrazio-

ne luculenlissima del progredire che hanno falli nel Regno d' Italia

i nobili studii delle lellere e del classicismo.

Per cio il Diritlo, montalo in sulle furie, se 1' e pigliata forte coi

ministri delta pubblica islruzione che, a delta sua o furono mira-

colosi per ineltitudine, o ciechi scombuiatori, o fcimosi nel far nulla.

E cosi si e giunto a tale, che non si possono guardare le noslre sla-

tistiche ufficiali senza raccapriccio, e ripelere un bisticcio crude-

le : Si stava meglio quando si slava peggio
5

! Polenza della ve-

rila! E la imperturbabile Perseveranza di Milano ,
sentitasi ancor

1 N. del 2 Agosto 1866.

2 N. del 23 Agosto.

3 V. la Patria di Napoli, num. del 21 Agoslo.

4 V. YOsservatore cattolico di Milano num. dei 26 Settembre.

3 Ivi.
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ella salir la senapa al naso : L' inclisciplina oonlinua delle scuole,

si fece a scrivere senza tanle cerimonie, e la dislrazione dei giovani

in questi selle aiiui; la scelta infelice in piu casi dei professori; la

catliva qualila dei libri di lesto; la larghezza esagerata dei program
-

ini
;
la quautilcl pusliccia delle materie di studio

;
i metodi pessinri e

sbagliati, e soprattulto e piu che lullo la conlinua mutazioue degli

ordiui sfcolastici
;
la pereune minaccia di mulare ogoi giorno ogni

cosa
;
la nessuna sicurezza delle norme e delle persone ;

il poco ri-

guardo avuto al merilo e il mollo ascollo dato alle raccomandazioni

degli uomini di parle e del deputati, souo le cagioui, in complesso,

le quali oggi fanno dare di noi cosi misero speltacolo al mondo l .

Queste confession! sono preziose, e dimoslralive aU'ullimo seguo del

valore dei noslri liberali in punlo di.isliluziooe giovanile. Esso noil

la cede cue al lor valore in punto di cose militari.

Discorrere in questi giorui della pace, del buon governo e della

pubblica onesla che rallegra il Regno d' Italia
, parrebbe un amaro

scherno. Qual pace, per 1'amore del cielo, puo mai dominare in uno

Stalo, che e diviso dalle fazioni dirilta e sinistra, ossia monarchica e

repubblicana, le quali si ripartiscono in Ire allre principali consor-

lerie. nominate piemontese, loscana e napolitana, che si disputano ia

somma del polere, che vogliono per contrarie vie giungere a Roma,

e pel caso che non vi giungano, si contendono il benefizio di posse-

dere la cilta capilale ,
trastuflandosi con V oro

,
coi pianli e con la

quiete dei popoli ,
e giocandosi persino la corona del loro Re galaii-

tuomo? Cio nelle alte sfere, come dicono, della polilica. Ma piu a

basso qual e la pace che domina nelle province del Regno? Non passa

giorno che in qualcuna di esse non iscoppino tumulti ed ammutina-

zioni. Dove la plebe sorge contro i pretesi avvelenatori che spargono

il morbo asialico, e scanna soldati, e trucida famiglie, ed arde solen-

nemente nei roghi donne imbelli e pargdi innocenti. Dove nascono

sedizioni per impedire la levala delle biade
,
che in gran copia si

Tendono e si abbandonano ad inceltalori stranieri. Dove succedono

torbidi, perche le popolazioni dissanguale rifiulano di giltare 1' ulti-

mo tozzo di pane che loro resli per isfamarsi, nelle canne insaziabili

1 Num. dei 23 Agosto,
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del Governo. Dove si romoreggia per odio alia isliluzione ugualmenle

inutile e molesta della guardia nazionale. Cosi che le milizie del Re-

gno sono in un perpeluo molo per sedare turbazioni
;
rnolo assai piu

falicoso di quello cbe fecero gia 1' anno passalo, in quella eroica cor-

sa, capitanata dal generale Cialdini, per isfondare le porle delle cilia

venete, lasciale aperle dagli Auslriaci che le abbandonavano.

Ne argomenlo meno. illuslre di buon ordine e di pace e il nuovo

alto della commedia rappreseulala dal burlesco eroe dell' Italia rige-

nerala, compiulosi ullimamenle in Asinalunga. La mostruosila di un

private ciltadino, cui si lascia ogni arbilrio di ollraggiare in pub-

blico quanlo e di piu sacro al mondo
,
e di apparecchiare , sollo la

cappa del cielo a mauo salva, una spedizione contro Roma, in onla

a un Irallato internazionale, e che allora solo si arresta quando, ogni

cosa essendo pronla, un divielo a termine perentorio veuulo di fuori

ariuaccia un intervento slraniero
;
e una di quelle enormita che nen

possouo accadere altro che in uno Slalo, la cui regola di governo sia

1'anarchia o la mala fede piu lurbolenla.

Che se rimiriamo la sicurezza pubblica, la qual e lanta parle del

quieto \1ver civile, abbiamo di che inorridire e ardere di vergogna,

che la noslra Penisola, gia si Iranquilla, sia mulala poco meno che

in una spelonca di malfallori. A uiuno che apra in qualunque siasi

giorno un diario qualunque siasi del Regno d' Italia, non accadra

mai ehe non iscontri la narrazione di delilli alroci e nefandi. Qua

parricidii, la matricidii, e uxoricidii, e iufanlicidii, e fralricidii ed

omicidii infamissimi. I ferimenli, i furli, le grassazioui, gli uccidi-

aienti proditorii souo pane cotidiano 1. Le bande dei briganti, dopo

sei anni di guerra ferocissima porlata loro da un inlero esercilo del

Regno, seguono a soqquadrare le province sicule e napolilane, con

ricalti, combatlimenli, laglie ed allre lacrimabili opere di dislruzio-

1 Veggasi, in grazia d' esempio, 1'elenco dei delilti inumani che tesse

I' Unita Cattolica di Torino dei 25 Settembre. I giornali italiani dei 20 e 21

tli detto mese riboccano di orrori. La cronaca della sola Perseveranza dei

20 e composla di qu8sle rubriche: assassinii, parriddio, fralricidio, oml-

cidio, matricidio. Quella dell'Optm'one dei 21 ba quesle altre: rissa fatale,

duello, reati di sangue, delitli in Sardegna, auri sacra fames, cioe il ca-

so di una figlia che, per avarizia, avea straDgolaia la propria raadre.
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ne e di sangue. E le Romagne che, nel Congresso di Parigi, servi-

rono cosi bene di prelesto ad accusare il Governo del Papa , percbe

erano infestate da malandrini e bandili, oggi, in mano del nuovo

Regno, sono come una selva selvaggia piena di orribilita.

Si legga la pagina che segue, degna di rimaner nella storia. Noi

la ttfgliamo dalla Opinione di Firenze, che alia sua \'olta scrive di

averla ricevuta da Faenza, ai 12 del Seltembre andaio.

Lo stalo di quesli paesi e grave assai. Non havvi ormai piu cit-

la die non sia stata funeslata da delilli di sangue, i quali, sebbene

consumali nelle pubbliche piazze o nelle vie frequenlate, pure n-

mangono quasi sempre impuniti, giacche, se a bassa voce si pro-

nuncia il norae degli assassini, se fra conoscenli si additano, quando

si veggono cosioro passeggiare tronfii per via, pure niuno ardireb-

be denunciarli alKautorila. E perche?Perche essa non ispira suffi-

ciente fiducia, e raolte volte le persone che misero il Governo sulle

tracce di assassini rimasero poscia sacrificate, perche il Governo

va a rilenlo nel compiere un alto di energia. Disgrazialamente in

quesli paesi non havvi piu persona che dica una parola in appoggio

del Governo. I suoi fautori piu ardenti d'una volta non che difen-

derlo ammutoliscono, e lanle voile dalla forza delle cose e degli er-

rori che si commeltono sono coslretti ad unirsi al coro generate del

malconlenli. Per cui il Governo, non avendo qui ne forza morale

ne forza maleriale, e come non esisla, facendosi da tulli il proprio

coraodo.

La vicina Ravenna e solto la pressione del piu vivo lerrore : po-

chi giorni sono si commisero ancora due assassinii polilici in due

delle piu cospicue persone della cilia: allri pubblicamente se nemi-

nacciano, designando le villirae, e non un provvedimenlo, non un

arreslo, che accenni pure ad infondere coraggio, a sollevare il prin-

cipio di aulorila colanlo abballuto. Taccio dei conlinuali delilli <!i

sangue, proditorii sempre, che da varii mesi vanno qui commetlen-

dosi, e sempre impuniti. Taccio di Cesena, di Forlimpopoli, taccio

delle vie di fatlo esercitale col pretesto di accaparramenti di grano,

il comraercio del quale e nullo e "dipendenle dalla volonta della pie-

be
;
taccio del contrabbando pubblicamente organizzalo ed impuden-

temente esercitato
;
taccio dei malandrini che in bande armate scor-
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razzano quesli terrilorii, rendendo nulla ancbe nelle campagne la

sicurezza pubblica. II Governo
,

che deve avere ancora present! i

fatli di Palermo, pensi e si assicuri che si sono quesli resi possibili

in,queste province 1.

Giacche poi nella precitata lellera si ricorda Palermo, cosi, per

juggello a questa esppsizione, porremo im sempiice specchielto che

risguarda appunto la sventurata Sicilia. L' Italia militare ce lo for-

nisce. Al 31 Luglio in tulta 1'isola erano da arrestarsi >0,649 in-

dividui, dei quali vennero arrestati snltanto 385. Al 31 Agoslo ri-

manevano ancora da arrestarsi 10,344 individui, cioe 8,653 reni-

tenli alia leva, 879 disertori ed 812 malviventi colpili da mandato

di caltura 2 . E cio basti a conoscere il paradiso di pace e di

sicurezza che si gode in Italia, 1' anno sellimo dopo le annessioni.

Le quali e noto che furono promosse e compiute in nome singo-

larmente del dirilto che aveva V Italia di essere bene amministrata

secondo il progresso dei tempi, esopra lutto secondo Y ordine civile

e Y ordine morale. II ristfobilimento anzi di queslo doppio ordine

nell' Umbria e nolle Marche. fu la generosa mela che il Re, nel ce-

lebre suo manifesto del Settembre 1860, affermo di essersi prefisso

colla viva guerra rolla al Pontefice Pio IX ,
il quale percio rimase

derubalo anche di quelle sue fedelissime province. <t Soldati, diceva

in esso il re Viltorio Emmanuele
,

voi enlrate nelle Marche e nel-

l' Umbria
, per RISTAURARE L ORDINE CIVILE nelle desolate citta.

Soldali, miaccusano di ambizione. Si, ho un ambizione: ed e quel-

la di RISTAURARE I PRINCIPII DELI? ORDINE MORALE in Italia. Se

non che quel bando non ha avuto miglior effello dell'altro, che pro-

felo vittoria all'esercilo passante il Mincio.

Che falta di ordine civile sia quello ond' e al presente regolala

!' Italia, lo abbiamo vedulo teste, e lo dice il vocabolo di sgoverno,

usato, per voce Concorde, quale sinonimo del suo Governo. Uomini,

ieggi e cose, tuttoM 6 scompiglio ,
arbilrio ed arruffamento. Chi

oggi sale in alto, disf&, quanto gli e possibile, quello che ieri avea

fatto il suo predecessore, se cosi dettagli il proprio interesse. II bene

pubblico ,
il servigio del pubblico ,

i diritli del pubblico si tengono

1 Num. dei 21 Settembre. 2 Num. dei 19 Settembre.
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sotlo le pianle del piecli. Per loccare di uu ramo solo, cioe del giu-

Uiziario ,
ci contenteremo di citare il famigerato corrispouderite del

Temps di Parigi ,
non malevolo per cerlo della uuo\a Italia. Si

soiio trovati nelle preture di mandameulo tre e Corse quatlro mila pro-

ccssi non giudicali, ed abbandonati ai larli senz' altro esame. Slupi-

tevi aduuque delle pene preventive di Ire e di quallro anui 1
. Poco

appresso, YAvvenire di Napoli Dolificava che, nella sola prelura del

mandamento Mercato, si erano scoperli pendenli nulla meno che 1029

processi, dei quali molli risalgono a due o piu anni indielro 2.

Ma la gioia piu incomparabile che brilli nel Regno e quella del-

Yordine morale. Non si leva sole che co'suoi raggi non \i apporli

1' annunzio di qualche insigne ladreria fatta all' Ilalia. Oggi e ua

cassiere che sparisce con centinaia di migliaia rubale alia cassa ;

domani e un ufficiale delle posle che fugge col denaro rubalo nelle

valige. leri si scoprivano falsificatori di biglielli della Baiica nella

crema de'suoi impiegati: 1' altr' ieri veniva a galla che ogni anno la

dogana di Napoli truffava 5 milioui allo Stato: 30 milioni in sei an-

ni! Le grida e i lamenli sono cosi universal!, com'e universale il

latrociuio. Dianzi leggevasi in lulli i fogli ilaliani, il compute dei

furti che annualmente si fanna al Regno monlare a non meno di

100 milioni! Ne cio dara meraviglia a chi sappia essere general-

menle iuvalsa 1' opinione , che rubare al Governo d' Italia non e poi

male, avvegnache egli non sia che una ladronaia organizzata. Opi-

nione riprovevole sicuramente
, si perche il furlo e sempre illecilo

,

si pei danni che dalla sua pratica ne derivano ai lerzi
; ma notabi-

lissima, in quanlo inclica lo scadimento in cui e venulo il senso del-

1'equo e dell'onesto fra il popolo.

Di altre parli della, moralita pubblica non parleremo, essendoch6

abbiamo per sufficiente queslo saggio, e non sia persona al mondo

che ignori, essere Torganismo vitale del Regno d' Italia roso da un

cancro, il quale nou ha oramai piu che corrompere, se non e 1^ me-

desima sua corruzione.

E lultavia si trovano giornalisli venali, che dissimulano un tanto

lezzo ed obbrobrio che li circonda, per versar lagrime infinte so-

1 Num. dei 18 Seltembre. 2 Unita Cattolica, num. dei 26 Settembre.
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pra il malgoverno di Roma e la tirannide sacerdotale
,
che imbruti-

see i suddili di san Pielro
;
ovvero che, confessando, come gli scrit-

(ori dell' Opinione ,
essere il Regno d' Italia un guazzabitglio dove

non si sa piii chi comandi, pure dcplorano il polere teocralico, dis-

yrazia tremenda dei Romani che lo sopportano
1

. gente in verila

due e tre volte imbestiata dall' odio e dalle passion! I

Ricapitoliamo. I selte anni di unil& hanno partorito aH'Ilalia scor-

no e debolezza militare, dilapidazioni incredibili delle sue ricchez-

ze, impoverimento generale, discredilo "viluperoso, e 1' onla di un

fallimento dello Stalo
,
che se si puo differire

,
non si pu6 evilare

;

annichilamento del commercio e languore d'ogni induslria naziona-

le; decadimento degli'stuilii e funesta ignoranza della gioventu cre-

sciuta ne'licei del Goveruo
; tumulti, inquietudini, discordie, disor-

dini, mala conlenlezza in ogni parte del Regno oppresso e dissan-

guato ;
aumento spavenlevole di delitti

, disprezzo di ogni autorila

umana e divina, dissoluzione dei \incoli domeslici, civili e sociali
;

oonfusione amministraliva, ladronecci della sostanza pubblica sempre

peggiori; perversione e corrom pimento a cui non si trova piu mo-

do di porre un argine ed un freno. E cio quanlo all' inlerno sola-

mente: poiche se si entrasse a far disamina dellc relazioni eslerne

del Regno, si toccherebbe con mano pur troppo, che la sua cosi am-

bita indipendenza si ristringe in una servitu perpelua e necessaria

verso chi gli ha dato T essere
, glielo manliene e puo da un islanle

all' altro levarglielo se vuole. II che e tanto manifesto
,
che poco fa

il Dirilto consigliava all' Italia di licenziare le armi e la diplomazia

sua, che sono un inutile ornamenlo, e farsi dalla Francia rappresen-

tare e dalla Francia difendere 2.

In conclusione
,

i frulti dell' unil& si compendiano in quesle pa-

role: ruine e vergogne, e poi ruine e Tergogne, e poi null' altro che

mine e vergogne.- Che cosa lasceremo noi di durevole e di buono

ai nostri nepoti? esclamava 1'anno scorso il depulalo democralico

Civinini ,
e rispondeva : Nieule ! lasceremo la memoria di aver gua-

stato quello che ci era, senza aver sapulo nulla crearc 3
. Ond' ecco

1 Num. dei 28 Seltembre.

2 Num. dei 28 Setlembre.

3 Atti del Parlamento c, 1343.
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avverata gia sovrabbondantemente la previsione, fallasino da!1860

ID pieno Parlamento dal depulalo Ferrari
, quando disse che 1' unila

ilaliana sarebbc stata tragica nella sua azione
,
destinata a creare

inenarrabili marlirii e crudelissimi disinganni
1

.

Ne poleva essere altrimenli, chi consider! il vizio della sua origi-

nc. L' unila polilica dell' Italia e opera di una minoranza audace e

settaria, che, aiutata da straniero braccio, 1'ha imposta colla forza

e con la frode alia maggioranza immensa della nazione. Per venirne

a capo, essa e dovuta uecessariamente ricorrere, non alia parte one-

sta e cristiana
,

la Dio merce
,

si numerosa nella Penisola
;
ma a

quella che era idonea a farsi complice di una grande iniquila ;
cioe

alia feccia morale e materiale de' suoi popoli. Con 1'appoggio di solo

quesla precede nell' impresa ,
e con 1' appoggio di solo questa e ve-

nula innanzi sino al presenle. Gl'illusi di non mala volonla che
,

negl' iuizii di un tanlo rivolgimento ,
lasciaronsi abbarbagliare ,

si

ballono il pelto e rinsaviscono. Cadulo percio il paese tulto nelle

granfie di quesla fazione
,
che allro e potulo succedere, se non che

gli ordegni component! la sformata macchina di uno Slalo cosi in-

grandito, si scegliessero, non gia secondo 1' atliludine, il merito,, la

probita ,
ma secondo il grado di vantaggio e di concorso che erano

per dare al proseguimento dell'irapresa pur sempre dubbia e vacil-

lanle? Di qui la necessity di rimovere gli antichi impiegali ed uffi-

ciali
,
e di sostituir loro uomini nuovi , con un raddoppiamento di

spese pel soldo degli uni e per le pensioni degli altri. Di qui 1' in-

nalzamento subilo nelle cariche militari e civili di una turba d' inet-

ti , d' imbroglioni ,
di avventurieri

,
di truffatori ,

non godenti altro

iitolo a si rapide promozioni ,
che 1' aver selteggiato in pro delle

consorlerie
,
e il piu spesso Iradito Iddio

,
il Principe ,

la patria ,
la

famiglia e la coscienza : e non di rado spergiurate tre o quattro ban-

diere. Di qui il branco di ingordi avvoltoi che ognuno di questi for-

tunati si e tratto dielro per ostenlare favore : tulti insaziabili di le-

soreggiare, tutli famelici delle carni e silibondi del sangue di questa

misera Italia, che hanno oggimai ridolta ad un fastello di ossa aride

e smidollale. Di qui gl' improwisi e scandalosissimi arricchimenli

1 Atti, f. 1431.
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<Ji lanli, gia marliri e confessori dell' Italia rigeueranda, i quali dove

prima della rigenerazione campavano di limalura
, oggi spiegano

livrec e mettono su casa e stale da principi ;
ne 6 ignolo il uome di

nn tale rnediconzolo della Liguria, che ora e posseditore di parecchi

milioni, piovutigli nelle tasche dal ciel benigno delle Due Sicilie, ai

tempi che il Garibaldi la faceva da dittalore. Di qui lo scatenainenlo

di una sozza ciurmaglia che avanti si strisciava pei bassi fondi della

sociela, messa a galla perche servisse di ausiliare alia rivoluzione:

tutta la qual bordaglia, sparsasi con insolenza per ogni luogo, solto

la prolezione del Governo
,

si e dilettata a tiranneggiare ,
a perver-

tire e ad affliggere le popolazioni ,
con ogni maniera di settarii so-

prusi e di luride ribalderie.

Dalla necessila poi'di conquistare i diversi popoli della Penisola

c di tenerli soggelti con la violenza ,
si sono originate le guerre ci-

vili e le desolazioui delle province meridional?, e si e originata quella

intrinseca sconnessione dell' esercilo , una cui parte grandissima

eseera la bandiera sotto cui e arrolata per forza. Del che furono pro-

Ta
,

sia pur umilianle quanto si vuole
,
ma luculenta

,
i trenlamila

fucili che si trovarono il passato anno abbandonati sul campo della

baltaglia di Custoza, e i vivi applausi all'Austria e le imprecazioni

al Regno d' Italia, che i quattromila prigionieri italiani fecero echog-

giare nell' Arena di Verona , la sera di quella sanguinosa giornata :

applausi ed imprecazioni che s' iotesero da tulla la cittk , e che nou

vi ha ragione di occultare alia storia".

Finalmente, per premunirsi da ogni possibile contrasto della Ira-

grande maggioranza degl' Italiani
,
che sapeano cattolici di fede ed

affezionati per coscienza al buon dirilto ed alia causa dei Principi ,

gli autori e fautori deH'uoita, fino dalle mosse della impresa, dovet-

tero bandire una guerra implacabile e diabolicamente maligna alia

Chiesa ,
al clero

, agli Ordini religiosi ,
e soprattullo al Vicario di

Gesu Cristo, la cui-doppia prerogativa di Ponlefice e di Re, anlive-

deano molto chiaramente essere il piu formidabile ostacolo che iu-

conlrassero ad ottener 1' intento. Quindi una fiera ed oslinala perse-

cuzione su lo stile giulianesco. Ouindi gli esigli, le carceri, gli scac-

ciamenti
,

le confische
,

le leggi draconiane
,

e infine il lalrocinio

totale del patrimonio ecclesiastico. Quindi 1'irreligione e 1'empiet^
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palrocinale ,
la predicazione degli scismi favoreggiata, 1' apostasia o

la ribellione dei preli rieompensata ,
la morale evangelica derisa

nello slesso Parlamenlo , la scostumatezza pubblica e la corruttela

dclla giovenlu propagate e quasi die portale in trionfo. Quindi lo

ibrigliamenlo delle piii ree passioni falto lecilo, ed ogni enormezza,

purche col noine di pallia ricoperta ,
falla sauta. Quindi la sovver-

sione dei fondamenti slessi della crisliana ubbidienza alle leggi.

Quindi il grido di Roma , assunto a compeodiare la somma di lutte

le geste sacrileglie passate ,
e delle future che nei covi piu secret!

della Massoneria si medilano e si apparecchiano.

E fama cheil visconle di Palmerslon, interrogalo del quanto pen-

sasse egli poter durare il Regao d' Italia , rlspondesse : Durera

finche avra denari. E fu risposla da pari suo. Altri iuvece rispose:

Durera finche non ha esaurili gl' inganfii. Senonche si del dena-

ro, come degl'inganni sembra essere giuuto all' estremo. Non ha piu

borse da smungere, e non crediamo che gli rimangano piu gonzi da

raggirare. Egli lo sa e lo vede. Percio, quasi ad ullimo suo rifugio,

vorrebbe rivolger in presence la sua prua verso Roma e le cinque

province che la inlorniano
,
unica terra italiana preservala , per ce-

leste grazia, dalla sua rapacila e dalle suecontaminazioni. Qua den-

tro spera di rifarsi e di ravvivare. Egli protestasi pero altamentc di

volere Roma, perche di Roma ha bisogno e, negatagli Roma, non pu6

piu sussislere. Ma Roma gli torreggia davanti minacciosa e lo atter-

risce
; par che egli senta essere qui lo scoglio fatale , contro di cui

infrangeii la sdruscila sua nave
, troppo omai carica di colpe e di

abbominazioni. Quindi la meta slessa de' suoi desiderii gli fa paura.

Cosi, dopo selle anni di vita arliGciale, queslo Regno, fabbricato

dalla menzogna apposla per soppiantare la Roma di Pietro
, rifinito

di ogni vigore , prima decrepito che adolescente
,

fallito non men

<H fede cbe di pecunia, divenulo la favola del mondo, e ridotto a Don

poler piu vivere senza usurpare Roma, e a non poter nsurpare Ro-

ma senza temer di moiire. A tale e venuta 1' Italia, uscente 1'anno

settimo dalie annessioni che la unificarono. voi deboli e potenti ,

che con la mano e col consiglio favorisle questa massima fra le ini-

quila del secolo decimonono, inlelliyite et erudimini!
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Ragioni delta sentenza.

Le decision! ecclesiasliche, le quali condannano error!, assai so-

vente conlengono anche le ragioni della condanna. Go non si av-

vera della decisione del sanlo tribunale, della quale stiaino trallan-

do. La Congregazione si contenta di rispondere negativamente alia

domanda, se le setle proposizioni possano insegnarsi con sicura co-

scienza, e percio lascia a noi di cercare, presso scriltori approval!

e colle nostre proprie riflessioni, la spiegazione dei motivi di que-

sla risposla negaliva. Noi abbiamo tradolto il Into doceri
,

esser

insegnalo con sicura coscienza : perche come in morale si chiama

senlenlia tula una dollrina, per esprimere che ella si puo seguitare

senza timore di mancare a un precelto divino, cosl \7ien anche chia-

mata doclrina tula una doltrina speculativa, per designare che essa

e tale, che si puo difendere senza timore di peccare contro la Fede.

Si domanda dunque, quali sieno le doltrine di Fede, alle quali le

selte lesi riprovate contraddicono piu o men da vicino.

Noi ne abbiamo messe in rilievo la prima e la terza, come quelle

che esprimono i pensieri fondamentali dell'Ontologismo, ed abbiamo

indicate la connessione delle rimanenli colle medesime. Ora vi son

anche due dottrine di Fede, che gli avversarii dell' Ontologismo in-

yocano contro di esse. La conoscenza immediata di Dio
,
che 1' una

1 Vedi i tre articoli dei Ire fascicoli precedent!.
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difende, appartiene, dicono essi, secondo la Fede all'ordine sopran-

nalurale; e la raaniera, in cui 1* altra determina la relazione dell'u-

niversale alia divinita, conduce per logica deduzione al Panteismo.'

Che poi in questa controversia quelle due tesi
,
da noi messe in.ri-

lievo
, si presentano come il nucleo della dottrina onlologica appa-

lisce agevolmenle; giacche la prima definisce la conoscenza immc-

diata di Dio, che 1' Ontologismo attribuisce allo spirito umauo, e la

terza definisce la relazione delle idee universal! a Dio
,
secondo la

spiegazione che i suoi stessi difendilori recentemente ne hanno dala.

Siccome pertanto noi qui considedamo 1' Oulologismo dal lato teolo-

gico , trasanderemo le ragioni che contro di esso furon cavate dalla

cloltrina filosofica della conoscenza , ed esamiueremo , se contro di

esso s' invocano con ragione le dollrine di Fede poc' anzi accennate.

In ogoi tempo, nel realismo esagerato delle idee si e scorto ge-

neralmente un errore, che melle in gran pericolo la purezza della

Fede, e ve la melte, perche toglie la vera creazione, e conduce alia

confusione dell'essere creato col divino. La perversila di questo rea-

lismo consiste in do, che esso altribuisce realla all'universale come

tale. Esso poi e di due specie, secondo che cerca queslo univer-

sale reale nelle cose, o fuori di loro. La prima cosa fecero quegli

Scolastici, che si chiamano Formalisli. Secondo essi, quel che i no-

stri concetti universal! rappresentano, doe quello slesso che gli On-

tologi chiamano idea, sarebbe nelle cose reali
;
cosi che, per esem-

pio, non si darebbe realmenle che una sola natura umana, la quale

si troverebbe in lutli gli uomini sotio individualila dislinte. Di que-

sta doltrina giudicarono gli altri Scolastici e spedalmente Gersone,

che essa necessariamente conduce all'errore panteislico, condannato

dalla Chiesa come erelico e stolto. Imperocche, quel che si dice

generalmente delle idee universal}, si dovrebbe dire conseguentc-

menle anche della suprema Ira esse, e quindi asserire
,
che non si

da che un sol essere, a cui tutto do che e si riferisce, come il sin-

golare all' universale 1.

1 Vedi 1' Opera del KLEUTGEN : La Filosofia antica esposta e difesa. Vol. I,

n. 179, 207, 215.

Serie VI, vol. XII, fasc. 422. 10 5 Ottobre 1867.
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QueH'aHra specie di falso realismo, che attribuisce realta all'uni-

versale fuori delle cose, e assai piu antica e, com'enoio, viene altri-

buita a Platone. Ma, quale che si fosse il pensiero di Platone quan-

io alia relazione delle idee con Dio, cerlo e, che quel che egli dice

sopra cid, fu dai Neoplatonici, e piu tardi da molti Arabi, adoperato

a fonnare quel sislema panteislico del mondo, che si suol chiamare

dotlrina deU'emanazione. Come presso Plalorie, cosi presso costoro,

la prima e suprema cosa e il buoDO, da cui deriva prossimamente

1' essere, e quindi in iscala discendente tutlo 1' universale
,

le idee.

Quesli enli universal! e ideali SODO le cause permanent! delle cose

iransilorie, sono 1'immutabile nel mondo cangiante dei fenomeni.

E chiaro, che il realismo degli Ontologi ha mollo piu affinita coil

quesla seconda specie, che colla prima. Imperocche, anch'essi pon-

gouo 1'unive.rsale non nelle cose, ma fuori di loro. Scnonche essi cre-

dono di evifare sufficienlemeule 1' errore dei Platouici , con cio che

stabiliscono le dette idee, non fuori di Dio, primo essere, ue come

enti ideali sussistenli in se medes'mii allalo a lui, o da lui elernamen-

le rampollanli, ma come una sola e medesima cosa colla sua essenza.

Ora, benche, a cagione di ci6, I'elemento propriamenle panleistieo

non si mostri ancora in quel che essi asseriscono delle iuoe
, nondi-

meno noi abbiamo gia provalo, nel dichiarar le lesi, che esso sla na-

scoslo nella loro asserzioue, e che puo da questa con rigorosa logica

dedursi. Noi crediamo quindi questa parenlela col Panleismo essere

la ragione, per cui furono riprovate , la seconda e la lerza ,
la sesla

e la settima tesi.

Ma, dotf'e'da cercare il fondamento deU'errore? Qual e il malinte-

so, da cui sono illusi i seguaci deH'Ontologismo ? Essi ricorrono in-

cessanlemenle al principio, che il conlenuto del nostro conoscerein-

lelletluale, le idee e verila universal}, ~sono eterne, immutabili, ne-

cessarie. Quand'anche le cose che ci circondano uon fossero, e noi

che pensiamo, cessassimo di essere, i concetti nondimeno delle cose

come veil in se, e percio la possibilita del mondo, e con essa tutte

le verita che noi conosciamo inlorno al medesimo, resterebbero im-

inutabilmente e necessariamente le stesse per lutta 1'elernila. Quin-

di, quanlo noi siam certi (cosi essi inferiscono), che il nostro pensare
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riposa sul vero; allrettanlo siamo ancora cerli, che le idee universal!

hanno realist fuori di noi, come qualche cosa di necessario, eterno,

immutabile. Ora, non vi pu6 essere nulla di eterno, necessario, e per-

cio anche increato, che non sia in Dio. Dunque, poiche quanto v'e

di reale in Dio, non puo esser distinto dalla sua essenza, le idee uni-

Tersali debbon essere Dio stesso, debbon essere la sua essenza,

eonsiderala sotlo dislinli rispetti.

Per iscoprire 1'inganno di queste deduzioni, recenlemeite altri ha

nolato, che quelle propriety divine vengono altribuile alle idee, in

quanto sono pensieri di Dio. Perche sono solamenle pensieri, non

realta fisiche, percio si dicono increate
;
ma perche Dio conosce ne-

cessariamenle ed ab eterno ci6 che pu6 essere per opera di lui, fuo-

ri di lui, perci6 delle idee si afferma 1'eternila e la neeessila; e per-

che il pensiero , secondo il quale la cosa e creala, rimaiie in se non

mulato, percio 1' idea si dice anche immutabile.

Per quanto vi sia in cio di vero, potrebbero tuttavia gli Ontologi

opporre, che quelle proprieta convengono non solo ai pensieri, ma

anche al loro contenuto, alia verita pensata. La verita, verbigrazia,

inchiusa nell' idea di uomo : che cioe sia possibile una soslanza ,
in

cui spirilo e corpo si congiungano in un essere, e tulle le verila, che

in virtu di quella idea si conoscono, intorno alia deslinazione deH'uo-

mo ed alle leggi moral!
, sono immutabili

,
necessarie , elerne , pie-

scindendo noil solo dal nostro conoscere, ma anche dal conoscere di-

?ino. Imperocche, sebbeue sia vero, che non il conoscere di Dio pre-

suppoue le cose, ma le cose presuppongono il conoscere di Dio
;
cio

pero non vieta, che anche il conoscere divino presupponga in qual-

che modo il suo conleuuto : slando cio nella natura di ogni conoscen-

za. Le cose, secondo la loro realla, presuppongouo come la polenza

creatrice, cosi ancora la scienza, prelucenle, se cosi puo dirsi, a tale

polenza ;
ma non cosi, se si riguardano secondo la loro mera possi-

bilita. Nemineno basta il dire
,
che Dio le couosce secondo questa

possibilila , perche le conosce come oggetto della sua potenza crea-

trice. Imperocche questo riguarda solo la loro possibilila estrinseca,

la quale di nuovo presuppone Yinirinseca, che e cio che noi chiamia-

mo verila dell' idea. Dio cerlamente non puo conoscere 1'uomo (per



1 48 DELL' ONTOLOGISMO

insislere nel medesimo esempio) come oggelto della sua polenza, se

non perche conosee ,
che uua sostanza

,
la quale sia al tempo slesso

sensibile e ragionevole , puo essere. Giacche solo quel che puo es-

sere e oggello della poleuza creatrice. Quindi, siccome (cosi polreb-

bero gli Oulologi proseguire) la conoscenza, che Dio ha di se, pre-

suppone il suo essere reale
;

cosi anche la conoscenza del mondo

possibile presuppone 1' essere ideale di questo ,
il complesso cioe di

tutle le verila che ad esso si riferiscono ,
e lali verila presuppone

nella loro eternita ,
necessila ed immulabilila. ISe si fatto essere si

dice ideale
,
solamente perche e pensato (

dovendo certamenle pre-

cedere al pensiero come suo oggelto ) ;
ma si chiama tale

, perche

forma conlrapposto /coll' essere temporale , conlingente ,
mulabile

,

che il mondo ha fuori di Dio. La sua idealila non si oppone dunque

in niun modo alia realla , e se la realla che ha , non e realla fisica
,

ma melafisica
,
essa non e perci6 punto da meno, anzi e tanto piu

realla vera
,
vero essere. non e forse la metafisica il fondamenlo

elerno e necessario della fisica, che e lemporale e conlingente ? Or,

dove possiamo noi cercare quest' essere ideale
,

e percio lanlo piu

vero, quest' essere eterno, necessario ed immutabile, se non se nel-

1'Increalo, che e il solo eterno, necessario, immulabile? Ma lutlo ci6

che e in Dio
,
e Dio

; perche in lui non si puo dare niuna composi-

zione di cssenziale e di non essenziale. Dio slesso dunque e il con-

tenuto delle verilei che noi conosciamo inlorno al finilo, e il suo esse-

re e al tempo slesso 1'essere ideale del mondo. E ci6 non si accorda

forse colla doltrina universalmenle lenuta, che Dio, come conosee

il mondo reale dalla sua volonla creatrice, e la possibilita eslrinseca

del mondo dalla sua potenza crealrice, cosi conosee la possibilila in-

trinseca del medesimo dalla sua essenza?

Che diremo noi, a quesfa catena di conclusion*! degli Ontologi?

Affine di far conoseere gli equivoci, sopra cui essa riposa, volgere-

mo da prima uno sguardo indietro al formalismo del medio evo. I

seguaci di queslo, perche mai asserivano che 1'universale si trova

anche come tale nelle cose
,
e che percio negli esseri della medesi-

ma specie si da una nalura a lutli comuue? Perche essi credevano,

che altrimenti bisognerebbe coi Nominalisti spiegare 1'universale
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per una inera fmzione, e con do si perderebbe ogni verita e certez-

za del pcnsare, il quale sempre si muove nelle idee universal!. Al-

1'incontro i difensori del vero Realismo rispondevano: affmche le

idee universal! non siano mere finzioni, ovvero, come parla la scuo-

la di Kant, rneri fenomeni della noslra polenza inlelleltiva, ed affin-

che il noslro pensare, da esse sostenulo, abbia verita; non e ueces-

sario, che il loro oggetto, 1'universale, esisla come tale fuori dello

spirilo. Affinche, per esempio, quando noi pensiamo le creature vi-

venti, questo pensiero sia verace, basla che in tutti gli esseri, che

uoi pensiamo come vivenli, \i sia realmente quello che 1'idea di vi-

ta in se comprende; ma non e punlo bisogno, che sia in lulli una

vita sola, perche noi li pensiamo lulti per mezzo di quesl'uua idea.

Siccome noi, pensando di essi solameute la vita, prescindiamo dal ri-

rnanente che in essi trovasi, per esempio dalla sensazione e dalla co-

uoscenza
;
cosi possiamo anche prescindere da cio che loro appartie-

ne come individui, e concepire quello solamente, che loro e comune

come esseri di una data specie. Per cio dunque, che in tulli essi tro-

vasi la vita, la noslra idea universale ha il suo fondamento fuori del

noslro spirilo, ed e vera, beuche non esisla in realla niuna vita

universale.

Ora, per lornare airOntologismo, con ragione si dice, che la ve-

rita del nostro pensare non dipende dalla realta delle cose. Quan-

d' anche non esislesse niuna creatura vivenle, rimarrebbe vero tulto

cio che la scienza (non 1'empirica, ma la razionale) di esse insegna.

E lo slesso vuol dirsi della tolalila del finito. L' ultimo fondanienlo

adunque della verila del noslro pensare intorno alle cose non pud

cercarsi in queste, punto piu di quello che possa cercarsi nel noslro

spirilo. Ma appunlo come i Formalisli erravano nel credere che per

trovare un fondamenlo al noslro pensare inlorno alia realla, biso-

gnasse che il conlenulo dell' idea, come e in noi, cosi fosse fuori di

noi, secondo la sua universalita; nello slesso modo errano i segua-

ci della doltrina onlologica, quando, per la verila del noslro pensare,

la quale non dipende dalla realta delle cose finite, cercano un fonda-

menlo, in cui il conlenulo dei nostri concetti o delle noslre idee si

trovi, quale noi lo pensiamo, secondo la sua propriela. SpieghiamocL
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Ogni possibile iia il suo foudamenlo nel rcale, per6 in modi as-

sai diversi. La slalua e possibile, perche 1' uomo puo formarla dal

marmo
;
la piaula e possibile, perche le forze della natura possono

svolgerla dal germe. Qui dunque il fondamenlo del pessibile sta in

uu doppio reale, di cui 1' uno e la causa maleriale, 1' altro la causa

efficienle. Ma il fondameuto delle creature in generale sta in Dio

solo, nella sua sapienza, poteuza e volonla. Pero a questa possibi-

lila, che si chiama estrinseca, precede, come sopra fu uotalo, 1' in-

liiuseca: si domanda peitanto, se anche quesla abbia il suo fonda-

mento in un reale. L'uomo, dicevamo di sopra, e possibile, perche

spirilo e corpo possono essere uuili in una sola sostanza. II fond.i-

meuto prossimo di quesla possibilila deve stare nella natura delle

spirit* e del corpo ;
vale a dire, la natura dello spirilo dev' essere

cosi falta, che lo spirito possa essere al tempo slesso principio vila-

le del corpo, e la nalura della materia dev' essere tale, che la male-

n'a , quantunque per se inerle
, possa per mezzo di un principio su-

periore ricevere la vita. Ma, perche mai la maleria stessa, e in lei

la vita vegetable e sensibile, e possibile? Perche mai e possibile

1' anima, ed in lei la vita intellettuale? L' ultimo fondamenlo della

possibilila interna di ogni cosa finila e conlingenle non puo trovarsi

che nell' infinilo e nell' assolulo. Siccome nella nalura di Dio e fon-

dalo il nou potersi dar nulla fuori di lui, che, come lui, sia per se;

cosi in quesla nalura medesima deve slare il fondumento del poler-

si dare fuori di lui qualcbe cosa, che non sia per se, e quindi sia

per mezzo di lui. E siccome Dio solo possiede la pienezza dell' esse-

re, 1'infinila, perche egli solo e per se; cosi deve parimenle in que-

slo suo essere medesimo slare il fondamento del polersi dare fuori di

lui soslanze, che siano questo o quell' essere, non gia lutlo 1'essere,

e cosi partecipino all' essere, il quale in lui solo ha la sua iotera

pienezza. Cosi pertanlo 1'essenza di Dio, come essentia participabi-

lis o imitabilis, e il fondamento della possibilila inlrinseca di tulle le

creature; e quei pensieri, che 1' atlo crealivo presuppone, Dio li ha,

col conoscere la sua essenza ael modo anzidello. Noi dobbiamo sen-

za dubbio a lulte le verila, che conosciamo iulorno al finito, cercare,

non solo fuori del noslro spirilo, ma anche fuori delle cose, il fon-
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vlamento in un reale. Imperocche, essendo qoeste verila elcrne e ne-

<'essarie, noo possono essere fondate in cosa teraporale e conlingen-

4e. In cio banno gli Onlologi pienamente ragione. Ma
,
dove sla il

loro errore? Sla in questo, che non conlenti di trovare in Dio il

fondamenlo a tali verila, vogliono che elle siano lui medesimo.

Infalli, non sogliono essi forse asseverare con lullo il vigore, che

iioi non conosciamo delle cose 1' elerno e necessario, se non in quan-

{o consideriamo in esse I'essenza e la possibility dell'esislere, prescin-

dendo dalla loro realla? Or, che cosa vuol dire, conoscere come eter-

oa e necessaria 1' essenza e la possibilita, per esempio, dell'uomo?

Nieiit'altro certamenle se non che, essere eternamenle e necessaria-

mente vero, che puo darsi una sostanza, al tempo stesso sensiliva e

intelligente. Ora cio presu'ppone bensi il fondamenlo eterno e neces-

sario in un reale, ma non presuppone in niun modo una umanita

idt?ale, che sia eterna e necessaria. Lo slesso dee dirsi di quel che

noi ulteriormente conosciamo intorno all' uomo. Quando, per esem-

pio, diciamo delle verila morali
,
esser elle eterne e necessarie, cio

signifies soltanto, essere eternamenle e necessariamente vero, che

1'uomo deve subordinare la sua vita sensibile alia ragionevole, e se

slesso, con lullo quel che ha, a Dio. Ma di questa verila io non pos-

so affermare 1' elernila e la necessila, se non quando, prescindendo

dagli uomini reali, contemplo il concetto di uomo. Dunque essa,

per essere elerna e necessaria
, presuppone soltanto che F anzidetto

concetto sia necessariamente vero; e percio in Dio noi non dobbia-

mo cercar altro che un fondamenlo elerno
, non gia un uomo ideale

eterno.

Quando pero si pone in Dio il conlenuto stesso del concetti, affer-

mando esser egli in modo ideale, quel cbe noi per essi pensiamo,.

si cade prima d'ogni altra cosa in quella contraddizione, che viene

rinfacciata ai Formalisli ed ai Plalonici. Conlro questi noi diciamo,

che 1' universale
,
come tale

,
in niun modo puo essere realmente

,

ne nelle cose, ne fuori di esse. Cessa forse questa contraddizione,

<[uando si suppone, che I'universale, le essenze delle cose, non sus-

sislano gia per se come esseri ideali
,
ma siano realmente in Dio ?

Ora gli Onlologi , secondo che vedemmo nei paragrafi precedent} ,
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gridano a gran voce, quell' ideale, che secondo essi e in Dio ed una

cosa sola con Dio, essere 1' universale. Essi pertanto dovrebbero ri-

flettere, che il controsenso, il quale si rinfaccia ai Plalonici, non ista

solamenle nel supporre allato a Dio essenze ideali eterne, ma anco-

ra e principalmen te nell' altribuire cbe si fa la realla all' universale.

Ma prescindiamo da cio e pigliamo a considerare soltanto gli at-

Iribuli di elernila, immutabililcl e necessila, nei quali essi meltono

singolare importanza. II fiuito puo e dev' essere, quanlo al suo fon-

damento (fondamenlo della sua realla e della sua possibilila), eter-

no, immmulabile, necessario; e percio esso e ancbe tale nello spi-

rito pensanle : cioe quel che noi conosciamo delle cose finile dalle

loro idee
,

lo conosciamo come elernamenle
,
immulabilmenle ,

ne-

cessariamente vero. Ma puo egli mai un finito qualsiasi avere,

non solo nel suo fondameulo ,
ma in se stesso , e non solo nel pen-

siero
,
ma nella realla

, quegli atlribuli? No cerlamenle, quanlo e

indubilato, che 1'infinilo solo ha un essere necessario, elerno ed im-

mulabile. Duuque ,
allorche si afferma che le idee delle cose sono

una cosa sola con Dio
,
e conseguenlemenle si da loro in Dio un es-

sere reale; si \iene a dar loro un essere, che dislrugge le idee me-

desime. Un siffalto angelo o uomo ideale
,
cesserebbe d' essere an-

gelo o uomo.

Questa contraddizione inlrinseca della doltrina onlologica si mo-

stra con egual evidenza, se consideriamo 1'essere diviho. Ogni idea,

di cosa creala, noi dicemmo, inchiude necessariamenle la finitezza;

ma 1'essere di Dio con egual necessila la esclude. Dunque e impos-

sibile, che Dio sia ci6 che noi pensiamo, quando concepiamo 1' idea

di una cosa creata. Ne qui giova punto il reslringere 1'asserzione

alle idee universal!. Imperocche, quanto e cerlo che la nalura di

angelo, di uomo
,
di pielra, ancorche pensala universalmenle ,

non

cessa di cssere la- nalura di tali creature, altrellanto e certo che ella

rimane anche nalura finita.

Qui molti Ontologi potrebbero dire, che essi non parlano delle

idee di creature determinate, ma delle idee di essere, di vita, di

vero, di buono ecc. Ma primieramente, essi non possono, come gia

avemmo occasione di notare, in niuna guisa reslringere cosi la loro
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asserzione ,
senza di venire infedeli ai loro principii. Essi debbono

col Brancherau Iraslocare in Dio le essenze ideal! o metafisiche delle

diverse creature ,
non meno che quelle idee piu universali. Inollre

,

uon e meno inammissibile il dire dell' essenza divina
,
che ella e cio

che quesle idee esprimono, di quello che sia il dire
,
che ella e 1'u-

manita o I'animalila ideale. I concetti di essere, di \ila, e di tulto cio

che nella sua nalura uon inchinde niuna imperfezione, noi possiamo

bensi trasporlarli in Dio, ma non pigliali ne nella loro untiersalila,

ne tampoco nella loro propriela. E tanto e impossibile in realla un

essere ,
o una vita universale

, quanlo un uomo universale. Poiche

dunque gli Onlologi parlano sempre delle idee universali, essi giii

per questo non possono in niun mode sostenere anche delle idee su-

preme, che esse siano una sola e medesima cosa con Dio. Per

esprimere quel che Dio e, non basta dire
,
che egli e essere e -vita

,

ma bisogoa dire che e essere assolulo e vita assoluta
,

e di questo

solo, non dell'ucfversale, possiamo affermare, essere una sola e me-

desima cosa con Dio.

Inlorno a die vuolsi avverlire, che noi, dicendo essere assoluto,

eleviamo 1' idea dell' essere sopra se slessa. Nella limilazione della

noslra facolla inlellelliva sla fondato il non poter iioi pensare di

Dio
,
senza concetti universali. Quindi noi parliamo, come se quel

che quei concetti supremi di essere, \ita, vero, buono ecc. enun-

ciano
, fosse comune a Dio ed alle creature, ed esprimiamo la dif-

fcrenza con dire
,
che a Dio altribuiamo un essere assoluto e puro ,

alle creature un essere dipendente e mislo (di non-essere). Ma, af-

flnche queslo nostro parlare e pensare non sia erroneo , dobbiamo

stare sempre sull' avvertenza
,
che esso

, siccome meramente ana-

logico, non raggiunge il suo oggetlo se non se in modo imper-

feltissimo. Noi possiamo bensi pensare un essere
,
che non sia sem-

plice essere
,
ma aache vita

,
e quesla vita possiam pensarla come

spiriluale; possiamo inoltre nella \ita spirituale pensare la facoM

e 1'atto del conoscere e del volere, pensare in lei potenza, sapienza,

virtu. Ma tulle queste cose
,
non solo negli oggelti ,

ma anche nei

noslri concetti
,

finche noi consideriamo il conlenuto dei medesi-

uii nella sua proprieta, si trovano distinte, e perci6 ciascuna d' esse
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Jiniilala. L' essere da noi concepilo ,
come tale, non e \ila

,
ia

non e spirilualila, rintellello non e pensiero, il pensicro non e vole-

re, la scienza non e virtu. Quesle perfezioni, non percio che non si

oscludono e che possono uuirsi in una sola e medesima soslanza r

non percio cessano di essere Ira loro dislinle. Ma Dio e tulto que-

sto, non peryhe lutto queslo in lui e unito
,
ma perche tulto questo

iu lui e uua cosa sola
,
uua cosa semplice : la sua esistenza e non

solo vita, maanche conoscere, volere, sapienza, sautita ed ogni per-

fezione. Ma percio appunlo egli nou e nessuna di quesle perfezioni.,

presa secondo la sua propriela, cioe quale essa e neinostri concelli.

Laonde, anche (ii quei concelli supremi non e vero, che i! loro con-

lenuto sia Dio. V e luttavia una differenza
,
ed e che con quesli

concelli Dio e pensalo almeno analogieameute ;
laddove coi concetti

delle siugole specie di creature egli non puo essere pensato ,
nem-

meuo in modo analogico. Tanto e falso il dire che Iddio sia 1'umani-

la
, quanto il dire che egli sia il mondo

, quand' anche per umanita-

s iutenda la ualura umaua
,
com' e nell' idea

,
la sua essenza mela-

fisica.

Per lornare adunque al paragone sopra isliluilo dell' Outologismo^

col Formalismo, quel che i nostri concetti esprimono, si trova nelle

cose finite secoudo la sua intera proprieta ,
ma non secondo la suar

universalila, eppercio erravano i Formalisli : m Z>/opoi non si lrova r

ne come universale e nemmeno secondo la sua proprieta , eppercia

crrano assai piu gravemente gli Ontologi, dei quali qui ragioniani>.

Ci6 non ostaule, rimau sempre vero, che ogni perfezione, non so-

lamenle quella che e contenuta nei concetti supremi, ma quella an-

cora che e propria delle specie determinate di creature , deve m
qualche modo essere anche in Dio

;
altrimenli egli uon sarebbe 1'es-

sere puro ed infinilo, a cui nulla manca di ci6 che e o pu6 essere ;

ma essa e in luj, non come cosa singolare, dislinla per la sua pro-

prieta, in guisa da essere quel che i noslri concetti esprimono ,
ma

e in lui, unila al tempo slesso con lutte le allre, in soggello sempli-

cissimo, che, secondo 1'espressione di S. Dionigi, e ogni cosa e non-

dimeno niuna cosa : ogni cosa
, perche e il fondamento ultimo di

iutlo; niuna cosa, perche non e questa o quella secondo la sua spe-
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dale natura. Anche questa certamente e una universality di essere :

ma non e 1' universalila astralla dell' idea
,
la quale consisle in UH

'vuolo, che deve empirsi ricevendo tutto; sibbene e 1'universalilet con-

creta della causa, che e un pieno, il quale non puo ricever nulla J.

La Scuola esprimeva quei diversi modi, in cui una cosa puo es-

sere in un'allra, colle parole eminenter e formaliter. Ora, anche gli

Ontologi usano dire talvolla, che le cose o le loro perfezioni sono in

Dio non formatter, bensi eminenter. Ma per essere d'accordo cogli

antichi, non basta conservare le loro maniere d'esprimersi. Che si-

gnificano perlanlo quelle parole? Forma
,
nel linguaggio degli anti-

chi, e quel che determina; e quindi una cosa e in un' altra forma-

liter, qnando vi e secondo la sua proprieta. Ora che e nelle cose do,

che le determina al loro essere proprio, se non 1' essenza loro, cui

gli Ootologi chiamano idea loro? Se dunque le idee delie cose sono

identiche con Dio, anche le perfezioni proprie di ciascuna cosa sono

in Dio formatter ;
e la differenza del modo

,
in cui elle sono in se e

sono in Dio, non puo piu esser quella che la Scuola voile indicare

colle parole eminenter e formaliter. Imperocche essa intendeva con

questo di dire, che le essenze delle cose sono in Dio come in un es-

sere piu eccellenle, il qu^le possiedc bensi tutto cio che le cose ban

<Ji perfetto, ma non lo possiede ne in quella proprieta che esso ha

nelle cose, ne in quella che esso ha nell' idea, ma solamente nel modo

proprio di quest' essere eccellenle, cioe nella semplicila dell' essere

assoluio. Per conlrario gli Ontologi non possono riconoscere altra

differenza, fuor di quella che noi comunemente poniamo tra 1' ideale

il reale. Giacche le idee universal! delle cose debbono pure avere,

se son reali, in questo lor essere la propriela essenziale alle cose: o

aon e questa forse appunto quella che 1' idea contiene? Se dunque
ie idee nella loro obbiettivit non si distinguono da Dio, la differenza,

che cerchiamo, non puo esser altra se non che, cio che nelle cose

ha un' esistenza temporale, contiogente e mulabile, in Dio ha una

esistenza eterna, necessaria ed inimutabile. Iddio dunque starebbe

alle cose mondane, come 1' ideale al reale, quindi anche come 1'uni-

versale al particolare, come Tessenziale al contingente.

1 S. TOMMASO, Cont. Gent. L. I, c. 26.
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Tutlavia, \i sono dei seguaci della doltrina ontologica, i quali

prendono quella dislinzione: formaliter, eminenter
,
nel suo vero si-

gnificato, e delerminano 1'essere delle cose, o piuttoslo delle idee, in

Dio non allrimenti che 1'antica Scuola. Nell' inlellello divino le cose

sono secondo tulla la loro proprieta, e questo lor essere e il \era-

menle ideale , quello doe che il conosciuto ha nel conoscenle
;
ma

nell' essenza divina -elle sono soltanto, come in fondamento supremo

d'ogni reale e possibile, e non gia secondo le loro propriela. Per fer-

mo, mentre essi, secondo questo giusto concetto
, rigettano la terza

delle selte tesi
,
non concedendo che le idee nella loro oggettivila

siano Dio slesso
,
schivano il pericolo prossimo di cadere nel Pan-

teismo. Nondiuiena, poiche al tempo slesso tengon fermo il primo

principle dell
1

Ontologismo, soslenendo che noi conosdamo Dio im-

mediatamente e per mezzo di lui tutle le altre cose, vengono a ca-

dere con lanta maggior facilila in quell' allro errore
, pe! quale la

prima tesi e le allre con lei connesse, sono da rigeltare.

Recentemente ancora noi leggevamo, che, qualora, per idee s'in-

tendano i pensieri di Dio intorno alle creature possibili, cd esse non

s' identiflchino ne coll' idea assoluta, cioe coll' idea che ha Dio di se

medesimo, ne colla realt& assolula, cioe con Dio e co' suoi altributi;

il sistema della intuizione intellettuale, difesodagli Ontologi, e com-

portabile. Noi non possiamo a do consentire. Imperocche , non solo

do che gli Ontologi asseriscono ;ntorno alia relazione delle idee a

Dio, ma quello ancora che affermano inlorno al modo del conoscere

Dio e le idee, cioe appunto la \isione inlelleltuale da essi difesa, de-

ye riconoscersi per errore. La prima delle tesi, riprovatc da Rom;i.

non parla nienle affallo di quella relazione, ma solo di questa inlui-

zione, la quale vorrebbe che I'inlellelto conosca Dio immediatamen-

te, e che questa conoscenza sia la luce, in cui esso intelletlo conosce

lutto quel che conosce. Gli opposilori deH'Oulologismososlengono,

con S. Tommaso e tulli gli Scolastid che in quest' opinione si altri-

buisce alle forze naturali deH'intelleltouna conoscenza, la quale ap-

partiene all' ordine soprannaturale , ed anche in quest' ordine e ri-

servata alia vita futura. E questo e 1' errore, di cui dicevamo poc'an-

zi : il quale spicca appunto tanlo piu chiaramente, quando altri pcnsa
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rettamente della relazione delle idee a Dio. Per mostrar do, veggia-

mo come gli Ontologi cerchino difendersi da tale rimprovero.

Gia il Gerdil lento questa giuslificazione 1, e quel che egli dice a

lal effello, vien ripetulo punlo per punlo dal Brancherau 2, /jal Fa-

bre 3, e dal Sans-fiel 4. La visione di Dio, volutadall'Ontologismo,

e, dicono essi, assai diversa dalla celesle che speriamo. In quella

s' intuisce solamente 1'essere di Dio e la qualita , per cui esso e il

prololipo di tutto 1' essere; laddove in questa s' intuisce anche la vita

intrinseca della divinita, e quindi principalmente il mislero della

Trinila. Quella scalurisce dalla luce che inabita nell' intelletto come

tale; a questa 1'anima vien elevata, mediante una luce (lumen gloriaej

da Dio a lei somministrata soprannaturalmente. Quindi, laddove

quella e anche per altri riguardi imperfella, e non rende beato lo

spirito; questa al conlrario e solto ogni riguardo perfetta e melte lo

spirito in possesso del suo bene supremo.

Ma, forse che nell' obbiezione, conlro cui si difendono, cotesli On-

lologi vengono incolpati di negare, che vi sia una differenza tra la eo-

noscenza naturale e la visione celesle, e che a questa si richiegga una

luce superiore alia naturale? Forse che sono accusali di soslenere, a

dispetto di ogni sperienza, che noi vediamo le Persone divine e la

loro origine? die noi conosciamo, con piena chiarezza e senza peri-

:olo d' errore, tullo do che e di Dio? che noi in virtu di questa co-

loscenza siamo gia quaggiu beati? Quel che si vuol dire, non e

certamente altro, se non che dalla loro doltrina, secondo che la ve-

demmo svolta nel corso di questa traltazione
, conseguita ci6 che

senza dubbio essi medesimi rigettano parte come erelico
, parle co-

me assurdo. Nella stessa maniera confutava gia S. Tommaso co-

loro, i quali non altrimenli, che i delti Ontologi , sostenevano, che

anche in questa vita la prima cosa che vien conosciula dalla mente

umana, e Dio, la verila suprema, e che per mezzo di questa si co-

nosce ogni altra cosa. Siffatta opinione, il Santo Dollore la dichiara

per manifestamenle falsa, perche da essa seguirebbe che ogni uomo

1 Principes metaph. de la morale chretienne. L. 2, princ. 11.

2 Psychologia, pag. 33-39.

3 Defense, pag. 52 ecc.

4 Dial. 2, pag. 103 ecc.
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e gia quaggiu in possesso della bealiludine, e che nelle cose divine

non va soggelto n& ad errore ne a dubbio 1. La maggior parte adun-

que delle ragioni ,
che i difensori dell' Ontologisrao vanno in qneslo

punto esponendo, e cosa interamenle oziosa: quel che imporla si e,

se la visione di Dio, la quale, a parer loro, e essenziale all' intellelto,

considerala in se stessa sia quella maniera di conoscenza
,
che la

Fede c' insegna a sperare come visione beatifica. Questo e quel che

soslengono i loro avversarii : e solamente col confular queslo, pos-

sono gli Ontologi, senza eadere in conrraddizione con se medesimi,

riconoscere, couforme alia Fede, per soprannaturale la bealiludine

celeste, e spiegare perche ciascuna sostanza intelletluale non sia

partecipe della medesima.

Or bene, nei monument! dommatici della Chiesa non solamenle e

espresso, che la crealura inlellettnale ha bisogno della luce celeste,

per venir elevala alia \isione ed al beato godimento di Dio 2, ma ci

viene anche spiegato in essi, quale specie di conoscenza sia questa

visione. Essa, dicono i prefali documenti, consiste in cio, che i beati

conoscono 1'essenza di Dio immediatamente, doe senza che niuna

crealura, come oggello prossimo, s'ioterponga a produrre tal cono-

scenza, moslrandosi loro 1'essenza slessa di Dio svelata, chiara ed

aperta 3. Questa immediatezza perlantonon esclude, ehe qualche co~

1 Quidam dixerunt, quod primum, quod a mente humana cognoscitur,

etiam in hac vita est ipse Deus, qui est veritas prima, etper hancomnia, alia

cognoacuntur. Sed hoc aperie est falsum: quia cognoscere Deum per essentiam,

est hominis beatitudo, unde sequeretur omnem hominem beatum esse. Et pra-

terea, cum in divina essentia omnia, quae dicuntur de ipsa, sint unum; nullut

errarel circa ea, quae de Deo dicuntur, quod expcrimenlo palet esse falsum.

Et iterum ea, quae sunt prima in cognitione intelleclus, oportet esse certissi-

ma, unde intelleclus certus est se ea intelligeref quod palet in proposito non

esse. Opusc. 70, super BOETH. de Trin. q. 1, a. 3.

2 11 Concilio di Yienna condanna (nella Clementina) come errore : Quod

guaelibet intelleclualis natura in se ipsa naturaliter est beata, quodque anima

non indiget lumine yloriae, ipsam elevante ad Deum videndum el eo beate

fruendum.

3 Vident divinam essentiam visione intuitiva et etiam faciali, nulla me-

diante crealura in ratione obiecti visi se habente, sed divina essenlia imme-

diate se, nude, dare et aperie eis ostendenle. BENEDICTI XII Constitutio B-
nedictus Deus anno 1336.
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sa creata ponga 1'anima in islato d'inluifel'essenza di Dio a lei rivc-

lantesi; anzi lo slesso dono celeste, seoza cui quella visioue e impos-

sibile, esso ancora ecosa creata. Ma esso si riferisce all'anima non

come oggelto prossimo di conosceuza, ma come capacita a lei con-

ferita ,
e perc56 si chiama lumen gloriae. Questo lume e cio che av-

valora 1'anima ad elevare il suo sguardo fino all'essenza di Dio; non

e gia qualche cosa, a cui 1'anima volga prima-lo sguardo, per

conoscere da lei Iddio. Solamente tal cosa renderebbe questa eo-

noscenza mediata, e percio nel documento ecclesiastico si dice: nul-

la medianie crealura IN RATIONS OBIECTI risi se habente. Ora,

e fuor d'ogoi dubbio cbe gli Ontologi quest' immediatezza appunto

asscriscono della visione di Dio; la quale ogni intelletto, come tale

deve avere, secondo la loro dotlrina. Essi si spiegano intorno a cio

(come i luoghi sopra allegali dimostrano) colle piu precise for-

mole; ed aggiungouo talvolta una dichiarazione, simile alia prece-

dente. Sia pure, dicono essi, che lo spirilo, come nell' allra vita ha

bisogno del lume soprannalurale, cosi in quesla abbisogui di una

capaciia innata, a maniera di species inlelligibilis ; nondimeno la co-

noscenza di Dio e immediata ed e vera visione, perche lo spirilo

non ha per oggetto prossimo quel lume o quesla capacita, ma bensi,

da essa avvalorato, ha per oggetto prossimo Dio stesso i. Se

questa visione adunque, essenziale all'inlel!etto nell'ordine naturale,

dev'essere noudimeno una maniera di conoscenza diversa dalla ce-

leste, la diversila deve consislere in cio, che in essa si conosce bensi

Dio, ma non 1'essenza divina, oppure questa almeno non si conosce

svelatamente, apertamente e chiaramenle. Ora questo, diciamo noi
,

quei difensori deHa visione intellettuale, i quali ammeltono che le

idee delle cose create non siano Dio stesso, son meno in istato di

poterlo asserire, che non gli altri.

Infalli, se le idee non sono Dio stesso, ma hanno solamenle in Dio

il loro ultimo fondamento, esse non possono essere conosciute in Dio

o in virtu di Dio
,
senza che si conosca V essenza piu intima di esso

1 Vedi anche le Dissertazioni dell'Ubaghs sopra la doltrina di S. Tom-

maso. Revue Cathol. 1864, pag. 648; 1866, p. 154.
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Dio, e quesla chiaramenle ed apertamente. Imperocche. clie cosa si-

gnifica, essere le idee in Dio come in loro ultimo fondamento, qualora

cogli Ontologi parliamo delle idee in senso oggellivo, e per esse in-

tendiamo le essenze universali delle cose? Significa, come sopra fu

dichiarato, che 1'essere divino, siccome pienezza di lulto 1' essere

iiella sua somma semplicila ,
e il fondamento

, per cui fuori di Dio

si posson dare in molliplieila immensa diversi gradi di essere finilo.

Ora , questa pienezza infinila con purissima seraplicila non e ella

forse appunto quella condizione propria, clie eleva 1'essere divino al

di sopra di ogni concello e al di sopra della facolla comprensiva del-

lo spirito finito? Non e forse per essa, che Dio e rinnominabile? E si

noli bene, essere cosa assai diversa, il conoscere che 1'essere di Dio

deve avere quella pienezza e semplicila ,
dal vedere quest' essere

nella sua pienezza e semplicila. Chi polesse veder questo, saprebbe

che cosa e Dio, e non vi potrebbe piu essere per lui nelle cose di-

vine fliun secrelo. Imperocche, come S. Tommaso insegna seguen-

do i Padri della Chiesa, la quiddila di Dio, la sua essenza, non so-

lamenle e a noi nascosta, ma, solo perche ci e nascosia, vi son se-

creli pel noslro intellello nella vita inlima della divinila e nel suo o-

perare al di fuori l. Tostoche noi conosciamo che cosa e Dio, cade

la corlina del Sanluario, ed a noi si moslra lulla la verila svelata. Ora,

eg!i e manifesto, che noi non possiamo conoscere le essenze delle co-

se da Dio, come da lor fondamenlo, senza conoscere di Dio cio, per

cui cgli e tal fondamento. Poiche dunque egli e tale in virlu appunto

di quella pienezza del suo essere semplice ,
c poiehe in quesla pie-

nezza consisle la sua essenza; noi, per conoscere le cose da lui, do-

vremmo conoscere la sua essenza, e conoscerla con chiarezza e pre-

cisione. Noi dovremmo inluire quell'ineffabile Che, in cui 1'essere, il

vivere, il pensare, il volere, la potenza ,
la santila e lutlo cio che 6

buono, sono una cosa sola : e dovremmo intuirlo in lal modo, che

noi in quest'Uno comprendessimo quelle perfezioni virlualmeule di-

siinle, e concepissimo come avvenga, che queste perfezioni,lequali

1 Contra Gent. L. 1, c. 3; L. 4, c. 1. Yedi anche la Theoloyie der Yorzeit

Jeologia del passato). Ultimo Volume, n. 123 e segg.
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in lui, che e per se, sono una cosa sola ed infmila; fuori di lui
,

in

cio che non e per se, ma e per lui, possano essere fini tee separate.

Imperocche solo con cio noi acquisleremmo dall' inluizione del suo

ossere le idee dell'essere create.

Noi ben sappiamo, come nella scuola ontologica si sia lentalo di

spiegar 1'origine delle idee, senza ricorrcre a questa cognizione pcr-

fetla dell'essere divino. II nostro spirilo, dicono, ha, almeno in ca*

pacila, una inluizione permanenle di Dio, come di essere puro ,
ma

essa e oscura, indeterminata e non riflessa. Ora, quando a lui vien

presenlata dai sensi una cosa finila, egli forma di questa la rappre-

senlazione intelleltuale, per queslo modo, che, paragonando 1'essere

parlicolare con quell' essere assolulo, il quale inchiude tullo il pen-

sabile
,
lo pensa come tale o tale, per esempio, come solo esistenle,

oppure come anche vivente, senzienle eccetera

A cio noi rispondiamo : se il nostro spirilo, mentre che per

mezzo dei sensi apprende la cosa finila secondo la sua apparenza

estrinseca, penetra coirintellello nell'essere inlrinseco, e cosi acqui-

stando le idee delle cose da loro slesse, le pensa come cosa esislen-

le, vivente, senzienle eccetera; con cio egli non solo da al con'cclfo,

in se indelerminato e vuoto, dell' essere universale piu e piu delcrmi-

nazioniecomplernenli, ma puo anche giovarsi dei concetti, che cosi

aequista, a perfrzionare in se medesimo 1'idea dell'essere assolulo o

divino. Imperocche, quantunque noi vediamo che quest' essere deve

comprendere in se tulle le perfezioni immaginabili; nondimeno, ap-

punto perche non possiamo intuirlo nella sua infinila, noi non abbia-

mo del suo conlenuto che una rappresentazione indelerminata. Ma

questa noi possiamo andarla perfezionando, col pensare unite in lui

e senza limiti le perfezioni, di cui olleuiamo le idee dalle creature.

Ma, se il noslro spirilo quesle idee deve acquislare, non dalle cose,

la cui apparenza egli apprende pei sensi, ma dall' idea dell'essere

puro; allora quesl'idea, quando noi cominciamo a pensare, non puo

essere oscura e indelermiuaia L essa deve fin da principio conlenere

1'essere divino in quel modo perfelto, che sopra fu dichiaralo. Peroc-

che 1' apprensione sensibile offre solo 1' oggetlo da pensare, ma non

da di esso niun concetto. Quindi, se queslo concello lo spirilo deve

Serie 77, vol. XII, fasc. 422. 11 8 Clli-bi-c 1861.
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ollcnerlo, non dall'oggelto, per mezzo di aslrazione, ma dalla idea

dell'esserc assoluto; egli, in tale ipotesi, deve conoscere quest'cssere

in quella sua pienezza ,
con cui esso abbraccia in eminente modo

ogm. perfezione ,
e conoscerlo in guisa ,

che al tempo slesso com-

prenda, come questa perfezione possa fuori di lui esislere limilata ,

e percio divisa in molliformi specie. Laonde, contro questa, e in

fondo contro ogni doltrina outologica della conoscenza
,

si puo in

breve argomentarc cosi: 1' essere che noi pensiamo (se non in or-

dine di tempo ,
almeno in ordine di ragione ) prima che pensiamo

le cose come esseri nalurati cosi o cosi, o egli e 1' essere universa-

le, ed allora non possiamo da lui acquislare i concetti per cui pen-

siamo le cose , perche esso non li conticne in niun modo
;
o egli c

1' essere assoluto, ed allora non possiamo da lui acquistare i con-

cetti, se non nel caso che noi lo vediamo con precisione e chiarezza

in quella sua pienezza, per cui egli e il fondamento supremo d'ogni

concetto.

Noi crediamo ora di aver mostrato, che nella dottrina ontologica al-

lora appunto e tanto piu necessario asserire questa cognizione perfetta

di Dio, quando le idee delle cose finite non si fanno identiche coll'es-

senza divina; e conseguentemente, che, coll'escludere quest' errore,

la \isione intellettuale, insegnata dall' Ontologismo, non cessa pun-

te di essere erronea. Ma forse che con questo viene a dirsi, che que-

gli Ontologi, e sono i piu, i quali senz' altro idenlificano con Dio le

idee, possano piu facilmente difendere la loro causa? Non. gia. Le

idee universali delle cose non essendo in se superior! alia nostra fa-

colta conosciliva, si potrebbe certo piu facilmente attribuire a que-

sta la capacila di una conoscenza immediata di Dio
,
la quale iofine

non fosse altro, fuorche la conoscenza immediata di quelle idee. Vero

eche anche cio sarebbe sempre un errore: giacche e proprio soltan-

to dello spirito puro, non del nostro legato ai sensi, il comprendere

immediatamenle le idee delle cose. Ma almeno siffatta senlenza non

oltrepassa lulli i limiti della forza naturale d' un intelletto crealo.

Queslo vanlaggio luttavia, grande o tenue ch' esso sia, ella se lo pro-

caccia mediante un altro non men grave errcre. Imperocche ,
affine

di non attribuire allo spinto creato uaa cognizione che e propria
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solamente di Dio, essa abbassa Dio medesimo alia condizione delle

cose finite, confondendo il suo essere coll' essere di esse cose. A ci6

si aggiunge, che ella infine non puo neanche sottrarsi a quell' accu-

sa ,
di attribute alia noslra naturale facolta conosciliva una visione

di Dio
,
che e concessa solamenle ai beati. Alle idee universal!

,
di

cui parlano, apparlengono ancbe e principalmenle le idee delle per-

fezioni pure, dell' essere, del vivere, e va dicendo. Or come dobbia-

mo noi inlendere quesla lor tesi
,
die le idee universal! sono Dio

slesso? Non certamenle nel senso
,
che Dio sia 1' essere o il vivere

universale aslralto. Irnperocche questo e, secondo la loro medesima

spiegazione, il pensiero fondameiilale (la pensee mere ) del Pantei-

smo. Iddio dev' essere dunque oggetto della visione ideale
,
come

1' essere e vivere assoluto, e 1' universality che in quella tesi gli vie-

iie atlribuita, non puo essere se non quella che noi indicammo come

pienezza dell' essere, per cui Dio e il fondamento supremo di ogni

cosa possibile e reale. E cerlo, qual cosa e piu coiisuela presso tut-

li gli Ontologi, che 1' asserire, la prima idea, da cui tulle le altre

dipendono, esser quella dell' ens simpliciter, dell' etre sans restri-

ction ? Ora, quesla purezza e illimitatezza dell' essere e appunlo

1'essenza di Dio. Dunque il conoscere immediatamente 1' essere illi-

mitalo, e lo stesso che conoscere immedialamenle 1' essenza di Dio;

nel che, secondo la dichiarazione della Chiesa, consisle la visione

bealifica.

potrebbero forse quest! Ontologi rispondere con piu ragione,

che, secondo questa dichiarazione medesima della Chiesa
,

la visio-

ne celeste e una cognizione pei fella della divina essenza; laddove

quella, che essi ammettono, e imperfella? Per ben chiarirci su que-

slo punto, torniamo a dare un'occhiata alia argomenlazione sopra ad-

dolta di S. Tommaso. SeDio, dic'egli, fosse la prima cosa che 1'in-

tellelto umano conosce, ne seguirebbe, che ogn'uomo sarebbe gia qui

in terra beato
; perocche , conoscere Dio secondo il suo essere e la

beatiludine dell' uomo. Ma e egli dunque necessario, che Dio si co-

nosca secondo il suo essere, quando egli e la prima cosa, cui 1' in-

tellelto conosce? Senza dubbio. Imperocche quel che e prima cosa a

conoscersi
,

si conosce per se stesso ossia immedialamente. Ma in
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niun essere puo darsi allro , fuorche la sua essenza o i fenonieni di

lei, e percio ogni essere che sia conosciulo per se stesso , dev' es-

sere conosciulo secondo i suoi feuomeni o secondo la sua essenza.

Ora in Dio non si danno fenomeni, ma, come dichiara il Concilio di

Rheirns, lullo quel che e in Dio, e essenza, e Dio stesso. Iddio dun-

que non puo essere conosciulo per se slesso, senza essere conosciuto

secondo la sua essenza. Ma san Tommaso conlinua : tulto cio che

noi diciamo di Dio con verita, la sua elernita, la sapienza, la giu-

slizia, la polenza, souo in lui una cosa sola, cioe appunto la sua

csseuza semplice. Chi dunque lo couoscesse secondo quest' essen-

z :), dovrebbe anche couoscere tulte quellc cose
;

e non potrebbe

quiudi nelle cose divine andar soggello a niun errore. Finalmenle ,

per 1' inlelletto nulla e cosi certo, come cio da cui il suo conoscere

comincia: giacche tutte le allre cogoizioni devono ricevere la loro

certezza da questa prima. Quindi avverrebbe
,
che 1* inlellelto uma-

no avrebbe anche la certezza massima di tulto cio ch' ei conoscesse

in Dio. In queslo modo adunque S. Tommaso dimoslra, che 1'intel-

lello ,
se conoscesse Dio immedialameute , dovrebbe conoscerlo non

solo secondo la sua esseuza , ma anche in modo assai perfelto.

Ora, la Chiesa, parlaudo di quella cognizione dell' essenza divina

in cui, secondo che ella dichiara, consisle la visione bealifica, desi-

gna lal cognizioue come porfelta, col chiamarla cognizione svelata,

chiara ed aperta. Possiamo noi duuque anche inferire, che la co-

gnizione dell' essenza divina, quando e immediata, deve avere que-

ste qualila? Si, lo possiaino. L' essenza e conosciula senza dubbio

svelalamenle con cio solo, che essa si rivela per se slessa all' inlel-

lelto. E che cosa mai polrebb' essere il velo
,
se non qualche cosa

da lei distinla, per mezzo della quale ella si manifeslasse ? Ma, co-

me diceva S. Tommaso, che cio che si conosce per prima cosa, &

conosciulo colla cerlezza massima; cosi possiamo anche uoi afferma-

re, che cio che si conosce per prima cosa, e conosciulo colla massi-

ma chiarezza. E donde mai le cognizioni , prirnordii del pensare,

hanno quella cerlezza somma, se non appunto da cio, che elle sono

sopra tulle sommamenle chiare? E la ragioue di questo si e
,

che

I'oggello primo ed immediate di una poteaza couoscitiva e anche
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1' oggello tutto proprio di lei ,
ed a lei inleramenle rispondenle.

Per ultimo, se la parola aperlo deve esprimere un'altra qualila, dis-

tinla dalla chiarezza, questa non puo esser altro die la integrila. Ma

quesla develrovarsi, come deducevaS. Tommaso, in ogni cognizio-

no immcdiala di Dio, per ci6 slesso che, quanlo di Dio e conosciu-

to ed insegoalo, nella sux essenza e onninamenle una cosa sola
,
e

non si distingue che ne! nostro conoscere per via d'astrazione.

Se non che, qui i difensori dell'Ontologismo rispondono, che quella

dislinzione, fatla dal uoslro pensiero ,
ha nondimeno il suo fonda-

mento neH'oggetto; e percio in Dio si nega bensi la distinzione reale,

ma non gia la virluale di cio che noi di lui aflcrmiamo. Ora, questa

dislinzione virluale deve baslare a far si
,
che noi possiamo , anche

nella cognizionc iramediala
, concepire di Dio una cosa senza

1'allra 1.

Se cosi fosse, noliamo primieramenle, che con cio non si potreb

be tultavia puntellare quello, che i seguaci del sislema sovenle ripc-

lono
,
cioe che noi possiamo vedere 1' essere di Dio

,
come essere-

senza limili, senza pero vedere la sua essenza. (iiacche Ira 1' essere

e 1'essenza non si da in Dio niuna dislinzione nemmen virluale; la

sua essenza essendo appunlo 1' essere 2. Ma, che cosa significa la

distinzione virluale, che noi facciamo Ira 1'essenza e gli allribuli
,
e

tra quesli infra loro? Ouanlunque il concetto dell' essere puro, co-

me di pienezza di lullo 1'essere
,
sia lolalmenle diverse dal concelfo

'dell'essere in universale; nondimeno noi, come sopra si disse, me-

diate quel concello solo
,
non giungiamo ad avere niuna rappre-

senlazione delerminala del suo conlenulo: giacche quella pienezza,

considerata in se stessa, supera la noslra forza comprensiva, e non

possiamo acquistare in qualche guisalal rappresentazionealtrimenti,

che pensando in quell'essere lulle le singole perfczioni, che noi dalla

eonlemplazione delle creature conosciamo. Cosi, noi veniamo ad at-

tribuire all' essere divino
,
come ad una essenza

,
le sue propriela.

Quella dislinzione ha dunque il suo fondamento nell'oggello, perche

1 FABRE, Defense etc. p, 56.

2 SUAREZ, De Incarnalione. Disp. 11, sect. 1,
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1'esscre di Dio, quantunquesemplicein se, elullavia verissimamento

lulLo cio, che i concelli di quelle perfezioni esprimono, e percio pu6

anche essere il fondamento unico dclle operazioni piu diverse al di

luori. Ma di qui appunto non segue egli forse, die noi, qualora non

pens'mmo piu solamenle Dio, mediante il concello essere puro ,

ma vediamo quest' essere medesimo
,
non segue, diciamo, che dob-

biamo coDoscerlo appuuto come quell' Uno ,
che nel suo modo cmi-

nente e lutlo ci6, che i nomi di quelle divers) propriela. esprimono?

E non segue parimente, che noi non possiamo conoscerc immedia-

lamente niuna perfezione singolare di Dio, seoza conoscere con lei

lulte le allre e 1'essenza divina? Se
, per esempio ,

noi conosclamo-

immedialamenle, ciee per se slessa, la polenza divina, 1'ess'ere, pro-

prio di lei nella sua realla sara 1' oggetto prossioio della noslra co-

nosceoza. Ma quesl'essere nella sua realla non e dislinlo ne dall'es-

sere di Dio, ne dall' essere degli altri aKribuli : esso e una potenza,

la quale e Dio, e sapiente, buona, eterna, immensa. Quando dunque

ella si riv
7ela nella sua realta, si rivela anche necessariamente come

divinita, come assoluta sapienza, bonla, eteriiila, immensila. N6

altrimenti vuol dirsi della cognizione delle persone divine. Se la ri-

velazione c' insegna a dislinguere tra la divinitet una e la triplice

personalita ,
lo fa per presenlard il mislero nella maniera

,
in cui

sola noi sappiamo e possiamo conoscere. Ma essa ci insegna al tem-

po stesso, che tal distinzione e bensi fondala nell'avere 1'essenza una

quella personalila triplice ,
ma che nulladimeno in Dio non esisle

realrneule
,
che anzi la divinita una e essa medesima ciascuna dclie

trc Persone. E dunque anche assolutamenle impossibile, Yedere la

divinila nella sua realla, vedere 1'essere di Dio, senza vederc le trc

Persone. Anche nelle creature esisle, tra la nalura, che e coniune

all' iutera specie, e rindividualita, una dislinzione \5rtuale; e percid

noi possiamo nell' uomo, per esempio , .consider re 1' umauita
,
cio

per cui egli e uomo
,
senza considerare cio per cui egli e quest' uo-

mo, a cagione d' esempio Socrale. 'Ma se questo e possibile nel no-

slro pensare astratlivo, sar.ebbe forse anche possibile nel nostro co-

noscere inluilivo? Yal quanto^ dire
, sarebbe mai possibile vedere

1'umanila di Socrale nella sua realta, senza vederla come tale uma-
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nila siugolare, come Socrate? Ora, dev' essere ugualmente impos-

sibile
,
vedere la divinita

,
ossia cio che essa e

,
1' essere puro nella

sua realla, senza vedere la sua triplice personalita. E se si desse

un uomo
,

in cui 1' essere padre fosse cosi essenziale come 1' essere

uomo, in cui percio 1'esser uomo fosse al tempo stesso 1' esser padre ;

polremmo noi in quest' uomo vedere 1'essere secondo la sua realla,

senza vederlo al tempo stesso come padre? Ora Iddio, per la mede-

sima essenza per cui e Dio, e anche Padre, Figliuolo e Spirito San-

to
;

cosi che a lui 1' esser Dio e V essere Padre, Figliuolo e Spirito

Santo e una sola e medesima cosa. E dunque assolutamente impos-

sibile
,
che uno spirito vegga 1' essere di Dio

,
senza vedere in lui o

con lui le Persone divine, il mistero della Trinita.

E lanto basti per ora avere ragionato di questa materia dell' On-

tologismo in relazione alle selte tesi riprovate dalla sacra Inquisizio-

ne : torneremo sul proposilo ,
laddove alcuna replica degli Ontologi

meritasse BUOVI schiarimenti.



LEGGE FONDAMENTALE

DELL A SGUOLA POSITIVA

ETA METAFISIGAi

. XVI.

Si esamina il concelto che A. Comte da delta Melafisica; che af-

ferma essere il secondo stadia deli'umana intelliyenza nel pro-

cesso delle sue coynizioni.

II secondo aringo, che A. Comle assegna alia umana inlelligenza,

dopo compito ed anzi nell' alto slesso di compiere T aringo teologi-

co, e il metafisico, che lullavia egli reputa non piu che una sempli-

ce modificazione dell'aHro. L' ufficio poi, (he allriLuisce alia mela-

fisica duranle questo suo stadio, e di soslituire agli agenli sopran-

naturali della leologia alcune sue aslrazioni, concepile da essa come

vere enlita inerenli agli esseri, e come cagioni di lulli i fenomeni

che accadono nel mondo 2. Sopra di che osserva, che come lo stadio

1 IL RAZIONALISMO MODEUNO E LE VERITA FONDAMENTALI DELLA RELIGIOISE.

Vedi vol. XI di quesla serie, pag. 402 e segg..

2 Dans I'etat melaphysique (ecco lesua parole) qui n'est au fond, (ju'une

simple modification generate du primier, les agents surndiurels sont rempla-

ces par des forces abslractes, veritables entiles (abstractions penonniflet's)

inherents aux divers Sires du monde, et concues comme capablts d'engendrer

par elles-mdmes tons les phenomencs observes, dont I'explication consisle

a/or* a assiyner pour chacun I'entite correspondanle. Vol. I, pag. 9.



LEGGE FONDAMENTALE BELLA SCl'OLA POSITIVA ECC. 169

leologico allora raggiunse la sua perfezione, quando percorso 1'ela

del felicismo e del polileismo, si adagio in un unico Iddio, causa

prima e universale di tulle le cose
;
cosi parimenle I'ullimo lermine

del processo metafisico debba esser riposlo in una sola grande en-

lila generale, che sarebbe la Naliira, considerata siccome unico

principio di tulli i fenomeni 1.

Prima di esaminare il compile, che 1'aulore appropria alia mela-

fisica, e bene indugiarci alquanto sopra il concetto che egli ce ne

fornisce. L'opera pertanlo della melafisica in questo suo sladio con-

sislerobbe, come lo abbiamo udilo sentenziare, nel sostiluire agli

agenli soprannaturali della teologia, alcune aslrazioni concepite co-

me vere enlila fisiche dimoranti negli esseri, e credule cause da s

sole di tulti i fenomeni nalurali. Ma innanzi trallo non sappiamo

come mai, data una tale idea della metafisica, si possa affermare che

il suo processo non si differenzii soslanzialmenle dal processo teolo-

gico, ma sia una semplice modificazione di quesio. Perocche se la

metafisica nella spiegazione de' fenomeni soslituisce agli agenti so-

prannaluraii della teologia, cioe come inlende, all'azione di piu dei

o di un solo Dio, 1'azione di forze aslralte, concepile come reali

entita
; egli e chiaro che essa esclude dal mondo tanto i molli dei

della leologia pagana, quanlo 1'unico Dio della leologia monoleitica.

Or quesio, se punto nulla inlendiamo, non e gia un modificare i

sislemi de' diversi sladii leologici, ma un distruggere affatto ognl

fondamento teologico.

Inoltre, nel sistema dell'autore, le modificazioni apportale dalla

metafisica alle diverse concezioni teologiche, sarebbero stale sempre

un progresso della inlelligenza dal meno al piu perfello. Conforme il

principio rullimo lermine della melafisica, il quale secondo lui

1 Le systeme thc'ologique (egli dice) est parvenu a laplus haute perfection,

dont il soil susceptible, quand'it a subslitue I'action providentielle d'un Stre

unique au jeu varie dcs nombreuses divinites indepcndantes, qui avaient elf

ima/jinees primilivement. De mdme, le dernier terme du systeme nwlaphy-

sique consiste a concevoir, au lieu des diffe/entes entiles particulieres, une

seule grande entile generale, la nature, envisagee comme la source unique

4e tous les phenomenes. Ib. pag. 10.
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consiste nel concentrare tulle le particolari entila metafisidie nella

entita generale della Nahira
; queslo lermine, diciamo, dovrebbe

vincere in perfezione lo stesso monoleismo. Cio non ostanle egli stes-

so, venulo al punlo di escluderc la metafisica per dare luogo alia fi~

losofia positiva, non iscorge nel detto lermine die un pretlo regres-

so al felicismo primilivo. Par I' identile fondamentale (cosiegli)

propre aux diverses'pensees theologiques, a travers leurs innombra-

bles transformations, il est aise d'expliquer celte sort d'a/finile in-

time, si paradoxal en apparence, que Ton pent remarquer, meme

aujourd'ovi... enlre le tenebreux panlheisme syslematiqiie (la nata-

ra sostituita agli agenli soprannaturali) des ecoles melaphysiques,

qui se crofent les phis avancees, et le vrai fetichisme spontane des

temps primitives 1. Quando dunque 1' ufllcio della melafisica fosse

stalo veramente quello di sol modificare i sistemi teologiei, non lo

avrebbe in allra forma adempiuto, ehc facendo di continue indic-

treggiare la ragione umana dalla si eccelsa perfezione del monoleis-

mo sino alia slupidila del piu selvaggio feticismo.

Ma checcbe sia di qiieste conlraddizioui, il concetto slesso die

1' autore d5, delta metafisica, dicendo che essa consisle nel dare allc

forze astralle una vera realla Gsica, che risegga negli esseri como

unica cagione de' lor fenoraeni
;
colesto concetto, diciamo, e cosa

del lutto strana e inaudita, o sia che 1' appropdi alia melafisica per

se, a qualunque tempo e a qualunque scuola apparlenga, o sia che

inlenda limilarlo a quella melafisica, dalla quale, come vcdremo, fa

dipendere la demolizione del crislianesimo. E in vero una dollrina

in parle a questa somiglianle venue da alcuni atlribuila a Plalone.

Fu cioe credulo che questo filosofo ponesse gli universal!
,
che sono

le forze aslralle di A. Comle
,

sussistenli fisicamenle in nalura
,
e

operanli sugli esseri particolari, chefllla medesima specie sirifcris-

sero. Ouale cheJbsse stata la vera menle. di Plalone, non pu6 negarsi

che molti sellatori della sua filosofla insegnarono come propria di lui

la sopraesposta teoria. Ma ollre che in coleslo sistema gli universal!

sussislenli, o se si vuole le forze aslralle personificate, nou sono

1 Vol. V, pag. 502.
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per nulla sostiluUe a Dio, il quule rimane sempre la causa prima e

universalc de' fenomeni ; ad ogni modo ne cotesla fu la filosofia di

tutti i tempi e di lutte le scuole
;
ne dall' allro canto le appailiene

1'accusa di aver conlribuilo alia demolizione del crislianesimo, si

perche A. Comle esprcssamente ne la scagiona 1, si perche non eb-

be piu soguilo in lullo quel periodo di tempo, entro il quale il rnede-

simo autore asserisce cbe fu compila la sopraddelta demolizione 2.

Le quali avvertenze valgono alia stessa maniera pe' cosi delli For-

malist! , niente piu autorevoli de' neoplatonici , e in do solo diversi

che facevano gli universali non solosussislenli, masussislenli come

forme soslanziali, ciaseheduno di tulla intera la sua specie.

Un'allra filosofia ci offre qualcho cosa anche di piu simile alia

metafisica defmita da A. Comte, ed e il razionalismo secondo alcuoi

piu moderni sislemi. In quesli non solo le forze astratle sono con-

cepite come fisiche enlila inerenli agli esseri , giaccbe non e posta

niuna vera dislinzione fra 1'ordine reale e 1' ordiiie ideale; ma inol-

tre cosi falle enlita sono sosliluite all'azione degli agenli sopranua-

turali, non esistendo per essi allro Dio cbe 1' ideale e subbiellivo,

ne ammetlendosi altri fenomeni che non sieno seraplici modificazioni

d'idee. Ma quanto e vero che le delte qualificazioni convengono

assai benc ad una lale filosofia, altreltanlo e indubitato che neppure

a questa puo 1' autore aver miralo ne principalmenle, ne molto meno

esclusivamente. Perciocche il razionalismo, almeno clella natura che

si e delto
,
non conta neppure un secolo di ^7

i^a
,
ed ha piccolo

seguito : non e dunque la metafisica di lulti i tempi e di lutli i luo-

ghi. Dall' altra parle il periodo della distruzione del crislianesimo,

della quale sarebbe causa la metafisica in quel modo defiuila, e dal-

V autore fallo cominciare dopo il secolo decimosecondo e data come

conchiusa, almeno implicitamente e per virtu de' principii, all'epo-

ca della Riforma. Ora in queslo corso di secoli lenne il primato, e

puo anzi dirsi che regno sola nelle scuole la metafisica degli Scola-

stici
,
avente per fondamento la dollrina di Arislotile e per maestro

principale S. Tommaso d'Aquino: e di fatli da essa A. Comte ripete

1 Vol. V, pag. 388. 2 Ib. pagg. 389-91.
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espressaraenle i principii della dissoluzione del Oislianesimo I. A

questa dunque e da riferire in modo piu speciale il concetlo cbe egli

adalta alia metafisica.

Ma chi vi ha che abbia una mediocre cognizioue della Scolaslica,

il quale nou vegga quanto le sieno cslranei, e quauto anzi lipugni-

no ai suoi principii gli assurdi assiomi che le vengono apposli? GIL

universal! degli Scolaslici , che 1' aurore mollo iuesaltamenle dcno-

luina forze aslralle , non sono altro che le essenze delle cose, le

quali la oostra.mente concepisce scevre di quelle condizioni indi-

viduanli, onde si Irovano concrelate nella esislenza reale. Per virtu

di quest' atlo intelletlivo esse ollengono la massima universalila, per-

che si estendono a.tulli gli esseri non solo esislenli , raa anche pos-

sibili, che appartengooo alia medesima specie; e nello stesso tempo

hanno verila non pure ideale ma anche reale, perche il concetto da

cui sono rappresentati corrisponde esaltamenle alia realla delle co-

se, avvegnache nelle cose si ritrovi determinalo dagli aggiunti cho

1'accompaguano, e in quell' ordine fisico non sia universale ma par-

licolare. L' idea, poniamo esempio, di umanila, di sua nalura e ri-

feribile non solo a lutli gli uomini che sono, sieno slali o saranno

per essere, ma eziandio ad infmili, che sebbene uon furono ne sa-

ranno mai, pur potrebbero essere. E dunque un' idea universale.

1 Perche non si creda che esageriamo, ci place di riportare le parok
artesse dell'aulore, benche in parte riferite in altro luogo. C' est uinsi (cosi

egli dice) que, des le douxieme siecle sous la plus eminent suprematie soriale

du regime monotheique, le triomphe croissant de la scholaslique v'tnt redmcn

consliluer le premier agent general de la disorganisation radicale de la puts

nance et de la philosophic Ihtologiquc... En appreciant, de ce point de tut

hislorique ,
/' cevre de saint Thomas d'Aquin et meme le poeme de Dante

on reconnait aisement que ce nouvel esprit metaphysique avait alors essen

lielment envahi (put fetude intellecluel et moral de Chomme individuel, el

Gommencait aussi as'etendre directement aux speculations sociales de manivre

a lemoigner deja sa tendance inevitable affranchir deftnilivement la raison

humaine de la tulelle purement theologique. Par la memorable canonisation

du grand docleur scholastique, d'ailleurs legilimetnenl due a ses eminent ser-

vices politiques, les papes monlraient a la fois leur propre enlraincmcnt in-

volonlaire vers la nouvel aciivite men tale. Ibid. pag. 389-90.
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INe per altro 1'obbietto che rapprcsenta c una pura creazione della

menle : quell'obbielto, che in soslanza e la nalura umana risullantc

da'suoi roslitulivi essenziali, ha veramenle alto nell'uomo reale,

poiche in esso si verificano quegli stessi coslitulivi
;
ma lo ha sin-

golarizzalo nella esislenza parlicolarc, nella quale i comuni costitu-

tivi rimangono individuali.

E perlanlo in primo luogo falso che quesla metafisica concepisce

le forze osfralte come merenli agli esseri : per cio stesso che le con-

cepiscc come iBerenti, non le concepisce piu come aslratle, ma come

concrete
;
benche nell'uno e nell'altro stalo convengano scmprc nello

stesso concetto essenziale. Quello pero che eccerle lull' i limili del

credibile e cio che appone in secondo luogo a quesla metafisica
;

vale a dire che essa soslituisce 1'azione delle forze sopracldelte al-

1'azione degli agenli soprannalurali. II che vorrebbe significare,

che o la Scolaslica esclude Dio dal mondo, o che almeno confonde

Dio colle forze create. Ma chi falsa per tal maniera una filosofia, la

quale e fundata essenzialmente sopra la necessita di Dio come esse-

re indipendenle, assoluto e causa prima delle cose, e sopra la con-

siderazione delle creature come cause seconde
;
mcrita lulto al piu

di essere compatilo, non gici di essere confulato.

Alia Scolastica
,
che nel secolo deciraosellimo comincio ad essere

scossa
,

e nel seguenle fa quasi da per lutlo abballuta dalla rea in-

fluenza dd'a Riforma, solleulro un'allra filosofia, a cui forni i prin-

cipalt fondamenti il Des Carles. E benche a quesl' epoca A. Comle

dia per compiula, almeno virlualmente, la dislruzione del cristiane-

simo; cio non oslante anche a quella nuova filosofia de\' essere co-

mune il concetto che egli porge della metafisica
,

se si allende alia

universalila delle sue espressioni. Ma anche in questo s'inganna.

Perciocche per quanto slravaganli e numerose sieno le aberrazioni

de' sistemi
,
che furon foggiati per escludere le antiche doltrinc

,
a

niuno pero venne in menle di personificare le astrazioni
,

di farle

operanli negli esseri
,
e mollo meno di soslituirle all'azione di Dio.

Lo stesso Spinoza ,
il quale per altro non rappresenta il suo secolo ,

non produsse nulla di somiglianle col suo panleismo. II panleismo di

coslui era lulto materiale, e nienle aveano che farci le forze aslralle
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personificale. DaH'allra parle, per do slesso die lulto facca Dio, la

sua formola uon potea essere, che le forze inerenti agli esseri, aslrat-

le o concrete che si vogliano dire, tenessero il luogo dtir^ionc in

altri tempi altribuita a Dio
;
ma piultosto che come ogni cosa era Dio,

cosi 1'azione di Dio fosse unica causa di tulti i fenomeni. Era serbato

a' tempi nostri lo strano speltacolo di una filosofia, che confondesse

i'ordine reale coll' ordine ideale, il concrelo coll' astralto, 1' obbiettivo

col subbiellivo; e cosi negasse il Dio reale con affermare un Dio

ideale, e togliesse ogni causalita agli esseri esistenti, concedendola

ad enli di ragione. Ma forse A. Comte non ebbe a' suoi giorni idea

di altra metafisica
,
che non fossero cotesti delirii razionalislici ; e

pero li credelte principii universal! di quella scienza per se, proprii

di lulli i tempi e di tutte lo scuole. Che se e cosi, che dir di un au-

tore, il quale parla con tanta baldanza di cose che onninamente

ignora?

. XVII.

Se il Cattolicismo si possa dire demolito; e do per cagione

delta Metafisica.

Ma e poi'vero, che la metafisica abbia effelluata
,
or consapevole

or inconsapevole, la demolizione del Crislianesimo?

Questa domanda presuppone, corn'e evidenle, die il Crislianesimo

sia slalo demolito. Di che A. Comle si mostra cosi davvero persua-

so, che egli lo da come un fatto di evideoza immediala, di cui senz'al-

tro possa fare il fondamento a lutla la sua opera e a ciascuna parte

di essa. Che pero indarno si cercherebbe
, quanto son lunghl e lar-

ghi i sei volumi
,
una dimostrazione per se dirella a provare un lal

presupposlo. Tultavia volendo egli spiegare questa pretesa demoli-

zione ed assegnarjie le cause, non puo fare a meno di \7euirc un po

al concrelo
,
indicando in che la faccia consistere ,

e per qua' modi

la creda compiuto. II che basta al nostro scopo di scoprire la falsita

de' suoi giudizii.

E prima vogliam notare che il Crislianesimo, che egli si propone

di esaminare, e il Cattolicismo, si perche nel caltolicismo dice di ri-
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trovare la forma piu ragionevole del regime monoleilico, come ancora

perche di altre selte cristiane ne egli ne aleun allro potrebbe dire che

sieno ora o saranno fra poco, alteso le continue e sostanziali variazio-

ni a cui vanuo soggelte l. Pone dunque per fondamento, che il prin-

cipio vitale del Catlolicismo e stato 1'assolula indipendenza del polere

spirituale, o morale come 1'appella, dal polere politico propriamente

detlo. L'azione poi di questo polere spirituale indipendente fa di far

penetrare a poco a poco la morale nella politica, e per conseguenza

di trarro a se e subordinarsi lull! gli element! sociali 2. Ma necessa-

ria condizione a poter esercitare quest'azione develt'essere un prin-

cipato tcmporale, su/ficientemente esleso, che aggiunto al capo su-

premo dell'autorita spirituale lo facesse indipendente da ogni altra po-

lesla temporale 3. L'autore loda ampiainente cotesta si saggia orga-

nizzazione del Caltolicismo, e ne ammira i felici risuHamenti nel me-

dio evo a bene dclla sociela. Ma a suo giudizio non era per durare,

a cagione di un elemento d' infmila attivila, col quale non sarebbe

potuto camminare sempre di conserlo : e queslo era il progresso.

Dice dunque, che il cattolieismo pote per moiti secoli stare a capo

del movimento intellettuale, e quindi essere progressivo ;
tullo il

tempo doe che esso si venne organizzando, sino ad acquistare la sua

ultima perfezione. Ma giunto a questi suoi limiti naturali gli fu for-

za di arrestarsi, non potendo ne dovendo incorporarsi il movimenlo

intellelluale. Donde accadde che ne fu inelultabilmente superalo :

e cosi per mantenersi in vita gli convenne perdere la proprieta di

progressivo ,
e divenlare invece stazionario ed eminenlemenle re-

irogrado 4.

Poslo il qua! principio, la metafislca e naturalmente il campo ,

i)el quale le inlelligenze umane seguitando il lor corso, si dovettero

ritrovare al di la del cattolicisuio
,
che non osava piu muoversi.

Quindi come tesle abbiam veduto, da'metafisici ei fa partire i primi

colpi, diretli a distruggere quella graude istiluzione. Quesli pero a

delto suo allentarono piu propriamenle 1'elemento spirituale. Dall'al-

1 Ibid. png. 212 in nota.

2 Ibid. pag. 233.

3 Ibid. pag. 251-5.

4 Ibid. pag. 339.
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Ira parle i legisli, che possono anch'essi essere considerali, alraeno

per que' tempi, come un' apparlenenza della melafisica, tolseiu a

combaltcre coulro 1' elemento temporale. Per qual raaniera queste

due schiere si ordinassero all'assallo, e con che armi comballessero,

i'aulore lo lascia nelle ragioni ambigue delle generalita ;
ne noi g)ie

ne faremo domanda, poiche la quistione non e il modo della guerra

contro il callolicismo
,
ma il fallo che si presume della sua disso-

luzione.

Adunque per qualsivoglia maniera i metaflsici e i legisli si ado-

perassero, effello, secondo lui, delle lor teorie sarebbe slato lo sfaci-

mento dell' orgaoismo caltolico, secondo i due general! sistemi, in-

dicali di sopra, lo spiriluale e il temporale. Quauto alia dissoluzione

del sislema spirituale , la piu principale e la piu decisiva
;

essa si

sarebbe praticamente verificata
,

in primo luogo col sollrarsi i re

all' autorila europea de' Papi; e in secondo luogo colla ribellione

delle chiese nazionali contro la suprema aulorita della Chiesa roma-

na. I primi sforzi dalla parte de' re, li fissa al seculo decimoquarlo,

a cominciare dalla reazione , come la dice, di Filippo il Bello
,
se-

guita dalla memorabile Iraslazione della S. Sede in Avignone , che

allro non fu che una sorta di onorata calli\ila. La seconda la fissa

al secolo decimoquinto , per do almeno che allora comincio per suo

avviso ad essere preponderant , primieramente per lo famoso scis-

ma d'Occidente, e di poi anche piu per 1'impulso piu dichiarato del

celebre concilio di Costanza. Se non che questa seconda reazione

non era capace di un pieno e stabile successo
,
se non allora che si

fosse compiuta la prima ;
in quanto le chiese particolari, per soddi-

sfare efficacemente la lor tendenza istintiva alia totale separazione da

Roma, aveano bisogno di collocarsi sollo la direzione suprema de'lor

principi temporal'! : al che era necessario che quest! anlecedente-

menle si fossero emancipali dalla lulela ponlificia l.

1 L'autore, a questo proposito, non lascia di osservare quanto fosse

sconsigliata cotesta ambizione si de' principi e si delle chiese scismalicbe :

mentre non vedevano cbe adoperandosi a distruggere rautorita de' Papi,

si adoperavano con cio stesso a distrugger la propria ,
che era fondata so-

pra quella. Rendiamo giuslizia alia veriladi questa sentenza. CosH'avessero

sempre inlesa tutti i sovran! e tutti i Cleri!
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Dall' allra parle del campo egli considera i Ponlefici, e dice die

sin dalla mela del secolo decimoquarto veggendo immiueulela lola-

le emancipazione de' re in Francia, in Inghillerra ed alliove; come

altresi osservando lo spirilo d'indipendenza, che sempre piu si ma-

Difestava lie' diversi cleri
, rivolscro le lor cure con una tendenza

mollo dccisa (fortement prononcee) al lor piincipalo temporale, che

sino a quel tempo era siato il subbiello di solleciludim molto secon-

darie. Coleslo cangiamenlo 1'aulore lo fa dipendere dalla. persuasione

surla ne' Ponlefici
,
che un lal principalo oggimai era divenuto la

sola parle reale del lor polere politico. Ma in cio stesso egli vedc

im'altra causa di dissoluzione nel potere spiriluale: in quanlo i Papi,

per occuparsi dell' iograndimenlo del lor domimo o crescere stato

alle proprie famiglie, ^?enivano uecessarianiente a rinunziare all'azio-

iie generale e conlinua sopra i diversi governi ,
esercitala in allri

tempi ;
rimanendo inlanlo, di capi suprerni dell' antico sistema eu-

ropco, non piu che sovrani elellivi di un mediocre slato dell' Italia.

Per lal maniera, egli conchiude, avende il Papato permutata la sua

grande quali^ di potere europeo in quella di puramenle italiano
,
e

percio divenulo un elemento sempre piu slraniero nella coslituzione

rcale de' popoli modern!, rendeva anch' esso indispensabile la finale

diisoluzione del suo organisnio; che non lardo a verificarsi 1.

Ma menlre che si audava consummando la dissoluzione spiriluale,

disfacevasi ancor essa 1'organizzazione lemporalc, che in que' tempi

consisteva nel sistema feudale; venendosi a disquilibrare i due prin-

cipal! eleineuli, da cui quello risultava
,
che erano la forza centralo

della regalita, e la forza locale dell'aristocrazia. II predominio, ad

eccezione di qualche paese, slette generalmente pel polere regio
2

;

il quale dall' altra parle essendosi impadrooito del polere spiriluale

rimase unica polenza alliva, su cui riposavano quasi esrclusivamentc

i deslini ulteriori dell' inlero sislema 3. E queslo fu il periodo che

esso appella di dissoluzione spontanea, a cui lenne dielro un secon-

do, che chiama di dissoluzione sistemalica.

1 Ibid. 398-401. 2 Ib. pag. 404-105. 3 Ib. pag. 408.

Serie VI, vol. XII, fasc. 422. 12 8 Ollobre 1867.
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Qucsto e costiluilo dalla Riforma
;
la quale pero non altro avrebbe

fatlo, che sanzionare esplicilamenle quella sovversione si spirituale si

tomporale, che era slato spontaneo lavoro dei due secoli precedent! :

del resto il caltolicismo
, secondo abbiam notato piu volte, era per

suo giudizio mancato anche prima della Riforma, non pure nei paesi

protestanli, ma in tulto il rimanenle d'Europa, rimasla sol nominal-

mente cattolica 1. PerCiocche egli argomenta, la sostanza del prote-

sfanlesimo consiste nella soppressione della cenlrale autorita del Pa-

pa, e nell'assoggeltamenlo dell'anlorila spiriluale delle cbiese nazio-

nali alle autorila temporal!. E in falli sol questi punti sono sempre

persist!!! immutabili in tulte le selle protestanti fra le infinite va-

riazioni di ciascuna. Ora, per le cose affermate, Tuna e 1'altra

trasformazione ebbe parimente luogo ne' paesi cattolici, salvo la dif-

ferenza delle forme e la diversita dei mezzi. E dunque cbiaro che

anche prima del protestantesimo e, surto il protestanlesimo, anche

ne' paesi non protestanli era venuto meno il callolicismo 2.

La stessa conseguenza si sforza di dedurre dal domma fondamen-

tale del proteslanlesimo, che e il libero esame. II principio lulerano,

egli dice, altro non fece che stendere solennemente a lutli i credenli

un privilegio, del quale i re e i dollori aveano gii* ampiamente usato,

e che naturalraente si andava propagando sempre piu nelle altre

class!. E invero, passate una volta le anliche altribuzioni inlelleltuali

del potere callolico nella balia de' re, non era piu possibile che fossero

sinceramente rispellale da chicchessia, e doveano per conseguenza

1 Ecco le sue precise parole : On pent aisement senlir que la reforme du

leizieme siecle ne fut reelment, en general, qu'une consecration explicite el

Irrevocable de la situation des socieles modernes en resultat final de la de-

composition (catholique) spontanee, que nous venons de reconnaiire propre

aux deux siecles precedent, sourtout en ce qu'e concerne la disorganisation du

pcuvoir spirituel, principal base du regime ancien. On doit concevoir en ou-

tre... que cette commune consequence polilique s'est, au fond, vecessairement

realisee d'une manicre a pres peu equivalente, malgre des graves differences

intellecluelles, qui n' ont pu devenir sensibles que long temps aprh, aussi

bien chez lespeuples resles nominalement catholiqucs, que chez ceux dqvenus

ostensiblement proleslanls. Ibid. pag. 409.

2 Ibid. pag. 409410.
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ccdere alia tendenza generale verso 1' affrancamenlo spirituale. Or

quesla certamente era la condizione comune, dove piu dove meno

rilevata, delle popolazioni caltoliche, prima dell' apparizione del pro-

teslanlesimo. Queslo dunque, formulando il domma del libero esame

individuate, altro non fece che consacrare sistematicamente un prin-

cipio, che col fallo era invalso da per lutto a radicale distruzione

del callolicismo 1.

Un terzo periodo aggiugne il sig. Comle ai due sopraddelti, ed e

il deismo, ultima forma della filosofia negativa. Esso lo fa derivare

mediatamente dalla metafisica; massime daH'aiistotelica da cui di-

ce generato il proteslantesimo ;
e immediatamente dallo stesso pro-

testanlesimo in virtu del principle del libero esame , base comune

di tulla la dotlrina critica 2. Assai cose discorre dell'indole e dello

scopo di questa Filosofia
,
riuscendo nella sostanza a dire che essa

distrusse troppo e che pretese molto. Dislrusse troppo ,
abballendo

in gran parte la morale, e condannando assolulamenle qualsivoglia

esislenza di un polere spiriluale dislinto e indipendente dal potere

temporale : principle , egli dice
, che formo la forza del cattoli-

cismo
,
e dovra essere ristorato ,

benche in alira forma
,
dalla Filo-

sofia posiliva. Pretese poi mollo
, perche voile risolvcre quistioni

inaccessibili all'umano intelletto; seguendo in cio il lenore degli an-

tichi rnetafisici, ma raccostandosi nell' effetto alia leologia del fetici-

smo, da essa riprodollo col suo pantcismo. Donde conchiude che, a

malgrado della sua efficacia nel distruggere, non offre una guarenti-

gia sufficienle contro la intera ristorazione de' concelli religiosi 3.

Queslo ,
benche in compendio ,

e il rilratto che A. Comle fa di

quello ch'ei chiama movimento intellelluale, per cui mezzo proclama

spento il callolicismo, e per esso il cristiauesimo. 11 qual giudizio

se fosse suo solamente, non varrebhe al certo la pena di essere lollo

in considcrazione, essendo conlraddelto si manifestamente dal fallo.

Ma poiche la slessa cosa affermano gcneralmente lulti i razionalisli,

non sara opera perdula fame rilevare almeno in breve 1' assurdita ,

se non confulando per singolo gli esposti sofismi
,
che sarebbe una

1 Ibid. pag. 4S1-3. 2 Ibid, pag.486, ed altrove. 3 Ibid.pag.472-502.
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fdtica inutile e noiosa
,
dissolvendo almeno i principal! fondamenti ,

sopra i quali si reggono.

Due pertanto sono gli equivoci, che
,
come 1' accorlo lellorc avrii,

nolalo, incite in gioco A. Comle
,
e con poca differenza ancbe allri

razionalisli, per conchiudere che il callolicismo ha finilo il suo tem-

po. II primo e di scambiare alcuni effetti secondarii del callolicismo

col suo fine essenziale, per iuferirne che \cnuli meno quegli effet-

ti, sia mancala 1'essenza slessa del callolicismo. II secondo e di

far comuui al genere umano o almeno al fiore di esso (a I' elite de

I humanite, secondo la frase del noslro autore
)

i principii che sono

proprii de' uemici del crislianesimo; e conchiudere, che 1'umanita o

almeno il fiore di essa 1'ba scartalo.

Pel primo capo A. Comte considera principulmente quella specie

di aulorita, che esercitarono i Ponlefici nel medio evo in qualche

modo auche politicamente sopra i principi; e la ritiene, come 1' ulti-

ma meta, a raggiuguer la quale fosse dirella lulta 1' organizzazione

del callolicismo. Inollre, siccome quesl'aulorila fu una seguela della

indipendenza e superiorila del polere spirituale de' Papi a rispetto

delle polesta temporaii e politic-he, e dall'allro canto veramcnle la

superiorita e il diritlo d' indipendenza del polere spirituale ,
e una

condizione essenziale del callolicismo
; egli confonde quella specie di

politica supremazia, o piutloslo arbilralo che esercilavano i Ponle-

fici, coU'effelto proprio e adequalo della loro superiorila e indipen-

denza spiriluale, e ne deduce
,
che mancata queild, fosse mancata,

non pur di fallo ma anche di diritto, la slessa superiorila e indipen-

denza spiriluale, e quindi una condizione essenziale del callolicismo,

ed anzi il principle della sua vita.

Ma il catlolicismo, per quanlo di sua natura abbia virtu di dorni-

nare e subordinarsi la polilica, non e pero una islituzione polilica.

Che anzi app mlo per cio che non ha un fine politico, ma un altrodi

gran lunga superiore, puo esercilare quel predominio d' influenza

sopra la polilica. Che fa dunque, che le coiidizioni sociali, o piu anco-

ra le ingiusle usurpazioni hanuo soltralla ai Romani Pontefici quella

parte di azione, con che ne' secoli passali con lanlo vantaggio dei

popoli crisliani polerono sollo qualche rispelto moderare la polilica
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Ue' regni e delle repubbliche? E un male , non puo negarsi; ma un

male del lutto cslrinseco all' organizzazione del callolicismo.

E a fine di non vagare auche noi fuori della quislione, ricordia-

rao Irevemente che sia e in che consisla quesla divina isliluzione.

II caltolicismo, considerate nel suo essere di sociela, altro non e che

la Chiesa caltolica : e questa tanto da' dollori del medio evo, quanlo

da'dotlori dell' evo presente e definita prcsso a poco cosi: L'ag-

gregazione di coloro, che, a fine di oltenere la vita eterna, professa-

no la medesima dottdna di Gesu Crislo e parlecipano agli stessi di-

vini sacrament! , sotto il magislero e 1'obbedienza de'legiltimi paslo-

ri, soggelti anch' essi al Maestro e Pastore universale
,
che e il Ro-

mano Pontefice.

E chiaro che il fine sopranualurale di questa sociela non puo

non iufluire ne' fini naturali de' membri che la compongono: e poi-

che nel suo seno si debbono naluralmenle trovare societa politiche,

anche nel fine di queste societa dovra in un modo o in un allro in-

lluire. Ma se questo e vero, non e men vero dall' altra parle che il

fine della Chiesa non vena meno, per qualunque maniera que' fini

particolari sieno sollralli alia sua legitlima influenza. Non cerchere-

mo sino a qual segno i governi anche cattolici ,
ne' tempi che A.

Comte chiama di reazione, si fecero rei verso la Chiesa, sminuendo

la legiltima aulorila che quesla godeva anche politicamenle. Non pos-

siamo pero negare, che quelli furono i priori passi, pe' quali si e poi

\enuto agli estremi de'noslri tempi, di voler stabilire come domma

politico 1' assolula separazione dello Stalo dalla Chiesa. Come al-

tresi non neghiamo, che quando la separazione venga condotta vera-

mente a quesli termini, essa sia una vera apostasia de' Governi dal

cattolicismo. Con lullo cio, anche posto che lutli iGoverui venisse-

ro a ribellarsi per tal modo dalla Chiesa, non sarebbe per questo n

distrulta la Chiesa, ne disfalto il caltolicismo, ne oflesa come- che

sia la sua organizzazione. Imperciocche che cosa \ien egli a man-

care in questa ipolesi? Vien a mancare una parte soltanlo di quei

frulli i quali la Chiesa, altesa la sua divina eflicacia, potrebbe pro-

durre in pro degli Stali inquanlo tali : e cio non per efietto di sua

tmpolenza, ma per ostacoli, che le son posli da fuori. Per conlrario
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e inlalla la sua fede, iatalla la gcrarchia ;
e se non puo indirizzare

al lermine di vila elerna i Govern!, e molti cbo co' Governi le si ri-

bellano, \
7
'

indirizza pero a milioni e milioui i popoll, i quali dalla in-

fedella de'lor reggitori ,
ovvero da' pravi esempii di moili tristi fra

essi, prendono argomenlo di lenersi piu raccolli iu quell' area di

salute. Di chi dunque il dauuo,
f
se molli Governi si son separaU

dalla Chiesa, e quanto-a se hauuo disdelto il callolicismo? II danno

e loro principalmen te ,
anclie a considerare i soli vantaggi tempo-

rali che, per istessa confessione di A. Comle, ne pocbi ne di lieve

momenlo ricolsero in altri tempi con tenersi soggetli alia Chiesa-

Qtianlo a quesla, se e un delrimenlo per lei la perduellione di alcuni

o di molti, esso vien compensato a gran vaulaggio dalla maggiore

docilila di assai piu allri; e se la sua autorila ha palita diminuzione,

perche disprezzala da' politic! del secolo ,
e cresciula nolabilmente

nell' obbedienza de' popoli, tanto piu riconoscibile per sincera, quan-

lo e piu sprovvetlula di ogni slimolo umano.

Ancora piu grossolano e 1' altro equivoco di accomuuare alia uni-

versal! la de' crisliani gli errori proprii di alcuni uomini o di alcu-

ne province. E queslo fa A. Comle addebitando a iulli gli ordini

del crislianesimo i due errori capital! della Riforma
,

1' uno che

dislrugge la cattolica gerarchia , soltcponendo 1* auloiita spirituals

alia potesla lemporale ;
e 1' allro che dislrugge la fede

,
concedendo

ad ogni uomo particolare, col preteso dirillo del libero esame, piena

balia i>opra i dommi da credere. Anzi va piu ollre, poiche afferma

che i due errori mentovati erano
, quanto alia sostanza ,

invalsi uni-

versalmente nel Crislianesimo, siccbe hi Riforma allro non fece che

sanzionarli esplicitamenle. E lo pruova per rispello al primo, per-

che i re e le chiese lendevano generalmeule ad aifrancarsi dalla

soggezicne di Roma
;

e per rispello al secondo, perche la melafisi-

ca #vea licenziata Is ragioce a discutere i misled.

Se e cosi A. Comle potca dichiarare il callolicismo gia disorga-

nizzato neiratto slesso del suo organizzarsi ; poiche negli undici se-

coli antecedenli fu senza paragoue maggiore la rilullanza delle pole-

sta secolari ed anche di alcune chiese nazionali conlro 1'autorila dei

Pontefici
;
ne dall' allra parte gl' ingegni si tennero meno esercilali
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uel perlraltare le dottiine della fede. Che se con ostante quella in-

docilita, e quesle esercitazioni , il callolicismo pole non solo sussi-

slere
,
ma acquislar vigore anche maggiore ; percbe alcuni secoli

appresso per queste stesse ragioni dee giudicarsi abbatluto? Ripi-

gliera che in quei priori tempi Tautorita spirituale seppe far valere le

sue ragioni contro i Re e contro le chiese ribelli; e dall'altra parle

ossa dirigeva il movimento degl' ingegni nelle controversie di reli-

gine. Bene sla : rna ne' secoli appresso non fu meno sollecita di

correggere i ribelli co' medesimi mezzi di prima ,
ne potendo allri-

aaienli
,
di venire, come fe anche in anlico, a quell' estremo di sepa-

rarli da se. Dall'altra parle se negli ullimi secoii dove lollerare al-

cuni abusi
,
che non ledessero cio che era essenziale all' unila calto-

Hica, ne dove permellere allri e spesso anche maggiori ne' secoli

precedenti.

Per contrario basla avere un po' di pralica degli autori cattolici,

<!a' tempi della Ri forma in poi, per ammirare un' assolula uniformi-

ta di dottrina nelle cose spetlanti alia fede. Or come sarebbe possi-

ble un tale accordo d' ingegni cosi svariali
,

e in lempi.fi luoghi si

diversi, se il loro movimenlo non fosse stato dirello dall'unica auto-

dla, che essi poleano riconoscere per infallibile? Ma quegli auto-

ri spicgmo, dichiarano i dommi, gl'indagano, gli cliscutono colla ra-

gione. Ma cio fecero anche gli anlichi
;
e come quesli erano dal-

!a Chicsa non solo lollerali, ma conforlali a farlo, perche la fede non

tcme i lumi della ragione, rna se ne avvale ;
e sol coudanna chi abu-

sa della ragione per contraddire a
1

dommi o rivocarli in dubbio :

<lello stesso modo, e anche piu, presso i tempi della Riforma e dopo,

la Chiesa non solamente ha permesso ma ha ccmandato ai dollori

^atlolici di volgere con ogni cura i loro ingegni allo sludio de'dom-

m\. Che se alcuni si sono abusati del loro ingegno tramodando in er-

rori, molti altri se ne abusarono anche prima ;
e se gli anlichi error!

non dissolverono il callolicismo
, perche gli erranti ne furono sepa-

rali; per la slessa ragione non lo hanno disciolto i modern!.

Adunque il Cattolicismo sussisle
,

e sussiste avvegnache in gran

pafle privalo dalla malizia degli uomini di molli di que' presidii

esleriori
,
che in altri tempi godeva. II che se pruova alcuna cosa ,
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pruova massimamente che il principio della sua v
?

ila non e umano

ma dhino, e pero e vano ogni lenlalivo o sia di \iolenza o sia d'in-

ganno per abballerlo.

Ouanlo poi alia metafisica scolastica
,
la qualc si facea cagione rl-

mola di sua ruina ;
dalle cose discorse si rileva , che non solo non

1'osleggio, ma fu in ogni tempo , spe,cialmente nell' epoca memo-

rata
, sua fedele aiulalrice. Alle ragioni in conlrario non possiamo

rispondere, perche 1'aulpre non ne adduce, e solo per maniera di af-

fermazione si conlenla di ripeter da lei tullo cio che i re o 5 dollori

abbiano adoperalo contro la religione. Ma la melafisica, nella qualc

studiarono i Governi per osteggiare la Chiesa, non fu la scolastica;

fu la melafisica dell' ambizione ,
un po' piu antica di Arislolele.

Ouanto poi a' dot tori, se vc n' ebbe di erranti ,
i loro errori non fu-

rono piu cor.tro la religione, che contro la slessa metafisica : e per6

quesla ne e cosi responsabile ,
come lo e, pognamo, la Grammalica

degli errori di grammalica, e la Logica degli errori di logica.
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Cose incredibili.

4 Maggio 1861.

Mai forse non avrei steso in carla il compimenlo del mio dranuna,

qualora Cleto Wilson, tomato tre mesi fa cattolico con le due sorelle

hi Italia e divenuto a me intrinsicissimo
,
non mi avesse reealo a

porvi 1' ultima mano. Che pero se i capitoli precedent! furono sfoghi

slrappalimi dal dolore, questi che seguono sieno un tributo che pago

all' amicizia. Da quale allro piii nobile alTello poteva coronarsi la

storia cbe dice le avvenlure e le passioni della mia figliuolanza? Per

amore adunque di Clelo, mi rifaro indielro con la memoria di quasi

un anno e mezzo, e rappicehero il filo della narrazione la dove il

troncai, la sera della domeuiea otto Gennaro 1860.

Punlualissimamenle la mallina del lunedi, sulle oiedieci, mi pre-

sentai al palazzo. In toccare quegli scaglioni, da cui era disceso 1'ul-

tima volla con in fronle il bollo di una infame calunnia, e in rive-

dere quelle parcli e quei poggiuoli cfie mi ricbiamavano le triste

mie tornale deirOllobre; mi si sveglio un fastidielto cosi acu'o, che

'I V. questo volume pag. fcl segg.
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io rassomigliava ad un febbricilanle. Ma a forza d' imperare a me
slesso

,
mi avauzai fino alia porta nobile

,
trassi il campanello e ,

un islanle dopo ,
il passo piu aspro ,

che suole sempre esser quello

del la soglia, era dato.

Appena enlralo nel salolto d' ingresso, Biagio mi venne incontro-

tutlo giulivo, congralulandosi che fosse slato per me profela di buon

augurio ,
e commenlaiidomi il proverbio cbe, Dio ci e per tulti r.

con tali sue mordaci allusioni ad Elpidio, che non mi riuscirono

nienle grate. E troppo piu a lungo mi avrebbe inlraltenuto, se, per

mia buona forluoa, dal fondo di una sala non fosse apparsa Gisella.

cbe ravvisatorni di lontano volo verso di me gridando : Yittorino I

ob ecco Villorino! Me-le feci innanzi freltolosamenle ed-accennalole

di azzittarsi: C' e il signor conte? la richiesi sommessameute.

- E nel gabinetto e vi atlende, o con quale impazienza ! corro

ad avverlirlo?

No, un momenlo: ripiglialevi prima il vostro anello. Cbe scher-

zo fu quello di veuerdi sera eb?

Non posso prenderlo io : porlatelo a papa. Egli me lo diede

marledi deH'altra settimana, e voile cbe, sconlrandovi o trovandovs

in qualunque modo, ve lo avessi poslo uelle mani. Percio in carrozza

\i usai la mala creanza di strapparvi la cravatta. Mia madre se n&

inquieto e mi sgrido tanlo tanlo al ritorno e per castigarmi, da

quella sera in qua, mi sta seria e non mi dice piu una buona parola.

Voi le avreste a parlare un poco cbe mi perdoni. E in queslo dire,

abbassati gli occbi, su' quali tremolavano due lagdmucce, mando ui*

sospiretto.

Peggio che peggio mi avviluppava io nelle incerlezze, ed era per

domandarle come mai il conte fosse enlrato in possesso ddl' anello .

quand' egli, ammonito forse dalla voce-della figliuola, esce, mi vede.

s'inoltra, si fa di-mille colori e mi si appressa con uua certa cotat

disinvoltura, che mentiva una baltaglia veemenlissima dell' interno.

Col viso in iiamma lo incbino e cianeico subito nou so qual compli-

mento, a cui esso risponde premendomi forte un gomito, e introdu-

cendomi nella sua stanza. Pur egli era impacciatissimo : pescava le

frasi, faticava a proferirle e i lineamenti, gli sguardi, i tremili delle
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labbra indicavano chiaro ch'egli combatleva alia gagliarda, per

dissiiriularmi una commozione che sconvolgevagli il cuore. A me

sion parea vero d' essere al suo cospelto. Ci siamo rimirati 1' un 1'al-

tro un pezzelto in silenzio, quasi per vicenda ci provocassimo ad

iiprir bocca, infino a che io, non patendo ollre la reciproca nostra

confusione: Signer conte; ho principiato mansuelamenle; ella non

Ignora perche mi sia condollo innanzi a lei: dopo i dispiaceri

- Ah caro, non mi rinfrescale qaeste memorie! ha sclamato egli

con allo di soinmo rincrescimento
;
una pielra sul passato. Io sono

stato il disumano: ah Viltorino I Di uno sbaglio del curiale che scam-

bio i fascicoli delle carte, Dio si e servito per punire la mia barba-

ric: o me spietato ! E si dimenava, e avea 1'aria di Yolermisi avventa-

re al collo, e si ritraeva, e si alzava: approssimavasi allo scriltoio,

toglievane un rololo, il guardava e, deposlolo, sbuffava e si rigellava

iiel seggiolone : a tale che io stordiva per non avere vedulo giammai

alfr'uomo in maggior lurbamenlo.

- Ebbeue; ho ricomincialo con timido rispetto; poiche non si

tianno piu da ricordare i passati disgusti, dovrebbe la conlessa aver-

ia informata, che la fesla dell'Epifania, quando ci inconlrammo, io

per quclla leltera

Si si, ma che fa la lellera? mi ha inlerrollo fisaudomi come

itno che e sopra se; poi ripresosi: la leltera a Giuseppe Maglioli

Inlendevate?

Appunto.

Egli si e rizzalo
,

e in quel che sospingeva mdielro la poltrona ,

si spalanca la porta e la dama si precipila denlro lulta in tripudio:

- Va, va Melania; ha strillalo Orazio scagliandosi tostamenle verso

lei; per 1'amor del cielo, rUirali! su, fa a modo mio. E cio le gri-

<io cosi pallido ed ansante, che la moglie rimasene stupefatta. Vo-

leva ella insislere c cercargli ragione di quella inquietezza. Se non

e il marito, abbrancalala per un gomito: Vita mia; le aggiunse

pressaritissimamente ;
valtene alle tue stanze, e lascia me da solo a

solo con Viltorino.

Ma restera oggi?

Tulto il giorno.

Fara colezione con noi?
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- Con le, si, va in pace.

All'ora solila? alle undid?
- Come ti piace; va, va. Ella mi risalulo con un' occhiala di

allonila, menlr' io, a queslo aflannamento si slrano del conte, mi ran-

nicchiavam me e col pensiero smarriva. Esso rifatlomisi vhino, con

in pugno qael foglio arrotolalo
, ripiglio : Dunque dicevamo. . . .

che cosa dicevamo?

Che per la leltera a Giuseppe Maglioli. . . .

-Ah bene! e Gisella vi dovelte dare un anellino: lo riconoscesle?

-
Appunlo! com' ft capilalo a lei nelle mani? mi son fatto ardilo

d' inlerrogarlo in quest' arruffamenlo di discorso.

L'ebbi.... ma tu,lo lasciasli quella sera nella fibbia della cin-

lura di tua sorella
; rispose lanciandomisi sopra, e abbracciandomi

con una effusione di tenerezza smisurata.

Signor conte, si spieghi : io non intendo come in questo affare

entri mia sorella.

Non 1'intendi? replico egli ,
batlendosi in fronle col rotolo ,

e

increspando i sopraccigli. Poi stalo un tantino pensoso c bullalo il

foglio: Or passa di la, va a salulare Melania, mi ha soggiunto;

e rimani con lei fino a che io li chiami.

Sorgo intronato e gli fo riverenza ;
esso mi ferma

,
mi strings

con le mani ai fianchi, mi conlempla affelluosamenle, arrossa, mi

sorride, piange, mi bacia e fallomi geslo di uscir pure, si abban-

dona nella seggiola e 1' odo scrosciare in un veemente singhiozzo.

Io non annodava piu, e mi avviai alle camere della conlessa ten-

toni, ed a maniera di chi smemora. Con qual giubilo mi accoglies-

s' ella, non ft da scrivere. Nel processo del ragionamenlo mi venno

isligando che le avessi riferilo il dellomi da Orazio, e manifestable

il perche di quella sua nuova lurbazione. Scoccai la qualche freccia

al buio
, figurandomi ch' egli fosse in ansiel pel componimenlo-

della lite : il che avendo ella negato per essere gia tulto concluso ;

io passai ad altro e presi bellamenle ad inlercedere in favor di Gi-

sella. Essa lutlo le perdon6: e la pace fu fdlta subilo amorosamente

presso la tavola della colezione, per cui principiare si aspeltava Ora-

zio, il quale tardava a venire. Fu mandalo per hii: rispose che ci

fosisimo pure setluti, che egli indugerebbe anche un poco.
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Un quarlicello d'ora dopo cccolo farsi denlro la sala, rosso di bra-

gia, irli i capcgli, il guardo saetlante e pianlalosi rilto innanzi a noi:

Dunque Melania; ha soggiunto con voce imperaliva; alle due si

allacchera e prima delle cinque arriverete.

Che dici? lo interrogo la inoglie rimirandolo con istupore.

E risolulo che voi e Gella e le vostre donne vi rilirerete per

alquanti giorni al casino di Albano. lo lo voglio e Ian to basti.

- In vero in vero tu oggi hai di gran lime I andare in campa-

gna, con questa stagione! a morirvi di tedio? a inlirizzirvi di fred-

do? Ma die li va pel cervello?

Mi va che, per Bacco, stassera dovele essere al casino. Elpi-

dio, mi avvisano i medici, puo mancarci da un raomento all' allro :

io col morto in casa non voglio che sliate. Alia larga ! alia campa-

gna! E s' infocava slrepitando in modo ch'ella, spaurila, per placar-

lo, proraisegli finalmente che alle due si renderebbe a parlire. E
Paolo? gli dimando poi.

Lo condurro io imraantinenle che avremo chiusi gli occhi ad

Elpidio, e torneremo poi tulli insieme. Voi precedeteci.

La colezione si termino su'due piedi, e la conlessa spari nel

trambusto di quegli apparecchi improvvisi. Perche il conte, sorbila

in fretta una tazza di latle, mi fe segno che lo seguitassi, e rien-

Iratnmo nel suo gabineltino ov' egli si chiuse meco a chiave. Dap-

priina interlenulici alquanto alia riposala del mio essere il vero

giovane die libero Gisella dal pericolo, e delle ragioni che mi ave-

vano indolto a falsificare il mio cognome , egli lodo a cielo quella

che chiamava mia delicatezza di cuore piu che umano. Gli offers!

allora la copia che unicamente mi rimaneva della sua leltera, come

ducumento che io non 1'ingannava punto. Al che, rammorbidilo-

si quasi cera, si pose a lacrimare e soggiunse :
-- Non accade che

mi ti riveli oltre; sei tu
;
lo so

,
lo veggo , e troppo piii so che tu

non credi.

A questo termine io, che era curiosissimo di conoscere alcun piu

p.eciso ragguaglio circa 1'anello, gli chiesi in grazia che gli piaces-

se dirmi perquale caso gli fosse capitalo di averlo. Mi rispose cosi:

- Un giorno, dopo lo scoprimento del piego uel sofa, Gisella venne

qua dentro in gran fesla coll' anello , e me lo moslr6 ; asserendomi
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che lo aveva trovalo negli ardiglioni della fibbia di una sua cinla.

In quell' islante per sorle io aveva gli occhiali
,
cLe rarissimo ado-

pero ,
e stava decifrando una vecchia pergameiia de' mici archivii.

Prendo 1' anello, aguzzo la vista, lo esamino coil diligenza, e >i leggo

in caratleriui bizzarri, composti di minulissimi fiori, il vostro nome

e cogoome. Oh nuova! Mi fo portare la cinla, interrogo la camerie-

ra, e riesce provato 'die 1' anello reslo infilzalo nel fermaglio la sera

di Pasqua ; giacche da iudi in poi la cinlura fu riposta e nou si e piu

raossa dall' armadio. Con la leltera e con queslo corpo del delillo in

mano, come dubitare piu die Viltorino fosse il Maglioli tanlo cerca-

to, ma sempre indarno? Percio indttai la mia Gelletla che quando

che fosse
, incontrandovi , con qualche arlifizio puerite vi avesse ri-

dalo quell' anello. E queslo per farvi conoscere che iioi vi avevamo

lolta la maschera, e facilitarvi il rilorno fra di noi.

Dio 1'ha volulo! sclamai pieno di un gratissimo senlimenlo; e

lode a lui che, con un tiro si bello di Provvidenza, ha deluso il per-

fido, e confiUolo in un letto di dolore. e salvata la villima innocente !

Ah lui benedelto! lui ringraziato!

A chi accenuale voi con quesle parole? riprese 1'altro scolo-

randosi uelle guance e ritraendosi col sedioncello.

Conte
; replicai raccalorandomi di vanlaggio ;

la giuslizia divi-

na lo ha percosso : ah vedra egli al tribunale di Dio, bel pro gl

avra fruttato il .perseguitare un debole, un 01 fano, il sostegno

una vedova e di due pupilli ! Io gli ho perdonalo. Cosi trovi mist

rieordia nella vila di la, come in cuor suo gliel' ha falla Viltorino!

Caro, carissimo mio, rispondimi : parli forse di-Elpidk)?

Ho affermato col capo.

Ma che ti ha fatto egli ?

Per ora non occorre che mi dichiari. Quando monsignor Pla-

cido sara in Roma, da esso udira ella cio che la bocca mia non osa

di rivelare.

L'udiro da monsignore? grido balzando allo scritloio e aflerran-

do quel suo rotolo
,
e rivoltoniisi che pareva spiritato : tu dunque

sai qualche cosa ?

Quel che so io, lo sapra ancor ella a suo tempo.
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E se gia lo sapessi? e se il lenessi dalla propria bocca cli El-

pidio? e se ne avesse fatta egli la deposizione giuridica in questa

carta, alia presenza di tre testimomi, per alto di notaio?

Usciamo di questo argomento, la scongiuro; diss' io confusissi-

mo e in eslrema litubanza
;

1' ardore mi ha spinto a proferir parole

che non doveva; noi forse non c' intendiamo.

Niente affatto! Tu parlerai ,
e mi verserai quanlo e nell' inti-

mo del cuor tuo. Duellammo fieramenle con istanze e rifiuli
, insi-

no a che , datomegli per vinto
, gli narrai la visita e il colloquio di

fra Mariano, e 1' avviso per mezzo di lui speditomi da Virginio mo-

ribondo. Dal die risultava che Elpidio, non solo era vendulo anima

e corpo alle selte, ma tramava insidiosamente la mia rovina. II dia-

logo perlanto, che nel secreto di quella stanza segui fra noi, fu ine-

narrabile. Ne io mi circoscrivero pure a toccarne i tralti piu vivaci.

II conle
, ascoltato il fallo di fra Mariano e i brevi ma focosi corn-

menti che \
T>

innestai, non seppe piu rallenersi. Mi si avviticchio alie

gavigne : poi slacciatami la cravatta
,
sbottonato il collo della cami-

cia, snudatomi il petto, e con 1' indice appunlata una voglia di uva,

che alia forcina me ne fiorisce la pelle : Ecco il segno ! ha pror-

rolto con enfasi
;
ecco la moslra che tu sei il mio Paolo ! Tua madre

non lo sa ancora
; Iremo di lei che non mi muoia di allegrezza : oh

Paolo, la allontano da Roma per questo : figliuolo... sangue mio ri-

susdtalo! e mi si slruggeva sopra divorandomi con baci innamora-

ti, e mi bagnava di lacrime bol'.enti, e scioglieasi in gemili ed in

ruggiti. Io era trasecolato, e mi lasciava fare, perche non mi senti-

va le forze da resislere, e neppure da arlicolare una sillaba. Non

fiatava
, compatendolo pero dentro di me : e mi nacque il sospetlic-

cio non forse la contessa gli avesse travasato di quella maternale

follia, ond' ella per me pazzeggiava si caramente.

Esalata la foga impetuosa e abbonaccialo il furor dell'affelto, mi

rivelo il mislero che si riduce a queslo. H di avanti sul mezzo giorno

EJpidio aveva ricuperato, appresso un lungo torpore, il senso e la pa-

rola. Discorrendo seco il conle gli aveva annunzialo come, fuori

d'ogni dubitazione, io fossi il vero Maglioli. II ministro se ne turbo.

Ma allorquando lo rese consapevole del suo proponimento di richia-

marmi in casa sua, di albergarmivi per figliuolo, di impalmarmi piu
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tardi Gisella, e di islituirmi erede del patrimonio ;
Y infermo fu so-

prafTalto da un parosismo simigliante a convulsione. Dal quale ria-

vulosi, disvelo tremebondo al padrone che io era il suo primoge-

nito, il suo Paolo si compianlo : esser vano occullare piu avanti il

mislero : una voce onnipotenle inlimargli all' orecchio : Parla :

i riinorsi sbrauarlo ,
ed essere costrelto di slornare un malrimonio

di fratello con sorellaj chesarebbe alia nalura un ollraggio. Inlesolo

Orazio, la sera avea radunati Ire uoraini di coulo e il suo notaio, e

preso atlo della dichiarazione. Voleva egli a parle a parle recilarmi

)' abboccamento avuto col Molesli e lulla la storia di Paolucclo : ina

non reggeudo a farlo, perche Iroppo commosso, tni proffer! il ro-

lolo ov' era la scrillura genuina, e inviommi a leggerlo da me, in

quel che egli sequestralosi in un angolo, e cbiusosi il vollo uel faz-

zolello, spandeva un pianlo irrefreuabile.

Subito mi giltai sopra la carla e la scorsi a vista fuggenle; ma

senza persuasione e senza fede. II senso della deposizione era

queslo. In sua gioventu il coule Orazio s' era incautamente ascrit-

lo ad uua secrelissima soclela polilica di Firenze
,
della quale Elpi-

dio, senza sapula di lui
,
era membro de'pvincipali. Ammoglialosi

pero con Melania, yppresso lunghe tergiversazioni ,
se nc rilrasse:

i scllarii suoi colleghi, per vendicarsene, il condannarono a morir di

pugnale. Esso Elpidio, suo minislro, era dcsignato ad ucciderlo. Ma,

pondcratisi molli riguardi, fu disdella la senlcnza emulala la pena

in altra, che si stabilirebbe come prima il deslro se ne offerisse.

Frallanlo, nel cuor del verno dell' anno 1843, una penna arcana,

per lellera cieca, acnmoni il conle che si dovesse allonlaoare da Fi-

renze, e, se possibil fosse, per qualche tempo cziandio dall' Italia. Fu

risolulo il viaggio cosi precipiloso nella Fiancia. La conlessa era in

pen;i , non forse la traversata del mare nocesse al bambino Paolo
,

nalole da circa sedici mesi iunanzi. Onde.ad Elpidio e alia balia, la

quale era femmina del coitlalo di Fiesole ,
e si nomiuava Bianca,

fu conmiesso di coudurlo per terra a piccolo giurnale sino a Lioue.

Ouivi i genitori si sarebbero fermali per aspellarlo.

Odoralosi dai sopraccio delta combriccola quosla repenlina p-irlen-

za, decrelarouo che il figlioletto si avvclenasse; c n'ebbe il carico

Elpidio. Mossoue coslui a pieta, propose iuvece di farlo smarrito, ri-
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sparmiandogli la vila. Assenlirono i capi; ma a patto che egli faces-

se sicurta che lo smarrimenlo rimarrebbe coperto, e il padre privo

per sempre del figliuolo. Elpidio fece la sicurta, congegno la mac-

china e la sorte gli disse bene.

A que' di
,
che erano i primi di Febbraio, albergava di passaggio

in Firenze 1' avvocalo Carlo Melissa di Roma, con la moglie Cinzia

e im fanciulletto quasi di una eta col Paolo di Orazio. Questa crea-

tura, per nome Vittorino, mori nelle braccia della madre due giorni

dopo la partita del conte. Elpidio, per mezzo di sue spie, riseppe

che I'avvocato piglierebbe il caramiuo di Bologna immantinente la

nolle, con la sposa e per cambiatura. Esso aveva gia compro laba-

lia : pago Ire ladroni e la sera degli otto
,
fra le poste delle Filigare

e di Covigliaio ,
arreslalo con le armi il legno , egli ,

la maschera

in faccia, poso Paoluccio in grembo alia signora Cinzia Melissa; e

minacci6 morte infallibile a lei ed al marito ,
se un senlore solo del

fanciullo che abbandonava nelle lor mani fosse ito alle polizie. Si

fosser badati, perche guai a loro !

Separatisi, egli si provvide il cadavere di un fanciulletlo che in-

volo aun cimitero campestre del fiorenlino: recollo in Bologna, e il

fe seppellire sotlo la falsa denominazione di Paolo, Giovanni, Ernesto,

figliuolo del conte Orazio X, dimoranle in Firenze, via lale, numero-

tal altro. Si brig6 poscia per frode, che la sepollura fosse altrove

ehe nel silo inscrilto neiregislri della Certosa bolognese: anzi, ot-

tenuta la polizza morluaria, con 1' aiuto di un alto protettore, per-

venne a far radere il nome di Paolo dalle caselle di un cerlo libro di

momenlo. Per il che i caporali della Loggia si addimoslrarono ap-

pagatissimi e vendicali. II pargoletto fu consegnato alia Melissa in

una robicciola di stoffa persiana a scacchi verdazzurri; in un cappel-

iuccio scozzese di felpa nera con piuma di paradisea ; scarpettc di

marocchino vermiglio e avente nel collo, sospeso a un cordoncino di

seta pavonazza, un dentaiuolo d'avorio a corno, legato in oro. I

panni soltani erano tutti lini e maglie^ma senzacifre
;
eccettocbe un

corseltino imbotlito e foderato di rasocileslre, che porlava nellaaso-

liera una corona diricamo e sottovi un lionerampante. Indosso ave-

va una borselta di reliquie o medaglie che non fu locca.

Serie VI, vol. XII, fasc. 422. 13 10 Ctlobrc K-G7.
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Elpidio affermava constargii che, nel Maggio del menlovato anno

1843, i coniugi Melissa ritornarono in Roma con quell' ideclico pullo,

al quale ebbero imposto II nooiedel loro eslinto YiUorino, la cui mor-

te celarouo ai parenli ed agliamici : se lo appropriarono infigliuolo,

so lo allevarono e viveva lullora ; essere poi il medesimo cbe di fre-

sco aveva servito in uffizio di segretario il sigaor coule suo padre.

La leltura di que'l foglio, non cbe mi piegassea cie-Jere, mi sde-

gno e Irascorsi a dir subito in aria di sprezzalura : Una mtova

trappola di quel furbaccbione ! Signor conle, noudia in quesla role.

Egli per6 si corrucciava e dokemente mi riprendeva dellu fredda mia

ineredulila. lo sodo a deridere questa, cbe sosleneva essere im' im-

postura; e preferiva le celie alle eseandescenze dell'ira cbe mi sen-

tiva dentro , peosando cbe si Toleva meUere in forse perfino cbe la

madre mia fosse mia madre.

. Intanto, essendo gi?t prossima la sera, e conliuuando i mului no-

slri diverbii, furono annunziati i tre testimonii, il notaio, e non so

cbi altro cbe si ripresentavano per ullimare la mia rieoguizioue iega-

le. Era per me inutile il contrastare: tenlai di fuggire, ma iixJarno:

bisogno quiodi che, con inesplicabile mia confusione, mi riducessi

al cospelto di quei signori a me sconosciuli, e mi esponessi ai loro

complimenti ed alle loro gralulazioai. Se non che io mi resi muU>, e

non fa mai cbe molivassi uoa siDaba di risposta all' interrogatorio

che mi facevano
;
si era io persuaso che codesla fosse una giunleria

ed una seena da commedia. Di essi quale scorgeva nei liueaieeDli

del mio volto una rassomiglianaa, e quale un' altra con quei del con-

te e della cootessa. Per lo ebe io fremeva e pestava co' piedi io terra,

rnentre Oraziev tutto gioioso mi abbracciava e ripeleva, cbe pur mol-

li in addietro gli a^evano ceofermate le medesime osservazioni.

Appresso fu fona seeiidere iosieme nel quartiere di Elpidio , fj

tcrminare le formalita del eonfronli. Orrore e dispetlo mi sovrapre-

sero in vedere quel suo \iso affilato e sparulo ,
e iu patire il lelro

sguardo di quegli occhiaeci languid), cispcysi e iocaveioali nelle cas-

se color di cenere. Le sue pupille, imperlale per meta, sprizzavano

una luce, che paragouerei a\ giallore veidaslro delio zolfo ardenlo.

Che tremiti ! cbe raceapriecio ! Quel cbe si dieesse intorno al suo
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letlo uon ricordo piu: ricordo solamente ch'egli sacramenlo esser

io Paolo
;
che io mi scrollai e gli voltai sdegnosamente le spalle ;

e

che, raccollisi gli altri intorno ad un tavolino per conferire e sotlo-

scrivere 1' alto, egli con un cenno di lesla mi chiamo a se, ed ab-

brancatorai per un braccio, con un tal ringhio rantoloso mi disse :

-
Conlino, or seguiterete ad odiarmi?

- Non vi ho mai odiato, e sa Iddio se vi desidero felice nell'al-

Iro mondo ! Ma Yoi a che insidlarmi anche sul letto di morle? Non

vi basla 11 male che mi avete falto? II giudizio del Signore e per voi

imminenle, e voi vi dileltatea tribolare me povero orfano, una ve-

dova derelilta e due infelici, che non hanno allro appoggio che me e

lei?AhElpidio!

Colui datami allora una sguardata che mi rimescolo il sangue :

Paolo, ripiglio affannosamente
; domani, vivendo io

,
mi ridi-

rete voi e la vedova Melissa, se io vi abbia ingannato. Persuade-

tevi che a buoni conli Elpidio non vi ha recato 1' un mille dei danni

che poteva. Yi ho manlenuto in vita; e egli poco? Slrelto anni fa da

ordini supremi di allontanarvi da Roma , ho caldeggiato le voslre

iiozze con una ricchissima giovaue di Boston, la quale vi doveva con-

durre in America. L'avvoeato Carlo si ostin6 a rifiutarvi: e la gio-

vane ando a morire in Palermo. Allo scoppiare della guerra in Ita-

lia
,
ebbi il mandate di farvi arrolare ad ogni patto ne' volontarii to-

scaui : era slabilito che sareste ucciso con una palla da quel Virgi-

nio, che perPasqua vi meno aH'alloggio di un certo foresliere. Cola

io vi \idi. II laccio falll perche Iddio vi ama. Cio non ostante, io

avea gia impetrato che non vi ammazzassero a bello studio : e voi

leggesle nello stanzino del vlaggiatore le mie raccomandazioni.

Quando, per inlrodotto di monsignor Placido, fosle ammesso ai ser-

vigi di vostro padre, sapete che mi fu comandato? Di mescervi la

inorfina. Inlercedetti per voi, e in quella vece m'impegnai di stac-

carvi dal Banco del padrone. A tal effelto mi argomentai di seminare

la zizzania Ira lui e voi, di scontenlarvi, di promovere la vostra

cacciata; e per ultimo ne vennia capo. Ma ora che la morle mi scio-

glie i ceppi, vi rendo a cui appartenete: e no, ve Io giuro sull' ani-

ina mia, non e un Iranello, non e un inganno! siete Paolo e non al-
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tri che Paolo figliuolo del conle. Voi cesserele, ue ho fiducia, di

maledirmi, e abborrirele sempre i covi scellerati delle societa se-

crete. Ho buon fondamento di sperare che non vi insidieranno piu

innanzi : fuggilele, fuggilele ! To non era catlivo per indole ,
ne per

educazione : le sette mi incatlivirono e le sette mi hanno dannato !

Cio udito non mi rimase piu spirito in seno: parea mi cascasse

un velo dagli occhi e a tanta evidenza di riscontri ,
mal mio grado ,

io passava d'incredulo in dubbioso. II Sia vero? e il Non sia?

mi tenzonavano aspramente nel cuore. Alle battaglie non reggevano

piu le forze, consunle dal succedersi di cosi strane e violent! impres-

sioni : laonde io mi senliva mancare. Mi ricoudussero nel piano di

sopra, acciocche avessi pranzato in brigata con glialtri. Ringraziai,

e in quel cambio chiesi una tazza di brodo e la licenza di sdraiarmi

in un canape. II conle mi accompagno in una stanza da lelto e, prega-

lomi che mi coricassi, dopo assai vezzi, soggiunse: Sta in pace,

Paolo mio, e riposa: stassera io andro con quei signori a trovare la

vedova Melissa, che Elpidio me ne ha indicata la casa.

Ah, conte mio buono, per tutti i sanli del paradiso, ve ne

sccngiuro, non tormentale mia madre! strillai aggrappandome-

gli con furore alle pistagne del vestito. Quesla e un' imposlura ! mi

voglion logliere anche la madre! Conte, ho un fralello, ho una so-

rella.... Dio, vendicatemi voi! Ah tigri, ah iene! e divincolandomi

da lui che mi leneva strello fra le sue braccia : lascialemi ! gridava

tutto in lagrime; lasciatemi ! or voglio andar subito dal Papa. Oh,

perche io sono povero e voi siete ricchi, vi credete lecito ogni sopru-

so? No, no : il Papa mi fara giuslizia.

II conte moveva cielo e terra per acchetarmi. Dopo le molte,

avendomi data parola che tralterebbe la madre mia co'medesimi ri-

guardi che se fosse la sua, e quella sera stessa o verrebbe ella a ri-

prendermi o ne rjceverei un biglielto ; piu per isfinimento che per

assentimenlo, cessai di resistere e mi abbandonai in un seggiolone.

Ma sempre in me ripensava: Sia yero?
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XVIII.

Le due madri.

11 Maggio.

Ah si, era verissimo ! lo sono il Paolo del conte Orazio e della

contessa Melania; il redivivo, secondo chi mi chiamano i miei no-

Aclli genitori ,
il figliuolo di due madri !

Circa la mezzanotle, il conte rientro nella mia stanza e tacito, ma

col viso ridente di allegrezza, mi porse un biglielto. Lo apersi e lo

lessi : diceva cosi :

Viltorino mio

II Signore ha falto da se, e i miei presagi si sono adempiuti ben

di la dell' espeltazione. Oh quanto bramo d' esser teco, di parlarli

e di stringerti nelle mie braccia I ma tu non devi muoverti. Vo-

glio che rimanga a dormire nel luo palazzo ,
e die slii quieto e

di buon animo. Domani verro da te con Colomba e Stanislao. Tu

abbi fede al conle tuo padre, e non li slurbare per nulla. Viltori-

no, bada, per pieta, di non t'ammalare ! A rivederci domani : in-

lauto piglia un bacio e la benedizione da colei che, dopo la contes-

sa, in eterno sari sempre.

Alle 11 V 4
di queslo lunedi 9 Gennaro 1860.

Tua madre

Duuque e vero ! sclamai appena lettolo abbarbaglianclo del-

la vista.

No dubiteresli ancora? saggiuns'egli e mi casco sopra, dirom-

pendo in una frenesia tale di tenerezze, che pareva uscito di cervel-

lo. Cio non oslanle io non finiva di rendermi persuaso. II pensiero
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elie quella ch' io aveva sinora avuta per rnaclre non fosse mia ma-

dre, e noil fossi punlo fralello di Coloniba e di Stanislao, m' s' in-

Iraversava per modo.nel capo, che mi loglieva la possibilita di adc

rirc all'evidenza di quel biglietlo. II cuore ha certi suoi sillogismi ,

contro i quali non 6 virtu di logica che basli! Di coricarmi sen-

liva il bisogno e non la voglia: sonava gia 1'un'ora del maltino;

la servilii era immersa nel sonno. A mio padre non islagnavan le

lagrime : io non rinveniva piu da uno stupore mislo d' affonno, che

tulto mi accasciava. Perche, avvedulosi egli che sul riposo non era

da fare assegnamenlo ,
m'invito che, almeno cosi vestito

,
mi fossi

sdraialo uel letlo, menlr' egli, adagiatosi nella pollrona ehe v'era ac-

caiilo ,
mi avrebbe 'lenulo compagnia e narratomi i! successo della

sua visita. Me ne coutentai : ed esso allora
,
informalomi con molta

minulezza delle accoglienze avutene e delle prime impressioni ,
co-

mincio dirmi che la madre aveva riconfermata appunlino la parle

che le spellava delle deposizioni di Elpidio, e faltene ella auten-

ticameute piu altre, le quali il notaio aveva regislrate al cospelto

dei tre medesimi testimonii. In riprova si cavo dalla lasea I' alto

e mo io lesse..

Era una ripelmoiie delle identiche circoslanze di tempo e di luo-

go, asserite dal mitiistro. Aggiungcvasi che 1'avvocato Carlo ed ellu,

viaggiando per diporlo, non sostetlero nulla in Bologna ,
ma tira-

ron drilto per insioo a Milano
;
dove mi fecero dipingere tal quale

mi aveano ricevuto al confine della Toscana
,
e si misero in islrada

per Venezia. Cola fui baltezzalo segrelissimamcule sollo condizione,

ed ebbi il nome del lor defonto Yiltorino. Serbava poi con grande

gelosia il certified to del bailesimo
,

i panni e i gingilli in che le fui

consegnato, e il ritratliuo dipinlo in acquerello per la fretla. Di piu

asseveraya di avere un codicillo test'amentario dell' avvocato
, nel

quale si depouevtmo le stessissime cose. -Dichiarava poi nou essersi

manifestata prima di allora, perche fino a sei mesi indietro le.eran

inancati affatlo indizii almeno probabili : die solo dopo la enlrala mia

in ufficio presso il coule,leuacquero alcuni sospetli; i quali ingran-

dirono come io nel vaneggiare della febbre le rivelai i casi occulla-

tile menlre io era in senno: essersi per cio deliberata di parlecipare
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il secreto a monsignor Placido ,
non si tosto fosse rivenulo da Na-

poli, rimeltendosi alia carita e prudenza sua quanto al reslp.

lo ascoltava la lettura con 1'alito ristretto in seno, col volto inle-

so in quello del conte e con un' incerlezza di riguardo, che svelava

la interiore anguslia ond'era coslretto. In sostanza io non voleva cre-

dere. Percio quando 1' altro, messimi davanti i panui, il ritratto ac-

compagnalo con quello che la contessa teneva nel suo oratorio, la

soltoscrizione materna e ogni cosa che potesse avvalorare la certez-

za del fatto, mi interrogo : Credi ora?

- No
; gli risposi con indegnazione ; posto ancora che un ange-

lo scendesse dal cielo a dirmi quello che mi si vuol dimostrare
,
io

non gli avrei fede. Mai, finche avro vita, non rinueghero mia madre!

Se non chela radice della mia incredulity non era nell' intellelto
,

era nell' affelto : e questo , che non ragiona o ragiona a modo suo ,

e alle volte quasi inespugnabile alia ragione. Nel caso uiio poi tanto

era il rendermi a credere, quanto svellere dal suo centro, il piii na-

turale, il piii santo, il piii inlrinseco de' miei amori e trasportarlo

altrove. Ci6 mi si rappresentava come un suicidio, un parricidio, una

mostruosita. senza uguale. Per lo che io era determinalissimo di non

credere, e giurava a me stesso che mi lascierei far il cuore a brani,

prima che darmi vinto a quale si fosse evidenza.

Pian piano il fervore della disputa rallento, la slanchezza mi so-

praffece e quindi incominciai a sonnecchiare. In questo leggerissi-

mo dormiveglia venni con gran disordine di fantasie a rimembrare

uno strano accozzamento di cose per addietro succedutemi
, di pa-

role ascoltate e di falli avvisati ma non compresi, i quali tutti

cospiravano a capacHarmi di quello che tanto ricalcitrava di am-

metter per vero. Cosi ricordava di aver udito 1' avvocato Carlo

dire un giorno, stimava io per celia ,
a mia madre che io poteva

ben essere duca o barone : mi si rinfrescavano alia mente alcune

frasi bisbigliatemi dall' arrolatore di Virginio, e che io riputai gia

indovinelli da trappoliere per ingannarmi ;
come verbigrazia che

era figliuolo dell' arcano, che un denso velo copriva la mia culla, e

che la vedova Melissa non m' era piu che nutrice : poi rammenlava

V aria misteriosa a che dianzi si componeva la mamma in consolar-
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mi, e eerie sclamazioni fuggitele di bocca, le quali io non era giun-

to a capire. Cotalche, eziandio sognando, mi faceva d' uopo com-

batler meco, e snervare le renitenze della volonla. Non mi de-

stai appieno se non dopo levatosi il sole
, quando m' accorsi d' un

grave peso che mi opprimeva il pelto e difficollavami il respiro.

Mi riscossi
, apersi gli occhi : oh! era il conte,^ il quale , addormen-

tatosi nel seggiolone ,
s' era sporto innanzi e caduloini in grem-

bo con la tesla. Mi impielosii lutto quanto, a vedere quel capo che

sembrava stesse origliando i battiti del mio cuore : raccolsi le spe-

cie svanite, riflettei in me stesso , mi sentii meno incredulo della

nolle passata, e, non so come ne perche, misi incontanente un gemi-

to che lo sveglio. Io era vinlo a meta : lo chiamai quella maltina,

con falica si, ma pure lo chiamai la prima volta col nome di padre,

e gli resi palpilando il primo amplesso filiale.

Verso le ore nove e annunziata la signora Cinzia coi figliuoli. Io

mi precipito alia porta, e senza phi le volo al collo : essu inando uuu

slrido. Che mornenlo fu quello! Non ci parlammo con la lingua, e

non perlanto ella inlese me
,
ed io lei. Colomba e Slanislao eran li

in disparle immobili, atloniti, sbalorditi. Per non essere infinite mi

aslengo dal riporlare altre particolarila e 1'abboccamento lungo, bffcl-

luoso ,
animatissimo che tenni con mia madre Cinzia. Basil che ella

mi strappo ogni velo dagli occhi, che soddisfece alle mille iulerro-

gazioni onde io la premelli innatzi di arrendermi, e che in ullimo

nii arresi a crederle, con queslo patio per6 che ella proseguircbbe

a convivere sempre meco, e a trattarmi da figliuolo. Come riferire

poi adegualamente gli slupori dolenlissimi di Colomba e di Slani-

slao, in apprendere che io non era phi lor fratello germano ,
e che

di Yittorino mi era cambiato in Paolo?

Sul mezzo giorno sail un famigliare ad ammonirci che Elpidio

morrva. II conle accorse nella camera dell'infermo; io-lo seguitai e,

non osando inollrarmi ,
rislelli alia porta. Vidi pero il tnoribondo

supino ,
e al capezzale il sacerdote che gli serrava Ira le sue una

mano e parlavagli all'orecchio. Passali dieci minuli, il conte e gli

aslanli s' inginocchiarono ; Elpidio era spirato. L' infelice
,
da che

aveva ricuperato il senlimento ,
ricus6 con insuperabile pervicacia
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ogni conforto della religione, asserendo che per se non ci era mi-

scricordia
,
ch' egli era dannato. In quello estremo il prete lo scon-

giuro ancoraa pcntirsi, alraeno internamente, a stringergli la mano,

a buciare il Crocifisso e 1' assolverebbe. Al ministro di Dio sembro

che lo sciagurato ,
nel punto di esalare 1' anima

, gli calcasse un di-

to
,
e contraesse le labbra

,
a cui egli aveva accostala la santa im-

magine : e per questo gli fe sopra 1' assoluzione. Fu un mero moto

nervoso? fu un segno deliberato di pentimento? Lo sperammo. II

prete si allontano replicando con voce tremola: Cosi d'ordinario

muoiono i frammassoni ! II lullo di queslo passaggio che contristava

tanto mio padre ,

- servi di addolcimento a mitigargli 1' esuberante

allegrezza, che per cagion mia il loglieva presso che di senno : come

altresi 1'ansia di non pregiudicare troppo alia sanita di Melania, con

la nuova della mia risurrezione
,

valse a moderargli 1' eccesso del

giubilo. Senza cio reputo io che il gaudio lo avrebbe falto impazzire.

Egli, dati immedialainente i suoi ordini pe'funerali, comando si

allestisse una carrozza, nella quale con me, con mia madre Cinzia,

con Colomba e Stanislao mont6, e ci inviammo a dirittura alia vol-

tadi Albano. Quivi smontammo noi all'Albergo di Europa, e ando

egli solo al casino della villa, per apparecchiare cautamenle mo-

glie e la figliuola a novita cosi grandi.

Non era gioco facile il riuscirvi
,
e quando io considero quel che

intervenne, abbrividisco di orrore. Eccone in compendio il raccon-

to. Dapprima egli finse una Iristezza anche piu intensa che nell' ef-

fetto non provava della perdila di Elpidio, per eccitare artalamente

la contessa a racconsolarnelo. Ed ella, che non ebbe mai il Molesti

nel suo libro
,
fu prestissima a soggiungcre di condolersene si

,
ma

che non poteva donare una lacrima alia memoria di un uomo, il

quale s' era lasciato spegnere in grembo il pegno eletto de' suoi

amori. Di guisa che anche questo corrotto ella indirizzo al suo Pao-

lo, e lui compianse in luogo del ministro.

Caduto poi per naturale connessione il discorso sopra di me, e

querelandosi che egli non mi avesse condotlo seco : Per ora ; le

disse il conte ponendole innanzi i due ritralti
;
contentati di queslo

Vittorino : che te ne pare ?
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- Profano! strillo essa, mirando il suo quadruccio in rainialura;

liai rapito I'angiolelto dal mio sanluario? ah ^
7

ila mia estinta! e lo

baciava e ribaciava. Se non die osservato 1' altro e scortolo di si

perfetla somiglianza col suo
;
in pritna non aggiunse fede al mail-

to che 1'acceriava quello esserc il visuccio di Vitlorino bambolo
;
ed

averglielo dalo sua madre. Oh ! se tu uon burli, questi due vi-

selli si rassembrano come due gocce d'acqua. Possibile che da pic-

colo Villorino avesse tanlo del mio Paolo?

Cosi e
; ripiglio il conle

;
la vedova Melissa mi ha assicurato

clie questo e il ritrallo maniato di Vitlorino a sedici mesi.

Dio mio! Adunque ho ragione di fingermelo Paolo! Vedi, Ora-

210, tu mi dai della sciocca
;
ma il cuore mi dice sempre che quel

giovane e un altro lui, e il cuore di una madre sbaglia di rado. Or

esso dov' e? perche non me 1' hai condolto?

- Verra domani, rispose egli ;
e non reggendo piu alia commo-

zione si mise a piangere e le chiese singhiozzando : Che diresli,

Melania, se Viltorino fosse Paolo? Ella il guardo fiso, impallidi,

spiano le ciglia e riprese con franco accenlo : Non ne sarei me-

ravigliata. Un certo cuore mi ha sempre delto che. . . II dialogo fu

qui smezzato da un abilatore dei dintorni ,
che si presenlo per fare

inchino al siguor conle : il quale con la solita sua gentilezza fatlagli

oltima cera
,
lo inlrodusse in un salotlo conliguo. Fratlanto Melania

irnpensierita del ritrallino mio e insospeUila della bizzarra interro-

gazione di Orazio, abbranco la valigia che le avea lasciata nella

camera, ne taglio con le forfici tutla una banda; nwst6 e ne cavo i

documenti che v* erano ascosi, e poi la cassettina dei pannicelli e

tutlo il resto. Di breve ua urlo slridenlissimo e un forle colpo scos-

sero d' improvviso il conle. Egli guizza rapidissimo uella stanza, ea

nulla si tiene che non isvenga. Cou cid sia che trova la moglie boc-

cone, attraverso un sofa, col volto intriso di sangue, e sparse sul

paYimento le scrillure e le cose rovislate.

Accorrono le fanlesche, .si licenzia il foresliere, si melle mano a

spugne inlinle nell* acqua gelida e ad essenze le piu gagliarde. Per

buona sorte il sangue slillava dal naso die avea ballulo nello schie-

nale d' una sedia : e fu miracolo del cielo che, nello stramazzare, non
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urlasse nello spigolo di un carninetto d' alabastro, e non si sfracel-

lasse il cranio. E facile ad immaginarsi lo scompiglio che si origi-

no da questo accidente. Gisella tremava a nodo a nodo e guaiva ag-

grappala all'aia, che Ic eostringeva le guance fra le mani : il conle si

dimenava disperato e invocava tulti i Sanli, che era una compassio-

ne. II male fu perd piccolo : che trasportata in un letlo poco di poi

rinvenne.

La sussoguente mallina giunse per tempo al nostro albergo la car-

rozza, con unaleltera che c'invitava al)a villa. Giuntivi, incontram-

mo il conte che prego me a reslar seco da basso, e mia madre Cin-

zia a salire co' due figliuoli, e preparare la contessa a ricevermi seuza

troppo commovimefcto. Cosi fu fallo. Ma venuto il punto nel quale

ancor io doveva ascendere, ed enlrare nella stanza di lei, e presen-

tarmele, m' inlesi correre un brivido per le ossa. Prima di porre il

piedc cola dcntro, mi fermai alia porta che era socchiusa, ed appog-

giatomi a un gomito di mio padre , guardai pel fesso. La \
7

idi in

un' ampia vesle bruna, abbandonata sopra uu'ottomana, bianca in

faccia come 1' avorio, e con su le ginocchia i due ritratti che con-

templava. Un momento appresso la porta si spalanco.

Non mai con tanto gaudio o stupor tanlo

Lev6 gli occhi al figliuolo alcuna madre,

Che avea per morto sospirato e pianto,

come li levo a me la mia, divenuta in un subito rossa di fuoco. Si

alza impetuosamente, e senza articolar parola mi si lancia contro: io

btilto le mani avanti come per ischermirmi, e indietreggio. Fu un

involontario moto di riverenza, di suggezione, di verecondia, di non

so che; in somma esital. Ma il conte che mi era alle spalle, mi so-

spinse fra quelle aperte braccia, che al collo mi si serrarono piu che

lanaglie. Oh lo senlo! mugolo essa appena riebbe la voce; que-

slo e sanguemio!

. In quel giorno, che sara per nie elernamenle memorabile, il conte

si obbligo di dar picno assenso alle due future unioni, che egli me-

desimo propose del figliuolo e della figliuola sua
,

colla figliuola e

col figliuolo della vedova Melissa
, ripartendo presso a poco in due
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1'opulcnto suo patrimonio. Quindi, per sottrarre csca alle dicerie ed

alle cbiose del mondo
,

fu risoluto un lungo viaggio fuori d' Italia
,

ed una piu lunga dimora in una villa di Toscana, sequestrata qua-

si iuleramente dal commercio dei curiosi. Tornatosi adunque in

Roma per gli apparecchi, si seppe die Elpidio avea testato. Si

aperse nelle congrue forme I'atlo, e ne risullo che lasciava il

oonle Orazio eseeutore della volonla sua; la quale era che, non ri-

cordando egli di avere piu parenli supersliti, ne in Macerata nc al-

trove, legava tulto il suo a Cinzia Melissa. Colui possedeva trenta-

mila scudi in consolidato romano. Signer contino; mi sussurro

Biagio n un orecchio, quando fu informalo di questo lascito; ecco

una delle rare volte,, che la farina del diavolo non va in crusca.

Taci, mala lingua! non flagellare i niorti : e gli regalai tre

luigi d' oro, a patto che non 1' udissi mai piu mormorare di Elpidio.

Ometto le esclamazioni, i giubili e gli slupori del nostro prelate,

allorche, sopraggiuntoci poco dopo, intese lo strano ed impensabile

scioglimento del mio nodo. Parve ringiovanire di died anni!

Tal e la mia storia. Uno scriltore francese concludeva tempo fa

il libro della sua, chiamando fortunato chi non ne lia veruna da rac-

contare. lo credo invece beato chi
,
avendone pur una, puo onesta-

mente, e con la fronte alia, contarla.

A Clelo Wilson.

17 Maggio 1861.

Ecco, amico mio carb, in questi fogli che oggi li mando, bello e

fornito il sunto delle memorie che lu neirandato Aprile con si calde

islanze mi ricercasti. Siamo concordi .che questo fasdo di carte, dal

mio scrigno passando nel tuo, si porla seco ezianclio qualunque di-

lillo io vi abbia sopra. Faune quel che lu vuoi. Allorche fra le so-

litarie delizie di questo mio soggiorno campestre, tu ne svoigesli a

corsa 1'originale ancora si ruvido e mal cucilo, parve non ispiacerli,

anzi ti commosse
;
talche non lo potesti le'ggere ad occhi asciutti,

massime dove narrava di le e delle lue sorelle ci6 che prima igno-
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ravi : ed io appresso ne trovai le pagine bagnale di fresco pianto,

il quale copriva le vestige di altro antico. Ah Cleto! non me ne am-

mirai punto: conosco la tempera deU'anima lua.

Accadra forse che rileggendo questo manoscritto, vi discerna due

quasi colodti, uno primitivo ed uno di rilocco. Cio puo essere : non

pero che vi scorga due scrittori
;
e questo a me preme. Comunque

sia, quale ti giugne, tale io te 1' offro in dono, con intera facollti di

avventurarlo pure alle stampe, se tu opportuno Io giudicassi. Quivi

non e apice di cui io abbia a temere biasimo o vergogna. Vi metto

bensi in qualche mostra i miei falli : ma oltreche son falli de' quali

Ove sia chi per pruova intenda araore,

Spero trovar pieta non che perdono;

insieme li disdico e non presume di giustificarli. Non ci ha da saper

male di servire d' esempio, quando altri possa imparare qualche

cosa di ulile alle nostre spese. Tanli libercoli veggo uscire ogni

giorno di argomento simile al mio, ne' quali si scopre manifesto che

chi li compose non ebbe in mira che di giovare a se; e tultavia in-

conlrano approvazione ! A che dunque ripugnerei di arrischiarmi

pur io, e con animo si diverso? Pel rimauente non arrossisco di

comparire al mondo qual fui, o piutlosto qual sono; dacche, eccetto

il nome, non sono e non saro giammai altri da quello che fui. II so-

le, Cleto mio, non mi fa paura.

In tal caso ai miei censori dirai, che io in queste carte non am-

fcisco il vanlo di bello ingegno, il quale tullo a lor cedo; ma che se

nulla ambissi, cio sarebbe unicamenle la lode di bel cuore. Tu me
la dai, carissimo, questa lode : non e vero? E io te la rilorno con

un abbracciamento.

11 tuo

Paolo Vittorino.
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Compendia della Storia d' Italia dai primi tempi fino ai di nostri,

di GIUSEPPE RICCIARDI Un vol. in 8. di pag. 370. Napoli,

stamperia del Vaglio 1867.

Altre volte abbiamo deploralo 1' abuso che da non poehi scrittori

si e falto della storia d'ltnlia, per disformare la verita e imbevere di

error! le tenere menli della giovenlii studiosa. In questa medesima

Serie abbiamo avuto oecasione di mostrare un cosi fatto abuso, pi-

gliando ad esame i compendii del Banfi, di un' anonima Madre di

famiglia, dello Sforzosi e dell' Angrisani
l

,
tulli autori che hanno

preteso di insegnare \
Teraco storia ai giovani, e di fornire alle scuo-

le lesli brevi e sugosi.

Non sappiamo se intendimento del Ricciardi sia stalo di farsi an-

cor egli maestro : bensi pensiaino che in questo caso debba aver avu-

la poea speranza di essere bene accollo nella generalila delle scuole.

E cio per due ragioni. La prima e ch'egli troppo notoriamente sie

proleslato uomo di nessuna fede religiosa, e quindi non meritevole

di fede civile : giacche chi discrede Iddio e ne sprezza la verita ri-

1 Vol. II, pag. 321 seg. 584 seg.
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velata
,
non oflre guarenlige baslanti di convenienie veridicita. La

seeonda e cbe egli professa di essere legato ad UQ sistema e di

voler fare
,
die la sna Storia serva a rassndarlo : il die toglie ogni

credito d'imparzialila e di spassionatozza ad un isloriografo.

II sistema dell' Autore e quello comune a tulti i liberalastri italiani

del iwstro tempo: supporre doe che ogni eosa facda capo neU'tmt'fa

d' Italia, e conseguenteraenle si rivoJga in condannazione del dvile

Principato dei Papi, che n'e 1'ostacolo piu capilale. Ecco di fatto

come esordisce il Bicciardi esponende 1'idea del presents suo la-

voro. lo fermai 1'attenzione in modo speciale sopra gli sforzi, du-

rati mai sempre dagl' Italian}, a riconquistare 1' indipendeaza e 1'uni-

ta nazionale, perdute in \irlu delle irruzioni barbariche, quindi la

liberta, conlesa loro perennemente, caduta chefu la Repubblica. Al-

tro allissimo scopo del mio compendio fu quello di venir dimostran-

do il come i Romani Ponlefici riuscissero oslacol fatale e perpeluo ,

<lal giorno in cuialla spiriluale si aggiunse in essi la potesla tempo-

rale, al riconquisto dell' indipendenza e dell'unita nazionale soprac-

cennala, e cio col loro cbiamare in ogni lempo le armi dei forestieri

nella Pen(sola, e lener quella Roma , senza la quale ad acefalo cor-

po e simiglianle 1'Italia 1.

Tal c 1'assunto qui tolto a trattare, col preteslo di offerire un epi-

logo di storia italiana. Diciamo col prelesto ; perocche non e oggi-

inr.i piu possibile trovare un conoscitore savio di patria storia, il

quale non sappia falsa essere la prima parte di queslo assunto
,
e

travisata grossamente la seconda ad inganuo dei semplid.

E falso cbe gli Italiani abbiano durali mai sempre sforzi, a ri-

conquislare T unila nazionale conforme s'intende ai di noslri. La

quale falsila risulta primieramente da cio che
, dopo i Loogobardi ,

fuori del Machiavello e di qualche altro rarissimo scrittore ,
non

^ran che riputato ,
mai non si e neppure mentovalo, in veruno dei

secoli precedenli al nostro, il concetto della unila : e noi sfidiamo il

Ricciardi a meltere in luce documenli, che accennino r.ncor da lon-

tano all'esistenza di questo concetto, non diremo tra i popoli, ma tra

1 Pag. I.
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i politici e i governanti i varii Stall della Penisola. Risulta poi se-

condariamente dal falto che , appresso la caduia della douiiiiazione

longobardica, niuua impresa, ne grande ne piccola, si sa giammai es-

sersi tentata da quale si fosse Stato Haliano, per dar effello a queslo

disegno : essendo manifestissimo invece che tulti i municipii, le re-

pubbliche e i principali della Penisola, se fecero sforzi, \i fecero per

sostenere la loro autonomia, che vale la loro personalila politica di-

slinta e divisa da ogni allra.

Dal che viene per conseguenza una delle due : o che il Ricciardi,

per essere veriliero
,
deve nella narrazione contraddire di conlinuo

a quesla parle deH'assimlo suo : o che per puiilellare 1'assunto pre-

so, deve di conlinuo slravolgere la verila della sloria.

Medesimamente, presupposta la falsila ora indicata, e im grosso-

lano arlifizio quello che forma la seconda parte del suo assunto , il

quale e che la sovranita dei Ponlefici riuscisse ostacol fatale e

perpetuo al riconquisto dell' indipendenza e dell' unita naziouale.

Conciossiache, lasciala da banda Y unita, che non consta essersi mai

volula dagli Italian! avanti 1' eta nostra ,
e provatissimo dai falti e

dal suffragio slesso di autori proleslanti ed avversi al Pontiflcalo,

che, senza il presidio ed il palrocinio dei Papi, 1' Italia avrebbe per-

du la, non che ogni indipendenza , ma fino la deuominazione sua ;
e

sarebbe slata diversamente incorporata nei regni e negli imperi

franco, germanico e ottomano.

Per lo che a sostenere anche quesla porzione dell'assunto e biso-

gno che il Ricciardi adulleri la verila, se pure, raccontandola vera-

menle, non vuole alterrare 1'assunlo medesimo.

E noi polremmo largamenle spaziare nel campo delle contraddi-

zioni incessauti, per le quali egli si avvolge nel corso di lullo questo

suo compendio. Ma oltreche dovremmo ripelere cose gia delte e ri-

delle, e riconfutar.e calunnie e sloltezze gia confulate e ribaltute le

cenlo volte, non ci gusta di dare allro maggior peso a questa scrit-

tura, che si manifesta siuo dall' esordio per un libello di parligiano

appassionato e, che e peggio, di spirito irreligioso.

Del che e splendido argomenlo la conclusione dell' opericciuola,

che termina con un invilo a tulle le genii ilaliane ,
affinche
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concordemente ed alacremenle s'adoperino a scuotere alfine 1'anlico

ed igaobile giogo della superstizione (leggi religione catlolica) spen-

ta la quale ,
non un solo minuto Yiver vedrassi il nostro implacabil

nemico, il Papato!

In questa ultima parte e la quinlessenza del libro
,
e il termine

vero a cui esso e direlto. Avviso ai maestri ed ai padri cd alle ma-

dri di famiglia, cui preme chei loro discepoli e figliuoli, sotto colore

di apprendere sloria, non reslino corrotti nella fede e pervertiti nel-

1'inlelletlo e nel cuore. Si ricordiuo che Giuseppe Ricciardi, rinne-

gato Cristo, Dio, Cbiesa e ogni sorla di cullo sauto, si e prolestato:

il solo cullo, a senno suo , ragionevole ,
essere guello dei Persiani

idolalri e dei barbari Peruviani adoralori del magyior pianeta
1 .

II Ricciardi adunque preferisce I'adorazione del sole all' adorazione

del Dio creatore e redenlore degli uomini. Qual mera\iglia quindi

die sia nemico del Vicario in terra di questo Dio e della famiglia

de' suoi credenti
;
e falsifichi la storia, per rendere cullo alia men-

zogna in onta della verita?

II.

Elisa o il Segrelo della Felicita , Racconto di FRANCESGA SOFIO.

Ua vol. in 12. di pagg. 230 Napoli 1867
, tipografia degli

Accattoncelli.

E pure un conforto che fra i tanli racconli d' invenzione ,
vol-

garmente detli romanzi
, cbe escono tultodi alia pubblica luce

,
non

sappiamo se piu per corrompere la morale ovvero la letteratura ;

e un conforto , diciamo
,
che tratto tratlo ne venga fuori qualcu-

no
,

i! quale sia come un
1

ammenda della doppia corruzione
,
diven-

tata cosi comune
,
che potrebbe.sembrare un \izio del genere in sc

stesso. E veramenle se fosse possibile disviare del tutlo ,
massime

la giovenlu ,
da questa foggia di lellure

,
noi anziche confortare gli

scrittori dabbene a fornirne la materia
, gli esorteremmo piutlosto a

1 Memorie di un ribclle, pag. 201.

Serte 71, vol. XII, fasc. 422. 14 10 Oltobre 1867.
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spendere in altro 1' ingegno , perche non sembrassero accredilare

col !oro esempio un genere ,
nel quale il buono e pur troppo una

rara eccezione. Ma peroccbe il romanzo e diventato anch' esso un

bisogoo dell' eta nostra, che tanti se n' e creati, e oggimai il disfarlo

non e in potere di chicchessia
;

allro mezzo non sopperisce che ai

cattivi opporre i buoni
,

e buoni diciamo non solo moralmenle , ma

ancbe letlerariamente : siccome i callivi non sono tali solamente

perche immorali
,
ma d' ordinario ancora perche pessimi in arle.

Per tal maniera gl' informati di rello spirilo potraimo prendere age-

volmente vantaggio scpra i rei
,

e avvegoache minori di numero

firsi maggior largo col merilo e a poco a poco sopraffare quegli altri.

In questo numero pertanto di Racconti non solamente commen-

devoli per religione e morale, ma eziandio per pregio letferario, col-

loehiamo il qui sopra annunzialo : il quale anzi fra questi stessi ci

par che stia co'migliori, considerato il merito intriuseco, e che

abbia di piu un lilolo maggiore all' ammirazione comune, in quanto

e lavoro di una giovinetta.

L'ordito della narrazione erdella massima semplicila, risullando

da' casi di due famiglie, congiunte per sangue, ma 1' una agiatissima,

e 1' altra da prima agiala ,
e di poi per subito i ovescio caduta nel-

]' inopia ;
la prima vivenle in cilia secondo le leggi del mondo e la

sua falsa civilta
,

1' altra in una borgata di campagna conforme alle

leggi del Vangelo e pratrcando le piu nobili virtu del crislianesimo.

II fine, che la chiara autrice si propone, e di moslrare come il perno

della vera felicila in un.a famiglia e il sanlo timore di Dio , attuato

cogli esercizii di una vita costantemenle cristiana. Adele era una gio-

vine sposa, fornila di lull' i pregi ond' e piu ambiziosa la vanita femi-

niie, ma educata senza niun senlimento di religione. Avea un marilo,

il quale avvegnache povero ella sel tolse volentieri perche nobile, e

molto piu per padroneggiare in casa con impero assolulo, a cagione

della ricca dote che porlo seco. E non e a dire come la darna si fa-

c^sse valere sopra la povera serviiu , senza che il marito polesse

nulla per essa
;

ed anzi spesso loccandogli di dividere colle ancelle

c colle cameriere i rabuffi della signora. Primo ed unico frullo di

questo matrimonio fu una bambina
,
amata

,
non pu6 negarsi ,

dalla

.<-.
"'
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madre
,
ma con amore subordinalo alia passione, che avea gagliar-

dlssima
,
di essere sempre la prima figura in tutte le adunanze ge-

niali. Intanto la piccola Clara (che questo era il nome della bambi-

na) crescea senza niuna istruzione religiosa ;
si bene alia superbia,

alia vanita
,
alia durezza col prossimo , che come virtu le venivano

inculcate dalla madre a parole ed a fatti. Per contrario Elisa
, colla

quale Edmondo (il marilo di Adele) aveva attenenza di parenlela ,

viveva in un paesello vicino alia cilia, anch' essa coniugata e madre

di un caro fanciullo. Non abbondava di beni di fortuna
; poiche quasi

tutlo il capitale di quella famiglia era un mediocre impiego del ma-

rito Ernesto; ma per gente di contado poteadirsi agiata, Tuttavia un

piu ricco tesoro che non tulte le ricchezze del mondo , erano
,
non

pure di quella casa ma dell'intero paese, le virtu singolari di Elisa.

Essa 1' amore, il conforto, il consiglio del suo compagoo ;
essa 1'an-

gelo consolatore di tutti gl' infelici del villaggio ;
essa 1' esempio di

ogni onesla e bell' opera a quanti la conoscessero. Ma il suo studio

maggiore era di formare a tulte le virtu cristiane, e piu colla prali-

ca che colle teorie, il tenero cuore del suo bambino. Quindi dall'una

parle tutla sollecita a sradicare soavemenle i piccoli germi de'vizii,

i quali si appalesano nella prima eta, sel vedea crescere quielo, do-

cile, obbedienle, veritiero; e dall* altra, promovendo le buone incli-

nazioni della nalura, sel venia formando divoto con Dio, ossequioso

verso i maggiori, compassionevole de' poveri.

Ometliamo di ritrarre 1'intreccio particolare de'casi, pe' quali pel

passalo alcuni membri di queste famiglie si eran trovati in relazione

tra loro. Basta al nostro scopo far sapere, che la piccola Clara, da

prima per cagione di salute, essendole necessaria 1'aria della cam-

pagoa, e dipoi perche la madre fu presa dal capriccio del viaggiare,

mecandosi appresso per tutta Europa il marito, ebbe la ventura di

essere affidata alle cure di Elisa. E perche venne fanciulletta
,
ed

il rilorno de' genitori tardo a molti anni
,
la buona Elisa ebbe pieno

agio di distruggere in lei tutli i semi della Irista educazione iniziata

dalla madre
,

di ridestarne le ottime parti che aveva
,

di fame un

esempio di ogni virtu cristiana.

Ma in questo mentre una disgrazia immeritata colpi quella onesla

famigliuola. II marito della buona Elisa senza sua colpa perde 1'im-
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piego. Anche qui casi pielosissimi ,
che noi lasciamo alia curiosila

de'lellori. Quello pero che spicca sempre e la virtu di Elisa, che

ritrae divino splendore dalla pruova a cui e sottoposta ,
dalle soffe-

renze della mutata condizioue, e da' duri rifiuli, o piuttoslo dagl' in-

sulli di Adele
,
a cui la figliuola era ricorsa con una leltera per im-

petrare almeno un preslilo sopra la sua dole, da sopperire alia ne-

cessila della famiglia ospitale. Per questa eroica costanza di una

donna si singolare, a malgrado delle privazioni di ogni genere, la fe-

licita seguitava a regnare in quella casa
,
se non anzi pe' maggiori

conforti della grazia interna era cresciuta.

Per contrario Adele recava con se le cagioni della inquielezza, ed

in mezzo alia copia' di lull' i beni della terra era nel vero senso

infelice. I godimenli del mondo aveano pel continuo uso perduto per

lei siuo quell' apparenza lusinghiera, che seduce tauli cuori; e il

mondo dall'akra parle parea che non sapesse che piu farsi di lei ,

valichi oggimai e da qualche tempo i fiorenti anni di giovinezza.

Tal era questa donna
, quando sola

, perche mezzo abbandonala an-

che dal marito
,

fe ritorno dal suo lungo viaggio , intrapreso tanli

anni prima in cerca di quella felicila ,
che non trovava nella palria.

Ma la provvidenza le area apparecchiato un mezzo a diventare fe-

lice
,

il quale secoudo ogni umano accorgimento avria dovuto cac-

ciarla nella disperazione. Colesto mezzo fu uua grave iufermila e poi

la morle della figliuola.

Anche qui ci dobbiamo passare di lull' i parlicolari, che formano

quest' ultima parle del Racconto ,
riuscita la piu bella e passionata

fra le altre. La sostanza e che Adele lornata che fu in casa
,
la pri-

ma cosa voile con se la figliuola. E 1'ebbe, qual non 1'avrebbe de-

siderata, schiva delle vanila, modesta
,
amante del raccoglimento,

pia, e devota, avvegnachenerusticaueindiscreta. Dicheella oltre-

modo dolen'e si "die ogni opera di rifarla sul suo modello, argomen-

tandosi per ogni modo d' inescarla a' piaceri del mondo. Clara, sen-

za mancare al debito dell'obbedienza, si uso da prima gran riguardo,

sostenula massimamenle da' consigli della zia
,
con cui lenne per

qualche tempo corrispoudenza di letlere. Ma la virtu di lei ancor

tenera non seppe del tutto resislere alia forza di lante occasioni^he
1' una non aspettava 1' altra. Ond' ella, diffondendosi a poco a poco
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dielro le altrattive clegli obbielti esleriori, si senti a un tralto dissec-

care la vena della divozione, e Irovossi a un pelo di perdere 1'innocen-

za. Se non che la stcssa gravezza del pericolo, a tempo riconosciuta

per un felice disinganno ,
valse non solo a richiamarla negli antichi

proposili, ma a farle concepire un eroico desiderio, che se novamente

dovesse irovarsi a quelle strette
,

e pur troppo ne temeva atteso i

lanti pericoli da cui era circondata, la Vergine benedetta se la chia-

masse con se. II qual desiderio, rappresentato con fervore a Maria

dopo la sacramentale confessione
,
conobbe a' falli essero acceltalo.

Una tosse, da cui era da qualcbe sellimana travagliala, da prima

incrudi, poi intrislissi, e fmalmente si appaleso minacciosa alia vita.

Fu conchiuso da' medici
,
unica speranza che avanzasse essere lo

speiimerilo di quell' aria, nella quale un'altra volla avea ricuperata

3a sanita. II lettore gia comprende a qual lermine dee riuscire il Rac-

conto. Clara e ricondolta nella stanza avvenlurosa della sna inno-

ccnza. La segue la madre che oggimai altro bene non ha al mondo

che questa sua figliuola. Ma pur troppo il male si e Ian to inoltrato,

che a domarlo non vale piu ne perizia di medici
,
ne assistenza di

congiiiTJti : dopo alquanli mesi di atroei sofferenze e di esempii lumi-

nosissimi di ogni virtu crisliana, il voto di Clara era compito.

Ma un altro desiderio di quest' angiolelta ,
di che non ancora ab-

biam parlato al leltore, si compieva al medesimo tempo. Concios-

siache 1' unica doglia che amareggiava i giorni estremi della fanciul-

la, era che essa lasciava la madre, avvegnache disingannata intorno

ai beni della terra, gia riconosciuti tutli incapaci di dare la felicila,

non per questo innamorata de' beni celesti che soli la possono dare;

ed ollre a do quasi sul punlo di disperare per la perdita che quin-

ci a poco farebbe di se
,
suo unico conforto. Un simile angoscioso

peusiero la stringeva altresi pel padre lontano. Vero e che fraltanlo

la grazia divina lavorava nell
1

intelletto e nel cuore di Adele. Quella

pace di Elisa in una condizione secondo il mondo si misera
, quella

sua carita tulla sagrifizio nell' assistenza della nipole ,
lo slesso do-

lore, che quanto piu acuto, piu appariva sulla sua fronle cosa cele-

ste
;
come parimente la costanza della fanciulla fra le distrette della

morte
,

le sue continue aspirazioni a Dio
,
e la soave calma e quasi
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impazienza, con cui, quanto a se, altendeva 1' estrema ora, le avoann

ispiralo un' alta stima delle loro virtu, e messo in cuore un tnl nuale

desiderio, ehe se fosse possibile le vorrebbe rassomigliare. Non H-

meno nessun segno essa dava di fuori di voler cangiare sentimenli :

cd anzi alle calde parole ,
onde piu volte la figliuola si provo rivo-

carl a a migliori propositi ,
o rispose con mal garbo , o per manic ra

che non desse sperariza di arrendersi cosi presto. Onde la povcra

Clara per quanto desiderava di sciogliersi da' legami del corpo per

unirsi con Dio, altrettanlo era conlrislala di dovcr lasciare la madrc

in qucllo stato. Una nolle, in cui questo affanno 1' assalse piu furiofo

<-he mai ,
fu colta dalla zia, che era sempre assidua a vegliarla , in

un quasi delirio di dolore. Ma facciamoci racconlare la pielosa scena

daH'aulrice, e varra anche per saggio del suo stile. Lalampada,

essa dice, diffondendo una smorta luce sul letticciuolo della inferma,

glie la fe' scorgere non giacente, ma rizzata sulla vita, collo sguardo

immobile e le mani tra i capegli in tale atteggiamento di desolata

angoscia ,
che fe' maravigliare dolorosamente Elisa ,

usata a verier

sempre tra i piu cocenli martiri rassegnala e screna. la diletla fan-

ciulla. Inosservata le si trasse daccanto, e, recandole la mano sulla

fronte bollente di febbre, le disse :

Clara, amor mio, che hai? Parla, confidati a me, sai che

t' amo taulo !

Oh, zia, rispose lagrimando la fanciulla, io mi muoio; omai

ogni lusinga di guarigione e svanita, ed io muoio . . .

E puo essere questo ad una crisliana giusla cagione di tanlo

rammarico ?

Ah
, cara zia

,
se fossi figlia a voi

,
no che la morte non po-

trebbe dolermi
;
che morrei sicura di lasciarvi nell' afflizione

,
ma

rassegnata; e poi la nostra separazione sarebbe breve per congiun-

gerci cternamentt in Dio. Ma ahime! io eon potro portare nel sepol-

cro quesla speranza dolcissima, io, che muoio Iontana da mio padre,

e lasciando la madre mia caduta in un precipizio senza fondo e ucl-

1'eslremo sconforto.

Qui la zia si adopera per varie guise di raffidarla colla speranza

in Dio
; ma non per questo quielandosi la inferma

, quella dopo una
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breve e fervorosa preghiera dinanzi a una immagine della Vergine

Addolorata restata alcun tempo in silenzio
,
come riflettendo

, si

ripiglio risolutamente: Clara, nel nome santo del Signore, torna alia

prova, parlale un'altra volla, e piangi: ah! non sai quanta forza

abbiano sul cuore materno le lagrime di una figlia! Parlale, e per

Gesu ti prometto, che la ascollerik do che il tuo buon Angelo sapra

suggerirti , e ne avra il cuore mutato. La virtu di quesla augusta

Croce di Cristo
,

e in dir cosi glie la premea sulle labbra
,
avvalo-

rera la lua parola.

Si, ripiglio fiocamente Clara,, faro come voi dite, me le get-

tero Ira le braccia ... la bagnerd di lagrime ; . . . le diro che mi

faccia morire contenta della speranza di rivederla in Dio
;
che il Pa-

radiso non vo' goderlo sola, ma parlirlo con lei ... la preghero che

mi dica una parola . . .
,
una parola sola , che mi faccia pregustare

le gioie del Cielo. Ah ! ... sara questa 1' ultima mia preghiera , ed

il cuore di una madre potra non ascoltarla
,
vorra amareggiarmi ,

abbreviarmi questi pochi giorni, forse poche ore divila, che mi

avanzano . . .
,
vorra vedermi spirare d' angoscia? . . .

Ma qui uoo scoppio violento di pianto, a falica fin allora com-

presso ,
si udi dietro la porticina ,

ch' era incontro al lelto di Clara.

La giovinetta si accese in volto come una fiamma; Elisa corse all'u-

sdo, ed apertolo, ecco Adele tremanle, singhiozzante, convulsa pre-

cipitarsi come insensata nclla camera e, cadendo bocconi appiedi del

lotto, sclamare soffocata : Perdono !

Poco di poi, al far del giorno, fu mandate pel Parroco, il quale

compie in breve 1' opera gi& clalla Grazia iniziata, togliendosi aneho

il doloroso incarico di significare per lettera al conte Edmondo la

trisla condizione dell' unica sua figliuola, omai sfidata dai medici.

Giunse di falto Edmondo il giorno che Clara dovea prendere il

SS. Viatico; e si lo vinse con subitaneo colpo il celeste sembiante

della figliuola ,
e la pieta che usciva da' suoi atli

,
che piu non vi

voile a tramutarlo in lull' altr' uomo e renderlo irrevocabilmente a

Dio. Cosi fu sciolto quest' ultimo impedimento che ancor legava ,

benche santamente
,

il cuore di Clara a questa terra; e 1' anima di

lei pole finalmente volare libera e conlenta a crescere il drappello
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delle vergini, che canteranno esse sole il canlico dell'Agnello. Adelc

poi ed Edmondo, conlristati si certo per tanla perdila, raa pur con-

solati di avere un angelo in cielo che pregherebbe per essi, vollero

con se la faraiglia, die era slata il principio di loro felicil, isliluen-

do erede de'loro beni 1'unico figliuolo di Elisa. 11 rimanente della

vila la passarono esercitando tutte le virlu cristiane
, specialroente

la beneficenza : con che coriobbero a prova quale sia e qualc solo

possa esscre il segreto della Felicila.

Noi non abbiamo esposto che i fill principal! dell'invenzione; dai

quali risulta, cio che da principio abbiam notato, la grande semplicila

del Racconto. I casi sono tulti naturali, sono quasi ovvii, considerali

isolatamenle, o almeno facili ad incontrare nella vila reale : 1'intrec-

cio non e sforzalo
,
non ha complicazioni arlifiziose

,
non ha viluppi

multiplicati : quelle finalmen te che dicono siluazioni non sembrano

quasi sludiale, male diresli surle sponlanee dalla nalura delle cose.

Nondimeno 1' interesse e sempre vivo
, sempre desto

, sempre cre-

scente. Tulto al conlrario di cio che accade ne' Romanzi dell' eta no-

slra, specialmenle se foreslieri, ne' quali 1' intreccio e composto quasi

sempre delle piu strane avventure, i vizii e le virlu si sogliono spin-

gere ollre il segno che comporla la condizione de' personaggi, e gli

affetli vengono esagerati spesso sino al ridicolo. II che fanno gli

aulori a fin di supplire coll' eccedenza degli strumenli il difello che

e in essi dell'arle.

Ma la chiara autrice del Racconto ,
che sliamo esaminando

,
non

ha meslieri di cosi falti sussidii : essa, piu per istinlo che per isludii

che abbia potuto fare
,
sa meltere a profilto e far riuscire ai proprii

inlendimenti tutli i segreli dell'arte. Quello pero che piu ci ha falto

meraviglia e la verita de' caralteri e degli affelli; verita che si appa-

lesa non solo ne' tratti piu ricisi, ma m tulle le piuminule circostan-

ze, e negli stessHnlimi sentimenli de' personaggi, che son notali con

una penetrazione di giudizio affatta singolare in giovinetta. E da

questo ci pare che provenga il pregio soslanziale del lavoro dalla

parle estelica ;
la quale per altro e falta servire con pienissimo effet-

to al fine morale e religioso. In tullo il processo della narrazione

nulla vi ha che non sia direlto a questo scopo ;
essendo tulti gl' in-
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cidenti ordinal! a far risaltare la bellezza della virtu
, e non gia di

una virtu filosofica, ma di quella che si puo praticare solamenle nel-

)a scuola di Gesu Cristo. Per contrario se le passioni disordinate vi

hanno la loro parte, com' e necessario pel contraslo
;
esse primiera-

mcnte non sono volte ad obbietti
,
che possano lusingare con peri-

colose attratlive
;

nel che 6 somma la delicatezza dell' autrice : ed

in secondo luogo riescono a dimostrare praticamente quanto e folle

la speranza di chi col contentarle si promellesse di divenlare feli-

ce. Corrispondente alia concezione del lavoro e ancor essa la forma.

Ordinala la narrazione ,
concatenate e disposte con bella propor-

zione le sue parti ; limpida T esposizione ; giudiziose le sentenze, ne

cacciate per forza
,
ma quasi germoglianti dalla materia ; lo stile

temperato ,
come si avviene al soggello ,

e sobrio negli ornamenti
,

ma pur vivace, pur caldo di affetto ai proprii luoghi, e sempre sciolto

e spiglialo ;
finalmente la lingua senza ombra di affettazione

, senza

ricercatezza, ma nondimeno ricca di bei modi e sempre e schieltamen-

te italiana. Che pero a ragione ci pare che questo Racconto sia uno

de' piu belli e de' piu utili, che a questi tempi abbiano vista la luce;

e noi di cuore ne facciamo le nostre congralulazioni colla chiara

autrice
,
esortandola che voglia seguire a coltivare cosi belle parti

di mente.e di cuore, di cui le e slata tanto larga la Provvidenza.
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3. Progress! del traforo del Moncenisio 2. Nuova ferrovia Fell sul Moncc-

nisio 3. Gura abortiva dell' accesso epiletlico 4. Alessandro Volta,

e il suo telegrafo elettrico.

1. La gigantesca opera del traforo del Moncenisio precede alacremen-

te; ed ha ripigliato da piii mesi in qua tutta la celerita desiderabile,

essendo stato finalmente superato il terribile banco della quarzite, che

dalla parte di Modane avea reso per quasi due anni assai lento e faticoso

1' avanzamento dello scavo. Questo banco erasi incontrato nel Giugno
del 1865, dopo il terreno di formazione antracifera; e la gran durezza

della nuova roccia aveya iraprovvisamente abbassalo adun mezzo metro

la quantita media del layoro diurno
,
che prima era di circa due metri.

Nel Noyembre seguente ,
la massa quarzosa cominci6 a mostrarsi men

dura e men pura, essendo mescolata di anidrite; laonde-la perforazione ,

tornata piu facile, diede, per qualche settimana
, quasi un metro al gior-

no. Ma col finire del Geunaio del 1866, ogni traccia di anidrite scompar-
ve

;
e la quarzite torno ad essere piu dura e compatta che mai : solo a

lunghi interyalli e per brevi tratti mostrando qualche mistura di gesso

anidro e di talco, e la struttura stratiforme. Tale ella si mantenne per ben

noye mesi, cioe sino al cadere del passato Ottobre; dopo di che, il ban-

co quarzifero apparye notabilmente stratiticato e misto di gesso anidro e

talco e trascorso da leggiere ma persistent! infiltrazioni d'acqua, che pri-

ma non s'erano mai incontrate : tutti indizii che il banco non era lontano

dal suo terraine. Finalmente il di 8 Marzo di quest'anno, si tocco questo

termine desiderate, e i perforator!, usciti dalla quarzite, entrarono in una

nuoya roccia di gesso anidro
, mescolata da principio di schisti talcosi ,

poi del tutto pura, di assai piu dolce layoro, e simile a quella che gia si

scara dal lato di Bardonneche.



SCIENZE NATIRALI 219

La lunghezza totale del banco quarzoso, altraversato dalla galleria, 6

stata di raelri 381, ciok Ire soli metri meno dei 384, che era stata la lun-

ghezza da principio calcolata, dietro gli studii fatti all'esterno del monte e

sull'inclinazione degli strati neH'interno del traforo : mirabil riscontro del-

1'esattezza di questi studii! Lo scavo della quarzite ha fatto, com' era da

aspetlare, uno spaventoso consume di acciaio nei trapani e scalpelli per-

forator!, il rapido logoramento dei quali ha richiesto spese straordinarie

per rifornirne dei nuovi. Inoltre, e slato necessario modificare tutto il

sistema meccanico degli strumenti medesirai; poiche, mentre nellaroccia

precedente era vantaggioso il sistema che chiamano della massa accop-

piala e della barra a iniua, nel quarzo invece si trovo conveniente 1'uso

della massetta con scalpelli piu leggieri. Quanto ai puntellamenti, che so-

gliono essere. necessarii per sostenere le pareti dello scavo finche non sia

rivestito, la durezza del quarzo li ha resi superflui, ed ha con cio prestato

gran vantaggio ,
liberando la galleria da quella selva di legiiame , attra-

verso la quale il passaggio del fumo e la rinnovazione dell' aria si fa assai

malagevole. Pareva che anche 1' opera dei rivestimenti potesse Iralasciar-

si, ma il fatto ha mostrato il contrario; giacche, salvo quei tralti dove il

quarzo, essendo purissimo, bastava ase stesso, tutti gli altri ban dovuto

essere incamiciati al solito di mattoni o pietre scarpellate ,
e cio per ca-

gione del gesso ,
il quale, mescolato in dose anche piccolissima al quar-

zo, si gonfla al contatto dell'aria e produce continue fralture escorrimen-

ti di roccia.

Superata la quarzite, e penetrata gia la galleria dai due suoi lati nella

gran massa calcare che sembra costituire il nucleo della montagna ,
lo

scavo potra ora procedere regolarmente da ambe le parti, nord e sud, con

pan celcjrila, ed avanzarsi rapidamenle al termine. Nel corrente di tutlo

il 1866, dal lato di Modane non si poterono perforare che metri 212,29;
mentre da quello di Bardonneche, lo scavo s'inoltro di metri 812,70. Ma
quesla enorme difi'erenza di lavoro comincio a scomparire nella seconda

meta del Marzo di quest'anno, durante la quale si scavaroiio dal ialo nord

metri 38,17, e dal lato sud metri 41,25 ; e si crede che si polra ottenere

costiinlemente da ciascun lato 1' avanzamenlo di quasi 800 metri per an-

), ossia un avanzamento aunuo totale di 1600
,
o almeno 1500 melri

;

che darebbe linito il traforo in meno di 4 anni. Infatti, la lunghezza
Hale della galleria dovendo essere di metri 12,220 ;

e di questi essen-

dosi gia scavali fmo al 30 Giugno di quest'anno, metri 7,109 ; restava-

no a scavare metri 5,111; i quali, a ragione di metri 1,800 all' anno,
ossia di 125 raetri al mese, verrebbero esauriti in ire anni e men di cin-

que mesi
;
sicche il traforo, cominciato sul finire del 1857, si troverebbe

compiulo verso il fine del 1870.

Ma, col penetrare che fa la galleria piu innanzi nel cuore dell'alpe, non

6 da tacere una nuova difficolta che incontra per 1' aumento della tempe-
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ralura. Dalla parte di Bardonneche, il raassirao della teruperatura interna

si e mantenuto nei tre anni passati tra i 25 e 27* centigradi ,
e sarebbe-

si elevato assai piu, se con getti continui d' aria compressa non si fosse

conservato entro quel limite; mentre 1'altezza del monte sopra la galleria

si e altresi mantenula quasi costante a circa 600 melri. Dalla parte di

Modane, la teraperatura fu parimente costante, ma inferiore di due o tre

gradi a quella di Bardonneche; quantunque 1'altezza ordinaria del monte

ivi si trovasse di lOOmetri maggiore, cio che avrebbe dovuto produrre,
secondo le leggi ricevute, una lemperatura di tre gradi piu alia. Ma

,

checche sia delle cagioni di tale auomalia, 1' importante si e che, acco-

standosi ora da ambi i lati il traforo verso la parte ceulrale
,
auche il

fianco della montagna si va rapidamente elevando, e dopo il quarto chi-

lometro della galleria di Bardonneche, 1' altezza sovrapposta, dai 600

melri di prima tende a gran passi fino ai 1,600. Quest'aumento d'altezza

deve produrre nella galleria soggiacente una elevazione proporzionata di

temperatura, la quale giungerebbe ben tosto a rendere incomudissimi i

lavori. Nondimeno a questo male il rimedio gia e trovato, bastando il

moltiplicare le correnti d' aria compressa. Percio, oltre le cinque coppie
di compressor! a tromba mossi da ruote idrauliche, che gia da lungo

tempo stanno in opera alia bocca della galleria, sia per la perforazio-

ne meccanica, sia per la ventilazione, si stabiliranno allrc due coppie di

compressor! e di meccanismi di aspirazione. Col soprappiu dell' aria for-

nita da quesli nuovi compressor!, e colla regolare ventilazione manlenu-

ta alia bocca della galleria, 1'aumento temuto della temperatura sara do-

mato quanto basli a non incagliare o difficoltare di troppo il corso dei

lavori.

2. Frattanto, finche non sia ultimate il traforo della montagna, si po-
tra fare il valico del Moncenisio sulla nuova ferrovia, che si e teste co-

struila sul dosso medesimo dell'alpe, e che sperasi di potere aprire al

corso pubblico nell'imminente Novembre. L'ardito e ingegnoso sistema

di questa ferrovia, che daj nome del suo autore chiamasi il sistema Fell,

e essenzialmenle diverse da quello delle vie ferrate ordinarie, che cor-

rono in pianura o sopra lerreni di leggiera pendenza. La ferrovn Fe!l

ha Ire rotaie: due lateral!, sopra cui corrono al modo consuelo, le ruo-

te vertical! della locomotiva e delle vetture
;
ed una centrale che forma

il congegno tutto proprio di questo sistema. Questa rotaia di mezzo, so-

lidissimamenle piantata nel suolo, sporge di un 25 centimetri incirca sul

piano delle altre due : essa viene afferrata, nell'avanzarsi della locomo-

tiva, da due coppie di ruole orizzontali; messe in moto dagli slanluffi

della macchina sotto una pressione, che e da 5 a 15 lonnellate per cia-

scuna coppia di ruote, secondo il carico che han da rimorchiare. Le

(juaUro ruote vertical! della locomotiva, che tirano il couvoglio, soiio

anch'esse accoppiate insieme, e ricevono il movimento dagli slessi stan-
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tutti. Inollre, a ciascuna delle velture sono fissate delle palette o guide
orizzontali. Merce tali disposizioni, si ottiene una gran forza di trazione

per salire, mentre le stesse ruote orizzontali formano un freno potentissi-

mo nelle rapide discese. Ad assicurare inollre Tie raaggiormente 1'ade-

renza del treno al suolo, ed a contrastare gli effetti della forza centrifu-

ga negli svolti di piccol raggio, la locomotiva e le vetture sono piccole

e basse e costruite in modo che il loro centro di gravita si trovi assai

prossimo a terra. Piccola altresi e la larghezza del binario, ossia la di-

stanza fra le due rotaie lateral!
;
e quesle per un lunghissirao tratto della

linea, sono collocate sulla stessa via postale, di cui la ferrovia occupa 4

metri, lasciando libero al corso delle vetture ordinarie lo spazio di 5

raetri.

Con questo nuovo sistema di ferrovia si e potuto trionfare di lutle le

difficolta che presentaya la salita e la discesa del Moncenisio, e porlare
il convoglio a vapore sulle piualle cime delle Alpi a,cui sian potuti giun-

gere finora i veicoli consueti. Laddove nelle altre slrade ferrate 1'incli-

nazione del piano non si consente che superi guari il 2 o il 3 per cento,

e si ha per arditezza soverchia quella degli American! che la recano tal-

ora fino al 6 e al 7 per cento
; qui la ferrovia Fell sostiene senza diffi-

colta anche la pendenza del 12 per cento. E mentre altrove il raggio mi-

nimo di curvatura negli svolti delle ferrovie suol essere di 1000 metri, e

non si ammelte il limite estremo di 500 melri, se non a condizione che

si rallenti nella curva notevolmente il corso del vapore : sul Moncenisio

al contrario, dove la via ad ogni poco deve andar serpeggiando, sull' or-

lo di precipizii spaventosi, i raggi minimi delle Yoltale giungono senza

pericolo imo al limite di 40 melri. Le corse di sperimento che gia si son

fatte, non ostante qualche disastro dovuto all' imprudenza di lavoratori

imperiti, non lascian luogo a dubitare del buon successo di quest' ardita

impresa; e colla nuova ferrovia del Moncenisio, il valico della montagna
venendo abbrevialo di piu di cinque ore, il viaggio da Torino a Parigi si

potra fare in meno di ventiquattr' ore.

3. Tra le malallie che van solto nome di nevrosi, la piu. terribile pel

suoi sintomi, e insieme la piu ribelle all'arte medica, e 1'epilessia. 1

dotlori sono tutlora al buio intorno alia natura ed alle cause intime

di questo morbo; e per quanli studii e tentativi abbiano falti, non,

sono per anco riusciti a trovar la via di guarirlo radicalmente. Quel
solo che avean potuto oltenere fmqui, colle varie cure adoperate in-

torno a gli epileltici, era stato di mitigare piu o meno 1'intensita degli

accessi e diminuirne la frequenza. Ultimamente pero si e giunto altresi

a fare abortire interamenle 1'accesso nell'atto medesimo del suo co-

minciare, ed a troncarlo gia cominciato, con una di quelle cure che

percio chiamansi abortive. Cio si ottiene con maravigliosa efficacia t

semplicita, col metodo di compressione, proposto, pochi anni sono, dal
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professore Guido Baccelli 1
, e praticato recentemente con utilissimi cd

infallibili effetti nel Manicomio di Roma dal doltore Alessandro So-

livetti.

Ecco, in quali termini il Baccelli descrive 1'operazione da lui ese-

guita, per arrestare il parossisrao convulsivo in una giovinetta: Fa-

cendo dell'indice e del pollice della raano sinistra un arco disteso, lo

applicai di conlro alle regioni temporali, mentre collocava il pollice

della destra nella fossetta che risulta dalla tuberosita crociforme del-

1'occipite e del solco dei rauscoli complessi. Delle mani cosi applica-

te feci una valida compressione, puntando con forza neH'anzidetia gora

sottoccipitale il polpastrello del pollice, e sospingendolo dat basso al-

1'alto e daU'infuori all'indentro, nel tempo in che 1'arco della mano
sinistra comprimendo le regioni temporali, respingeva il cranio in con-

traseuso della forza del pollice, costringendo cosi tulto il capo ad un

moto descrivente un arco di cerchio
,

fuori ed in basso dell' asse

spiuale .

II dottor Solivetti, sperimcntando iu Roma quesla cura, 1'haperfe-

zionata con wna leggiera modificazione *. Invece di puntare col solo

pollice nella fossa sotto 1'occipite, egli applica sotlo le gobbe occipi-

tal! il pollice e 1' indice, premendo con essi fortemente dall' infuori al-

l'indentro e dal basso all' alto, nell'atto medesiino che coll' altra maiio

applicata sulla fronte spinge all'indietro la testa. Cosi avendosi all'oc-

cipite due punti d'appoggio invece d'un solo, puo farsi maggior forza,

e troncarsi il parossismo anche innoltrato, nel quale si richiede grande
sforzo per vincere la rigidezza dei muscoli del collo. 1 due movimenti

debbono essere contemporanei, per far si che la testa pieglii alfindie-

tro girando sopra se stessa solamente; e la pressione che si fa solto

le gobbe occipitali ,
non serve ad ?.!tro che ad avere cola un punto

fisso, il quale dev' essere il cenlro del movimento. Per effetto di que-

sto, il midollo allungato vicne ad essere compresso nella sua parte

posterior, e stirato neli'anteriore: nel che consiste tutta i'eflicacia

del rimedio.

La compressione del Baccelli, praticata nel modo indicate dal Soli-

vetti, non fallisce mai di portare il bramato effetto; ed e cosi facile

che ogni infermiere pu6 essere agevolmente ammaestralo ad eseguirla.

Se ella si fa nel cominciare dell'accesso, questo si dilegua come per

incanlo, ed il nralato riacquisla immedialamente lutta la limpidezza
dellc sue facolta intelletluali e la liberta del senso e del moto: se poi

\ Vedi la sna Memoria, intitolata : Le cosi delle convwlsioni arreslale nel parossismo;
iicl Giornalc della Reale Accaderuia di medicina, di Torino, num. -16, del -1862.

2 DeU'Epilessia, e della Cura abortiva dell'accesso epileltico col metodo del profu-
sore Guido ]}accelli, pel Dolt. ALESSA>-DHO SOLIVETTI, medico nel Manicomio di Roma.

Roma, tipografia di Eurico Sinimberghi, 18C7.
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1'epilellico e gia caduto io preda alle convulsion! toniche, bastano per
troncare il parossismo pochi secondi, dopo i quali si veggono tutti i

nwscoli ad un tratto rilasciarsi
, le braccia ricadere penzoloni, le gam-

be piegarsi, indi il malato aprir gli occhi pieni di vita, rizzarsi in .pie-

di, guardarsi attoiiilo intorno, e tornar libero e sano, come se uulla

fosse slato.

Or donde raai avviene, che la semplice compressione del midollo

allungato possa istantaneamente produrre un effetto cosi subitaneo, e

fare ad un tralto sparire tutti i terribili sintomi dell' accesso epiletti-

co?Noi risponderemo , compendiando in brevi parole la dotla e ben

ragionata spiegazione che ne da il Solivetti nel suo opuscolo.

L'epilessia, die' egli, ha per caratteri patognomici : 1." 1' istantaneita

dell' invasione, 2. 1'abolizione dell' intelligenza, 3. 1' abolizione della

sensibilita, 4. le scosse convulsive del tronco e delle membra simul-

taneamente. Una causa, produltrice istantanea di lanti fenomeui, non

puo agire che sopra un sol punto, il quale sia come centro della vi-

talita. Ora
, qual e questo punto? o in altrl termini

, qual e la sede

dell' epilessia? Ella non e, ne puo essere altra che il midollo allunga-

to. lufatti questo midollo e la sola parte dell' organismo umano
, ia

quale, irritata che sia, desti convulsioni nel tronco iusieme e nelle

estremita, e la quale abbia inoltre slretta relazione colla sensibilita e col-

1' intelligenza. A ravvisare in che consista questa relazione del raidollo

colla sensibilita, basta ricordare che nella vita sensibile il primo ed

universale struaaenlo, per cui 1' anima governa il corpo, sono ie co-

si dette correnti nervose, cioe le correnti di quel fluido idioelettrico

che ban' per veicolo i nervi. Yi sono le correnti dirette e le inverse:

le prime vanno dal cervello alia periferia per trasmettere i movimenli

ordinati dalla volonta; le seconde dalla periferia, si recano al cervel-

lo, per portarvi le impressioni ricevute dai sensi esterni. Ma e le une

e le altre iiecessariamente passano tutte pel midollo allungato, il quale
fe 1' unica via di comunicazione tra il tronco ed il cervello, giacche per
la sua parte inferiore comunica col midollo spinale, e per la superio-
re col cervelletto. Cio posto, e chiaro che il midollo allungato, dove

fen capo e hanno passaggio continuo tutte le correnti
,
deve avere

un' intensita di corrente^ superiore a quella di qualsiasi altra parte del

corpo ;
e che un' alterazione morbosa del medesimo midollo deve in-

fluire sopra tulle insieme le sensazioni e le trasmissioni di movimcnti

Tolontarii , alterando il moto regolare delle correnti nervose. Cosi il

midollo allungato ha stretta relazione colla sensibilita
,
e puo sospen-

derla; nel qual caso vien sospeso altresi V esercizio dell' iutelligenza,

perche mancando i segai sensibili o fantasmi dell' idea, viene a man-

care 1' istrumento che nello stato della vita presente e necessario a tal

esercizio.
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La vera sede dell'epilessia e pertanto il midollo allungato. Inoltre tut-

lo fa credere che 1'epilessia medesima non consista in altro che in un'al-

terazione del fluido nervoso, ossia un' accuraulazione di fluido elettrico

sul midollo predetto. Quindi e facile spiegare, perche la compressione
del Baccelli sospenda ad un tratto 1' accesso epilettico. Come la legatura
d'un nervo basta ad interrompere 1'azione della correnle eleltrica, di cui

quel nervo e conduttore, cosi non e meraviglia che la compressions del

midollo allungato, interrompendo 1' accumulazione d' elettricita ivi con-

densata, rimetta in un subilo 1'equilibrio in tutte le correnti nervose che

a quel midollo fan capo, e con cio faccia abortire 1' accesso epilettico.

Tal e in sostanza 1' ingegnosa spiegazione del Soliveiti, e il frulto del

suoi studii sopra 1'epilessia e sopra la cura abortiva dell'accesso epiletti-

co. Se questi miei studii (egli conchiude) siano o no concludenti, non

spetta a me il giudicarlo ;
essi saranno una nuova ipotesi aggiunta alle

tante che su questo difficile soggetto sono state elucubrate. Ma ad ogni

modo, 1'efficacia della cura abortiva, praticata dal Baccelli e dal Solivet-

ti, rimane indubitata
;
e dee contarsi fra le preziose conquiste dell' arte

raedica.

4. Niuno tinora avea sospettato che ad Alessandro Volta, al celebre

iuventore della pila elettrica, si dovesse attribuire anche 1' idea del tele-

grafo elettrico. E nondimeno, ecco qui un Documeulo autentico, il qua-
le prova che il Volta

, piu di mezzo secolo prima che 1' Ampere ,
e il

Wheatstone e il Morse creassero le maraviglie della moderna telegrafia,

ideo e descrisse uu vero telegrafo eleltrico. Questo Documento e una

lettera, trovata poc' anzi fra i Manoscritti del Yolta che conservansi nel

palazzo di Brera, a Milano. Una copia fotografica di questa lettera fa

mandata all' Esposizione universale di Parigi, dove sta con allri disegni

e carte in mostra sotto una vetrina
;
ma chi se n' e accorto? II merito

d'aver chiamata 1'attenzione del pubblico sopra questa preziosa carta, si

deve principalmente all' illustre Cesare Cantu , che la descrive in una

sua lettera al sig. Agostino Cochin, pubblicata nel Correspondent del 23

Agoslo passato. La lettera del Yolta e scritta da Como al professore Bar-

telli, a di 15 Aprile del 1777; e dice cosi:

Quante belle idee di sperienze sorprendenti mi van ribollendo in te-

sta, eseguibili con questo stratagemma di mandare la scintilla elettrica

a far lo sparo della pistola a qualsivoglia distaoza e in qualsivoglia dire-

zione e posizionel.Invece del colombino che va ad appiccar 1' incendio

alia macchina de' fuochi artificial!, io vi mandero da qtialunque silo an-

che non diretto la scintilla eleltrica, che col mezzo della pistola aggiusta-

ta al silo della pianta artitiziale, vi mettera fuoco. Semite. Io non so a

quanlc miglia un til di ferro ,
tirato sul suolo dei campi o della strada,

che in fine si ripiegasse indietro, o incontrasse un canal d' acqua di ri-

lorrio, rondurrebbe giusta il sentier segnato la scintilla commovente. Ma
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preveggo che un lunghissimo -viaggio, de' tratti di terra -molto bagnati

o delle acque scorrenti, stabilirebbero troppo presto una comunicazione

e quindi devierebbero il corso del fuoco elettrico
, spiccato dall' uncino

della caraffa per ricondursi al fondo. Ma, se il til di ferro fosse sostenuto

alto da terra da pali di legno qua e la piantati ,
ex. gr. da Como fino a

Milano; e quivi interrotto solamente dalla mia pistola, conlinuasse e ve-

nisse in fine a pescare nel Canale nayiglio, che si continua col mio lago

di Como
;
non credo impossibile di far lo sparo della pistola a Milano con

una buona boccia di Leyden, da me scaricata in Como.

Vostro aff. amico

A. VOLTA.

Da questa letlera e evidente, che 1' idea fondamenlale del telegrafo e-

Settrico, la quale consiste nel trasmeltere a grandi distanze segni istan-

<tanei per mezzo dell'eleltricita, brillo chiarissima alia mente del gran (i-

sico lombardo
;
anzi egli ne indico anche la pratica, e il modo di sospen-

dere il filo conduttore sopra una serie di pali, come appunto oggidi si li-

sa in tutte le nostre linee telegrafiche. Vero e che il telegrafo del Volla

e lonlanissimo dalla perfezione a cui oggi e arrivato questo strumento

maraviglioso. Esso fondavasi sulla elettricila statica, la quale non avrebbe

mai potuto dare che una telegratia imperfetla; laddove i modern! tele-

grafi si fondano sulle correnti continue dell' eleltricita dinaraica, create

dalla pila che il medesimo Volta piu tardi scoperse, e sopra 1'azione che

ban queste correnti sull'ago magnetico, e sopra 1' intermittetiza del ma-

gnetismo 'da loro indotto nel ferro dolce, e'sopra tutti quegli altri feno-

meni e trovati recenti, senza i quali non si sarebbero mai potuti ottene-

re i portenti dell' odierna telegrafia. Vero e inoltre ehe il Volla non fu ne

il primo ne il solo nel secolo passato, che proponesse di applicare a uso

di segnali telegrafici 1'elettricita statica. Ma tutto cio non toglie nulla al

merito originale del suo telegrafo; e questo aggiunge alia fama di lui un

fiuovo litolo, che era ben giusto il rivendicare dall'obblio.

Serie VI, vol. XII, fasc. 422. IS 12 Ottobre 1867.
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C N T E M P R A N K A

Roma 12 Otlobre 1867.

I.

COSE ITALIANS.

STATO PONTIFICIO 1. Irfuzione di Garibaldini armali dalla Toscana e dallTni-

bria nella'provincia di Viterbo
;
loro primo sconlro con i Zuavi a Cau'mo

2. Prodezze degli invasori, e condolta del popolo d' Acquapendente
3. 1 Garibaldini sono fugati a S. Lorenzo, Iscbia, Valeiitano e Moricone

4. I Garibaldini fortificatisi presso Bagnorea sono battuli da due colonue

di Zuavi e di Linea pontificia 5. Violenze e ladronecci dei paribaldi-
ni in Bagnorea 6. Altro scontro sotto Monte-libretli 7. Elenco di

nomi di Garibaldini rimasti prigionieri 8. AHre bande di Garibaldini

organizzale in Toscana e nella Sabina 9. Nuova lariffa postale.

1. Apparisce oggimai evideute agli occhi di tutli, e si vorrebbe esse-

re cieco per non vederlo, qual fosse il vero inlento del Goveruo di Firen-

ze nell'arrestare ad Asinalunga il solo Garibaldi. Come disse chiaro 1'uf-

ficiosa Opinione, da noi citata nel precedente quaderno a pag. 117, que-
sto non f'u che uno spediente politico, per aver poi piu libere le mani a

consummate 1'assassinio a cui accingevasi il Garibaldi, ed a procedcre

piu arditamente nelle opportune congiuiiture, ed ancbe per guadaguare

tempo, oude raccogliere un forte esercilo alle porte di Roma, e cosi po-

ter dire allaFrancia, ove accennasse davvero di volersi opporre eificace-

mente: se voi vi muovete a sua difesa, io vi entro! Percio si tronco la

marcia all' inelto capo della preparata spedizione, ma se ne lasciarono li-

beri i masnadieri; e questi,avutone un cenno dal loro capo ed il consen-

so dei suoi complici, si formarono in dpappelli e squadre, yarcarono il

confine, invaserojl territorio non ancora rubato al Papa, entrandovi dal-

la Toscana e dall'Umbria, senza ostacolo yeruno per parte di quelle trup-

pe regie, che in apparenza si teneano ivi pronte a contrastare loro il pas-

so, ma che doveano aver 1' ordine di non Yedere in quelle bande, se non

giovanotti allegri, che si pigliavano lo spasso d'andare a caccia.

- L' aver falto voltare indielro lo sciancato Eroe de.i due mondi valse al

Governo di Firenze i compliment! falMoniteur parigino, che ne levo al-

le stelle la incomparabile lealta, e Tenergia onde per lui si osservano
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e si mantengono inviolate le guarentigie pattovite, a tutela del Patri-

rnonio di san Pietro, nella famosa Convenzione del 15 Settembre 1864
;

e tulta la nuraerosissiraa coorte dei diarii ufliciosi di Francia intono in

coro i' inno delie laudi e detla gloria all'oneslo, saggio, fortissimo Gover-

110 di Fireoze, che con tal colpo da maestro avea saputo rivendicarc ad

uii tempo la maesta delle leggi, i diritti della Corona, il rispelto ai Tral-

tati, la dignita della nazione, e la santita del diritto riconosciuto!

L'invasione de'Garibaldini Bella provincia di Viterbo,e le loro scor-

rerie sui confini delle altre, sono poi giustiticale coil un semplice cambia-

mento di nome e con una menzogna. Quelli diconsi lion Garibaldiui ma
msorti, cioe sudditi delle province ancora possedute dalla Santa Sede,

ivi dirnoranti e sollevatisi spontaneamente, e senza verun aiuto esterno.

Riferiremo poi a suo luogo, dai giornali stessi officiosi del Governo, le

dimostrazioni loro sfuggite di questa meditata impostura. Ora registria-

mo i fatti.

I giomali della Frammassoueria del 30 Settembre annunziarono, con

la cinica loro impudenza nel mentire, che Viterbo, Frosinone e non sap-

piamo quante altre cilta eransi sollevate alii 29
;
che le truppe pontificie,

parte eransi date alia ftiga, e parle aveano fatto causa comune coi solle-

vati
;
che Roma stessa era in piena ribellione armala, si che le sue vie si

faceano ine di barricate. E su questo fare molte altre stolidissime falsita.

Le quali tuttavia erano iudizio di quel che erasi tramato, ma che non

pole aver 1'effetto voluto, perche i settarii che ne aveano 1'incarico, non

trovando rispondenza verunanei popoli, guardaronsi bene dal pur tenta-

re la prova. Pero i loro complici, che doveano rappresentare nelle pro-

vince la stessa ioipostura, preparata a Firenze, di popoli insorti, e che

percio si erano raccolti ai confini onde entrarvi e fare le parti loro asse-

gnate, presumendo che il subbuglH) divisato gia fosse accaduto, o certa-

mente accadrebbe, si avvalsero delle volontarie distrazioni dei guardiani

delle froDiiere, e penetrarono quel giorno nella provincia di Viterbo.

II Giornale di Roma del 30 Settembre ne diede subito la notizia nei

termini seguenti. Una banda di Garibaldini ha penetrato in alcuni luoghi
della provincia di Yiterbo, dalla parte delle Grotte di santo Stefano. Es-

sa e energicamente inseguita dalle nostre truppe , che incontrano per

ogni dove la piu simpatica accoglienza.

Nel giorno segueute lo slesso diario ufliciale riferl le prime imprese di

codesli satellili dell' Eroe dei due mondi, che consistettero in rubare e

poi scappare al primo scontrarsi nelle truppe. Ecco la nota del Giornale

di Roma del 1" Ottobre.

Nelle ore pomeridiane di ieri nuove bande garibaldine hanno passa-
to le fronliera, eutrando in Acquapendenle ed iu altri paesi della provin-
cia di Yiterbo. Esse diportansi come bande di altrettanti briganti, irnpo-

nendo ai Comuni che invadono contribuzioni di viveri e danari, e com-

mettendo allri atti di violenza. Yarii distaccamenti della nostra truppa si



228 CRONACA

sono mossi da piu punti sulle loro tracce. In questo momento sappiamo
dal telegrafo, che in Canino una coloima di zuavi si e questa mane im-

battuta con una banda, che ha con breve corabattimento messo in fuga.

Mentre i zuavi insegnono questi Garibaldini dispersi pei campi, la popo-
lazione applaudisce ai suoi difensori, e rialza da se stessa gli stemmi

pontificii. 11 medesimo e avvenuto in tutti i paesi invasi, e rimasli poscia
liberi da quesla calcolala e selvaggia incursione. Sappiarao ancora che

in altri luoghi diversi (jaribaldini sono caduti in mano della truppa, e che

qualcuno vi e rimasto ucciso. In mezzo a questa importata agitazione,

Vilerbo e 1'intera provincia conservano inalterata la loro fedelta al Go-

verno pontificio.

2. A chiarire meglio i fatti e la qualita delle orde di Garibaldini, che,

sfuggendo alia perspicacissima e severissima vigilanza ,
onde le truppe

di Yiltorio Emmanuele II adoperavansi, con lealta degna di quel Gover-

no, ad impedire la violazione del confine pontificio, penetrarono in Ac-

quapendenle, ed in altri luoghi, il Giornale di Roma del 3 Ottobre, con

qu'lla sobriela di parole che sta bene in un diario ufficiale, ne accenno

gli alii fatti
,
nel modo seguente.

I Garibaldini entrali in Acquapendente erano oltre 250. 1 pochi gen-
darnii che ivi si trovavano fecero brayamente resistenza per 3 ore. Alia

notizia dell' accorrer della truppa, la banda, diessi alia fuga verso la

terra di S. Lorenzo. Raggiunta in breve, anche da questo luogo dove

sgombrare, ripigliando la direzione della frontiera, e lasciando molti dei

suoi che caddero in mani della forza*.

Le altre bande che vanno percorrendo su varii punli della provincia,

imppnendo tasse e derubando anche le casse dei Comuni, sono pure sta-

te e sono continuamente inseguite dalla truppa. Oltre 60 Garibaldini so-

no gia caduti in polere delle nostre milizie, le quali spiegano un' abne-

gazione ed un'energia superiori ad ogni elogio.

Molti giornali d' Italia, eziandio officiosi, con un accordo che non

puo esser casuale, si ostinano a dare a queste bande il nome d' insorli.

Anche 1'Ageazia Stefani ha svisato in questo senso il noslro articolo del 1"

corrente. La verita e che codeste bande sono entrate dalla vicina Tosca-

na e dal confine delle usurpate province. Esse compongonsi d' individui

armali di fucili militari, e che si danno da se stessi il titolo di Garibaldi-

ni. I Comuni da essi invasi, lungi dal pr-ender la menoma parte in loro

favorc, ne sono atterriti, accolgono con applausi le truppe che accorrono

a liberarneli, e rialzano con unanirae trasporto gli stemmi pontificii.

Gli altri paesi riraasti imrnuui dal loro passaggio non solo sono tran-

quilli, ma riprovano altamente codesta invasione, ne mancano individui

che in non piccol numero si offrono di combattere, solto la direzione del-

la Gendarmeria, in difesa del Governo.

Ora i noslri lellori ci sapranno grado di trovare'qui riferita per diste-

so, una corrispondenza da Acquapendente al Direttore dell' Osservatore

,
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Romano del 7 Ollobre, nella quale sono descrilte per minulo le alle ge-

sle dei masnadieri, incaricati da quei di Firenze di rappresentare in quel-

la cilia la parle di insorti.

Acquapendente 4 Oltobre. Sono cerlo che ella vorra dar poslo nel

suo ripulalo giornale al racconlo, che in brevi parole le mando, dell'inva-

sione sofTerta dalla noslra cilia di Acquapendente per parte delle orde

garibaldesche, aflinche si sappia da tulli, chi siano i yeri promolori di tu-

mulli in questi ullimi avanzi di lerritorio pontificio, e come le sue paci-

tiche popolazioni reslino dapprima yittime di eslranee invasion!
, per es-

sere poscia calunniale quali aulrici di perturbamenli politic!, che esse

delestano ed abborriscono.

Quanlunque nella Domenica 29 Seltcmbre si ayesse avuta nolizia

che una banda di Garibaldini era enlrata nello Slato alluale del S. Padre

dalia parle delle Grolle S. Stefano, la cilia non si commosse punlo, e la

mallina del di successive raolli erano uscili ad allendere alle Tendem-

mie nei loro poderi, e il Sindaco medesimo se ne era ilo in campagna
con la famiglia. Monsignor VCSCOTO col Clero slava riliralo da qualche

giorno nel convenlo di S. Francesco per gli esercizii spiriluali. Non v'e-

ra dunque d' autorila allro che il Governalore conle Marcelli
,
ed una

guaraigione di 27 gendarnii comandali da un lenente.

Verso le due pomeridiane si seppe che alcune bande s' avanzavano

sopra Acquapendente, e difalto non lardo molto a sentirsi il suono d'u-

na tromba, e a yeder comparire una raasnada di circa dugento mascal-

zoni arrnali. Tulle le botleghe furon cbiuse, tutti i cittadini si rilirarono

nelle loro case, e il comandante di Gendarraeria, forse mal ragguaglialo

sul grado di resistenza che avrebbe polulo incontrare, stimo di non af-

fronlare all' aperlo quest' orda,e si trincero co'suoi uomini dentro la ca-

serma per quivi difendersi.

Al comparire dei Garibaldini le strade della citla erano tutte deserle,

se ne logli alcuni monelli ed alcuni curiosi. I capi della masnada erano i

fratelli Zuarelli e certo Angelo Leali col figlio ,
tutli quattro emigrali da

Acquapendenle, un Tondi di Viterbo, un Gagliani d'Orvieto,
-

e un Sal-

\alori di Caprarola. A cosloro si aggiunse un tal Barbieri, minislro dei

Leali, che dimorava in cilia per tolleranza del Governo, ma che non e

del paese. Fu losto dimandato e falto ricerca del Yescovo e del Gonfa-

loniere, e non Irovalili alia loro residenza, alcuni dei capi si diressero al

Governalore, e gl' intimarono o di ubbidire o di cedere. II Governatore,

previa una dignitosa e foru\ protesta, si ritirb. Allora s' incamminarono

alia caserma per coslringere i gendarmi alia resa. Da una delle finestre

quesli fecero fuoco, e cadde morto un Garibaldino. Nacque grande confu-

sione:moltissimi di costoro si detlero alia fuga, mail sunnominalo Barbie-

ri giunse a fermarli, e li ricondusse all' assalto della caserma. I Gendar-

mi non volevano cedere; ma accortisi che gli assalilori parte erano sa-

liti sul tetto
, per iscoperchiarlo e appiccarvi il fuoco

, parte con accette
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stavano fracassando la porta, dovettero arrendersi alia forza ma<r.

lasciarono tutto in balia degli invasori, che tosto diedero di piglio alle ar-

rai, e taluni anche si vestirono con qualche uniforme ivi irovato. Corn-

pita questa prodezza.tutti i capi se ne partirono, ad eccezione del Salvi.-

tori e del Barbieri, 5 quali dopo aver requisite dei viveri, coajusscio

quasi tutla la loro masnada fuori di citta al bivacco.

Alia mattina del raarledi anche il Municipio si dimise ,
ma per non

esporre la citta a maggiori pericoli ;
e perche gli iuvasori avessero a cui

rivolgersi per le requisizioni che imponevano, e cosi traltenersi dal sac-

cheggiare e dall' invadere le case private, penso di oon abbaudouare ii

poslo, attendendo d' ora in ora qualche aiuto da Yilerbo, cai si era se-

gretamente mandate avviso. Volevano che il Municipio ordinase il di-

sarrao dei cittadini , ma si ricus6. Domandarono le chiavi per salire a

certe camere, dalle cui linestre potevasi agevolraeute levare lo stemma

dei Santo Padre che sta sulla residenza del Municipio. Anche a cio eb-

bero un rifiuto, ed appena si accinscro a sfoudare la serratura e fracas-

sare le porte per compiere questo nuovo delitio
,
tutta la gente che era

sulla piazza se ne allontano.

. Le casse governative furono aoch' esse invase e vuotate. Fortuua

he poco vi trovarono. A compensarsi del magro bottino, corsero al con-

vento dei Francescani, e qui commissero indegnita e sevizie degue di Ic-

ro e dell' impresa che tentano. 11 Vescovo ed i preti durante la nolle aa-

tecedente erano tornati alle loro abitazioni. NOU trovarono dunque dig

pochi frali. Assaliti,e coi eoltelli alia gola,quei meschini temetlerodi es-

sere tulti scanuali. E miuacciarouo di fucilarli, se non mettevano fuari

le armi che pretendevasi tenessero naseoste in convento. Ma invece del-

le armi non avevano che pochi deuari, che furono tutti involati, e la vi-

sta dei quali- ammansi alquanto quei furibondi, che fmalnaente s' allonta-

narono. Anche Monsignor Vescovo pali oltraggi ed estorsioni. Quando
Dio voile, cotiiincio a correre pel paese la voce che i uostri s'avanzava-

no. Erauo circa le i pom. e a tale annunzio i Garibaldiui piucche di fret-

la ahbandonarono la citta e si dispersero per le macchie. I nostri infatti

arrivarono, e tutta la popolazione respirando alia tine, e giubilando di al-

legrezza li saluto e li accolse come liberatori. Essa medesima rialzo gli

stemmi papali fra le grida di Viva Pio IX. I nostri soldali non ebbero

sparare un fucile: lungo la strada incontrarono alquanti sbandati, che fe-

cero prigionieri senza resistenza.

Cosi ebbe fine questa iniqua invasione-che i giornali fiorentini osa-

no chiamare insurrczione d'Acquapendente. Nessuno della citta vi eb-

be la menoina connivenza Nelle 30 ore in circa, in cui fu preda di quei

ribaldi, pareva che la gente nofl si accorgesse puulo della loro preseuza,

ne altra memoria vi hanno lasciata
,
tranne 1' abbominazione della lo>

ferocia, e 1' esperienza di quella liberta, che la rivoluzione italiana d
Torrebbe regalare.
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3. Gl' invincibili emoli degli eroi di Marsala, di Ampola e di Bezzec-

ca, sparpaglialisi a rotla per le macchie appena ebbero sentore che un

pugQO di zuavi poutiticii si accostava per aver 1' onore di salutarli, tor-

Daroiio poi, come un branco di lupi, a rannodarsi sopra certe allure pres-
so sau Lorenzo. Ma anche di li furono discacciati in poco d' ora, come
narro il Giornale di Roma del 4 Otlobre.

Nelle ore antinieridiane di ieri una colonna di zuavi, partita da sau

Lorenzo, allacco i Garibaldini riparalisi in un vicino monle. Essi furono

costretti a darsi alia t'uga, lasciando in luano delJa truppa sei dei loro

con molti viveri, anui e munizioni. Nello stesso tempo una colonna di

linea girando solto Bolsena invest! altri Garibaldini al Pianalt. Anche

questi furono presto sbaragliati, ed uno di essi con armi rimase in ma-
no dei noslri soldati. Si sa che una forte banda entrata in Bagnorea vi

si apparecchia a grande resistenza. La truppa marcia su quella citta,

Yilerbp
e il resto della provineia conservano Jo stesso stato di tran-

quillila.

4. Lo stesso diario-ufficiale pubblico poi alii 5 Ottobre le seguenti noli-

zie : La truppa che ieri si dirigeva verso Bagnorea fece una ricognizione
nelle yiciuauze di delta citta. Incontrato un numerp prepouderantemenle
maggiore di Garibaldini, dopp un breve conibattimento, nel quale 15
Garibaldini rimasero uccisi, ripiego in buon ordine verso Montetiascone,
attendendevi rinl'orzi per toriiare ali' attacco. AHri due combattimeiui
hanno avuto luogp nella giornata di ieri, cioe ad Ischia, dove i Garibal-

dini furono messi in fiiga dalla truppa ivi accorsa, e quindi a Yalentano,
dove un distaccamento di gendarmi e zuavi soslenne due ore di fuoco

coutro 150 Garibaldini, che vennero respinti con varie perdite di morti e

feriti, rimanendo incolumi i nostri.

Dalla Fara (luogo appartenente all'usurpata provineia di Rieti) una
cuova banda ha passalo la froutiera, capitanata da un tal Bernabei, capo
della guardia nazionale di detto luogo, ed armata coi fucili della guar-
dia nazionale stessa. Essa ha occupato prima Nerola e quindi Moricone,

oye incontro la truppa che la fece retrocedere, catturando due Garibadi-

ni ed un grossp carico di munizioni.

Si ha nolizia che dalla parte della Toscana nuove e piu numerose
lorme di Garibaldini si dispongono a lornare all' altacco di Acquapen-
dente, onde gia erano fuggiti all'appressarsi delle nostre truppe.

Tutte queste notizie che da tanti lati ci pcryengono, provano ab-

bastauza quanto poco possa contarsi sulla custodia delle froutiere
,
che

con tanla facilila sono per ogni dove violate da coteste bande, che ope-
rano come or<Je di assassini. L' insieme di tali cose farebbe quasi sup-

porre, che fosse cio 1'effetto di qualche connivenza, per liberarsi in aleim

modo dal graude ingombro degli oziosi della piazza e delle camicc ros-

se, cui si e permesso prendere un' influenza ed una forza certamente

pon ammissibile in ogni ben ordinato Governo. Yiene cosi liberamente

invaso e infastidilo il piccolo avanzo dello Stalo pontificio, e di mala

voglia lasciato dagli usurpatori del resto, contro tutte le regole dell'one-

sla.e della giustizia.
E cosa che fa sbellicare dalle risa il leggere nei diarii di Firenze le

inostruosissime fanfaluche, onde furono solleciti di pascere la curiosita

dei loro aderenti I Contavano essi gia fino a 1,500 gli insorti armati di

tutlo punto, e da per tulto irresistibilmente viltoriosi ; le truppe poutifi-
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cie, cioe quella piccola parte di esse che diceano non essersi messe co-

gli insorti, sgominate fuggivano a rotta verso Roma
;

i Zuavi come feir.-

minucce imbelli scappavano a precipizio, sfolgorati dal semplice lampo
delle armi nazionali e dal nome di Garibaldi. Insomnia era un terri-

bilio di cose stupende ed inaudite. Bagnorea poi, gia da essi cangiata in

una Verona per fortezza di sito e di barricate, dovea essere il centro ed
il quartier generale dell'esercito garibaldesco, d' onde queslo movercb-
be alia conquista di Viterbo.

Ma il fatto non rispose alle spavalderie. Ecco quel che accadde a Ba-

gnorea nella giornala-del 5 Ollobre, come si narra dal Giornale di Roma
del 7. Nella mattina del 5 sopravv-ennero i rinforzi aspetlati dalla truppa

per
1' altacco di Bagnorea. Si marcio quindi senza indugio contro i Gari-

baldini fortiticalisi nel convento di S. Francesco, nelle Palare e in Pog-
gio Scio

,
allure situate al di fuori della cilta. Alle ore 11 ant. s'ingag-

gio il combattimento, che fu dei piu accaniti. I noslri bravi soldati dispo-
sti in due colonne, una di Zuavi ed un'altra di Linea, sormontando ogni

ostacplo,
ricacciarono alia baionella i Garibaldini, snidandoli dalle loro

posizioni e meltendone gran numero fuori di combattimento. Le due slra-

de, che danno solamente adito alia citta, eranp asserragliate da forli har-

ricate. I Garibaldini dietro queste ripararonsi dalla loro fuga, apparec-
chiandosi a nuova resistenza. Ma la seconda compagnia granatieri prese
d'assallo anche que'due posti, sbaragliando del tutto gli avversarii, che
corsero nella citta, chiusero le porte, esalirono nelle circoslanti case per
continuarvi la lotta. Fu allora fatta appressare 1'artiglieria e dopo pochi

cplpi,
diretti principalmente alia porta della citta, si udirono delle grida

di Viva Pio LY, e si vide un agilare di varii stendardi bianchi. Si cesso

immediatamente il fuoco, e, aperlasi la porta, un'onda di popolo esultante

venne ad incontrare le nostre truppe, le quali pccuparono la citta sgom-
brata interamente dal resto dei Garibaldini datisi alia fuga nella direzio-

ne della frontiera.

Questo falto forma il migliore elogio della nostra milizia. I soldati di

ogni arma hanno gareggiato in valore ed energia nel momento della lot-

ta, e in umanila e disciplina in quello della yittoria. II combattimento
duro fino all' 1 e 3/i pom. I Garibaldini, che sommavauo a circa 500, eb-

bero oltre a 70 tra morti e feriti, ed ollre a 110 dei loro rimasero in po-
tere delle nostre truppe. Dei nostri sono slati feriti S soldati ed un uffizia-

le. La colonna della Linea era comandata dall'aiutante maggiore Zanetti.

La colonna de' Zuavi era comandata dal capitano Legonidec. II colonnel-

lo Azzanesi dirigeva 1'attacco.

Lasciatasi Acquapendente dalle nostre milizie per accorrere a Ba-

gnorea, venne rioccupata da alcuni Garibaldini radunati al confine. Ayu-
tasene notizia, una colonna di gendarmi-e di linea parti per una ricogni-
zione a quella volta. Ma i Garibaldini, requisiti dei viveri, lasciarono la

citta prima deirarrivo della truppa.
5. Come si comportassero in Bagnorea gl'jnvasori Garibaldini fu de-

scritto in una autorevole corrisppndenza di cola all' Osservatore Romano
del 9 Ottobre. Accennati gli alti di violenza compiuti dalla loro avan-

guardia contro inermi cittadini ed il magistrato municipale, narra il cor-

rispondenle che passati pochi istanli
, giunsero altri 42 Garibaldini,

parte de' quali armati
,

tra i quali trovavansi due emigrati bagnoresi ,

Domenico Agosti e Vincenzo Gaddi. Costoro, saliti al Comune , procla-
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marono il Governo provvisorio sotto la dittatura di Garibaldi ,
e presero

possesso di tutte le casse pubbliche, camerale, comunale e del dazio ma-
cinato. Da quel momentp di giorno in giorno la banda inyaditrice creb-

be di numero pei rinforzi, che successiYamente ne yennero di fuori, tanto

da oltrepassare il numero di 500. Cosa abbiano saputo fare cosloro in

quest giorni , e impossible il dirlo. Fu sfasciata la porta della Gendar-

meriai; dalo fuoco all'arch'mo della medesima; manomesse e fracassate

tavole e feneslre e tutti gli stigli della cucina. 11 convento dei PP. Con-
Yenluali fu alia lettera saccbeggiato e i religiosi minacciati della vita.

Nel Seminarip non solo furono involali oggelti di biancheria e cereali,

ma ancora gli arredi sacri
;
e i

Ipro
furli si estesero anche all'Episcopio,

dpndc sottrassero diversi oggetli, senza^parlare di altri furti ed
estprsio-

ni commesse a danno di varii cittadini. E poi a notare per onore di que-
sta cilia, che un solo cittadino ha preso parte a questa luttuosa scena, ed
e un certo Pielro Coppa, feccia della popolazione ,

mentre gli allri lutti

hanno dimostrato agli invasori la piu decisa avversione. Per contrario

Ja truppa ponlificia ,
entrata Yiltoriosa nella nostra citta , dopo un vivo

luoco di 4 ore, yi
fu accolta fra le entusiastiche evviYa al S. Padre, allo

syentolare dei bianchi fazzoletti e al suono del concerto. Sarebbe impos-
sibile ridire la costernfizione in cui quesla cilia ha vissuto nei pochi

giorni dell'inTasione. Non si udivano in mezzo alle orrende bestemmie
se non le grida : Morte al S. Padre; morte ai Preti ; abbasso le Co-

rone; evpiva la Repubblica; evviva Garibaldi. Segnaliamo con la piu

pura gioia del nostro cuore di essere stati salvali il giorno della Yigilia
della Madonna santissima del Rosario delta della Yittoria.

6. Nello slesso Giornaledi Roma del 7 Otlobre leggonsi pure le se-

gucnli notizic. Dalla parte della Sabina altre bande di Garibaldini passa-
rono la frontiera come accennammo nel nostro Giornale del 5 corr. Essi

dopo lo scontro di Moricone presentaronsi nellc yicinanze
di Monte Ro-

toado e di Palombara. II capitano Celli alia testa di un distaccamento mos-
se per rinlracciarli. Alle 6 antim. di ieri li raggiunse nella macchia solto

Monte-libretti, e dopo breve combattimento li mise in fuga. Due Garibal-

dini e un sedicente capitano Tenessini yi furono calturati. In questa ban-

da
yi

era il Menolti Garibaldi, che fuggi a cavallo. Sembra che i Garibal-

dini abbiano avuto in tale scontro parecchi feriti ed anche dei morti : si

scno prese le opportune disposizioni per soccorrere gli uni e per rac-

cogliere gli altri. Si sa ancora che altra grossa banda si sta formando nei

I;i0ghi dell'usurpata provincia di Sabina, sotto il comando del suddetlo

Menotti Garibaldi, per una nuoya inyasione.

In molli giornali italiani si da anche la notizia dell'invasione della

provincia di Frosinone. Cio sara forse nell' intenzione dei macchinatori

del presente niOYimento, e dai loro organ! si annunzia quindi per fatlo

qucl che si allentano di fare. Ma quella provincia e
tinpra

tuttavia im-

mune da simile flagello e gode della piu perfetta tranquillila. Sono pure
ugualmente false lulle le allre notizie, ehe si danno dai medesimi gior-

nali, i

quaji
annunziano i irionti dei Garibaldini o 1' agilarsi delle nostre

popolazioni.
7. A. meltcre in sodo la provenienza, le qualita e lo scopo di codeste

baude, il Giornale di Roma pubblico alii 4 Ottpbre la nola seguenle.

Riportiamo 1'elenco sinora perYenutoci dei nomi dei Garibaldini ca-

duli in potere delle nostre milizie presso Acquapendente. Essi sono : Mi-
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lanesi Carlo, Scala Policarpo, Mecucci Giovanni , Manganelli Oreste,

MeniOreste, Capi Gabriele, Bellaccini Anselmo, Spegnoni Giacomo, Del

Poro Domenico, Zuchi Seratino, Pianciani Geremia, tulti di Siena

Goriui Giovanni, Gozzini Oresle, Caiamandri Pictro, di Empoli Fe-
rini Nazzareno, di Pozzuolo Cellini Nazzareno, Penci Crispino, Loreti

Deraeirio, di Perugia Corti Ettore, -di Firenze llicci Domenico, di

Torre Alfina Martini Bossi Alberto, di Monte Corona. Siffalto eleuco

servira a sempre meglio far conoscere quali siaoo gl' insorti pontificii, di

cui menano fanto rumore i giornali da noi ieri accennati.

Nel di seguente poi lo stesso diario uiliciale reco questi altri parlico-
lari. Pubblichiamo 1'altra nota pggi pervenutaci dei Garibaldini caduti

in potere delle nostre truppe. Essi sono i scguenti : Moghetti Antonio, di

Treviso Giulietti Giacomino, e Luccioli Domenico, di Chiusi Bo-
nelli Romeo, di Siena Arcangelo Rinaldo, di Sorano Pennacchietti

Giovanni, di Todi Funghi Felice, di Pitigliano Piccinini Terlul-

liano, di Osimo Giaconi Candido, di Aosta Biangiardi Napoleone,
di Siena Marcaao Giovanni, Forlini Luigi, e Pastpri Giacinto, di Or-

vieto Franciosini Agostino, di Ficulle. I Garibaldini che oecuparono
Acqaapendente erano condotli da un capo di cui ancora non c' e perve-
nuto il nome. I suoi aiutanti erano un tal Fontana ed un certp Milano,
di cui pure sin qui ignoriamo la patria. Gli altri capi subalterni erano il

Conte Pagliacci, un tal Tondi, i fratelli Salvatori, i fratelli Znarelli, Vin-

ceuzo Barbieri, Pietro Leali , Giuseppe Buccelli, no tori i emigrali della

nostra provincia di
Viterbp.

Tale scelta di coodottieri e una novella pro-
va cui tende la presents invasione, il far credere cioe e il procurare il

solievamento di delta nostra provincia. Essa nondimenp col suo capo-

Inogo si mantiene serapre tranquilla e fedele al suo legitlimo Governo.
Ma piu che raai spicca manifesta la lealta del Governo di Firenze ,

quando pr^leude aver efficacemente impedito il passo alle bande degli

invasori, ed appella insorti i malandrini spedili dalla sella su quel di Yi-

terbo, se si considera I'allro elenco pubblicalo dal Giornale di Roma del

10 Otlobre. In esso sono registrati per npme, cognome, professione e

patria, i 115 Garibaldini, falti prigionieri dalle truppe pontiticie nel

combattimento presso Bagnorea; e la qualita delle perspne e la loro pro-
venienza e la piu chiara teslimonianza che possa volersi dell' indole del-

1' invasione. Non bastttndoci lo spazio a trascrivere cpdeslo elenco, ne re-

chiamo la statislica per condizioni, la qualeha un'originalita che sara da
tutti riconosciuta. Ecrola: Sopra 115 prigionieri si contano 7 Falegnami

5 Scalpellini 3 Camerieri 3 Sarti 1 Industriante 1 Barbie-

re 1 Doratore 1 Fornaio 1 Cancpaio 1 Yeilurino 1 Coc-
ciaio 1 Lastricante 1

Pastarolp 1 Orefice 1 Tabaccaio 1

Fornaciaro l.Chirurgo 1 Giudice 1 Colle'Uaro 2 Fabri 1

Selciarolo 3 Oltouari 1 Corazziere 1 Calafato 1 Macellaip
-

9 Muratori 11 Calzolai 13 Contadini , campagnoli e braccianti -
3 Caffettieri 6 Impiegati 1 Pizzicagnolo i Studenti 1 Locan-
diere 3 Ebanisti li Possidenti 2 Sellai 1 Stallino 1 Pastic-

dere 6 senza professione dichiarala. Di (jtiesti 115 eroi, niente meno
che 99 appartengono ai diversi paesi d' Italia, 16 soli souo emigrali dal-

ratluale
lerritorip pontiticio. Nissun insorto.

8. A mettere in evidenza che codeste schiere di briganti Garibaldini

vengono spedite dalle province del regno d' Italia
, per simulare nelle
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}
--.:' iflcic una intcrna insurrezione

,
che dia prelesto all'invasionc dellc

tnmpe regolari di YiUorio Emmanuele, basta rifletlere che finora-non ne
luroiio desolate che piccole terre e due citta sguernite di difesa

, tulle

jjoste ctgli estremi confini del icrritorio non ancora rubato alia Santa Se-

K Ninna citta, niuna borgata ,
niuna terra dell' interne fu sinora , DOR

uiremo turbata
,
ma nemmeno in pericolo di essere lurbata da qualsiasi

uiulo di sedizione. E malgrado <Ji cio i diarii ufficiosi di Firenze prose-

p-'.iono a menar yanto delta prossima ed inevitable cadula del Governo

pojitificio, incapace di tener testa alia formidabile insurrezione che sem-

prti piu progredisce e si afforza
,

e preconizzano gia ,
come 1' Opinione

del 9 Oltobre, imminenle 1'ora in cui le truppe regie dovranno marciare,

per necessita polilica e per motivi di umanila, e correre a Roma r per sal-

varla dagli eccessi in cui polrebbe traboccare 1' ira e la -vendetta dei

tiionfanli insorlil

Ora lutto quello che i Garibaldini fecero sin qui e opera di Deputati ,

di ufliciali pubblici, di masnadieri asspldali del regno d'ltalia, ed orga-
Dizzati sotlo gli occbi di quel Governo, la cui vigilanza riesce ad assicu-

rare loro libero il passo alia violazione del confine ponlificio. Infalli l'6te-

servatore Romano del 9 Ottobre fece noto che una banda di circa 70

Garibaldini disannarono
,

il 7 Ottobre ,
a
Yoltpne

sul coniine toscano le

guardie di Finanza; e poco dopp passo di cola un convoglio di cayall1

!

carichi di armi
,

di berretli rossi con fascia verde e di camice rosse per
diyisa garibaldina ;

ed il carico proveniya da Pitigliano.
Dalla Toscaua e dalla Sabina pure procedono nuoyi rinfarzi mandali

ai briganti del Garibaldi gia pcnetrati nel territorio pontificio ,
come ri-

sulta da quanta pubblico il Giornale di Roma del 9 Oltobre nei termini

seguenti :

La banda garibaldina, con cui presso Ischia e Yalentano ebbe luogo
il conQitlo da noi accennalo nel nostro giornale del 5 corrente , sembra
che abbia riceyuto un considereyole rinforzo dalla yicina Toscana , e

che abbia 1'intenzione di fortificarsi in Farnese. Una colonna di Iruppa 6

stata immediatamenle spedita per operare in quella direzione. Altre co-

loune SODO slate mandate in esplorazione yerso Caprarola , Soriano e

Bomarzo, dqye circa 50 Garibaldini, nelle ore 2 pom. del giorno 6, re-

quisirono dei yiveri, tolserp
al minislro del macinalo il prodolto del da-

zio del corrente mese, e quindi si rilirarono. Queste coloune non si sono
incontrate con yeruna banda.

Nei luoghi yicini all' usurpata provincia di Sabina
,

oltre i fatti di

Moricone e Monte Libretti, non v'e piu stalo altro conflilto. Una banda di

Garibaldini occupa ivi il Monte Carpignano, chee sul limite della frontiera

della parle non usurpata del noslro terrilorio, ed e a yista del yicino po-
slo piemonlese. Essa ,

sulle ore undici antiraeridiane di ieri
,
mosse per

aUaccare Nerola, ma al yedere i Zuayi scesi a combalterla
, rien-tro tal-

mente verso il limite suddetto
,
che per non porsi a cimento di passarlo

rimase impossible di assalirla alle nostre truppe ,
il ciw slancio doyette

ssere infrenalo dai replicati comandi degli ufficiali.

La proyincia di Yiterbo e il lerritorio limitrofo alia Sabina conser-

yano sempre una tranquillita , la quale non yiene allerata che dallo spa-
\enlo dei luoghi aggredili, e forma un siugolare contrasto coll'agilazioQe
che yi si yorrebbe portar dal di fuori. i>
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9. Le corrispondenze di provenienza e deslinazione ilaliana, che si

cambiano fra 1' amministrazione generate delle Poste pontiiicie e quella
di Firenze, dal 1.' del corrente Ottobre vanao soggelte al seguentc trat-

tamento :
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TOSCANA E STATI ANIXESST 1. II Governo di Firenze fa consegnare al pontificio
21 malfatlori 2. II Nicotera in Roma li compiange ed a Firenze li di-

fende 3. Protestazioni e tumulti nelle principal! cilta d' Italia per
1'arresto del Garibaldi 4. II Garibaldi, dppo 58 ore di arreslo in Ales-
sandria e rimandato libero e senza condizioni alia Caprera ;

sue leltere,
sue parlate e sua partenza da Geneva 5. Ciarle d' un

interyento fran-

cese a Roma; minacce del giornali ufficiosi e garibaldeschi contro la

Francia 6. II Governo di Firenze raccoglie un esercito sui confini del-
la Toscana e dell' Umbria 7. Bande di Garibaldini dalla Toscana e dal-

1'Umbria inyadono il territorio pontificio 8. Imposture e contraddizio-
ni dei diarii rivoluzionarii sopra i fatli e le qualila degli invasori
9. Nota del Moniteur ufficiale parigino circa tale violazioue del Trattalo
del 15 Settembre 1864 10. II Garibaldi s' imbarca a Caprera per Liyor-
no; ma e rimandato indietrp 11. I diarii ufliciosi del Governo di Fi-

renze preconizzano una invasione di truppe regolari contro Roma.

1. I consigli tanto energici quanta decisivi
,
che da Parigi eransi

mandati a Firenze, come nel precedence quaderno (pag. 113) abbiam
trascrilto dalla Nazione, aveano costretto il Governo di Yittorio Emma-
nuele, non gia a smettere i suoi prepositi contro Roma, sibbene a do-

Terne almeno indugiare il compimento, ed a fare percio qualche mostra

di vigore quanlo all' impedire la gia preparata irruzione dei Garibaldini

sul territorio della Santa Sede. Percio alii 21 Settembre la Gazzetta itffi-

ciale avea pubblicato le austere minacce del Raltazzi contro chiunque
si altentasse di precorrere in questa impresa i battaglioni dellc milizie

regie ;
ed alii 24 erasi falto retrocedere da Asinalunga I'Eroe dei due mon-

di. Anzi, la yigilia appunto di codesto portentoso atto di yigore (o d'im-

postura) ,
etasi avuto a Civitavecchia un inusitato spetlacolo. Imperoc-

che una ciurma di 21 malfattori, che da Piacenza eransi mossi per ye-

nire ad ingrossare le orde garibaldesche, raunate ai confini pontificii,

erano stati scortali dai carabinieri real! sino al Chiavone, d' onde il loro

condottiere avea spedilo ayviso a Civitavecchia, che si mandassero trup-

pe ponlificie per riceverne la consegna. L' offerta di dover ingabbiare
codesli uccelli di rapina non si potea respingere senza pericolo di yeder

ingrossare di altrettanto le bande di ladri, che di quando in quando dai

beatissimo regno d' Italia passano ad esercilare 1' onoralo loro mesliere

di incameratori e liquidatori sul territorio pontificio, per farvi sullc pro-

priela dei cittadini Tapplicazione delle teorie, che circa
rinyiolabilita

delle

proprieta ecclesiasticne si prot'essano dai Corpi legislatiyi del prelodato

regno.
Fu dunque mandato a Montalto un drappello di soldati della legione

franco-romana con alquanti gendarmi; i quali, scambiate le debite corte-

sie, riceyettero
la consegna dei 21 mal capitali ammiratori ed emoli di

Garibaldi, e con treno speciale li condussero a Civitavecchia, e quindi a

Roma. lo vidi costoro, fu scritlo all' Unita Cattolica del 27 Settembre

dai corrispondente di Civitavecchia, vidi costoro mal
yestili, affamati,

con uno straccio di berretto rosso in capo che faceano pieta. Erano un
eletlo drappello di redentori d' Italia.

Immagini chi puo il chiasso che fecero i piu autorevoli campioni del-

la democrazia, al risapere questo fatto, questo alto tradimento commesso
dai Goyerno contro cosiffalti personaggi, benemeriti di non sappiamo
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quante imprese garibaldesche e della patria ! Ciascun di loro, memoro
dell' hodie tibi, eras mihi, penso che si brutto giuoco lo -potrebbe del

pari cogliere da oggi a domani
;
e Fireuze risuono di alle qiiercie e di

pianto, e fu un Inlto universale tra i degoi colleghi dei 21 croi abhando-
uati alia mercfc della tiramndc papale !

2. L' ufficiosa Opinione, tutto scandolezzata, credendo impossible tan-

to misfalto, lo nego ricisamente come se fosse una pretta invenzione. 11

Diritlo, e tutta la caterva dei frombettieri garibaldini, non cessodi chie-

dere al Governo un severo conto di tanla enormezza, pubblicando nel

num. 266 una lettera del famoso G. Nicolera, che scrivea aver tutti

in Roma veduto arrivare alia stazione, incatenati, la sera del 25, quel-
io stuolo dei 21 emigrati romani; i quali un altro suo degno collega,
stato col Nicotera in Roma quel medesirno giorno, il deputalo Zuzzi di-

chiarava pure, nello stesso num. 266 del Diritto, appartenere quasi tul-

ti a civile casato, e taluno ancora a famiglie cospicue! In Roma, scri-

vea il Zuzzi, non si parlava che di questo grayissimo afTare, che pose in

iscompigliq e desolazione quella sventurata cilia. Oh! chi non si sen-

lira squarciato il cuore, al pensiero che tutta Roma era quel di in iscom-

piglio ed in desolazione per cotal sovracarico di sventura?.

Cominciavano pertanto a tioccare le proteslazioni e le interpellanze al

Governo per si tragico avvenimento; di guisa che il Rattazzi, stretto fra

T uscio e il muro, dovette fare la sua apologia con un lungo articolone
,

corredato di document!', e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 Set-

tembre. L' apologia riusci trionfante, giacche pose in sodo che codesti 21

eroi, i quali da lunga pezza mangiavano a spese della Cominissione per

1'emigrazione, spacciandosi per-emigrati politici,erano in realta raascal-

zoni e mariuoli, dimoravano in Piacenza dove ayeanp datp luogo a gravi

lagnanze, ed anzi erano stati deferiti all'autorita giudiziaria per la

irregolarita del loro contegno. Insomnia erano ladroncelli in divisa ga-

ribaldina, che per si poco non puo essere disouorata. Dimostro inoltre

che essi avevano chiesto di venire a Roma, e sottoscritto in presenza di

testimonii una dichiarazione dell' essere loro, cioe che nulla non doveano
temere dal Governo pontin'cio, perche non erano pimto ne emigrati n

compromessi politic!.

Il Governo adunque avea dovuto cedere alle loro istanze
;
ma

, per le

acceunate egregie qualita morali degli eroi, ayea dovuto attenersi alle

Jeggi che regoland i rapporti fra i Governi civili, darne avviso al Ponli-

ticio, avvertire anche gli eroi che sarebbero stati consegnati al Confine

in buona forma; ed essi aveano accettato ogni cosa. Forse perche pre-

supponevano che il Garibaldi , loro capo, gia sarebbe quel di in Campido-
glio glorioso e trionfante.

Queste spiegazioni giustificarouo il Goye'rno al cospetto degii onesti;
ma i Garibaldini non^se ne tennero pagbi, e v.ollero che fosse immolala

una vittima espiatoria ;
e questa fu il Delegate di pubblica siciirezza di

Orbitello, che avea fatta quella consegna ,
e che percio fu tollo di carica

deslituito! lutanto gli eroi vedonp il sole a scacchi, e si consolano col

consorzio de' loro valorosi commilitoni acchiappati &u quel di Yilcrbo

dalle truppe pontilicie.

A nulla valsero per liberarli, ne in Firenze i caldi ufficii del Nicote-

ra
,
ne in Roma le forze formidabili del partito d' azione, che il Nico-
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tera stcsso era Yenuto a organizzare, d'accordo col suo Zuzzi, pel colpq
maestro da farsi alii 29 Settembre. Forse il Nicotera , sperando i facili

trionfi di Marsala, credette che la Polizia pontificia, assiderata dal solo

buo aspetto, non aTesse osalo di pur fermargli gli occhi addosso e si sti-

masse beata di poter fingere che non lo conosceva. E sbaglio. Certi cotali

si conoscono molto bene, ma il cacciarli -via o metterli in fuga non giova

anulla; piullo^to yale assai lasciarli aliare liberamente, vedere do\e

tornano, con chi trattaro e come impiegano il ioro tempo ; perche cosi,

certo contro ogni Ioro intenio, fanno mirabilmeute, e, quel che e meglio,
seuza essere pagaii ,

1' ufficio di spie. 11 Nicotera, che nella sua lettera
a|

Diritto del 28 Settembre stava tanto guardingo per non far scoprire i

nomi di coloro con cui ebbe a parlare in Roma, e egli ben sieuro che non.

sia stato proprio lui che rese al Go^erno poulin'cio il servizio prezioso di

fargli scoprire quel che si tramava? Creda pure , egli avrebbe diritto di

farsi dare una buona mancia!
3. 11 Governo di Firenze non dee certo a^vere una eccessiya tenerez-

za
-per quella razza di galanluomini, i quali, per uno slraccio di cami-

cia rossa che indossauo
, vogliono campar bene a spese del pubblico,

e divenire inviolabili, come il degno Ioro capo Garibaldi; e percio noa

i'ece, che si sappia, -veruna pratica per riavere i 21 eroi. Ma si tro-vo per
contrario as.sai impacciato del Garibaldi, che avea dovuto arrestare, e

del quale non sapea che farsi. Sottoporlo a giudizio criminale, non* osa-

Ta; traltavasi di un uomo che regalo a Yittorio Emmanuele leDue Sici-

lie, da lui avule a preZzo di tradimenti pagati lautamente a cerli Ministri

e Generali del legiltimo re Francesco 11. Tenerlo in carcere non si pote-
va. Mandarlo libero, era quauto im trombare dai tetli, che 1'arresto ad

Asiualunga non era stato altro che una beB'a allaFrancia, e un dire a lui

che tornasse pur da capo all'impresa. A crescere 1'impaccio, ecco le pro-
teste e le dimostrazioni di piazza.

Primi, dopo i Deputati di cui rccitammo 1'atto solenne ed i nomi illu-

stri nel precedente quaderno, primi a protestarsi contro quell' arresto

furono i Consiglieri municipal! di Fuligno ; poi i'Unione liberate di Bolo-

gna ; quindi il Cenlro d' azione di Yenezia; ai quali fecero coro quasi
tulti i giornali rivoluzionarii. Dato cosi il segnale, le settemisero in moto
le Ioro scbiere piu manesche

;
e quel che comincio a farsi in Firenze, co-

me abbiamo rilerilo uel quaderno precedente a pag. 118-19, fu imitato

in quasi tutte le priucipali cilta d' Italia, a grande s>-:u uo dell'ufficiale Mo-
niteur di Parigi del 1* Oltobre; il quale, pei suoi Hni, oso stampare ch&,
tranue qualche leggero subbuglio accaduto in Firenze, nulla di lorbido

erasi per quell' arresto verificato ne a Milano, nc a Genova, ne a Napoli,
ne a Bologna, ne a Venezia, ne in verun'altra grande citta d' Italia. Fal-

sila piu palpabile non polea spacciarsi dal Moniteur universel,, poiche
anzi rn tittle codesle grandi citla a"wennero dimostrazioni Tiolenle,

ripetute per piii giorni di seguito, e dovule quasi tutte reprimere col-

1'uso della forza, a baiouette spianate, con conflitto sanguiuoso, uon
senza uccisioni e con molti arresti.

Chi -vuole vederne i particolari, puo trovarli compendiati, sulle rela-

zioni degli stessi giorDalt ufficiosi ed ufficiali del Governo, nella egregia
Unitd Cattolica di Torino, sotto il titolo: Le giornate d' Italia, nei suoi

fogli del 27, del 28 e del 29 Settembre e del 2 Ottobre. Ivi sonosuccin-
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tamenle ma esaltamenle descritti i tumulti, con che inferocirono i Gari-

baldini a Firenze, a Milauo, a Geneva, ad Alessandria, a Siena, a Vero-

na, a Pistoia (dove si pugnalo per vendella il primo prete che s'incon-

tro, il buon canonico Sozzifanti), a Napoli, a Perugia, a Padoya, a Fer-

rara, a Udine, a Brescia, a Ravenna, all'Aquila, e cosi via via. Sicche
da per lutto le truppe regolari stavano pronle a rinnovare, occorrendo T

le stragi che insaoguinarono tuila la Piazza san Carlo a Torino alii 21
e 22 Sellembre del 1864; e in raolti luoghi soldali e militi nazionali.

avendo veduto piombare selci e scagliar pugnali conlro le loro Gle, do-

vettero domare con cariche alia baionetta i sediziosi. Dopo cio ha \era-

inenle be! garbo il Moniteur universel, quando vien fuora a magcilkare
la sapienza civile del Regno d' Italia pel modo asseunalo con cui accolse

e giudico la cerimonia della cattura del Garibaldi.

4. E veramente la caltura del Garibaldi non fu punto altro che una ce-

rimonia, anzi una corlesia del Governo, che cosi lo sottrasse dal perico-
lo di venire a farsi accoppare dai valorosi soldati pontiOcii, ma provvi-
de che cio avyeuisse senza guastarne per nulla 1' impresa, la quale fu

continuata dai suoi satelliti
,
secondo gli ordini mandati dal Garibaldi

slesso. II Diritto del 27 Settembre pubblico una leltera d' un Pietro Del

Yecchio, che descrive di vedula, come coinpagno che era del Garibaldi,
come avvenne 1'arresto, e dicesi incaricato di promulgarne gli ordini ,

perche 1'avviala spedizione si dovesse compiere. Ecco la leltera per cio

scritla dal Garibaldi c stampata nel Diritto del 26 : a I Romani hanuo
ij

diritlo degli schiavi, d'insqrgere
contro i loro liranni, i preti. Gli Ilaliani

hanno il dovere di aiotarli, e spero lo faranno a dispetto della prigionia
di 50 Garibaldi. Avanli dunque nelle vostre Lelle risoluzioni, Romani
cd Italiani. II mondo intero vi guarda ;

e voi compile 1' opera, marcerete

a fronle alta, e direte alle nazioni : Noi abbiamo sbarazzala la via della

fralellanza umana del suo piu abbominevole nemico, il Papato. GARI-

BALDI.

La Nazione e \\0pinione si dolsero forte che cosi il Garibaldi Iraya-
licasse i contini di quello che la rivoluzione si propose di far per ora, cioe

dislruggere solo ii potere temporale del Papato, lasciandone tuttavia, per
loro gran bpnta, sussislere 1'autorila spiriluale! E ne fecero rampogne
al Garibaldi

;
il quale se ne rule, vedendo che mollo piu e ubbidito egli,

che uou il Governo di Yittorio Emmanuele, anzi auche piu che lo slesso

Napoleone Ill.lmperocche il Re d'ltalia e I'lmperatore di Francia, chec-

che yadano mulinando in segrelo ,
bandirono alto di vietare che i Gari-

baldini violassero il lerritorio pontificio; e quesli, senza far caso di quei

divieti, come se si sentissero sostenuli da poderosi eserciti pbbedirono
subito al Garibaldi, ed invasero le province pontiGcie, ne piu ne meno
che se da quei Governi loro fosse slato dolto: andale e fate presto!

Viaggiando in treno speciale, con una scoria che non sai se fosse d'o-

nore o di cuslodia, Y~Eroe dci due mondi giun'se la sera del 24 Sellein-

hre ad Alessandria, e prese slanza in uo coniodo appartamenlo della cit-

tadella, dove fu lautaaiente spesato dal Governo. Le Iruppe che
iyi

era-

no di presidio furouo da lui arringate, col solito profluvio di villanie con-

lro il Papa ed i preti, e con la promessa che quanto prima loro sarebbe

concedulo di spacciare i

Zuavij)OQtificii
DOH gia alia baionella

,
ma col

calcio del fucile. Ed i soldali affollatisi ad ascoltarlo, plaudirorio
'
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11 Rattazzi Tide che se auche i soldati regolari corainciavano a par-

teggiare pel catturato d'Asiualunga, le faceude ppteauo prendere una
brutta piega, e risolvette di sbarazzarsene. Lo fece richiedere di rinuuzia-

re alia impresa di Roma, e dove impegnasse a cio la sua parola, sareb-

be lasciato libero. L' Eroe si ritiuto. Corse allora ad Alessandria il Mini-

slro della Marina, il genovese Pesceito, uno degli anlichi complici ed
amici di lui; equali discoisi

passasserp
tra loro, non si sa, ma la Gazzet-

ta ufficiale del di 27 Settembre pubblicq la Nota segueute.
11 generale Garibaldi avendo manifesiato il desiderio di ritornare a

Caprera ,
il Governo , trovando quesla intenzioue conforme alia sua

,
\i

ha tosto aderito. II Generale e quindi partito stamaue da Genova aile o-

re 9 antimeridiane sopra uii bastimento della marina reale.

Al Garibaldi non piaceva punto che si credesse che egli avesse cerca-

to di andare alia Caprera. Percip egli scrisse e fu subito starapato in un

supplemento al n. 270 del Movimento di Geuova, del 27 Settembre, la

seguente lettera: Caro Barrili. Nella cittadella d'Alessandria mi fa offer-
to di andar libero a Caprera, senza condizioni. Cio a scanso d' equivoci, e

yi prego di pubblicarlo. Vostro G. Garibaldi. Chi dice vero tra Gari-

baldi e Rattazzi? A chi credere, poiche si contraddicono? Ne all' uno ne
all' allro, poiche 1'unp

vale 1'altro.

Giunse il Garibaldi la mattina del 27 Seltertbre, circa le ore G '/. 3^-

timeridiane, a Genova, dove riraase fin presso alle ore 9 in una casa po-
o discosla dalla stazione; e qui ci pare utilisshno il riferire come pas-

sassero le cose Quo al momeuto del suo imbarco, perche si veda che lu-

po non magia lupo, e che Garibaldi non e se non uno strumento, che il

Governo di Fireuze dovette, per un momento, lasciare in riposo, con ri-

serva di adoperarlo in congiuutura piu propizia. Di che apparisce chia-

ra la prova negli onori pressoche regali, con cui fu ufficialmeute trattato

alia sua partenza per Caprera La narrazioue e fatta in questa guisa dal

Movimento di Genova, di quel giorno.

Sptto
le finestre della casa (Coltelletti) si era gia affullato il popolo,

perche 1'arrivo del Generale era stato nolato e la voce era corsa per tut-

te le \ie adiacenti. II Generale era accompagnato da Basso e da Barbo-
rini. Egli era libero, e si trovavano da lui il generale Incisa e il signer
Del Carretto, aiulante generale deH'ammiraglialp, i quali dovevauo ac-

compagnarlo al palazzo reale, da dove sarebbe disceso nella Darsena per
imbarcarsi. Vide e salulo lutti gli amici suoi, coi quali si trattenne fin dopo
Je 8. Quindi scese fuori saluialo dagli applausi e dalle grida entusiasti-

che della moltitudine, e sali in carrozza scoperta insieme col generale Inci-

sa, col generale Canzio e col generale Fabrizi, il qualesi IroYava fin da ie-

ri a Genova. II popolo toslo si precipito a staccare i cavalli dalla carrozza

eacondurlo trionrahnenle per la viaBalbi. Nella tema che egli fosse tut-

tavia prigioniero ,
i ciitadiui voleyano pprtarselo

in liberta; e cerlo
Iq

avrebbero fatto, perche tutta la via Balbi era gremita di popolo, e tutti

avevano un solo yolere. II generale stesso dovetle opporsi, affcrmando

ripetutamente come egli fosse libero
,
e come andasse a Caprera senza

condizioni di sorta. Sulla porta del palazzo reale la carrozza si fermo, e

Garibaldi rivolse ripelutamente la parola al popolo in
italiaup

e in dialetto

genovese ,
raccomandando ai cittadini che non si dimenticasse Roma,

che si avesse a proseguire alacremente il lavoro per correre in aiulo ai

Serie VI, vol. XII, fate. 422. 16 12 Ottobre 1867.
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fratdlj, e che egli si sarebbe trovato al suo poslo, e che finalmenle in

Roma si sarebbe andati, a dispetlo di qualunque demonic.

Un altro diario genovese, il Dovere, schlelto mazziniano, e percio piu

ardito, riferi testualtncnte le ultime parole ivi dette da! Garibaldi, adde-
strato dall' Incisa, generale al servizio di S. M. Yitlorio Emmanuele II.

Eccole: La rivoiuzione di Roma non puo mancare. Essa avra luogo, e

ben presto. Noi abbiamo il dovere di portare a lei il
nostrp aiuto; e lo

faremo, on<1e aver Roma a dispetto di qualunque demonio vestito da

prete o da Bonaparte. E qui il Dovere soggiunge un cenno significative.

Dopo aver cosi parlato, il Garibaldi entro nel palazzo reale, pel quale
calo alia Darsena. Quivi il Generale venne salutato dagli official! della.

regia marina e della fanteria di marina, 6 la truppa che faceva ala gli

presento le armi. Una nave da guerra lo accolse, e lo condnsse veloce-

mente a Caprera. Avvertasi bene che il Garibaldi bandi alto, codesta sua

dipartita essersi elfettuata senzn condizioni; il che lo lasciava anche pie-
namente libero di tornare sul contiuente come e quando gli fosse piaciulo.

3. Questa delicata'maniera di procedere del Governo di Firenze, che

Jasciava libero di se il Garibaldi dopo sole 58 ore di cortese arresto in

Alessandria, dimoslra che doveano aver poco fondamento le ciarle divul-

gatesi di quei giorni, massime dalla Patrie e dal Courrier Francois, che

gia (bsse in suite mosse un corpo d' esercito francese per rioccupare Roma
e lo Stato pontiScio, se avyenisse qualche violazione del Trattato del

15 Settembre 1864. Ad ogni modo, se cotale minaccia fu in realta fatta

ndire da Parigi a Firenze, e da dire che si facesse solo per dimostrazione

dipl'omatica, presso a poco come si fece nel 1860. Imperocche, a saputa
di tulti, le bande garibaldesche furono lasciale entrare sul territorio pon-
tificio, e di Franc.ia non si mosse dal Governo imperiale ne un uomo ne
im burchiello per rivendicare il rispetto dovuto agli impegni assunti ver-

so la Francia per quella famigerata Convenzione.
Tuttavolta puo dirsi ancora che la longaniinita beneyola del.Governo

francese sia dovuta a reale impotenza di fare altro. Si sa che 1' Italia

va ora trescando con la Prussia, e che alia Francia non tornerebbe troppo

comodo, nel caso di guerra con 1'Alemagna, 1'avere a' iianchi, sulle sue

frontiere meridional!, una diversions, con la necessitadi guardarsi da un

100,000 soldati italiaui posti li a fare contro la Francia quello che nel

1866 fecero contro 1' Austria. L' Italia creata da Napoleone III puo ora

mercanteggiare la sua neutralila ed alleauza, e venderla al migliore of-

ferente; e non tralascera di farlo.

Di queste disposizioni del Governo di Firenze parlo chiaro ed alto

]'
ufficiosa Opinione del 26 Settembre, svolgendo questa tesi : il Governo

italiano, ooll'arresto del solo Garibaldi, ha fatto tutto quel che gli spettava

per mettere in sodo d'aver ossarvatp i patti della Convenzione del 15

Settembre 1864;-che se una situazione nuova, ossia una rivoiuzione,

accadesse nello Stato pontificio, qualunque ne fosse 1' indole e senza cer-

care se imporlata o spontanea : allora il Governo di Firenze riavrebbe*

tutta la sua liberta d'azipne.
Questo e un parlar chiaro. La Francia, dice in sostanza, ci richiese di

troncare la rnarcia al Garibaldi verso Roma. Questo fu fatto, e basla. Se
i Garibaldini passano sptto

i nostri occhi, e portano cola una rivoiuzione,

allora niuno pu6 impedirci di fare come abbiamo fatto nel 1860 pel Re-
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gr.o delle Due Sicilie, senza opposizione veruna della Francia. E qui sono

da recitare le parole dell' Opinione: Preparare a Tolone una flotta, clie

salpi per Civitavecchia a tutela della Convenzione del 15 Seltembre, si

potrcbbe scusare, qualora fosse dimostrato che il Governo italiano 1' ha
yiolala. Ma quando il Governo italiano, per farla rispeltare, non esila a

<M)mpiere un doloroso sacrifizio, quando il suo contegno e Ja proya piii

soleune della sincerita dei suoi propositi: ove succedessero avvenimenti
che producano una nuova posizione in Roma, alia quale non potremmo
restare indifferenti, la Patrie dee sapere, che dal confine del Regno d'lta-

lia a Roma la distanza e piu breve che non da Tolone a Civitavecchia; e

che qualora la Francia pigliasse 1'attitudine da essa annunziala, le truppe
italiane sarebbero a Roma assai prima che la flotta francese entrasse nel

porlo di Civitavecchia.

Nella stessa forma, e con parole anche piu risentite, espressero eguale
minaccia la Perseveranza di Milano ,

la Gazzetta di Firenze, e tutta la

eoorte dei diarii pia o meno ministerial!. Ed pgnuno capisce che troppo

piu violente dovettero essere le protestazioni dei giornali mazziniani e

garibaldeschi. II Diritto del 25 Ottobre canto chiaro : La Convenzione

(del 15 Settembre 1864) non basta piu allo scopo, ed ha tinito il suo

tempo. E la Francia dee capire che, come in Germania, anco in Italia si

e disposti a non tollerare interventi, e ad accomodare in famiglia le pro-

prie cose. , Ed alii 27 ripiglio: Ad un intervento francese in Roma,
noi risponderemmo con un intervento e mezzo

;
cioe opponendoci a Ro-

ma ed alieandoci colla Germania contro la Francia
;
ed aggiunse : Di-

ciamo di piu; intervento francese a Roma non si deve tollerare, a niun

titelo. Anche se 1' Italia fosse rea di qualche infrazione ai patti stabiliti,

essa deye ben calcolare di esscre pronta a tutto, perche tutto le e lecito,

fuorche 1' ignominia dello slraniero che ritorna. Da questi furori del

Diritto ognuno puo argomentare su qual metro fossero i ditirambi del

Dovere e della Riforma. I quali tuttavia, salvo la riverenza loro dovuta,
ci pare che si scalmassero senza bastevole fondamento di ragione, come

apparira da qualche rimembranza del
passatp,

che qui iaremo.

11 Governo di Firenze ha gia altre volte, in forme niente meno ardite,

dichiarato quale e 1'uso che intende fare della sua liberta d'azione, se gli

riesce, coi mezzi morali e
cpi Garibaldini, di eccitare una rivoluzione a

Roma. Tuttavia sarebbe egli giunto tino a scagliare il guanto deila di-

tfida in sul viso alia Francia, come fece qui Y Opinione, se il caso si fosse

presenlato prima di quella battaglia di Sadowa, che gli diede il Yeneto,
c cosi lo pose in grado di spacciarsi dall' alleanza francese? A prima
giunta sembra doversi credere che, senza i guadagni procacciali al re-

gno d' Italia, non dalle sconfitte di Custoza e di Lissa, ma dagli ufficii e

dalle armi francesi, il suo procedere sarebbe stato piu modesto. E tut-

tavia molli sono d' avviso conlrario;.ed eccone il perche.
Nella tornata del 12 Febbraio 1866, nel Senato francese fu discusso

per appunto quel che dovrebbe farsi qualora si verificasse cio che ora

vediamo accadere di questi giorni solto gli occhi di lutti. II sig. Rouher,
oratore ufficiale e rappresentante dell' Imperatore, in suo nome dichiaro

allora qua! sarebbe 1'uso che farebbe la Francia della sua liberta d'azione.

I nostri lettori farebbero bene, se vogliono guardarsi da ogni illusione,

di andare a rileggere nel Volume V di questa Sesta Serie, a pag. 622-26,
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\\ simto fedele che abbiamo recato di quel dibattiraenlo. Qui basta tra-

scrivere la frase piu categorica e decisiva del sig. Rouber, che parlava
in nome dell' Imperatore. La risposta a questa domanda: che fara la

Francial non ci e forse gia stata fatta per la bocca di colui, che fu una
delle piu graodi illustrazioni.... insomnia dal sig. Billault? Egli ci diceva

nel 1861: No, non e possibile di rivolgere le baionette francesi contro

r Italia; e gli indirizzi del Senate e deJ Corpo legislative diedero ragione
alia

riserya dell' oratore del Governo.
Piii chiaro di cosi non si potea ufiicialraente far capire, quale sia 1'uso

che il Governo francese intende fare della sua libecta d'azione. Cio posto
si capisce qual caso debba farsi delle ciarle d' un intervenlo francese in

Roma
;
ed il Governo di Firenze ed i Garibaldini , che cio ben sanno ,

potrebbero fare a meno di quelle disfide alia Francia, che tengono della

spavalderiaedeiringratitudine, e riescono tanto piu oltraggipse, quanto
son piu inutili, verso chi gia s' e protestato che gli e impossibile di ri-

volgere le sue baionette contro 1' Italia. Ma la certezza dell' impunila in-

coraggisce gli ingraii, cui pesa troppo 1' obbligo della riconoscenza. Ed
ecco perche vanno alle rninacce !

6. Tuttavia, sapendosi benissimo che in politica non v' e nulla d' im-

mutabile, e che le mutate circostanze, massime per gli effetti delle disfat-

te dell'Austria in Germania, potrebbero ispirare alia, Francia una politica
meno benigna verso 1' Italia, il Governo di Firenze, sotto colore di yoler
energicamente impedire ed anche reprimere gli attentati del parlifo di

azione direlti contro Roma, raduno sui confini della Toscana e dell'Um-
bria un forte esercito, che ormai, se e vero quel che ogni giorno decan-
tano i giornali ufticiosi di Firenze, supera i 40,000 uomini, con lulto il

corredo per entrare in campagna. Tra le file di codesto esercito passauq,
seaza incontrare ostacolo, a drappelli, i Garibaldini in apparenza inermi,
ma sicuri di trovare, a' luoghi Iprff designati, i fucili e le muuizioni pre-

parate da buona pezza; e cosi si procaccia la situazione nuova, che per
avvenimenti impreveduti dee rendere all' Italia la sua libertd d' azione;
ma al tempo stesso sta li pronto un esercito che in 24 ore pu6, senza

colpo ferire, occupar Roma, e sfidar la Francia a guerra, se osasse ri-

cbiamarsi per la violata Convenzione del 18G4!
7. Cosi disposte le cose, ecco il rnodo con che seppesi conciliare 1'os

servanza della Convenzione del 15 Settembre con la condiscendenzc

verso il volo nazionale del Parlamento e del partito d' azione. Quandc
le bande di Garibaldini, raunate ed organizzate a Bologna, a Siena, a

Firenze, ad Ancona, a Perugia, a Foligno, si presentano troppo ardi-

tamenle in contegno militare, cosi da mettere in pubblico il loro intento

e le armi, allora per lo piu si fanno dare addietro. Diciamo ner lo piu,

giacche dai^ giornali stessi rivoluzionarii sappiamo che pareccnie bande,
tra le quali una di 60 Garibaldini, essendo stale fermate dai carabinien

italiani, 1'autorita superiore di qualche Prefello o sottoprefetto li fece

subilo per ordine telegratico rilasciare liberi di proseguire la loro marcia.

Ma in generale I'mvasione si fa da piccoli drappelli, che le pattuglie,

perche non li vedono marciare a bandiera spiegata e con le baionette in

canna, sono in obbligo di guardare come onesta gente che va a diporto,

e lasciarla andare dove le piace.
Quindi si spiega 1' ingrossarsi delle bande che sui confini pontificii

cominciarono la guerra gia preparata a Firenze. I piu dei soldati sono
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toscani, romagnuoli, lombardi, veneti, piemontesi e fuorusciti pontificii,
che da raolli anni, rei di congiure, ripararono solto la tutela del Governo
di Viltorio Emmanuele; il depulato Acerbi, Menotti Garibaldi, un tal

Salomome, e piii altri de'capi, non sono per certo ne romani ne suddili

fDontificii. Tuttavia appena tutli costoro hanno toccato il territorio ponti-

iicio, per subitanea melamorfosi diventano Romani, da Firenze si rico-

noscono per Romani, ed a servigio della loro causa, invece di appellarli
inoasori o yaribaldini, si baltezzano insorti. Con solo questo si rnelte in

sodo, che gia sonp accaduti gli impreveduti avvenimenti inlerni onde ri-

sulta una nuova situazione dello Stato pontificio, alia quale il Governo
di Firenze non pud restare indifferente.

8. II Goverao italiano e egli complice dell' invasione? Lasciamo a chi

Tuole 1'incarico di rispondere al quesilo. Per ora ci basta di prpvare,
colic rivelazioni dei giornali stessi della setta, che le bande da cui furo-

uo assalile le truppe od occupate cilia e lerre dello Stato pontificio, ol-

tre le frontiere guarentile dalla Francia e dalla decantata Convenzione
del 15 Seltembre 1864, quelle bande sono di inyasori,

non & insorti;
e che, composte di masnadieri, i piu dei quali mai non appartecnero allo

Stalo pontificio, benche taluna di essesia capitanata da qualche migrate
ponlificio, soao di Garibaldini venuti appunto dalle province di quel re-

gno d' Italia, che s'era obbligalo ycrso la Francia di lagliar loro il passo
anche

cpll'uso
della forza. Or eccp le prove.

Leggiarao nell' Indipendcnte di Napoli del 2 Ottobre: Si dice che
200 Garibaldini fossero passati negli Stati pontificii, e che, divisi in

squadriglie, avesserp preso la via dei monti. 11 Diritlo del 4 annunzia
cae Garibaldi erasi imbarcato a Caprera sul postale per Livorno, ma
che venne arrestato e ricondotto nell'isola. Anche costui andava ad ac-

mezzi e di
direzipne.

II Corriere delle Marche: Dicesi che i punti
invasi sieno i territorii di Yiterbo, Orvieto ed Orte-. II Secoto, riferilo

con compiacenzadallaC'azzeWaproDjncm/e^ Brescia del 4, dice: Quei
giovani ,

cV erano gia pronli per il 50 Seltembre a dar su ed appoggia-
re il

inovimcntp di Garibaldi dalla cilta dei Papi, escirono in campagna
onde tentare I'impresa gia da lunga mano preparata in Roma, la quale,
insorta che sia tulla la campagna, si crede ne seguira 1' esempio. 11

Roma del 2 : Al Vaticano erano pervenuti nuovi dispacci e corrieri

niilitari annunzianti che una banda forte di 12S volontarii era penelrata
in Torcino, paese della provincia di Viterbo, posto in posizione fortis-

sima, e che i pochi gendarmi che vi slanziavano, sprpresi
dall' assalto

improvviso, avevano ayuto appena il tempo di ritirarsi nella piccola
torre che e nella sommita del paese, e che ancora "vi si mantenevano.
II Corriere della Venezia ha da Firenze 2 Ottobre :* Di qui partono al-

cuni giovani : vanno soli, individualmente, per mezzo della strada fer-

rala, come gente che va a conto suo e si paga le spese del viaggio.

Al^
Corriere Italiano del 5

scriyonp da Sora che ivi si stava preparando
un' invasione negli Stali pontificii in senso affalto repubblicano. Alia

Nazione scrivono da Napoli, 1.' Ottobre: 11 Governo invigila piii che

mai
,
ma da Isoletta a Fondi la frontiera e cosi accidentata, da riescirgli
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Rialagevole una efficacc guardia. Si vuolc che yarii onorevoli siano nei

segreti di ogoi cosa, e cio si arguisce daccbe non fanno altro che anda-
re su e giii della ferrovia tra Napoli e Firenze. Pare che lino ad ora

dispoogano di poco denaro, perocche si cerca di sciegliere di prekreuza
i volonlarii che possono fare il viaggio a proprie spese.

Oltre a questi testimonii
, pole ognuno leggere sui giornali garibaldr-

schi di Napoli la notizia che. le bande gia organizzale negli Abruzzi, iui-

mate di elella gioventu abruzzese, Teniyanq sempre piu ingrossando, e

disponeansi a penetrare per la Sabina, in aiuto degli insert*. CodeslJ

invasori abruzzesi , appena avraono passato il confine, sarauno acch' es-si

romani ed insorti. Ce ne fa fede 1' Opinions; la quale nel n.* 274 si sdc-

guaya contro il Governo
ppntificio,

e lo accusava di maligne insinua-

zioni perche appellava garibaldini ed invasori i masnadieri batluii su

quel di Yiterbo
;
e poco soito, sbadatamenle, recaya essa stessa !a prc-

va che quelli erano veramente invasori, venuti qua da province non pon-
tificie

,
i quali tuttayia.essa appella insorti. Ecco le sue parole. Ba in-

formazioni, che riceviamo da sicura fonte, sappiamo che una quindicina
d' insorti si era presentala al comandanle dclle nostre truppe ai confini ,

chiedendo di esserericoverati. Altri quaranta ayrebbero fatto altrellanto.

La nolle scorsa poi (4 Oil.) uii cenlinaio, maucanli d'armi e di niezzi,
si sarebbero presentati alia frontiera per essere assistiti, ricoyerati e
rinviati alle loro case.

Qui 1' eyidenza e smaglianle come la luce del sole in pieno meriggio,
Se costoro chiedeano di essere rinyiali alle case loro, e queslo chiedeano
al Governo italiano, e manifesto che codeste case loro doyeano stare

ip
province soggelle al Goyerno ilaliano; e che di la essendo yenuli , la

chiedeano lornare. Dunque erano invasori, e non insorti. AHrimenli si

dovrebbe ammellere 1'assurdo, che codesli insorti dello Slato ponlih'cia
ncorrono ai buoni ufficii del Goyenap di Firenze per essere rinviati alle

case loro posle sul terrilorio ponlificiol Qui si che c proprio il caso del:

mentita est iniquilas sibi 1

9. Del resto il fatto e cosi evidente, che neppure al Moniteur uiSciale di

Parigi del 4 Oltobre basto 1'aiiirao di qualificare come insorti gli invaso-
ri delio Slato pontificio; moslrando cosi di avere a schifo 1' infame artifi-

cio adoperatosi a Firenze, dove si giunse fino all'eccesso di falsificare le

parole del Giornale di Roma, e sosliluire 1'appellazione di insorti a quella
di Garibaldini. Ecco le parole del Moniteur, che tuttavia dal si brutlo>

fatlo dell' invasione y iolenta coglie occasione di fare un bell' elogio al Go-

Ternp di Firenze. Le misure prese dal Governo ilaliano pcrproleggere la

fronliera pontificia contro il passaggio di bande ostili diedero finora i mi-

gliori risultati, e continuano ad essere rigofosamente mantenute. Malgra-
do la piu esatla sorveglianza, alcuni agitalori riuscirono tultavia ad in-

trodursi negli Stati della Sanla Sede, specialmenle ad Acquapendente c
a Soriano, ove, dopo essersi rinniti , tentarono di suscitare disordini.

Raggiunti da drappelli di truppe pontiticie, il compito delle quali venne

agevolalo dal conlegno delle popolazioni ,
furono prontamenle baltuli e

dispersi. La piu perfetta tranquillila non cesso di rcgnare a Roma, e lo

stalo generale degli animi e al tullo soddisfacentissimo.

I iioslri leltori
,
dalle note ufficiali del Giornale di Roma, dalle con-

fessioni dei diarii della selta, dall' cvidenza dei fatti che accadono solto
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gli occhi di tutti, gia sanno il vero stato delle cose; ed ammireranno

percio 1' ingenuita del Moniteur, la quale ha pei fetto
riscontrp

nella esat-

iezza, nella energia, nella vigilanza con cui il Governo di Firenze man-
(iene I' impegno assunto di impedire, anche colia forza, ogni invasione

del territorio deila Santa Sede. Tuttayoka gioyera qui prendere atto che

il Moniteur riconobbe: 1. i disordini avvenuli in alcuni luoglii del pic-
colo Stato pontificio essere stati suscitati da ayitatori introdottisi di

fuori
;
2." il contegno delle popohizioni ,

non che favorisse gli ayitatori ,

aver aiutato le truppe a reprimerne i tenlativi. Dunque il Moniteur con-

fessa T invasione esterna e la fedeita della popoiazioue al suo legittinio

sovrano. Di che importa premier nota pel caso
,

in cui il regno d'ltalia

fosse poi licenziato, come nel 1860, a compiere colle sue truppe regolari

quel che non venne falto alle bande garibaldesche, sotto colore e pre-
testo di prevenire queste e di salvare Roma e il Papa dagli eccessi del-

I' insurrezione vittoriosa.

10. Ma v' e un fatto che scmbra giustih'care dal sospelto di conniven-

za coi Garibaldini il Governo di Firenze; ed e che queslp fece uua se-

conda volta arrestare, e condanno in certo modo a domicilw coatto nel-

i' isola della Caprera il capo di quelli. Ecco in quali termini si narro il

grande avvenimento dal Uiritto del 5 Oltobre.

11 generate Garibaldi condotlo a Caprera lib.ero e senza condizioni,

ayeva deliberato di tornare sul continente. Vedendo che 1' Esploratore
rimaneva nelle acque della Maddalena, che nelle ore antimeridiane di

jnartedi sopraggiungeva la Gulnara e il di appresso la Sesiae la fregata
il Principe Umberto comincio a sospettare che il Goveruo, contro la pa-
rola data, volesse traitenerlo prigioniero; fu allora che detto il prrtclama

conseguandolo a persona arnica. In sulle qualtro di niercoledi il Genera-

te, entVato nella sua lancia, recavasi al solito punto dell' isola della Mad-
dalena, d'onde suole safire a bordo per passare sul conlinenie. 11 battel-

lo la Toscana girando dall' altra parte la Maddalena per arrivare a quel

punto, vedeva spuntare la Sesia. E questa arrestato il Garibaldi lo tras-

se al proprio bordo. Di la Garibaldi salutava il battello la Toscana che

proseguendo la rolta gli passava davanti, sul quale era imbarcata la

persona portatrice del proclama.
Esitammo alquantp se dovessimo

trascriyere codesto documento. Ma
ie imputazioni al Governo di Firenze e le miuacce contro Roma e la FraQ-

cia sono- si gravi, e in bocca a tale portavoce della demagogia massoni-

ca sono cosi espressive, che ci pare pregio deli' opera rU'erirne il testo,

qua!e il Diritto stampo daH'autogratb originate.
Italiani. Domani noi avremo poslo il suggello alia nostra bella rivo-

Juzione, coll'ullimo crollo al taj)ernaco!o dell' idolatria, dell' imposlura e

delle vergogne italiane. II piedistallo di tutte le tirannidi ,
il Papato, ha

ricevulo 1'anatema del mondo inliero, e le nazioni guardauo oggi all' Ita-

Jia come ad una redentrice. E per I'arresto di un uomo 1' Italia si ritrar-

ra spaventata dalla gloriosa missione?
Aderendo al desiderio di alcuni amici, io venni in questa mia dimo-

ra libero e senza condizioni colla promessa che mi sarebbe man"
dato subito un piroscafo per ricondnrmi sul continente. Ora se I'uomo il

*li cui nome suona vergogna all' Italia
,
ricorrendo a precauzioni birre-

sche, mi vieta il ritorno, io altro non chiedo ai miei concittadini che di
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proseguire nella via santa che si sono preGssi colla calma e la maesla
d'una nazione che ha la coscienza della sua possanza. All'esercilo, al po-
lo parlai discipline, mentreche popolo ed esercito, sdegnali dal pauroso
servilismo di chi governa, chiedevano di esser condolti a Roma. Ai mi-
liti dissi: che le loro baionelle dovevano serbarle per missione piu glo-

riosa, e che peri mercenarii del Papa bastavano i calci dei loro f'ucili.

Ad onta del genio del male che pesa tiittora sulla nostra terra, esisle

un fatto ben consolante per tutli : raffratellamento imponenle degli ele-

raenli robusli e formidabili della nazione : esercito , popolo , vblontarii.

Guai a cbi gettasse il porno della discordia tra quesli fratelli ! E quan-
do 1' Italia conta su' suoi figli compatti in un cpnsorzio di redenzionc, si

rintaneranno i pochi codardi e cesseranno le fulili paure d' inlervenli stra-

nieri. Yi ripeto dunque : Yoi dovete proseguire alia redenzione di Roma
in qualunquc modo. Ma se mai trpvasle

necessario il mio concorso, io

conlo che penserete voi a liberarmi. G. GARIBALDI.

II Diritto aggiunge poi : Non e una flottiglia qualsiasi che impedira
a Garibaldi, all' Italia, di compiere la propria missione rispetto a Roma.

11. A questa tnissione fa contrasto in qualche modo il Governo di Fi-

renze, non perche non \oglia ottenere 1'effelto a cui e intesa, sibbene

p^erche
vuole averne egli 1'onore e il merito e coglierne i frulti. Ed ecco

rOpinione del 9 Ottobre dichiararcelo scnza ambagi e senza reticenze.

Noi non crediamo inevitabile che il generale Garibaldi \ada a Roma
per liberarci .dalla signoria clericale, ne ineviiabile la couservazione di

quesla signoria, se il generale Garibaldi resta a
Caprera...

I moti delle

province ponlificie sono un aYvenimenlo, il cui significato non puo sfug-

gire ad alcuno. La situazione e gia mutala e yiene -viepiu profondamente
mutandosi, perocche la insurreziont e ormai un fatto, che non sidistrug-

ge, ma un falto che si estende; compressa in un luogo scoppia in un al-

tro
;
una vitloria degli insorti

scupte
la diffidenza delle popolazioni e le

desta dall'alonia; diminuisce la liducia ed il coraggio de'difensori del

potere temporale, ed allargandosi e diffondendosi giungera alle porle di

Roma... II Governo italiano ha Y obbligo di lener conlo della nitova si-

tuazione e de'nuoyi fatti che sonosi compiuti. Tutte le precauzioni furo-

no adottate, lutli i provvedimenti piii rigorosi furono presi per evitarc

rinvasione; ma V insurrezione e scoppiala malgrado i provvedimenli e

le precauzioni. E impossibile che questo ayvcnimento con sia preso in

cpnsiderazione dalla diplomazia, dalla Francia, dall'Europa, e che non
si apprezzino le difficolta che atlornano il Governo nostro ed i nuovi pb-
blighi che gli sono imposti. Puo esserc prossimo il momento in cui la

inerzia sarebbe un errore gravissimo, che recherebbe cpnseguenze in-

calcolabili, ne e lontana 1'evenlualita che-rintervento s'imponga come
una necessita ineluttabile, come una guarenligia d' online e per Roma
c per noi stessi... S*e sia politica franca quella del Goveruo che inviasse

il gen. Garibaldi a Roma, per poi andargli dielro, lasciamo giudicare a

chi ha fior di senno c d'onesla. Non solo non sarebbe politica leale, ma
sarebbe politica dannosa agl'interessi nazionali. Quaclo piu leale e de-

gno dello Stato non sarebbe di mandarvi le
truppc nazionali, comandate

da un generale, il cui nome rassicurasse tutti gr iutcressi e tulle le opi-
nioni! Sappiamo che il gen. La Marmora non gode le simpatie della Ri-

forma, ma cionnullameno difficilmente essa potrebbecontestarci che Tin-
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gresso del gen. La Marmora a Roma, alia testa d'un corpo d'armata, pro-
durrebbe ben altro effetto a Roma stessa ed in lutta TEuropa che non

Fingresso del gen. Garibaldi alia testa dei
vplontarii.

E quando 1'inter-

vento sia reso necessario, noi siamo convinti che non si pu6 ne si deve

compiere in altra guisa , e riguardcremmo come forsennata la politico,

del Governo che, per difetto di coraggio e di arditezza, lasciasse che la ri-

Tpluzione rumoreggiasse a Roma e che i voloutarii vi accorressero, an-

ziche prccederli con un buon nerbo di truppe regolari.
La Gazzetta d'ltalia, diario fio'rentino della dominante consorteria

,

reco, lo stesso giorno 9 Ottobre, questa notizia : Se non siamo male in-

formati, 1'illustre
^enerale

Alfonso La-Marmora assumera il comando su-

premo del corpo d'armata concentrate al confine romano. E si capisce
che per combattere i Garibaldini !

II.

COSE STHANIERE.

ALEMAGNA 1. Apertura delle Camere del Baden; parole del Granduca perl'u-
nione della Germania meridionale colla seltentrionale 2. Risposta dclla

Camera del Baden al Granduca 3. Arlicolo della Gazzetta nazionale di

Berlino, che fa presentire 1'uso della forza per compiere tale unione
i. Rjapertura del Parlamerito della Confederazione degli Stall seltentrio-

nali d'Alemagna; discorso del re Guglielmo I. 5. Circolare del Bis-
mark inlorno al colloquio di Salzbourg tra gl'lmperatori d' Austria e di

Francia 6. Commozione prodotta in Francia da codesta circolare.

1. La politica inaugurata nel mistero dei colloquii aYYenuli aPlom-
bieres tra Napoleone ill ed il Cayour, continua a portare i suoi frutti. I

sovrani d' Italia furono spodestati a profitto di Vittorio Emmanuele II;
i' Austria fu espulsa dalla Lombardia e dal Yeneto

;
la Prussia, in grazia

della alleanza con I'ltalia, promossa dai buoni ufficii della Francia, pole
a Sadowa dare un fierissimo crollo all'Impero austriaco, costringere il

Gabinelto di Vienna a rinunziare a qualunque ingerenza nelle cose di

Alemagna, e rendergli impossible un' alleanza con qualsiasi Stato ale-

manno; e cosi la Prussia ebbe libere le mani a compiere 1' opera cui

altendeya da gran pezza, di riunire in un solo corpo le varie parti della

Germania, e suH'egemonia prussiana fondare un nuovo, vasto e poten-
tissimo imperio. Di che la Prussia dovrebbe saper grado e rendere gra-
zie alia politica del secondo imperio francese, cui va per indiretto debi-

trice di tanti e si splendid! incremenli.

Tuttavia la cosa corre in modo assai diverse. La Prussia, ora che si

sente forte, non tollera nemmeno che altri si mostri impensierito di

tanta forza: ed esige che anzi debbasi riconoscere umilmente il debito di

recare a pura sua magnanimita, se, potendo ove il voglia, senza timore

di contrasto, anche con la forza, compiere quel poco che le resta a fare,

per incorporate all'Impero anche gli Stati della Germania meridionale,

pur se ne astiene.

Ed infatti, in grazia dei Trattati d' alleanza offensiva e difensiva sti-

pulati nel 1866, come prezzo del perdono che loro si concedeva d'aver
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parteggiato, fiaccamente si, ma palcsemente per 1'Austria, ben si puo di-

re che di falto il Baden, il Wiirtemberg e la Baviera non sono piii stati

indipendenti, ma feudi della Prussia. La quale, se domani yolesse passa-
re il Meuo, e fare di codesti Slati quello che fece dell' Hannover, non do-

vrebbe certa.mente da pane loro lemere veruna efficace resistenza, e tut-

t'al piii dovrebbe guardarsi dalla Francia.

Ma la Francia, allra\ersandosi alia Prussia, correrebbe riscbio di do-
ver essa sola affronlare tulta r.Alemagna; tanto e il progresso die-

eziaudio negli Stati meridionali, gia lece 1'iclea d'una inlima e compiu-
ta uuione di questi cot resto della Germania solto lo sceltro degliHoben-
zollern.

Di che si cbbe atlestato soleune per bocca del Granduca del Baden,
neli'atto di inaugurare, alii 5 Setlembre, 1'apertura delte Cajwefe dd sut

Stato. Imperoccbe (in dalle prime parole del suo discorso di inaugurazio-
ne egli proclamo altamente, essere necessaria tale unione, e volcre es-

so a tale effetto, ed a prezzo di qualwnque sacrifizio, spendere tutta 1' ope-
ra sua. Ecco il tratto piu rileyante del suo discorso, il cui testo intiero e
riferito anche nel Memorial diplomatique del 12 Seltrmbre (pag. 1057).

Gli avvenimenti dell' anno scprso c' imposero nuovi e grandi scopi.
Essi saranno felicemente raggiuuti, per la saluie del mio pae&e e del uii

popolo e pel bene di tulta la nazione tedesca, se noi ci accingeremo a

questo lavoro con coraggio, fiducia e abnegazioue. La Confederazione

germanica fu sciolta dalla guerra dell'anno scorso. I trattali preliminary
e di pace Ira la Prussia da una parle, e TAustria e gli Stati della Germa-
nia meridionale dall' altra ,

conlermarono giuridicamentc il suo sciogli-

mento, posero la Prussia a capo della Coiifederazioue del Kord, e riser-

yarono agli Stati della Germania meridionale di formare un' unione na-
zionale con codesta Confederazione. Quantunque la forma oleH'unione del-

la Germania meridionale colla Confederazioue del Nord uon sia ancora

ti-ovcita, furono gia fatti passi important! per arrivare a questo scopo.
Gia dal mese di Agoslo 1866 fu concluso, contemporaneamente al trat-

tato di pace, che yoi approvaste, un trattato d' alleauza oll'ensiva e di-

fensiva colla Prussia, che vi sara preseutato, e cbe obbliga i due Stali

a respiugere in comune ogni allacco obntro il territorio tedesco, e pone
in tal caso le mie truppe sotto la sperimentata condotta del Re di Prus-
sia. Per quesla convenzione, che sussisle nello stesso lenore anche tra

gli altri Stati della Germauia meridionale e la Prussia, fu dato corso alia

prima e piu urgente esigenza: resistenza ad ogni altacco dal di fuori
colle forze riunte di tutti sotlo uiia condotla uuitaria. 11 mio Governo

repula un alto dovere quello di dare all'alleanza colla Prussia la sua

piena forza e sigoificazione, stabilendo un'orgatiizzazione militare analo-

ga a quella della Germania seltentrionale. Questo cangiaraento di gran-
de imporlanza acquista maggior peso pel fallo, che nella conferenza dj

Stoccarda io arrivai a mettermi d'accordo'coi Sovrani degli altri Slati

della Germania meridionale, allo scopo di trattare la questione militare?

in modo uniforme. I disegni di legge relatiyi a questo scopo saranno
senza indugip sottoposti al yostro esame e alia \ostra approvazione.

L'impressione prodotta da queste dichiarazioni del Granduca, noa

pure in Francia, ma in tutta Eurppa, fu profonda, come quella che diede

chiaro a diyedere non pure inevitabile, ma forse imminente 1' unione del
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Baden colla Prussia
;
alia quale dovrebbero necessariamente accostarsi

del pari il Wiirtemberg e la Baviera, a compimento della vagheggiata
anita alemanna.

2. Ne vuolsi dire che le parole recitate dal Granduca esprimono solo

i disegni del suo Ministero, il quale potrebbe essere cangiato, quando le

congiuuture volessero die quelli fossero abbaudouati. Imperocche ai

sensi manifestati nel discorso posto in bocea del Sovrano risposero per-
feltamente quelli dei rappreseutanti legali dei suoi sudditi.

Infatti pochi giorno dopo, agli 11 Setlembre, la Camera dei Deputati
del Badeu, mettendosi all'uuisono col discorso deila Corona, fece seutire

ancor piii allo il bisogno ed il proposito di stringere codesla intima unic-

ne con la Confederazione seltentriojnale
;
tantoche rimanemmo sorpresi

<Ji non vedervi cortesemente espresso anche il desiderio ed il voto, di

noter fare a meno della costosa spesa d'un Granduca, del quale potreb-
oe benissimo far le veci piii utilmenle un Goveruaiore prussiano. Ecco
Yoke fedelmente le parole deH'/wcfo'rmo a tal proposito, il cui teslo in-

tero leggesi nel Memorial diplomatique del 19 Settembre, pag. 1076.
Le alle e nobili parole, con cui voslra Altezza Reale aperse 1'at-

tuale sessione delle Caraere, trpvano pienissima adesione uei vostri fedeli

Stati. Quantunque gli avveuimenti decisivi dell' aono scorso abbiano

imposto anche al nostro paese assai dure prove e pesanti sagriticii, e

quautunque noi prevediamo che la sicurezza e il nuovo ordinaniento

della Germaoia renderanno necessarii considerevoli e straordinarii stbrzi,

pure noi guardiamo con coraggio e fiducia il procedere e Jo svolgersi
<lel

rinascimenlq politico della patria tedesca.

La ferma risoluzione di Y. A.
,

di promuovere senza tregua 1' u-

oioue nazionale del nostro paese colla Confederazione della Germania

seltenliionale, hierita tulto 1'appoggio d^ila Camera dei rappresentanli.
Le sollerenze politiche ed economiche del passalo, e il profondo senti-

menlo dell' essere impcrfette le condizioni preseuti sono per noi un av-
Teiiimento di fare a questo scopo, in tutta 1'estensione delle nostre forze,
tuibi i sacrifizii uecessarii.

La nazione germanica non a'vra calraa e pace all' interne, che dopo
aver trovato la forma definitiva

,
secondo cui sara possibile stabilire e

organare piu completamente il vincolo nazionale tra 1' unione gia asso-

data della poteuza tedesca al Nord e gli Stali della Germania meridio-

sale, offrendo cosi al popolo tedesco le sue condizioni di vita e di benes-
sere. Parimenti 1'Europa non avra il pieno sentimento della sua pace as-

sicurata, che quando la riorgaizzazione della Germania sara compila
tanto al di qua, che al di la del Meno. Giacche I'unitd della Germania

signitica la guarentigia del diritto nazionale, il rispetto per la liberta dei

popoli , il progresso pacifico della civilta e il uecessario infrenamento
della politica di conquista.

Nella stipulazione di un' alleanza offensiva e difensiva degli Stati

della Germania meridionale colla Prussia., noi vediamo un primo passo,
u passo importante verso 1' organizzazione ,

che deve mettere il popolo
il

tcrritorip
tedesco al sicuro da ogni aggressione ostile e da ogni inge-

renza straniera. Noi consideriamo col Governo di-Y. A. la ritbrma del

sistema militare della Germania meridionale, sulla base dell' obbligo ge-
aerale del servigio e in istretta unione colfa organizzazione militare prus-
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siana, nonche I'assoggettamento dclle nostre truppe solto la spcrimenlata
condotta della Prussia, come indispensabile per rendere la comune no-

stra patria possente in armi, quantq e richiesto dalla sua posiziqne
in

mezzo alle grandi potenze militari e della sua missione polilica in

Europa. E vero che questa nuova orgaaizzazione imporra a! ciltadino

1'obbligo di preslarsi niaggiormente colla sua persona, e al paese uupve
e grayi imposte. Ma qualunque altra politica non ci avrebbc risparmiato

quest! sagrificii. Piu ancora , noi apprenderemmo d' aver falto questi

sagrificii inutilmente e a pura perdita. La legge morale, universale,
secondo cui i popoli non polrebbero conseguire il loro sviluppo com-

pleto, senza il civile adopramentp di lulte le loro forze, s' applica anche

a noi. Iu
x questo senso noi considerwmo le proposte relative agli aflari

militari. E dunque necessario di lavorare all'unipne
militare della Ger-

mania, la quale per verila non trovera il suo pieno fondamenlo ,
e il

suo intiero compimento che nell'unione politica.
3. Ognuno puo immaginarsi se cotali sensi dovessero tornare graditi

a Berlino"! Ma per la ragione de'conlrarii doveano produrrc, non gia stu-

pore perche assai ben preveduli, ma sdegno grande in Francia, dove
forse si credeva che il Trattato di Praga potesse metlere efficace rat-

lento allo espandersi formidabile della potenza prussiana. E questo ben
si conosce a Berlino, d' onde la Gazzeita Nazionale del 13 Settembre
bandi la dimostrazione della lesi seguente : che niuna Potenza europea
ha diritto di mescolarsi in queste cose, che 1'unione degli Slati mcridio-

nali coi settentrionali e richiesla irresistibilmente dalla patria coniune; e

che se, per ipotesi, gli Stati meridionals yi ripugnassero, ben potrebbe-
ro i settentrionali adoperare una mano di ferro per ridurli al dovere.

a Supponiamo che il Re di Baviera e quello del Wiirteniberg, o sol-

tanto il primq fra i due si espriraesse in termini cosi chiari come fece

il Granduca di Baden, in tal caso 1' entrata del Sud nella Confederazio-

ne del Nord sarebbe, in breve, un fatto compiuto. Se il Re di Baviera

ed il Granduca di Baden si trovassero cosi d' accordo
,
non rimarrebbe

piu che il Re del Wiirtemberg, ed i Principi in tal caso sarebbero abba-

stanza potenti per imporre silenzio alle protesle parziali che sorgessero
nei loro Stati. Se, al

contrariq,
fosserole stesse pppolazioni

che I'acesse-

ro intendere 1' espressione dei loro voti, cosi cbiaramente come Than
fatto diggia i cittadini di Baden e di Darmstadt, e se la loro volonta si

pronunciasse in modo cosi deciso in norne di una fortissima maggioran-
za, gli e cerlo che le Corti di Monaco e di Stuttgarda non potrebbero re-

sistere lungamente, anche se ne avessero la migliore volonta. In realta,

1' unita della Gerniania non e ancor compiula , per questa sola ragione
che, durante intieri secoli, il risultato della nostra infelice condizione

storica e stato di privare una parle di popolo dello spirito politico. Ma
quanto ad irnpedire oggidi 1' unione del Sud col Nord della Germania,

appena che gli Sta'ti al di la del Meno avranno la fcrma intenzione di u-

nirsi cosi, nessuna Potenza straniera sarebbe forte abbastanza per riu-

scirvi... Allorquando diciamo, per altra parte, che 1' unificazione germa-
nica dipende unicamente dalla libera volonta del Sud, non bisognerebbe
farsi illusioni sul

sentimentp
ed il grado di questa liberta che appartiene

ai nostri compatrioti al di la del Meno. Risulta da quanto abbiamo delto

piii sopra, che nessun tedesco del Sud, principe o cittadino, non puo ne
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cercare ne pretendere un' alieanza qualsiasi collo straniero. Sarebbe

una manifesta infrazione alia pace di Praga, che i Govern! e le Camere
del Sud hanno accettato e ratificato in quanto li concerne.

Ma cio nou e tutto
; gli Stall del Sud non possono in nessun modo,

come cerli scrittori particolaristi credono ed affermano, sottrarsi ad

un' unione nazionale col Nord. La neutralita, che
lorp

si fa intravedere,

pel caso d' una guerra tra la Francia e la Confederazione del Nord ,
non

potrebbe aver luogo che con aperta contravvenzione ai trattati dell'Ago-
sto 1866, coi quali si slabiliva fra il Nord ed il Sud un' alieanza offensi-

va e difensiva.... Cosi pure, la Confederazione tedesca del Nord puo
trovarsi nel caso di contenere il Sud con una mano di ferro, se si voles-

se tentare una resistenza contro il diritto nazionale, che assolutamente

non dev' esser tollerata.

4. Le manifestazioni fatte dal Baden, ele altere dichiarazioni dei dia-

rii officiosi di Berlino aveano destato grande espettazione di quel che di-

rebbe il re Guglielmp I nell'aprire, alii 10 Setterabre, la seconda sessio-

ne del Reichstag ossia Parlamento della Confederazione del Nord. Ed e-

gli tacendo disse molto piu di quanto ayrebbe potuto esprimere con mol-

te parole. Imperocche il suo discorso, in tono patriarcale, positive, fred-

dp, verso tutto sul modo prattico di attuare la Coslituzione federale e sui

disegni di leggi che percio si dovrebbero discutere, terminando con im
cenno di speranza, che la nazione potrebbe godere in pace i frutti di co-

desti lavori. Delle relazioni con le straniere Potenze, non tma sillaba
;

come se la Prussia fosse gia si alta e potente, che di cotali bagatelle non
dovesse darsi pensiero. Non una sillaba sopra il recente colloquio di

Salzbourg, di cui tulti allora cinguettayano. Non un cenno sopra il mo-
do con cui continuera I' opera di ristringere i legami nazionali con gli

Stali meridional}; appunto come se questa fosse tal facenda, di cui egli
solo si dovesse occupare. Ecco codesto discorso.

Quando fu chiuso il primo Parlamento della Germania
settentripna-

le io potei esprimere la fiducia, che i rappresenlanti delle popplazioni dei

diversi Stati federali non ricuserebbero la loro sanzione
cpslituzionale a

quanto il Parlamento aveva operato d'accordo coi Goverui. E una gran-
de spddisfazione per me di non essermi ingannato su cio. In tutti gli

Stati federali la
costituzipne

della Confederazione settentrionale passo al-

lo stato di legge per le vie costituzionali. L' azione del Consiglio federa-

le e incominciata, e cosi io possp oggi dare con fiducia, in nome mio e

in nome dei miei eccelsi alleati, il benvenuto al primo Parlamento, adu-

nato sulla base della costituzione federale.

Immediatamente dopo la promulgazione della costituzione federale

fu fatto un gran passo per 1'ordinamentp delle relazioni nazionali della

Confederazione cogli Stati della Germania meridionale. I sentimenti ger-
manici dei Governi alleati crearpno allo Zollverin una nuova base appro-

priata alle sue mutate condizioni, e la durata dello Zollverin e assicura-

ta. Vi sara presentato il trattato concluso a questo fine e sanzionato gia
dal Consiglio federale.

Lo stato del bilancio della Confederazione formera importante argo-
mento delle vostre deliberazioni. La rigorosa commisurazione della spesa
ai bisogni necessarii

permeltera di far fronte a Ire quarti delle spese del

bilancio
,

coll' aiuto aei mezzi proprii della Confederazione. La valuta-
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zione moderata delle entrate presen'a la guarentigia ,
che gli asscgni

forniti dai singoli Stall confederati
, quali sono previsti nei bilanci

,
ba-

stcranno ampiamente al complesso delle spese.
Al Consiglio federate f'urono e saranno presentati del disegai di leg-

ge alia scopo di regolare nei different! eampi della legislazione federate

quegli argomenti, ehe reclawano ordinamento immediate, seconcio che

permeltono le circostanze. Una legge sulla liberta di residenza deve

aprire la via a uu piu largo sviluppo dell' indigenato stabilito dalla costi-

tuzione. Una legge sull'obbiigo del servizio rnilitare deve raettere in vi-

gore per 1'esercito qwesto indigenato comune, e nello stesso tempo cora-

prendere in generale le disposizioni, che furono scritte nella costiluzio-

ne, sia direttarnente, sia mediante rinvio alia legge prussiana sull' obbli-

go del servizio. Una legge sui passaporti e destinata a far disparire le

restrizioni antiquale opposte finora alle scarabievoli relazioni, e a get-
tare le basi di un'unione, che risponda all' interesse nazionale tra la Fe-
derazione seltentrionale e gli Stati meridionali.

Un' ordiuanza sui pesi e misure ha per iscopo di regolare il sisleraa

dei pesi e misure della Federazione iu seguitp ad un accordo comune,
in inodo da favorire gli scambi inLernaziouali. 11 carattere delle Poste,

quaie istituziooe tederale, reude necessario un regolamento legale della

loro organizzazione e delta tariffa. Lo stabilimeato dei consolati federal!

esige la detinizione legale dei diritti e dei doveri necessarii per 1'esercizio

di queste funzioni. L'unita della marina mercantile deve riposare sopra
una legge che determini la nazionalita dei bastimenti mercantili.

lo spero che queste leggi, le quali segnano un primo passo, ma de-

cisivo, verso il couipimenlo della Costituzione federate, otterranno 1'ade-

sione vostra e del Consiglio federate.

II conviucimento che la grande impresa della Federazione non potra
essere compila, se non quandq il buon Yolere universale ayra mcsso di

accordo gli interessi particolari coi generali e nazionali, guido le delibe-

raziom del Consiglio federale, e io spero che questo convmcimento for-

mera egualmente la base delle vostre deliberazioni. In questo senso,
onorevoli siguori ,

voi porrete mano al compimento dell' opera inizif

dalla,Costituzione federale.

E uu'opera di pace quella, acui voi siete chiamati, e io confido el

oll'aiuto di Dio, la patria godra in pace del frutlo dei yostri lavori.

5. Ma quel che non disse il re Guglielmo ,
ben disse chiaro e tondo

Bismark, cancelliere del nuovo impero gerraanico. II quale gia avea sp(

dito, tre giorni prima, la seguente Circolare ai rappresenti della Prussij

presso i Sovrani degli Stali meridionali d'Alemagna.
Berlioo, 7 Settembre 1867. Ho gia comunicato alia Signoria Vostr

le spiegazioni che ci veuaero fornite, tanto da parle del Goveruo austrit

co quanto dal francese
,
intorno all' importanza e al caraltere del colk

quio di Salisbury, le quali furono da uoi accolte con soddisfazione. Er
da prevedersi che sarebbe stato difficile di convincere 1' opinion pubbli-
ca

,
che uu fatto pari a quello d' una riunione de' due poteuti mouarchi

,

attesa I'altuale situazione della politica europea non abhia una grande

importanza e non porti seco degli effetti considerevoli, e le notizie diffu-

se da principio, con una certa ostentazione e coll'apparenze dell'auten-

ticita, iutorno a risoluzioni politiche adottate b da adottarsi, non erano
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certamente alte a levare ogni dubbio sullo scopo del convegno. Tanto

maggiorrnente ci riesce di soddisfazione il rilevare dalle dichiarazioni

auslfiache e francesi, che la
yisita

dell' iraperatore Napoleone fu motiya-
ta esclusivamente da uu seotimento che uoi onoriamo e pel quale nutria-

mo simpatia, e che il colloquio de'due soprani conserve il carattere di

questo motivo.

Appare adunque non esser vero, come affermavano le prime noli-

zie, che gli affari interni della Germania avessero formato soggetto di

discussion! a Salisburgo. E di cio v' ha tanto piu motive d' esser contenti,
in quanto che 1'accoglienza, che quelle notizie e cougetture aveano tro-

vato in lutta la Germania
,
servi a mostrare novamente, come il sen-

timenlo nazionale tedesco male comporta il pensiero di porre lo sviluppo
degli affari della nazipne tedesca sotto la tutela

dell'interyento estero, o

che sia diretta da altri nioventi oltre a quelli degl' interessi nazionaii del-

la Germania.

Noi, fino dal principio, ci siamo proposti per meta d'iudirjzzare la

corrente dello sviluppo nazionale della Germania in un
alvep, dove non

possa produrre devastazioni, ma sia invece fecondatrice. Abbiamo evilato

tutto cio che avrebbe potulo precipitare il moyimeuto nazionale, e cercato

senjpre di tranquillare, mai di eccitare. E in questa tendenza osiarao

sperare, che saremo a riuscire, qualora da parte delle Potenze estere si

evilera con egual cura tutto cio che potesse destare nel popolo tedesco
un' inquietudine riguardo a disegni stranieri, di cui esso potrebbe essere
1' oggetlo, e in conseguenza potrebbe provocare un giusto eccitarnento
to del sentimento della indipendenza e dignita nazionale.

Saiutiarno adunque con viva soddisfazione la precisa negativa di

qualunque intenzione tendente a intervenire negli affari interni della Ger-

mania, e cio nell' interesse del tranquillo sviluppo de' nostri proprii
affari.

Gli stessi Governi del Sud potranno atlestare che noi ci siamo aste-

nuti da qualunque tentativo atto ad esercitare una pressipne morale sul-

le loro risoluzioni, e che anzi abbiamo riuunziato senza riserva all'appi-

glio che ci veniva fornito a quest' uopo nella ppsizioue del Zollverein

col trattato dell' 8 Luglio. E a tale contegno noi rimarremo fedeli anche

per 1'avvenire.

La Confederazione del nord sara disposta a soddisfare anche nell'av-

Tenire a tulti i bisogni dei Governi del sud, relativi all'estensione e al

consolidamento dei rapporti nazionali fra il sud e ilnprd della Germania;
ma lasceremo sempre alia libera risoluzione de' nostri alkali tedeschi del

sud il determinare la misura, enlro la quale ha da aver luogo tale avvi-

cinamento. E tanto piii crediamo poter tranquillamente reslare fermi in

questi prppositi, in quanto che nei rapporti determinati dai traltati esi-

stenti fra il norde il sud della Germania, quali risultano dalle aileanze

conchiuse e dal perfezionamento del Zollverein, scorgiamouna base fon-

damentale assicurata per 1'indipendente sviluppo degl' inleressi naziona-
ii del popolo ledesco.

Prego V. S. ad esprimersi in questo senso verso cotesto Governo, e

1' autorizzo anche a far lettura di questo rescritto. Riceva ecc.

6. Questa Circolare diede la febbre ai giornalisti francesi, che tutli piu
o meno uscirono fuora con le guance rosse, come per effetto d' un sonoro
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schiaffo applicatovi da mano robusta. La Presse si disfogo con un artico-

lo intitolato: Le spavalderie del sig. Bismark, nel quale con parole di

alto disdegno si lamenta, che il Ministro prussiano abhia osato immagi-
narsi di poter impaurire la Francia

,
e ne qualifica la Circolare come un

capolavoro <f impertinenza che non si dovrebbe lasciare. impunito ;
e

finisce con dire : II sig. Bismark fa intendere, che quando egli lo cre-

dera utile ed opportune, si cacciera sotto a' piedi il Trattato di Praga e
tinira di abbattere I'indipendenza dell' Alemagna meridionale; e minac-
cia dell' ira dell' Alemagna intera quelli che osassero ingerirsi ne' fatti

suoi. A queste spacconate vuolsi fare una sola risposta: osate passare il

Meno, e noi vedremo ! Qui yerameote ci serabra che la spacconata sia

anche da parte della Presse.

Sul tono della Presse parlo il Temps, che si senti altamente trafitto

del tono ironico, della alteiigia, del fare sprezzante del sig. Bismark
;
c

dolendosi che 1' unila alemanna di fatto sia gia compiuta, chiese col pi-

glio di chi manda un ultimatum, che cosa pretende il sig. Bismark con.

codeste sue provocazioni alia Francia! Eh! ci par troppo chiaro! Chie-

de che la Francia non osi tiatare; se no egli ha a sua disposizione un
milione di fucili ad ago, da contrapporre alle cinquecento mila baionetle

de'Francesi, che dovrebbero anche guardarsi il iianco e le reni dal pu-
gnale del regno d'Italia, pronto a yendersi alia Prussia!

L'Opinion nationals esalo la sua indignazione con un sacco di sarcas-

rai e di frizzi, facendo coro col Siecte nelle canzonature, onde si studia

di volgere in ridicolo 1' audace ministro di Guglielmo I. La Liberte si

contento di scrivere un articolo sopra la guerra, ed inserire dopo di es-

sp la circolare prussiana. L'Univers ricordo le splendide frasi, con cui il

Rouher, magnificando i successi della Prussia contro la Confederazione

germanica, e mosirandosi pago di veder questa disciolta, vagheggiava
una Germania spartita in tre grandi corpi, di cui niuno potrebbe mai
cimentarsi ad offendere la Francia. 11 Monde pose in rilievo il carattere

di provocazione che spicca si chiaro in quel doctimento. L' Epoque usci

fuora con una filza d'interrogazioni, di cui si guardo bene dal dare la ri-

sposta, ma che tutte spettano al nodo della quistione posto dal Bismark,
che dice in sostanza: quanto si fara per rallentare il movimento unitario

deH'Alemagna, tutto servira solo a renderla piu rapida ed irresistibile.

Ma piu di tulti si scalmo la France, non potendo inghiotlire quella specie
d'intimazione spedita da Berlino alia Francia, che o lasci fare o si ac-

cinga alia guerra; pel quale dilemma la Francia e posta alle strette o di

ayventurarsi ad atti temerarii, o di rasseguarsi ad una debolezzal

In somma tutta la Francia vede e sente, che la Prussia ora precede co-

me chi non teme di nessuno ed osa tutto; e vedendosi al bivio, o di con-

fessarsi davvero impotenle, o di lascian la Prussia non pure imbaldanzi-

re a parole, ma ingigantire viepiu a fatti, e in grandi angustie, perche
la pace a queslo *raodo e impossibile, la guerra sarebbe tremenda, e le

conseguenze possono essere fatali per la Francia posta ora, dalla sua

stessa politica, in quelle condizioni di isolamenlo a cui yolle ridurre

1' Austria, e con al fianco gli stessi nemici, di cui essa si servi contro

1'Austria, cioe la Prussia rivale e 1' Italia inh'da e yenale al maggior of-

ferente.
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Si discorre molto della vitalita dello Stalo ponlificio , ora special-

menle
, quando, mentre scriviamo, la feccia massonica e sellaria

delle citta italiane
(
e Dio solo sa quanta sia ora questa feccia I

)
lutta

sembra a poco a poco volersi riversare sopra di esso per affogarlo ,

se polesse, colla sua melma.

Grandine grossa, e acqua linta e neye

Per 1' aer tenebroso si riversa
;

Pute la terra che questo riceve.

Ma ci pare che molto piu opportune sarebbe il discorrere invece

della vitalila del Regno d' Italia che, in quesla occasione appunto del

versare ch' egli fa sul Pontificio il suo fango , qualunque poi debba

essere 1' esito temporaneamente finale di questo riversamenio
( giac-

che perfiii la Nazione dei 9 Ottobre dice
,
che il piu difficile non e

I'andare a Roma, ma il restarvi
) ,

da a divedere sempre meglio la

propria fiacchezza, e 1' avanzarsi prodigioso di quei morbi fatali che

debbono presto condurlo ad un inglorioso sepolcro.

I savii e gli onesli hanno sempre avula uua piu o meno chiara

persuasione die il Regno d' Italia non e nato vitale
,
e percio hanno

sempre avuta una naturale ed invincibile avversione a lulli quei bei

progetti di conciliazione
,
di accomodamenlo

,
di concordia che ben

si possono, per la necessila delle cose, comporre con quei tristi coi

<iuali per forza, o vogliate o non vogliate, dovete convivere
;
ma che

rtoltamente

si propongono e con danno si eseguiscono con coloro

Serie V/, vol. XII, fasc. 423. 17 21 Ottobre 1867
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che alia trislizia uniscono il responswn mortis. Tra quesli c il Regno

d' Italia. Sopra il modo della sua morte pero non lulti s' accordavano

finche esistette la polenza dell'Auslria in Italia. Ma lo scomparire

di questa, se tolse la causa estcrna che potea riuscir morlale al nuo-

YO Regno, rafforzo invece 1' allra che rimaneva e rimane
, cioe la

inlerna democrazia, la quale era necessariamente tenuta piu a frcno

quando un potente straniero con un piede in Italia parea aver 1' al-

tro sempre levato per profillare delle pazzie che \i si facessero. Ora

senza quel pericolo dinanzi agli occhi
,

si sono rallentati tulli i freni

alia democrazia, la quale ,
se ancora non comanda nel bel paesc ,

c

ormai pero una polenza che bel bello si avvia a comandare senza

ritegno.

Benche a dir vero la democrazia e quella che sempre opero e co-

mando finora. Essa fece questo Regno d' Italia ; essa ora vuole go-

yernarlo. La cosa e naturale. Non si conservano forse le cose con

que' mezzi coi quali furono fondate? Non e dunque mara\iglia se la

democrazia, che fondo questo Regno, si pretende atta essa sola a

manlenerlo. Tulti coloro che ebbero mano alia formazione di questo

Regno furono nella loro giovenlu settarii
,

carbonari
,
mazziniam ,

nemici giurali di Papi e di Re, di Religione e di Monarchia. I dizio-

narii biografici parlano chiaro. Se la Casa di Savoia avesse dovuio

da se sola e con lutlo il bell' apparecchio di due Parlamenti conqui-

stare 1' Italia
,
non sappiamo di quanto avrebbe ora oltrepassali gli

antichi confini. Ma le fu o offerto o imposto, senza che forse quasi se

ne avvedesse, 1' appoggio e 1' aiuto dei seltarii
,
dei mazziniani , <lei

garibaldini, dei carbonari. Si videro alloracon mirabile conversione

predicare le glorie e le bealitudini della monarchia i Farini, i Mele-

gari ,
i Garibaldi, i settarii di ogni setta, grandi e piccoli, dentro e

fuori 1' Italia, fin allora incanulili nelle congiure contro ogni sorla di

monarchic. Venuli cosloro al potere ,
colla loro influenza cacciarono

a poco a poco dai tribunali, dall' esercito, dalle caltedre i veil amici

della Casa regnanle ,
e v' insediarono i loro cagnolti. Tutto 1' appa-

recchio esterno della monarchia fu conservato
;
ma solto vi covava

lo spirito democratico veslito alia reale. La forza della monarchia fu

allora come la famosa mascella in mano del Sansone rivoluzionario.
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La democrazia introdotta nella diplomazia fece i Iratlali, e Iramo i

tradimenli. La democrazia introdotla nell' esereito combatte e assas-

sino secondo i casi. Cosi Ira coll' arte e colla forza la democrazia

sfrullo la monarchia a suo profitto. La democrazia fu dunque quella

che oper6 ogoi cosa, benche sollo il manlello e la livrea della mo-

narchia,

Si lolse poi il manlello e la livrea reale e indosso la propria lu-

rida camicia rossa, colla connivenza e colla protezione della stessa

monarcliia, il giorno in cui si voile compiere 1' annessione del Regno

di Napoli, delle Marche e dell' Umbria. Fu allora permesso alia de-

mocrazia di deporre per un poco la maschera regia, fmche dalle cir-

coslanze fosse permesso alle Ir.uppe regolari di andare a raccogliere

il frutlo della seminagione demoeralica. Ma i monarchic! comincia-

rono allora ad aceorgersl che i Carbonari inlendeano di lavorare a

proprio profillo. Si comincio allora a vedere in Italia un doppio rea-

me cd un doppio esercilo
; quinci il regio, quiiici il democratico ca-

pitanalo dal Garibaldi, ispirato dal Mazzini, sorrelto dalla frammas-

soneria ,
e circondato dalle baionette di quelli che si chiamano vo-

lontarii c gono invece. le leve forzale della massoneria sellaria.

Poiehe coll' annessione di Napoli e della quasi lotalila dello Stato

ponlificio ormai lutta I Italia era di fatto della Massoneria, non si ve-

_deva piu la ragione per cui questo fatto i dovesse naseondere.

Percio fm d' atlora si rivelo e mostro a Tarii segni niollo chiari la

esislenza di quelle due aulorila in Italia, 1' una delle quali antica e

nominate avea
, per cosi dire

, prestalo il nome
,
e 1* altra giovane e

reale avea prestalo 1'opera alia formazione della nuova Italia. Ma I'o-

pera uon era compiuta man^ando ancora Venezia e Roma. E sicco-

a compire quest' opera bisognavano ancora le alieanze con altre

larcbie poco democratiche, fu naturale che la democrazia italiana

seguilasse a farsi prestare il nome reale. Dove le cose andarono si

prospere per la democrazia, che nella stessa conquista della Venezia

chi ci perde fu la monarchia
,

il cui esercilo, la cui flolta, i cui

grandi e perfino i sommi generali e generalissimi rimasero avviliti,

Tilipesi, pi'ocessaU, casligati, canzoaali e, come ora si dice, demoliti

nella riputazione e nel credito per opera appunto della democrazia,

che cosi si trov6 lutt' insieme, per insperato concorso di a lei favore-
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Yolissime circostanze, padrona, clall' un lato, della Venezia, e dall'al-

tro senza nessun debito di gratitudine alia monarchia, che a quella

memoranda conquista non avea saputo fornire altro contingente che

d' insipienza, di sconfille e di discredito.

E cosi si spiega come appunto dopo conquislala la Venezia sia

cominciala in Italia quella medesima chiara ed aperta guerra alia

monarchia di Casa -Savoia colle medesime arti e col medesimo dise-

gno di guerra, che gici fu adoperato* nel secolo passato contro altre

inonarchie. Ogni cosa conduce a credere che in Italia la monarchia

e ora in grave pericolo. Gia fu spianlata dal suo suolo nalio, e si sa

che il traspiantamento degli alberi antichi non e mai senza loro

grave malallia. Gia fu privata de' suoi sostegni naturali , essendo

stali avviliti, discreditati, resi inetti tulti ormai i suoi piu affezio-

nali. Gia le si rese, se non ostile, almeno quasi indifferente quel po-

polo delle antiche province, una volla si fido. Gia e circondata di

genterella nuova, democratica, traditrice, cospiralrice. Gia 1* eser-

cito e nelle mani di venuti su nelle setle e nelle congiure e perfino

nei tradimenti militari. Gia la gioventu stessa dell'esercito e guasta

e corrotta, irreligiosa e chi sa che non in gran parle segrelamente

seltaria e repubblicana. Gia se ne videro i segni in Alessandria

sotto le Gnestre del prigioniere Garibaldi. E quelle voci indiscipli-

nate fecero gelare il sangue nelle vene de' gaudenti del Governo, i

quali finche sono al governo, vogliono che almeno i soldali obbedi-

scano. Per uno o due giornali democralici o repubblicani che si ve-

deano prima in Italia lisici e rachilici, senza leltori e senza credito,

se ne contano ora invece le decine, letti, accreditati, influenti tanto

nella capitale quanto nelle province. Quando il Raltazzi (e per ve-

dere qual passo gigantesco abbiano fatto le idee democraliche in

Italia basta il considerare che ora il Raltazzi passa per un sostegno

della monarchia
) , quando il Raltazzi rese famosa Asinalunga col-

1' arresto del Garibaldi ,
in due giorni tulla 1' Italia fu sottosopra, si

che gli convenne giocar di astuzia e liberarlo apparenlemente. Quan-

do poi si scoperse che egli non avea falto che mutarlo di carcere,

per abbonire i democratic! convenne dar loro il corso verso le fron-

tiere ponlificie ,
dove non si sa ancor bene se quella ciurmaglia sia

stata avviata piu a danno di Roma che a sollievo d' Italia.
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Che se la democrazia ancor sembra a taluno tilubante, ne si vi-

gorosa qual 6 in verita- nel suo organismo e polrebbe ad im dalo

momento dimostrarlo, do dipende dalla prelensione ch'ella ha che la

monarchia compia colle sue mani 1'ullimo assassinio di Roma. Sver-

gognare le vitlime prima di sgozzarle e divertimento anlico dei ti-

ranni democralici. Niuna maraviglia percio che la democrazia, la

quale fece gia compiere per la mano della monarchia lanli delilti,

lanti tradimenli, tante vergogne, le riserbi ancora quest' ultima fel-

lonia contro Dio e contro gli uomini. Confidiamo che Dio e la Ver-

gine SS., e S. Pietro e S. Paolo non permetteranno che sia violata

la santila di questo santuario dell' onore e della fede, unico luogo

ormai nel mondo dove Cristo regna e governa e dove si vede in

pratica che Beatus populus cuius Dominus Deus eius. Ma quando

pure per la terza volta in questo secolo Roma dovesse essere invasa

dal demonio rivoluz'onario, Roma sarebbe la tomba della monar-

chia. E la democrazia che le sottenlrerebbe nen durerebbe a luugo

ne in Roma ne in Italia.

Ma, come dicevamo, abbiamo lulta la fiducia che Dio oltimo mas-

simo per 1'intercessione della Vergine SS. Immacolala e dei SS. Apo-

stoli Pietro e Paolo disperdera i consigli degli empii, e non permet-

tera che sia violata Roma. Vorremmo aggiungere che confidiamo

parimente che cio possa accadere per i mutali consigli di chi gover-

na o par governare.

Ma questo non osiamo sperarlo. Se dunque, come unicamenle spe-

riamo
,
la democrazia non riuscira ne colla monarchia ne da se sola

ad invadere Roma
,
non per questo e piu sicura in Italia una mo-

narchia, la quale e minata da tulle le parti e scoppiera subitamente

al primo solfanello chele si appicchi. E non e improbabile che Roma

appunlo, ben suo malgrado certamente, e senza niuna sua conniven-

za, possa appunto essere questo solfanello.

In falti essendo ora noto ad ognuno che il solo scopo della demo-

crazia nel fondare questo regno d' Italia fu il danneggiare, e se po-

tesse ,
ruinare la religione cattolica in Italia e nel mondo per mezzo

dell' abolizione del potere temporale del Papa col preleslo dell'unita

italiana, se la democrazia s' accorge che colla monarchia non puo
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giiiBgere a Roma , poco le coslera il disfarsi di questo impaccio al

suo ultimo ed unicamenle desiderate Irionfo.

dunque riesce la democraSia a spingere a Roma la monarch!*

si disfara poi di quesla come di mezzo oramai inutile : o non rie-

sce a spingerla e tentera disfarsene prima per torsi un impaccio, ri-

maiicndo neir uno e nell' altro caso assai probabile quello che dice-

Tamo, cioe che Roma sara forse il solfanello che dara fuoco alia mina

devast-alrice della monarchia e del Regno d' Italia.

E in vero, giunta die sia la deraocrazia
(
il che ora non le e dif-

ficile ed ogni giorno le divenla piu agevole )
a dominare di nome, di

formola e di livrea in Italia come gia \i domina in falti, in principii e

in persone benche ammanlata alia inonarchica, e uaturale che essa

come eminentemente clisgregatrice riesca subito, o il voglia o nol vo-

glh, a sfasciare quesla violenla unite che non eerca altro che prete-

sti per essere sfasciala. E qual piu bel prelesto che la democrazia ?

<Jli stessi democratic! sono in gran parte federativi. E quando nol

fossero essi, ben lo sono le varie parti d' Italia che nella fiachezza

pro-verbiale di ogni democrazia ben saprebbero far valere i loro

suffragi Teramente universali alia sconnessione. E quando pure 1'Ita-

lia non si mdvesse
,

e la democrazia da se stessa non imputridisse,

non mancherebbono fbreslieri zelanli del buon ordine che trovereb-

bero subilo qualche teoria di non intervenlo applicable all'uso di

chi vuol intervenire.

In poche parol. La democrazia ormai comanda di fatlo in Italia,

poco manca che vi comandi ancora di nome. Or il dominio della

democrazia e :

la ruina del regno d' Italia. Dunque la ruina del Regno

d' Italia si puo scrivere tra gli avvenimenli non ionlani dull' accadere.

Ed a questo, anziche a pigliar Roma, farebbero bene di pensare i

go-vernanli present! d'ltalia, i qual! in questo slesso accorrere di ban-

de alle fronliere pontificie hauoo potu(o avere una pi-ova della dc-

tyotezza IOTO e def loro gran Regno, e della forza e vitalila di que-

sto piccolo Stulo ponlificio. Mentre essi con tanli soldati non hanno

saputo impedire i' arrudarnento ui tanli briganli e il loro ingresso

do?e essi doveano almeno meglio mostrare di non volere che enlras-

sero, i pochi soldafi pontificii hanno saputo ricacciarli loro in casa
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fuggenli e decimal!. Mentre il Governo ilaliano con tanto lusso di po-

lizia non sa frenare le rivoluzioni e dimostrazioni, che ogni poco fu-

neslano le sue cilia principal! e perfmo la sua capitale, il Governo

ponlificio, quasi senza mezzi e solo fidato" all' onesla e fedella de'suoi

sudditi, ha avuto la consolazione e la gloria di Don awe ne un di-

serlore, ne un tradilore, ne UQ insorlo in questo frangenle dell'in-

yasione. Molti paesi e cilta furono in questi giorni sguernili affalto

di soldati e lasciati perfmo senza un solo gendarme, perche questi

alia spicciolata non cadessero nelle man! dei garibaldini. Or bene

si e mossa una sola di queste cilia, di queste terre? Non sono rima-

sli tulli Iranquilli e solo imploranli dal Governo soccorso e protezio-

ne all' avvicinarsi delle bande? E non e questa la prova piuevidente

della vitalila di un Governo si amalo da' suoi suddili , i quali allro

non temono che di essergli per forza soltralli?

Mentre si lanciano in Ilalia sassate al primo Ministro e viluperii

al Capo dello Slalo, nello Stato pontificio e un' inlima unione di fe-

delta e di rispelto Ira i popoli e il loro Governo. Menlre in Ilalia

ognuno fa a chi piu ruba allo Stato, qui si fa invece a chi piu offre

al Santo Padre perche abbia i mezzi da mantenersi. Mentre in Italia

tutto e confusione, impiccio, discordie, timori ed apprensioni di peg-

gio per questa impresa brigantesca denlro lo Stato ponlificio, qui il

Santo Padre ha avuta la consolazione e il trionfo di vedere resistere

al piu fiero cimento la fedelta e il valore del suo popolo e de' suoi

soldati, e mantenersi intanto in Roma e per tullo una fiducia, una

tranquillila ,
un ordine che certamente potea desiderarsi

,
ma quasi

parea impossibile sperare si compiuto.

Sappiamo che il Regno d' Ilalia e un povero Regno. Ma pure a

paragone di quel poco men che nulla che fu lasciato al Papa, il Re-

gno d' Italia puo parere un colosso. Ma e un colosso malato, febbri-

'cilante e quasi incancrenito. Invece il piccolo Slalo ponlificio e di ot-

lima complessione, sano e robuslo. Quale dei due ha piu vitalila?

Puo certamente un colosso, benche malato, atterrare con un impeto

momenlaneo un piu piccolo di lui. Ma questo impeto stesso svigori-

sce il povero malato e gli affrelta la morle. L'altro invece losto si

rialza e sopravvive a' funerali del colosso. Non e questa forse la sto-

ria antica e moderna del poter temporale dei Papi?
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Con quai senlimenli F. Paolo avverso e combatle V aulorita pon-

tificia? Con quelli dell' erelico, o dell' incredulo, o del sincere catto-

lico? La risposta fu dala nell' articolo antecedente. Egli opero nella

sua avversione da ardentissimo erelico, perche tale ce lo coloriscono

irrepugnabili testimonianze, i suoi scritli ed i suoi atli. Dichiarammo

debile e di niun valore a pelto del nostro il fondamento di chi il dice

informato dallo spirito di oltraggiosa incredulita, e conchiudemmo

doversi avere in conto di slrana la senlenza di chi lo Yuole acceso

nella sua lolta da zelo purissimo di religione. L'articolista del Chro-

nicle non concede, che tanla purezza di zelo albergasse nel pello di

F. Paolo: ma queslo non gia, perche non occorressero buoni e gra-

\i motivi da restarne infiammalo : sibbene per le ree qualita od

opinioni di che era tocco I'animo di lui. Tanto ei mostra di credere,

dove riferisce e giudica gli argoraenti dei difensori di F. Paolo. Que-

sto e il secondo punto del noslro disaccordo. Sosteniamone le ragioni.

I.

Esposizione de motivi, che secondo alcuni scritlori accesero, o alme-

no avrebbero dovulo accendere T animo di F. Paolo contro i

Papalo. *~-

Eccovi i motivi intorno a cui si versa la discrepanza. Li riferia-

mo quali ci vengono esposti e con appropriati argomenli lumeggiati

dall' articolista.

,

1 V. Ser. VI, vol. XI, pag. S3 e segg.
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Un peso assai maggiore di aulorita e recato dalla parte di co-

loro i quali argomentano, che egli (
F. Paolo) fosse un sincere cat-

tolico, anzi il piu savio e piu addoltrinato del suo tempo. L'antago-

iiismo del dotli protestanti avea incominciato ad allentare pel nuovo

studio nell' antichil^i crisliana. Gli esempii del luterano Callisto, del

calvinisla Casaubono
,

dell' anglicano Andrewes e dell' arminiano

Grozio mostravano, che il cangiamenlo nasceva da cause generali, e

non da condizioni particolari di selta leologica. Tulli questi uomini

erano tralli al caltolicismo a cagione del suo accordo colle dottrine

patristiche ,
e ne venivano allontanati dagli atti dei moderni Papi ,

de' quali non rinvenivano alcuna conferma nei Padri. Lo stesso con-

fronto del presente col passato producea un effelto corrispondenle

tra i caltolici. Eminent! Prelati e teologi riconosceano i difetli del

sislema esistecle, e gli attribuivano all' abuso del potere papale ed

alia esorbilanza delle pretensioni ponlificie. Gli argomenti di uomini,

i quali accetlando pressoche lutli i dommi caltolici, rimanevano offe-

si dal potere di dispensare e di deporre ,
dalla pretensione di giudi-

care i sovrani e di sindacare i governi ,
dalla Bolla Unam Sanctam

e dalla Bolla In Cae'na Domini, poteano assai poco nell'animo de'cre-

denti la infallibilila del Papa: ma coloro che non opinavanocosi,

conchiudevano che il lorto concetto della Chiesa tra i proteslanli fos-

se cagionato da un torto concetto del papato tra i caltolici, e quindi

erano venuli nella ferma credenza
,
che il parlito piu ovvio per ri-

formare e difendere la propria Chiesa fosse quello di annientare le

kprelensioui

di Roma. Queste erano passate a modo di trionfanti per

le ordalie del Concilio di Trento, ullima e precipua occasione in cui

la Chiesa stessa avesse la opportunila di riordinarle e diminuirle.

Una sola forza rimanea con che tenerle conlinuamenle dome, e que-

sta era lo Slalo. Poslo do, era cosa nalurale il tenere, che il Conci-

lio di Trento fosse miseramenle fallilo a cagione delle arti di Roma,

il sostenere ad oltranza il potere civile, ed il bandire una guerra di

stermimo conlro i Gesuiti, gli estremi difensori del polere ecclesia-

slico. Quesle furono leprecipue cure della citadel Sarpi. Molle delle

sue opinioni erano ampiamenle seguite dai caltolici. Altre sono sta-

te sancite dalle moderne legislazioni, riconosciule dai concordat!,

messe in opera da Innocenzo XI e da Benedetto XIV, da Clemen-
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le XIV e da Pio VII. 11 zelo suo riformatore era tanlo legiUimo ,

quanto quello di Dante
,

di Erasmo, o di Gioberli. Le cose
,
onde

traeva i suoi rimproveri ai Papi , erano stale caldeggiale da Cardi-

nali molto illuslri: dal Morone e Seripando prima di lui, dal Sacchet-

li e Passionei dopo. La consuetudine di giudicare il presente dalla

norrna del passato ,
e di supporre, che lullo cio die si diparte dalla

primitiva disciplina sia innovazione mnana a spese della istituzione

divioa, era piu onesto, che I'espedieute di lorcere testi, e di prelen-

dere che le cose, non confermate da lestimonianze scritle, galleggias-

sero in su la tradizione orale. Percio \1ene afferraato che il Sarpi

non debbasi riputare un traditore, o un nemico della sua Chiesa, ma

un savio e ardito riformatore
,
che combatlea I' abuso e non i dirilli

dell'aulorila, che difendea la legge ecclesiastica conlro le mulazioni

arbitrarie, che ripigliava V interroUo ufficio dei riformalori caltolici

e brigavasi di compir 1'opera del Concilio di Trento.

Tale e il discorso dei difensori del Sarpi. Quadro disonestissimo,

in cui dal mezzo della Chiesa catlolica invilita si leva campeggian-

do la figura del Pontefice Romano orridamente Iralteggiato. Esso in-

falti rigira colle sue arti i Padri del Concilio di Trento, esso abusa

iniquamenle del suo polere, esso calpesla le lestimonianze conlrarie

dell' antichila
,
oslinato non porge orecchio a giusli consiglieri, per

le sue esorbitanli prelensioni gli erelici lengonsi lontani dal senc

della Chiesa. I Legali che presedeltero le sessioni tridentine appa-

iono vili strumenli delle sue yoglie ambiziose : i Vescovi, gli Arci-

Tescovi, i Patriarchi e quanti altri \isi trovarono, sono una lurba di

genie o corrotta o cieca, cheapprova e conferma, quai dirilli, le in-

giustizie: i leologi dislillano il proprio cervello nel lorcere lesti a loro

sostegno ,
e la comunita dei fedeli giace prostrata al suolo

, villima

infelice della frode e dell'inganno. In mezzo a lanti guai vi bisognavz

un uomo della rtsma del Sarpi, che sorgesse animoso e riappiccassc

la catena de' riformalori caltolici. Eppure chi lo crederebbe?

cotesta dipinlura , lanlo ollraggiosa a lulta la Chiesa ed al suo Caj

supremo ,
1' articolista caltolico non appone alcun motto di biasimo !

Havvi di piu : messa a confronto la opinione di chi dice il Sarpi ere

tico con quella di chi il fa zelanle callolico per i molivi sopraindicali,

egli non dubila punlo, quanlo a Talore di argomenti, di dare la pre-
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ferenza alia seconda 1 . Che se nega al Sarpi 1' onore del zelo , \i e

indolto dalle ferocie, coasigliate dallo slesso alia Signoria della repub-

blica veneta, e daila incredulila, che trabocca dalle sue scrilture.

imperocche se fosse vero che i molivi allegati da' suol difensori

1' avessero mosso ad operare , egli sarebbe slato intellettualmenle e

moralmente hi possesso di tale immunita da prevenzioni, che fu di-

negata ad uomini pari a lui nella abilita e molto superior! nella scien-

za, come un Ainaldo ed uri Bossuet 2. Cos! la pensa il nostro arli-

colista. Dicemmo in sul principle r che egli mostra di tenere per

certa la esistenza di cotali motivi. II nostro cortese lellore si accor-

ge, che uoi fummo temperati nel nostro giudizio.

Ma sopra quale fondamento appoggia egli la sua sentenza? La

cercate indarno. La esposizione che fa, e un coaoposto di asserzioni

e nulla piu. Nel che una cosa sola folgoreggia : la mirabile franchez-

za con che asserisce. Un fatto chiaro, lampante ,
su cui non potesse

cadere alcun dubbio, non sarebbe da presentarsi altrimenti. Veggia-

mo, se sia cosl. Tullo il discorso, secondo 1' esposizione dell' arlico-

lista, si riduce a due capi di affermazioni: primo, i rigiri adoperali

da Roma nel Concilio di Trento pel manteoimento delle sue preten-

sion! ; secondo le cospicue aulorita, che le condannano siccome abu-

si perniciosi. Esaminiamo brevemente 1' uno e 1'allro.

IL

Se Roma abbia raggirato i Padri del Concilio di Trento.

Tutta la quislione, eom'e palese, si Versa circa 1'autorHa ponlifi-

cia. Tre furono le occasioni, e queste sotto Pio IV, in cui il Concilio

tralto di cose
,
che le si riferiscono precipuamente ,

e gli avversarii

affermano esservisi adoperale le arli soppiatle : Yale a dire quando fu

disputato: 1. circa la residenza dei Vescovi; 2. circa la doltrina

1 A far greater weight of authority is arrayed on the side of those who

argue that he was a sincere Catholic, the wisest and most enlightened of his

lime.

2 If it is true, he enjoyed, intellectually and morally, an immunity from
the prejudices of his age, which was denied to men who were equal to him in

ability and far superior in knowledge, such as Arnauld and Bossuet.



208 IL CHRONICLE E FRA PAOLO SARPI

spellante al Sacramento dell' Ordine ;
3. circa alcuni capi di Rifor-

ma disciplinare. Or bene il leale procedimento della Sanla Sede e

de'suoi Legali appare sfolgoranle in lulle e tre coleste occasion!.

Pigliamo ad esaminare cio che accade nella prima. Gli undici del

Marzo 1562 furouo proposti alia considerazione de' Padri dodici arli-

coli di riforma. II primo riguardava laResidenza dei Prelati 1. Parve

a molti fra' Padri, che mezzo efficacissimo per farla convenientemen-

te osservare, sarebbe stato il defmirla di ragione divina. Messo in

deliberazione, vi si spesero attorno le Congregazioni dei 7, 8, 9, 10,

15, 16. 17 di Aprile, cum maxima sane controversia, ma senza pro.

Le senlenze erano divise. AHri soslenevano, che si dovesse definire,

altri negavano, ed altri volcano che si consultasse il Papa. Venutosi

ai voli il 20 : il si e il no trovaronsi bilanciati 2. Che la defmizione

porlasse scemamento all'autorita pontificia, era ferma opinione di

molli: e se ne indicava il come e in che sarebbe cio accadulo: si

condannavano di assurdila le conseguenze : moslravansi sommamente

dannosi gli effetti in pratica, esagerando oltremodo la cosa. In que-

sto senso furono scrilte a Roma lettere assai pressanti da varii Pa-

dri 3. A lanlo rumore di scapili quali furono le arti adoperale dalla

Sanla Sede? Non altre da quelle, che richiede la piu aperla lealla.

II Beccadelli, Arcivescovo di Ragusa e caldo parligiano della de-

fmizione, in una sua lettera al Cardinale Morone in Roma
,
scrivea :

A me non locca dar consiglio, ma desidererei bene, che Noslro

Signore per chiarir il mondo, che va in qaeslo negozio con ogni sin-

cerita, facesse intendere, che si dicessero liberamente i voli
,
ed in

caritci : che finalmenle 1'onore di Sua Sanlila e della Chiesa e di Dio

1 Considerassero i Padri, qual modo potesse tenersi, acciocche tutli i

Palriarchi, Arcivescovi, Vescovi e quei cbehanno cura di anime, risedesse-

ro nelle loro Cbiese ; lie si partissero se non per cagioni oneste, necessarie

e profittevoli alia Chiesa.

2 MARTENE, Vetcnim scriplorwn et monumenlorum collectio, T. VIII. Dia-

rlo del Torclli, col. 1258 e seg. Monumenli di varia Letteralura, tralti dai

manoscrilti di M. LODOVICO BEGC.\DELLI, Arcivescovo di Ragusa, T. II. Atti

del Sacro Concilia di Trento solto Pio IV, pag. 14, 15.

3 V. Monument! citati ibid. Documents relalivi al Concilia di Trento,

Lettera 45, 48, 49, la prima del Foscarari Vescovo di Modena al Card. Moro-

ne, e le due allre del Beccadelli allo stesso.
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e lull' uno : e chi allramente 1* intende s' inganna di grosso, come

fanno alcuni che non guardano a quello che puo succedere l. Adun-

que qual argomento della lealta poulificia ,
la parte stimala avversa

chiedea liberta di suffragio e di discussione : or bene essa 1* ebbe

amplissima e con pubblico documento. I Vescovi
,
cbe la compone-

vano
,

afflitti delle ree voci falte correre in Roma
,

si consigliarono

di scrivere al Papa una solenne prolesta. Delestando prima . sicco-

me calunnie, le accuse divulgate contro la propria parte, vi afferma-

vano
,
se aver parlato secondo coscienza e con intendimento di gio-

vare la Cbiesa, non couoscere gli assuj^di, che allri dicevano scatu-

rire dalla definizione domandata; ove fossero dimostrati, essere pron-

ti a condanuarli con solenne decreto in Concilio 2. Fu sottoscritta

da trentuno Vescovo
,
e spacciata con Mons. Visconli 1' olto di Giu-

gno si ebbe in risposta il Breve seguente del primo Luglio : Frater-

nilalis vestrae
,
scriveva il Ponlefice

,
litteras pietalis ac devolionis

^veslrae erga sanctam hanc Sedem indices grato ammo accepimus.

In quibus lilleris , quod in dispulatione quae istic habita fuit de

Paslorum Residenlia , mentis veslrae sinceritatem nobis noiam et

teslatam esse volwsiis, Nos plane credimvs et persuasum habe-

mus, vos et caeteros, quibus declarari placuit, quo iure praecipialur

Pasloribus, ut resideant, pio studio commotos fuisse, omnes id di-

.mse, quod sua quemque monueyit conscientia. N7

ec vero nos ii su-

mus, qui offendamur libertate cuiusdam. Concilium enim plane li-

1 Ibid. Lett. 42.

2 Cum superioribus diebus diversae inter Patres huius oecumenid Condlii

de Pastorum Residentia opiniones extitissent
, quod earn nonnulli humano

tantum
,

alii vero divino etiam iure praeceptam esse contenderent, incredi-

Mi dolore animi affecti sumus, cum accepimus, non defuisse, qui nos scan-

dala, et dissensiones alere, atque in Sanctam Apostolicam Sedem male anima-

tos esse apud Sanctitatem Vestram insimularint, propterea quod iliam sen-

tenliam, quam veriorem putaremus, secuti sumus, ulque a Sancta Synodo de-

clararetur, pio quodam, et sincero studio pelierimus... Illud praeterea pro

ea pietate et observanlia
, qua Sanctitatem Vestram et Sanctam Romanam

Ecclesiam prosequuli semper fuimits, religiose promittimus, et aperte profite-

mur, nos omnia ilia, quae inde oriri possent scandala (cum ea conslilerint]

non solum detestaluros, et reprobaluros esse, sed pro viribus eliam operam

da,luros}
ut certo, et proprio decreto damnentur. Ibid. pag. 223.
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berum esse volumus, et suae quemque religion! ac conscienliae con-

sulcre et satisfacere debere censemus atque etiam bortamur. Illud

tantum desideramus, ul offensionibus et scandalis, quae ex discor-

dia et pertinaci discussione oriri possenl, aditus praecludalur l.

Eccovi 1' arte adoperata dalla S. Sede in suo pro : approvare la li-

berta usala ne'suffragi ,
volerla raantenuta, dichiararne 1'obbligo,

confortare all' uso. II Beccadelli non cbiedea di vanlaggio, per chia-

rire ilmondo
,
che il Papa andava in questo neyozio con sincerity.

Chi puo non rimanerne pago ?

Quanlo volea il Papa, tanto praticavano i Legati. II P. Pielro Solo,

teologo famoso nel Concilio, invialovi dal Papa, sostenne alia ga-

gliarda la sentenza per la definizione, e pole mantenerla liberamenle

fino sul letto di raorte, donde scrisse al Papa una forte memoria in

favore 2. V'ebbero tra i difensori della stessa piu Vescovi, provveduti

nella loro poverta dalla corlesia pontificia: ne mai si dolsero di aver

palilo alcun danno per la loro opmione 3. 1 Legati ascollarono gli ora-

tori pro e contro, finche piacque loro dire : dissimularono i moiti of-

fensivi : tollerarono con somma cortesia la pressa intemperaute, che

Terivano a far loro in private quelli cbe voleano la diballula defini-

zione, e te noie, ehe davano in pubblico : sopporlarono con grande

pazienza brighe, mormorii, ostinazioni i. Essendo mestieri differire

la senteuza definiliva ad animi piu tranquilli, vollero un suffragio ri-

petuto, perche cosi fosse nolo al mondo
,
che nulla si decidea senza

la piena e libera adesione de'Padri. Venulo il tempo di riproporre

la forma del Decreto , non mancarono. Eccovi le parole usale dal

Card, di Mantova, dopo una breve introduzione ed un rapido sguar-

do sulla presente quistionc :

Quare pads et concordiae causa deliberavirnus vobis proponere

Decrelum, in quod coniecta sunl praewia et poenae fere omnes,

quae excogitari possunt, quibus episcopi coyerentur obseqiiium

praestare Domino nostro in Ecclesiis suis residendo. Haec ratio

1 Ibid. pag. 226.

2 H.VYNALDI, Annul, ad aim. 1563, n. LXX1.

3 BALUXZI, Miscellanea, t.lV, pag. 194. Lett, del Calino al Card.Moror.e,

8 Ottob. 1561.

4 V. le lettere del Legati al Borromeo, 18 Genn. e 4 Febbr. 1S63.
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poenarum et praemiorum placet Cesareae Maiestaii el serenissimo

Hispaniarum regi ac illustrissimo Cardinal! Lotharingiae et Gal-

licanae Ecclesiae, quam secum adducit. Nam cum his diebus Illu-

strissimus orator de Lansaco nobiscum esset, et in sermonem resi-

denliae incidisset, dixit se won magnopere laborare, quo hire Epi-

scopiresiderent, sed lit omnino residerent, quod ministro placuit tawr

tiindicii, placilurwn speramus Regi suo. Sed nostrum fuit decrelum

proponere ,
vestrum vero de illo iudicare , quod uU ego dixero a

secrelario perlegelur i.

Liberia voleva il Papa: libertA vogliono anche i Legali. Palesano

schiettamenle i consigli di sotnoae autorita : indicano i disgusti ca-

gionali dalla quistione : espongono il proprio parere : ma tulto e la-

sciato in ballade' Padri. Aecettino o rifiutino , nell' uno e nell' al-

tro caso non v'e che ridire, essendo uQlzio de' Legali proporre il de-

creto; del Concilio il giudicarlo. Ne queslo fu cerimonia. Lo mostra

la rigeltata proposta e la conlinuazione della lotta infmo al Luglio

dell'anno appresso.

L' accordo si ebbe pienissimo nella Congi-egazione generate del 9

del delto mese , confermato nella sessione XXIII
, lenutasi il 15.

Ma questo fu operate in una speciale adunanza coll' intervento di

trenta Prelati de' piu illuslri fra tulle le nazioni. Come fu accollo

coleslo esilo fortunato ? Si dubil6 almeno in segrelo di qualche

influsso rom'ano? Abbiamo due lellere scritte in confidenza da due

Prelali
,
che andavano fra i piu ardenli per la definizione del dirillo

divino
,
e pubblicate all' entrare di queslo secolo. La prima e del

Calino, scritla il giorno della Sessione al Beccadelli assente: Do-

po molle nostre contenzioni e discordie
,
alia fine siamo rimasti di

accordo, e, come V. S. Reverendissima vedra per la copia degli

avvisi, che le mando, si e falla questa mallina la Sessione. Me ne

rallegro con lei quanto posso, perche son certo, che quesla sia la

miglior nuova, che possa inlendere a queslo tempo. La seconda e

la risposta del Beccadelli al Calino (20 Luglio) : Ho ricevulo, egli

scrive, la sua delli 15 coll' avviso dell' onorato Te Deum canlato in

quest' ultima Sessione. lo 1' ho detto cosi di cuore, come cosa che

1 RAYNALDI, ad an. 1362, n. GVIII.
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mai dicessi. Sia sempre ringraziata la divina bonta, che non abban-

clona la sua Chiesa santa : se cosi si fosse falto gia sei mesi o UD

anno, slaremmo assai meglio per molti conli, ma Dio ringra^lato

un'allra volta e cenlo di questa onorata conclusione. Parmi oru \e-

dere che le ruole del carro conciliare da sua posta senz' altra lorza

andranno innanzi e fmiranno il corso del suo viaggio in sanla pace,

di che prego Dio con- tutto il cuore. Cosi i due prelati assai zelanti

e tenacissirai della loro opinione 1. Pognamo che avessero avuto

alcun sentore di qualche arte coper la, o che fossero rimasti per-

suasi, che col decreto conchiuso non si fosse provvedulo abbastanza

ai bisogni della Chiesa, ne avrebbono essi falli i rallegramenti?

1' avrebbono chiamato,onoralo? avrebbono rese grazie a Dio, siccome

di un gran benefizio? Non e da supporlo a niun patio. II dolore che

1' uno raoslrava del lungo ritardo, sarebbe slato dieci lanli aggrava-

to, se 1' esito fosse riuscito conlro ragione e sconvenevole alia Chiesa.

Perche la sincerita del Pontefice cessasse ogni apparenle accusa

di usato artifizio nella quislione, richiedeasi dalla parte, ripulala av-

versa, la liberla di discussione : e quesla fu,allamente proclamata

dal Papa ,
fu raantcnula per lulto il corso della lolta dai Legali : il

processo dei falli 1'altestano : 1' esito finale, provato dal coomne suf-

fragio del Concilio e dal contento in parlicolare di quelli, che vorreb-

bonsi oppressi, lo conferma. Dunque in queslo punlo resta evidenle-

mente esclusa ogni idea di artifizio o ft inlrigo adoperalo da Roma.

Veniamo alia seconda occasione. Nel trattare la dotlrina circa il

Sacramento deH'Ordine occorsero due quistioni, nelle quali gli avver-

sarii suppongono gl' intrighi di Roma, vale a dire in quella circa la

islituzione dei Vescovi, e nell'allra circa 1'autorila del Ponlefice,

Della prima e inulile qui il favellare. Connessa colla quislione della

Residenza, pali le medesime difficolla : -ebbe lo stesso esilo. Ampla
liberla da parte dej Papa e de' suoi Legali, e conchiusione a grado

delle due parti contendenti. La seconda lenne diverso cammino alle-

sa la nalura diversa. Dovendosi defmire conlro la eresia 1' autorita

episcopale, parve conveniente, che fosse da dichiarare anche quella

di chi tenea 1' apice dell' episcopato. Quindi lavoratosi un canone al-

1 Monumenti di varia lelteralura, t. IV, pag, 383, 384.
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1'uopo dai Legati, fu proposto in una Congregazione generale colla

giunta di alcune parole del Concilio di Firenze
,
volula da Roma.

Dichiarato
,
che Pielro fa primo tra gli Apostoli per ordinamento di

Cristo e suo Vicario in terra, affermavasi la necessila di un Pontefi-

ee, successore di S. Pietro ed cguale a lui neU'aulorita, il dirilto

del primalo nella Sede Romana e in chi vi siede legillimamente, Pa-

dre, Pastore e Maestro di tutti i Cristiani, la piena podesla di pasce-

re, dirigere e governare la Chiesa universa, data da Cristo a S. Pie-

tro: pena 1'analema a chi non credesse 1. I Frances!, contrarii di

que' di alia doltrina, che il Papa fosse superiore al Concilio, appic-

carono la lolla circa il senso delle dizioni la Chiesa universa ( uni-

versalem Ecclesiam). L'insegnamentoaltinlo alia Sorbona, 1'incari-

co di sostenerlo dato loro dai Vesco\i gallicani assenli
,

il mandato

del Re, 1'onore della propria scuola, i pericoli, che altrimenti avreb-

bero corsi, erano, secondo le memorie del Paleotlo, leragioni, entro

le quali asserragliati ,
combalteano per un rifiuto deciso 2.

Ouali furono le arli adoperate dai Legali? Esaminatele. Affine di

cansare il dissidio, prima di proporre il canone riferilo in Congrega-

zione si accontano col Card, di Lorena, il quale avendolo commen-

dato, come giusto e necessario, stante la qualila dei tempi, e delto che

i suoi non avrebbono che opporre 3, eccoveli in Concilio. Scoppiata

1 Si quis dixerit Beatum Petrum ex Chris ti instilulione primum inter Apo-

stolos, eiusque \icarium in term non fuisse, ant in Ecclesia non oportere es-

se unum Pontiftcem Petri successorem, et cum eo regiminis aucloritale parem,

et in Romano, Sede Icgilimos eius successores ad haec usque tempora ius pri-

.malus in Ecclesia habuisse, omnium Christianorum Patrem, Pastorcm ac Do-

ctorem non extilisse, plenamque potestatem pascendi, regendi, et gubernandi

univcrsalem Ecclesiam a D. N.Iesu Christo in B. Petro eisdem traditam non

fuisse, Anathema sit. Atti del Paleotto. MS. nella Biblioteca del Gesu.

2 MS. cit.

3 Yeime (il Card, di Lorena) a questo, che si contentava, e gli pareva

esser necessario a quesli maligni tempi, tanto lurbolenti contro la Sede apo-

stolica, che si avesse a slabilire cosi nella dottrina, come nelli Canoni, 1'au-

torita e potesta di N. r
Sig.

re con quelle stesse parole, che V. S. Illma ci ha

mandate e che per giudizio suo sarebbe stato migliore ordine amettere 1'ot-

vo Canone, il qualo e in quesla materia nel settimo luogo, e trasportare il

settimo neH'ottavo.... e di quesla maniera prometteva largamente che sen-

Serie Y7, vol. XII, fasc. 423. 18 21 Ottolre 1867,
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la tempesta contro la loro espeltazione, ordinano colloquii tra i Prelali

cd i leologi delle due parti, danno schiarimenli, consenlono dispute.

II Payva ed il Cornelio, doltori porloghesi, soslengono le ragioni

ponlificie con erudite scritture. II Papa invia da Roma le leslimo-

nianze del Concilii, che fin ab anlico le confermavano. E egli questo

un soppiatto arlifizio, ovvero un procedere franco e leale? II canone

toccava il fondameuto della Chiesa. Quindi all'ambasciadore Du Fer-

rier, che cilando 1'autorila del Concilio di Costanza proteslava alta-

mente di rigettarlo, se non si fossero tolte le dizioni universalem

Ecclesiam, che acchiudeano il concetto del Papa superiore al Con-

cilio, il Card, di Mantova rispose in brevi parole: che il Papa fosse

superiore al Concilio/ essere verita inconcussa, non doversi a niun

palto rivocare in dubbio; i Legati darebbono il sangue anziche

palirne la controversia. II Card. Seripandi, moslrata di niuna furza

J'aulorita del Concilio di Costanza nel caso presenle, confermo la

protesla del suo compagno. II Pontefice, inleso il nuovo dissidio so-

pravvenulo, fe scrivere ai Legati, che quando si venisse a qualche

decisione, non permettessero cosa, che fosse meno ampla e men chia-

ra di cid che aveano dello il Concilio di Firenze ed i Concilii prece-

dent! : altri Papi aveano sugellalo colla propria vita le prerogative

della S. Sede : all'occasione non mancherebbe egli stesso al suo do-

vere. E egli questo un operare da ignobili raggiratori , oppure

da animi frauchi e generosi
1 ?

Rimanendo fermi i Francesi nella loro sentenza, il Concilio non

procedea punlo con universale rammarico. II Card, di Lorena afflit-

tissimo di cio che accadea per colpa de' suoi e de' pericoli, che mi-

nacciavano la Francia, per iscarico di sua coscienza mando il suo

segretario a Roma con una memoria diretla al Papa 2. In essa do-

za disputa e nuova contesa egli accelterebbe il tutto. Lettera del Legali al

Borromeo, 15 Gennaro 1563. MS. del Gesu.

1 RATOALDI, ad ann. 1563, n. IH-XII.

2 Havemo bavuto fra di noi molti dlscors! fra 11 quail venendosi a par-

larc di quelle parole Universalem Ecclesiam il Card, dl Lorena ci disse che

per disgravarsi la coscienza e per liberare 1'anima sua haveva scriuo a Nro

Sig.'-e lutti gl' inconvenient'!, che succederebbono, quando le dette parole

restassero nella dottrina et in quei Canoni, non essendo li Francesi per ac-

cettarli mai. Lettera del Legati al Borromeo, 2 Febbr. 1853. MS. cit.
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po di avere rappresenlato lo stalo della quistione iu Trento, la cre-

denza professata in Francia, la impossibilila di cangiarvela, conti-

uuava : Quindi in ginocchio dinanzi Sua Santita io la supplico per

viscera misericordiae Dei nostri, che ora si preteriscano tali parole

(universalem Ecclesiam) e tali dispute : affliclo regno non est danda

affliclio. Gli eretici sono gia abbastanza offesi
;

i cattolici son tulti

governali e condotti dai teologi, che feriranno colle grida le stelle;

i privilegi del regno son tulti fondati ed appoggiati sopra cotesta ve-

rita, e per6, ove si propoaga cotale disputa, essa riuscira ad subver-

sionem audientium, alia separazione del regno, che cagionera il suo

intero dissolvimenlo. Perocche il pensare, che akun Prelate vi as-

senta, e follia : gli ambascialori protesteranno, ed ecco lo scisma in-

cominciato, si scriveranno libri da una parte e dall'altra; el revoca-

bitur in dubium Sedis apostolicae auclorilas. Ne do avviso a mio

scarico, chiamandooe in lestimonio Dio e S. Sanlila. Breve, il mio

parere per ora si e, che si ommettano coteste dizioni e che la S. Se-

de rimanga nella sua aulorila e nel suo possesso l. Cbe fece il

Papa a tale consiglio ? Vi si arrese, facendo omeltere il canone ;
ntfn

ostante che apparissero soverchiamenle amplificali i mali, che di-

ceansi provenienli dalla definizione contenutavi.

Tali sono le arti adoperate dalla S. Sede, che si dipingono dagli

avversarii a colori cotanto neri. Eppure se il Papa ed i Lcgali aves-

sero volulo fare lor pro, il mezzo era pronto, senza che altri potesse

appuntarlo di mala fede. Nella quislione della Residenza le due parli

rimanevano bilanciate. I Prelali francesi, sopravvenuti nel tempo del

litigio, mostravansi inchinati a sentenziare con quelli di parte pon-

tificia, anziche con quelli dell'allra, stimando con molli altri uomini

savissimi, che non fosse necessaria la chiesta definizione. L'amba-

sciatore Du Ferrier, come abbiamo delto, erasi dichiarato indifferen-

te su queslo punto. Supponete, che i Legati avessero fatto un qual-

che buon uffizio col Card, di Lorena: messo a voli nuovamente il par-

tito, 1'avrebbe indubitatamenle Yinto la opinione contraria al definire.

Similmente, quando si trattava deH'autorita pontiflcia, ai Legati, per

guadagnar la partita, non occorreva altro che mellere a' voti il cano-

1 LAUNOT, Regii Navarrae Gymnas. Hist. Part. 1, cap. 6.



276 IL CHRONICLE E FRA PAOLO SARPI

ne proposlo, slanteche degli Ilaliani, de' Porloghesi e singolarmenle

degli Spagnuoli non sarebbe fallito un solo suffragio. I capi de' quali

erano si persuasi e delle verita contenule nel canone
,

e della ne-

cessila del definire, che il Guerrero avea gia professato in pub-

blico, di esser pronto a dare la vita in difesa della somma autorila

ponlificia, ed il Solo nella ineinoria, dellala al Papa in sul morire, non

avea dubitalo di annoverarne la defmizioue Ira quelle, che il Papa

dovea procurare dal Concilio l. Ma cosi non la pensarono ne il Papa,

ne i Legati, stanle la sincerity e la leallei, con che inlendeano di pro-

curare con pace e concordia il bene uuiversale della Chiesa. Infalli

ogni allro partito che si polesse pensare di pigliare fuori che di

fmire il Concilio con' pace e concordia, e quanto sia possibile con

soddisfazione universale, e pericoloso, scriveano i Legali al Borro-

meo. Si cavi di questo Concilio quel frulto maggiore che sia possi-

bile in servigio della Chiesa di Dio, e conservazione di questa Santa

Sede apostolica, e sua diguita: quanto a S. Beatitudine esser dispo-

sla a ridursi per se slessa a lullo quello che e possibile di ridursi,

rispondea a nome del Papa il Borromeo ai Legali 2.

Questa fu pure la norma usata dal Papa nelle cose della Riforma.

La lealta di un ammo sincere vi spicca continuamenle. Prima di tut-

to fu data amplissima liberla di appuntare quanto, o per abuso, o

perallre circoslanze sopravvenule, riusciva nocevole all'ordinamen-

to della Chiesa, e di proporre i mezzi acconci per la riforma sia del

eoslumi, sia della disciplina. Furono depulali dal Concilio savissi-

mi Prelati a riceverne le dinunzie, ed a formare di esse alcuni capi

dislinti per soggeltarli alia discussione. Gli abbiamo sott' occhio, e

fra gli altri vi troviamo quello, che spetta alia curia, con tulle le

querele liberamenle esposte 3. I Principi catlolici diedero ai Legali

per mezzo dei loro ambasciatori lulti que' punli, che, secondo essiv

1 Ecco le sue parole : Ego vivens et moriens tester Sanclitalem luam, SM-

periorem esse omnibus Conciliis, nee posse ab eis ullo modo iudicari, idque

ut aperle definiatur in Ecclesia, credo plurimum expedire, quid contrarium

manifesto vergit ad seditionem, bella atque schismata in Ecclesia.

ad ann. 1563; n. LXXI.
'

2 Lettera dei 15 Gennaio e 2 Febbraio 1563. MS. eit.

8 Monumenti cit. T. II, pag. 238.
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richiedevano correzione, o valevano di efficace rimedio. Cosi fe'

proporre i suoi il Re di Francia, i suoi il Re di Spagna, i suoi

I'lmperatore 1.

Alia liberta di appuntare fu congiunla quella del disculere e

definire. Ciliamone i documenli. Inviati dai Legati a Roma i va-

rii capi di riforma gia preparati per averne parere ,
il Borromeo

a nome del Papa scrisse loro cosi : Essendosi gia la Sanlita Sua

piu volte rimessa alle Signorie Voslre Illuslrissime in quesle ma-

terie di riforme
,
non sa se non fare il medesimo ancora adesso

;

volendo havere per ben falto tutto quello che da loro e dalla Sino-

do sara risolulo e conchiuso ; sapendo che la loro mira sara in-

dirizzata al vero servizio di Dio e beneficio pubblico
2

. Opinavano

1 Legati cbe la Riforma de' Gardinali uscisse dalla S. Sede, anziche

dal Concilio. Non cosi la inlese il Papa. Nel falto della Riforma

de' Cardinali, scrisse il Borromeo, S. Santila mi ha ordinato di far

intendere, che senza aspeltar piu di qui cosa alcuna, facciano in que-

sto caso insieme col Concilio lullo quello che a loro parera a propo-

sito... Ne in do habbino rispetlo alamo, perche come si voglia che

la della riforma si facci, a S. Santila non potra mai parer Iroppo ri-

gorosa : volendo S. Sanlita
,
che in questa e in tulte le altre cose

oneste si salisfaccia alia Sinodo ed alii Principi
3 . Se delle doman-

de presenlale dagli oralori di Francia e dell'Impero, alcune erano de-

gne di considerazione, altre sarebbono stale rigellale da'Padri, per-

che ripugnanli all' aulorila pontificia, o perche in se stesse scanda-

lose. I Legali quanlo si mostravano apparecchiali a proporre quelte

in Goncilio, tanto erano restii a presenlar quesle. Cio non oslanle in-

sistendo i delli oratori, specialmente i francesi, perche esse fossero

proposte nella loro inlegrila, 51 Papa consultalo rispose : proponetele,

bramar lui di dare una gran soddisfazione a lutli quelli che di-

mandavano riforma 4.

Condescendente nelle cose della Riforma, lenne fermo in quelle

dei principii, ma con leale franchezza. II proemio dei Irentaqualtro ar-

1 V. RAINALDI, ad. ann. 1562.

2 Leltera del 16 Giugno 1563.

3 Lettera del 10 Luglio 1563.

4 Lettera del 20 Febbraro 1563.
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ticoli, pioposti dagli oratori fraacesi, lerminava riferendo il iutlo al

giudizio del Concilio, milla al Papa. Nella risposta che vi si diede, ec-

covi i Legal! coll'approvazione del Papa rivendicare con gravissime

prove 1'autoritci pontificia manomessa, e conchiudere, che non era da

credere, che i detli oratori avessero in animo con quella omissione di

offendere comechessia 1' aulorita ponlificia ,
ac per hoc haerelicos

appellari. Chiedea 1'Imperatore nelle sue molte domande, che il Pa-

pa soggeltasse Ponlificem e con esso la corle alle riforme , che loro

avrebbe particolarmenle prescribe il Concilio. Questo opponevasi

alia superiorila del Pontefice, e fu percio colale articolo rigeltato dai

Legati e dal Pontefice. Alcuni nella corte imperiale, inlinti di eresia,

tentavano con ogni arle di scemare presso di Cesare 1' aulorilci della

Sede Romana , e per mezzo di lui presso il Concilio. II Papa lo fe'

tosto avvertilo del Iranello, rafforzando le sue asserzioni con Irenta-

due teslimonianze, tratle dai Concilii e dai Padri. L'Imperalore ne

rimase convinlo; disdisseun arlicolo da se proposto; affermo di non

aver raai inteso di offendere la debita aulorita del Papa e promise di

sostenerla e difenderla secondo il suo carico d' Imperatore , che

era quello di difensore ed avvocato della Chiesa e del suo Capo.

II Card, di Lorena lodo nella Cougregazione generale il differimen-

lo della Sessione (a'lo Settembre 1563
}, perche con ci6 avreb-

besi avuto tulto 1'agio di compire la Riforma, videlicet de omnibus

Statibus Ecclesiaslicis, EXCEPTO SVMMO PONTIFICE. Compitasi, il

Concilio decise che si dovesse scrivere appie di tulli i Decreti e Ca-

noni , che vi si riferivano, la clausola : Saka semper in omnibus San-

ctae Sedis Aposlolicae aucloritale. Cosi fu falto 1. Qui avete la som-

ma autorita pontificia asserita e ricouosciuta. II Papa ed i Legati di-

cono francamente in Concilio e scrivono all' Imperatore: questa e

1' autorila della S. Sede
, queste e queste sono le ragioni , su cui si

fonda: il Concilio e 1' Imperatore non harino che rispondere, la rico-

noscono, vi si sottomeltano. Dove sono le frodi? dove le vie coperle?

Nella immaginazione travolla degli avversarii.

Abbiamo esaminato i Ire punli, ne' quali dovrebhono esser corsi

i ciechi maneggi e gl' intrighi imputati alia S. Sede. Quale ne e il

1 Vedi i Document! presso il Raynaldi, ad ann. 1562, 1563.
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risullato? La loro tolale insussistenza
; I'amplissima liberla godula

da' Padri del Concilio
;
la lealta e la franchezza nei procedimenti del

Papa e del Legati gli escludono universalmente. Che se per giunta

volete considerate da un lato le nobili qualita personal! del Pontefice,

del suo Segrelario Borromeo e dei Legati, quali ci sono tramandate

dalla storia
;

e dall'allro il fior di sapienza e di avvedulezza, che

accoglievasi ne' Prelati e negli oralori , venuti al Concilio ,
voi do-

vete conchiudere, che dee aver perso ogni lume di buon senso, chi

puo supporre ne' primi il rigiro e la fraude, ne' secondi la dabe-

naggine di lasciarsi volgere ed abbindolare. No : non vi furono nel

Concilio ne raggiratori ne raggirati in favore della Sede Romana.

Non sono stale misere e dannose pretensioni, quelle che diconsi

passate trionfalmente, ma sacri ed irrepugnabili diritli del Ponli-

iicalo. II Concilio solto questo riguardo non ha quindi fallito il

suo scopo.

III.

Risposla ad alcuni parlicolari della quistione.

L'articolista non la intendecosi. Egli specifica cinque pretensioni

senza fondamento, che mantenule coll' intrigo offendevano 1'animo

de'savii prolestanti ricreduti. Eccovele: il potere di dispensare, il

polere di deporre, la preleusione di giudicare i sovrani, di sindacare

i governi, le Bolle Unam Sanctam e In Coena Domini. Diamogli

una risposla particolare.

Si: e vero, tra gli arlicoli presentati dall' Imperalore, tra le osser-

vazioni, falte dai consiglieri degli Elellori dell'lmpero, trovansi do-

mande, contrarie al potere di dispensare, e il Card, di Lorena da

buon gallicano non voleva, che il Papa avesse 1'autorjta di dispensare

all'uopo dai decreti disci plinari del Concilio. Ma come m mantenuta

nella S. Sede cotesta aulorila? Non coll' intrigo, ma colla leall&. Si

diede una soda risposta all' Imperatore ed ai consiglieri e si confulo

con validi argomenti la sentenza del Lorena in piena Congregazione.

Leggelene i document}, e vedrele quanto fosse strana la proposta de-
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gli uni e la opinione dell'altro, e di quale saldezza sia il diritto di

dispensare nel Papa. Ebbe il suo assalto anche il potere di deporre

e dai nominati Consiglieri, in quanto che domanclavano la totale indi-

pendenza dei Yescovi dal supremo tribunale di Roma, e da altri che

voleano aboliti gli appelli allo slesso. Ma invano. Lo sostenne 1'uso

costantemente osservalo dai primi tempi della Chiesa : lo sostennero

que' Padri stessi, che difendeauo la Rcsidenza di dirillo divino, di-

chiarando altamenle esser nel Papa 1'aulorita di giudicare, di so-

Spendere e di castigare secondo il merito i Prelati. No il Concilia,

ne i Principi cattolici di quei di riputavano cosa aliena dai dirilli

della suprema aulorila della Chiesa il giudicare i sovrani e il sinda-

care i governi in do che si riferisce alia religione. Lo dimoslra la

proposta di giudicare la reina Elisabelta discussa da' Padri : lo pro-

vano i capi di riforma slabiliti per i governi. Che se non usci la

sentenza di condanna conlro di quella , e la riforma di quesli uon fu

si ampia come era disegnata, non accadde per difetlo di dirilto, ma

per ragioui di prudenza. Ne si slimava che il dirilto di giudicare

.
mancasse al Papa, essendosene richieslo 1'esercizio dal Concilio per

la sola ragione, che la sentenza sarebbe riuscita piu solenne; e quan-

to aH'altro del sindacare, a lui si commetteva la cura di far osser-

vare la Riforma e di migliorarla secondo 1'opporlunita, altesa la sol-

lecitudine di tulle le Chiese a lui imposla da Crislo, secondoche di-

cea il Lorena. Le due Bolle sopra indicate non si nomiimrono punto

in Concilio. Tanto si riputarono giusle in se medesime. Onde al Irar

de' conti le pretensioni, chiamale scandalose dagli avversarii, ap-

paiono dirilti della S. Sede, consecrali dal Concilio per la evidenza

delle ragioni e col fatto.

Non potendosi negare cotesti argomenli, gli oppositori ricorrono a

tre letlere dell'Imperalore : Tuna scrilta'ai Legali, 1'allra al Ponlefice

da renders! pubbliea, la lerza al medesimo di somma confidenza.

Eccovi, essi dicono, negarsi in tulle e tre dall'Imperatorela esislen-

za della liberta nel Concilio
,
in quanto o era impacciata ne' Decreli

alteso il mandarli
,
che faceasi a Roma dai Legati per averne 1' ap-

provazione, o calpeslata del tulto richiedendo i medesimi esclusiva-

mente per se soli il diritlo di proporre le materie da discutersi. E poi
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il Papa non voile soggellata la propria corle al sindacato del Concilio

per 1'opportuna riforma, come domandava 1'Imperatore.
- Due paro-

le in risposta. Sapele come operano colesli avversarii nella bisogna

presenle? A maniera di quelli, che porlano gli argomenti, messi ad

obbiezione nella Somma di S. Tommaso, senza curare la soluzione.

Infatli se 1'Imperatore in tulte e tre le sue letlere si duole, che i Lega-

ti ricorrevano a Roma, gli fu anche risposlo, che i rappresentanli di

ogni Principe sogliono e debbono ricorrere al loro Signore ne' casi piu

gravi ed imprevveduti ;
tanto aver fatto anche i Legali ;

oltrediche

non esser venulo da Roma null' altro
,
die consigli in materie dub-

biose, lasciando piena balia di sentenziare al Concilio
,
siccome ap-

pariva dai fatli. Quanto al dirilto di proporre serbato dai Legali ,
fu

soggiunlo, averlo essi avulo dai Concilio con lutli i voti, salvo uno o

due, ne portare la esclusione di alcuna proposta che fosse ragione-

\ole, ma sollanto un provvedimento contro la confusione : i fatli ac-

caduli nel Concilio guarenlire anche in queslo punto la verita del-

1' asserzione. In fine niun' ombra doversi pigliare dai rifiuto di sog-

gellar la corle romana al sindacato del Concilio
; giacche S. Sanlita

davalo, non perche abborrisse dalla riforma, che verrebbe prescrit-

ta
,
ma per evitare interminabili quistioni nel Concilio circa materie

non conosciute dalla maggior parte de' Padri : il nuovo ordinamenlo

che si era dalo ai Iribunali romani, siccome constava dai pubblici

document!, facea toccar con mano con quanta cura e con quanlo ri-

gore si procedesse in lale afiare.

Quesle risposte appagarono pienamente 1'animo dell' Imperalore,

ne gli avversarii del Papato, che gli aveano zuffolato all' orecchio il

conlenuto delle sue lellere
,
ebbero che ridire. Confidiamo che deb-

bano fare allrellanlo quelli, che non sono avversarii , ma semplice-

menle ignari del vero
,
o pieni il capo di prevenzioni insinuate loro

in certe scuole. Tanto del primo capo circa gl'inlrighi adoperati nel

Concilio: del secondo, spellante airaulorita, in altro quaderno.
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i.

V e una moda che regola il yestilo, e v' e pure una moda die

regola i costumi degli uomini. II divario onsiste iulto nella durata.

A cangiar il colore e la fazione ai panni si fa presto; a cangiar le

credenze della mente, le afifezioni del cuore, c le abitudini della \ila

occorre tempo. Una stagione e ora la sorte ordinaria di qualche fog-

gia di vestire; un lustro forse non basta ancora
,
con tulla la celc-

rita dei mezzi di comunicazione intellettuale e maleriale, a far sor-

gere e svanire una qualche nuova invenzione di usanze chili. Ma

pure in esse si corre ora assai celeremeute. Le Esposizioni da quan-

to poco tempo nacquero? come ingigantirono rapidamente? come

sono esse divenute ora una usanza universale? Lo stesso deve dirsi

presso a poco dei Congressi. Qualche luslro addietro erano in voga

le Accademie, e ne pullulavano e se ne sbarbicavano molte in ogni

anno. Ai di nostri si pensa poco o nulla affatto alle Accademio, perchc

furono soppiantate dai Congressi. Ogni speciale scienza ambisce

al presente di venire discussa in tin congresso: ogni speciale qui-

stione agogna all' esame di un congresso : ogni parte politica vuole

farsi rappresentare da uu congresso. Ora e veramente andazzo gran-

de di congressi ;
e sol questo basta ad ispiegare il perche di quei

nuovi che vanno mano mano radunandosi or qua or cola in Europa.
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Quesla fresca usanza ha il suo fondamento pero nei principii, ehe

sono ora universalmenle ammessi. Tolto ogni freno alia libertci del

pensiero e della parola, e iialurale che ogni cosa si voglia diseu-

lere, esamiuare, vagliare. Atterralo ogni principio di autorila, che

non emani dal suffragio universale, quella discussione si vuol fare

jo comune, e at peso delle ragioni intrinseche si soslituisce il nuovo

criterio del numero dei \:oli. II congresso equivale nelle quistioni

scientifiche ad im Parlamenlo; con questa sola differenza, che le

decisioni del Parlamenlo hanno una sanzione ed ima forza per loro,

e quelle d' un congresso rimangono alia libera merce d'ogni uorno.

II dirilto segue le orme della filosofia; la politica cammina sopra le

ortne del dirilto; e lulte le coslumanze e le invenzioni dell' ingegno

vengono modellale sopra quesle Ire forme, filosofia, drillo, politica.

1 congress! adunque souo figliuoli legillimi della nuova filosofia e

del nuovo drilto, e se non fossero ancora invenlati, si polrebbe, senza

nessun acume di preveggenza, prognoslicare la loro apparizione.

Tale essendo di falto la condizione della societa, i congressi sono

da per lullo accellali dalle persone come innocentissimi slrumenli di

progresso e di civiita. Quindi un molivo nuovo di aumenlarli ancor

di piu. Quando i grandi banderai di qualche fazione polilica han vo-

lute radunare insieme i loro seguaci, senza deslar sospelli ne om-

bve, han lolto la divisa d'un congresso per pubblica loro insegna, e

cosi han polulo impunemenle unirsi insieme, concerlarsi, dare e ri-

cevere ordini
;
avendo 1' aria di disculere problemi di malemalica e

di fisica, e godendo il vanlaggio della prolezione dei non conscii

governi, e degli applausi delle non insospeltite popolazioni. I con-

gressi scientific! dell' Italia furou tali; e ce lo hanno delto nel tempo

del loro trioufo quei meslatori medesimi ehe li proposero, li promos-

sero, li eseguirono.

U.

Se la cosa e cosi, com' e hidubitalamente, ei parrebbe che i cat-

tolici dovessero astenersi da tali congressi , osleggiarli, avversarlL

Come va dunque die in vece vedemmo i caltolici accorrervi con pre-
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mura, anzi accettarne 1'uso, e promuoverne degl' interamente loro, e

aduuare del congress! callolici in Belgio, in Isvizzera, inGermania,

e maneggiarsi forle per averne in Francia
, in Italia e negli alfri

paesi dentro e fuori 1' Europa?

Per rispondere pienamente a questa dimanda, bisogna ricordare

qual sia 1' abiludine ordinaria della Chiesa callolica in quel cbe ris-

guarda le altiuenze della vita umana,. Tulto do che e sua propr'a

creazione porta con se 1' impronta della fede e della sautUa, siccome

nella origine sua cosi nella sua essenza, nella sua forma, ne'suoi ef-

fetli. Di tutto cid che sorge nel mondo fuori del suo grembo, essa

non e nemica assolula e indiscrela. Quello che e per se medf simo

innocente, e sia nei principii, sia nella moralita non avverso al van-

gelo, essa semplicemente benedice e- accetla senza gelosia ne invi-

dia. Quello che o per 1' un rispetlo o per 1' altro e reo, di guisa che

non possa per niun modo convenire alia purita della fede e alia

santila dei costumi, essa semplicemente analemalizza e ripudia, sen-

za ne tergiversazioni ne paure. Dovunque poi e mistura di buono e

di callivo, di errore e di verila, ossia nelle origini, ossia nell'essere,

ossia nell'operare, essa purifica con severa eliminazione, e discac-

ciandone lutto ci6 che e vizioso ne ritiene quanto v' e di buono o

d' innocente, e col batlesimo della sua approvazione lo santifica e lo

fa suo. La Chiesa adunque fa colle istituzioni umane quello stess(

che fa coll'uomo
;

le sanlifica se sono innocenli o almeno correggi-

bili, le ripudia se sono al lulto contumaci.

.Cio poslo egli e facile 1' intendere il come sia avvenuto che aven-

do i congressi moderni una origine si rea, e spesso di piu un fioe

maligno, pur tullavolta v.eggonsi i piu ferveuli caltolici promuoveriM

alcuni tra loro, i piu zelanti Vescovi assistervi, il Papa medesiin(

benedirli. Noi non inlendiamo parlare della parle che alcuni calU

lid individui ban presa nei congressi o di scienza o di polilica tenu-

tisi per lo passarto : poiche a scusarla
, quando non vale la innocuile

dell' obbietto e del fine
,
vale o 1' inconsapevolezza del male

,
o

desiderio di scemarlo od impedirlo. Parliamo di quei congressi,

j quali si dissero e furono unicamente catlolici, perche composti

esclusivamente di catlolici, e destinali unicamenle a disculere gl' in-
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teressi callolici. Quest! erano bensi congress! simili a tulti gli al-

Iri ,
ma purificati dalle magagne che viziavano gli altri. Dei con-

gressi usuali era rimasa la sola parle esterna e, per cosl dire, ma-

teriale : lo spirito maligno che T informava erane stalo sbandito

dalla benedizion della Ghiesa, per dar luogo allo spirito di verila e

di virtu. Quivi infalti non si radunavano i caltolici per porre in quc-

stione le verita insegnate dalla voce autorevole della Chiesa, ma per

dichiarare innanzi al mondo la loro sottomessione a quelle verila.

Quivi non si univano col pretesto d'un congresso per macchinamenli

occulti e tenebrosi, o .per manifesto ribellioni ed audacie; ma sib-

bene per confor tarsi a vicenda nella pralica del bene, per consigliarsi

intorno ai mezzi piu opporluni affine di eslenderla e promuoverla

ancor negli altri. Eran dunque ancor essi congress! , ma congress!

battezzati.

III.

Essi adunque non sono solamenle da scusare
,
ma sono anzi da

lodare
; poiche non solo sono innocui

,
ma sono eziandio utilissimi ;

non solo sono utilissimi, ma nel presente stato della societa possono

dirsi eziandio sollo un certo rispetlo necessarii. Sono utilissimi per

tre beni sommamente important! che essi producono. II primo si a

quel coraggio che ispira naluralmente il vedere riuniti insieme tanti

personaggi di gran valore e di gran nome, che tutti si dichiarano di

un medesimo pensiero, che si promettono reciprocamente fede, e as-

sistenza, che parlano in nome dei moltissimi altri loro amici e ade-

renli, e mostrano cosi al mondo che i cattolici sono una falange com-

palta di non ignobili petti ,
cui non si puo impunemente sprezzare e

mollo meno calpestare. II secondo vantaggio e ancor maggiore del

primo : ed esso consiste nelle protestazioni e nei discorsi che in tai

congress! si pronunziano. Si quelle come quesli hanno due c6mpiti ;

la sottomissione pienissima agl' insegnamenli della Chiesa
,

e il re-

ciproco animarsi a durarla in quella sottomissione sino alia morle.

Quesle protestazioni , quesle esortazioni ravvivano e confortano la

fede non solo nei present!, ma eziandio nei lontani, ai quali quei calcK
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accent! giungono non solo carissimi
,
ma autorevoli

,
come la parola

dei piu elelli e dei piu elevali iugegni cbe un popolo rispelta e se-

conda sempre. II terzo vantaggio e ancora piu dello slesso secondo,

ragguardevole. I congress! caltolici mirano specialmenle alia pratica.

Essi espongono i bisogni delle varie popolazioni, suggeriscono i mez-

zi da oceorrervi
, raccolgono dagli opulenti il denaro , dagli atluosi

1'opera, dai dolti la scienza, dai vecchi 1'esperienza, e lullo do pon-

gono al servizio particolare dei callolici loro fralelli
, presso i quali

introducono nuove istiluzioni
,
e ai quali forniscono nuovi mezzi per

coltivarne la menle , migliorarne i cuori
,

sollevarne le necessila.

Questo vantaggio e COST grande ,
ehe se esso fosse solo, basterebbe

a mostrare 1' immensa ulilila che lai congressi possono produrre ed

harmo col fatto prodollo Ira i caUolici.

Ne solamente utili, ma noi li dicemmo eziandio in qualche guisa

necessarii. Bisogna essere del tempo che siamo
,
senza lasciar mai

di essere dello spirito che dobbiamo. Qual tempo eorre egli mai

adesso nel mondo? fi il tempo delle associazioni
,

delle coalizioni,

dei congressi. Associamoei, coalizziamoci, adunlamoci in congressi

ancor noi, se vogliamo fare il bene. Quesli mezzi sono, posto lo sta-

lo presente della soeiela, efficacissimi. Non possiamo noi lasciare che

! noslri avversarii se ne va!gano contra di noi
;
e noi restarcene iu-

fmgardi speltatori dapprima , per poscia divenirne spregevoli vitti-

me. Bisogna che noi altresi ce ne vagliamo per noslra difesa. Biso-

gna che ce ne vagliamo dipoi per salvezza dei noslri fratelli piu de-

boli e piu esposti al!e offese dei noslri Bemici. Bisogna che ce ne

Yagliaino infine
,
non diremo per la offesa dei noslri avversarii

,
ma

sibbene per reuderli o ravveduti o almeno impolenli. Vi sono
, egli

e vero, altri mezii per queslo ottenere : ma perche dispregiare que-

slo mey.zio di piu che il tempo cpporlunamenle ci offre? Vi sono, egli

k, vero, altri mezzi : ma sono essi ai di noslri della slessa efficacia

contro queste modefne offese? Alle arrai mieve dei nostri nemici mai

si oppongono !e vecchie armi noslre : aHe uuove loro evoluzioni po-

co giovano le vecchie nostre evoluzioni. Armi nuove
, evoluzioni

nuove bisognano ancor per noi
,
e se vogliamo vincere per salvar

noi, per salvare i fratelli nostri, bisogna prendere dagli avversarii

stessi le armi e la tatlica.
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IV.

Ne questo e tulto. Qual e la condizione presente dei caltoHci nel-

1'Europa? essi sono soltoposti a Governi protestanti, o essi sono

sottoposli a Governi liberal!. Ora comeora Governi interamenle cat-

lolici quasi non vi sono piu in Europa. Quindi i cattolici vivono da

per tutto o sotlo una legge per essi ostile, o sotto una legge per essi

almeno indifferente. Sotto i Governi cattolici la Chiesa era difesa o

protetta : i suoi possedimenti erano rispeltali e spesso aumentali : la

sua azione era soslenuta e spesso aiutata : le sue istituzioni erano

guarenlile e spesso promosse : i suoi nemici erano sottomessi e spes-

so repressi. II soffio della rivoluzione anticrisliana e passato per

tutto, e da per lutto ha dislruttolo Stato crisliano, la legge cristiana,

il potere cristiano. Ora vi sono nazioni cattoliche , popoli Cattolici ,

cilia caltoliche ,
ma Governi cattolici quasi non li veggiamo in nes-

suna parte piu dell' Europa. Queslo funestissimo falto esige dai cat-

tolici un notabile cangiamenlo di condolta. Solto la protezione della

legge e del Governo la loro opera individuate in sostegno e in difesa

della loro chiesa era utile si, ma rion era necessaria. Ora che la

legge ha cessato di proleggerli ,
ora che il Governo ha cessato di

occuparsi dei loro interessi religiosi, essi debbono supplirvi necessa-

riamenle colla loro individuate operazione. Se non lo fanno, essi s'in-

fiacchiranno ogni giorno piu ; ogni giorno piu si lasceranno porre il

piede sul collo
; ogni giorno piu si lasceranno alterrare. I nemici del

nome catlolico non se ne sono stali, ne se ne stanno colle mani alia

cintola : essi associazioni pubbliche e setle secrete; essi stampa e riu-

nioni
;

essi comitati e congressi ;
essi denaro e potere. Di ogni co-

sa cercano essi d' impadronirsi ,
e ove abbianb prese le redini del

potere nelle mani
,
lo hanno di caltolico reso aleo

,
di benefico reso

Ipersecutore.

Non e piu tempo per i caltolici di piangere in secreto,

o di lamentarsi a quallr'occhi. E tempo omai di porsi all'opera. Ma

codest' opera per qual modo diverra efficace? Lo sforzo singolare di

ciascun fedele, se rimane sforzo individuo e segregate, poco frulto

far&: perche agevolmente si rompe il funicello scempio, malagevol-
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menle 1'addoppiato. Non v' e adunque allra possibilita di buon suc-

cesso che nell'associare in un gruppo le furze individuali
,

e i varii

piccoli gruppi unire in mazzi , e i mazzi aggregare in fasci, perche

vadano via via crescendo sempre in vigore e in efficacia. L' espres-

sione piu evidenle e manifesta di queste associazioni sono appunlo i

congressi, perche quivi si riteinprano gli spirili, si consolidano gli

animi
,

si mostra il numero, si affermano i diritti, s' irnpone la sti-

ma, si comanda il rispetto. Senza le speciali e private associazioni i

congressi sarebbero elficaci per mela : senza i congressi le associa-

zioni speciali e private poco si estendono e poco frultano. Quelle e

questi si corapiono a vicenda
;
e pero quelle e quesli sono di pari

necessita.

V.

Questi congressi pero, siccome tulte le islituzioni umane, potreb-

bero degenerare a danno dei cattolici, o almeno almeno riuscire dis-

ulili, se i membri che li compongono non ispogliassero del tutto lo

spirito dominante nei moderni congressi. Disutili riuscirebbero

quante volte si converlissero in palestra vana di sterile eloquenza:

perniciosi quanle volte questa eloquenza assumesse aria di magiste-

ro, e ancbe solo di discussione contro agl'insegnamenli della Chiesa.

Docilila nella fede, e zelo per la salute delle anime, ecco le due

divise d' ogni congresso sinceramente catlolico. Se quesle due divise

si spiegano aperlamente e si tengono forteraente alberale innanzi, il

congresso riesce di falto conforme al tilolo che assume. Se per poco

si nascondono, il congresso sara caltolico di nome, di fatto sara o

vana adunanza o nocevole congrega. Vana adunanza sara se gli ora-

tori , inlesi a un vacuo pompeggiar di eloquenza ,
vi accorrono per

recitarvi ben coniposle orazioni, sopra argomenli astratli e teorici,

o sopra opinioni controvertibili e libere. II congresso cangiasi allora

in Accademia o in Catledra: e ne le discussion! accademiche, ne le

dissertazioni cattedratiche ban che far nulla col fine pralico di un con-

gresso callolico. Innanzi a queste grandi mollitudini radunale biso-

gna affermare, dielro 1'orma cerlissima deH'insegnamento della
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Chiesa, le grandi veril&, bisogna sfolgorare i grand! errori. La di-

scussione, figlia o madre del dubbio, non ha quivi il suo luogo. Gli

applausi e le adesioni anche unanimi di quelle adunanze hanno il

piu gran valore, quando allestano i sensi di obbedienza e di rispelto

alia Chiesa : non ne hanno veruno per autenlicare una opinione dub-

bia o incerta. Essi non sono concilii, e la Chiesa ha ben altre Tie

per quella franca e nobile discussione, cui ella non solo permetle ma

altresi promuove, sopra lulto do che e lasciato alia liberta indivi-

duale dei fedeli. Tullo quello adunque che in tai congress! si conce-

desse alia vamta oratoria
,
tutto sarebbe lolto al vantaggio reale ed

effeitivo dei congregati.

Peggio pei sarebbe se dando cosi largo campo alia parlantina di

qualche oratore, poco o nulla se ne concedesse alia conchiusione

pratica di quelle determinazioni, che racchiudono in se lullo 1'utile

future di queste assemblee. Molto piu sarebbe da approvare un con-

gresso mutolo di lingua per parlare, ma spedito di mani per operare;

di quello che un congresso immensamenle ciarliero di lingua, ma

infingardo alle opere. Nelle nuove isliluzioni, nei rannodamenli di

corrispondenze, nelle promesse di muluo soccorso, nelle direzioni

praliche di nuove opere consiste in sommo grado 1'ulilila tutla di un

congresso. Se questa operosi& pratica viene a mane-are
, meglio e

che il congresso non si aduni
,
affinche non gli si possa appiccar

quella nota di Vox vox , praetereaque nihil. Tutti i piu bei discorsi

che \i fossero recitati sarebbero allretlanto fiato sprecalo: e peggio

ancora perche ,
ollre le beffe ,

vi sarebbe il danno del tanlo denaro

giUalo per adunar quella corona da parti si dissite e lontane.

Pessimo finalmente sarebbe quando un Congresso cattolico dive-

nisse arena di passioni e di partiti. Non v'e paese ove non sicno,

svenluralamente anche fra i caltolici, division! e scissure. Qui sou

divisi da un sislema di filosofia ,
la sono da una quistione politica,

allrove ancora da un dissidio dinaslico, e cosi via via discorrendo,

ogni nazione, e quasi non dicemmo ogni citta, ha qualche divergenza

di opinioni e spesso di affetli, che divide gli animi dei callolici.

Portare queste scissure ad un congresso caltolico val quanlo avvele-

fiarlo tullo, e renderlo maligno e pernicioso. Questa nobile aduuan-

SerieVl,vol.XII,fasc.lW. 19 22 Ottobre 1867.
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za di genii si fa per unire e non per separare : per far trionfare la

verila e la virtu e con loro Gesu Redentore, e non per fare trionfare

una fazione o scientifica o politica. Guai a quel congresso catlolico,

ove ci6 mai si lenlasse! Esso invece di unire gli animi, li dividereb-

be; invece diesser benedetto dai fedeli, sarebbe esecrato; inveco di

incutere rispetto negli avversarii, ne deslerebbe le risa; invece di

ben raeritare Jella Chiesa, ne lacererebbe sempre piu le vesti ;
in

una parola sarebbe un danno, non un servigio'pel cattolicismo.

Conchiudendo dunque diciamo che lulti i grandi vantaggi dei con-

gressi catlolici verrebbero a sparire e a convertirsi in danno vero,

se essi, declinando dal loro fine e smeltendo il loro spirito, agognas-

sero o ai trionfi efimeri di una Accademia, o ai plausi sterili di una

Universita, o peggio assai alle approvazioni di un Parlamento. Ne*

abbiam falto menzione di un altro pericolo, piu grave assai dei so-

praddelti, perche lo stimiamo molto piu remolo, quello ci6 die uno

dei detli congressi aspirasse all' autoritiji di un concilio. I semplici

fedeli unili insieme, ancor che sieno mille, anzi centomila e piu an-

cora se vi piace, non hanno nessuna autorita decisiva in fatlo di dot-

trina, piu di quello che ne abbia ciascun suo membro in particolare.

La Chiesa insegnante e nel Papa e nei Vescovi : nei fedeli non e che

la Chiesa ammaestrata, o che essi rimangano divisi, o che si unisca-

no insieme. A nessun dunque verr& facilmente in capo di preten-

dere per un congresso di laici una simile autorita : se cio accadesse,

sarebbe al certo messo fuori della porta, come o stolido o eterodosso.

VI.

Ci6 che qui siamo venuti dicendo per le generali, ha, da alquanti

anni a questa parte, avuto il suo riscontro dei fatli nei varii con-

gressi cattolici tenutisi nella Germania, nella Svizzera e nel Bel-

gio. Tutti essi hanno, universalmente parlando, corrisposto appieno

all'idea che abbiam tracciato di una tale assemblea
;
e se in alcnna

d'esse qualche volta si pote notare qualche inconveniente, esso non

fu che uaa svista al tutto singolare ,
non un traviamento comune a

tulti gli adunati. La fisionomia generale del congresso la Dio merce"
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non si guasto per quel neo, che pur sarebbe stalo meglio non vi fosse

apparso in viso. In quest' anno pero i due piu insigni congressi cat-

tolici, quello di Malines e quello d' Innsbruck, ambedue raccoltisi

nello scorso mese di Setlembre , andarono immuni di quella, ben-

che non grave laccia, e apparvero degni del fine che li aduno, e rne-

ritevoli della benedizione ponlificia onde furono onorati. Aecennia-

mone a grandi tralti i meriti principal!, acciocche i nostri leltori

veggano come le condizioni da noi poste sieno possibili ad attuarsi

nel falto.

Primo ad aprirsi fu quello di Malines, ove per la terza volta io

picciolo corso di anni venne celebrata quesla adunanza. Quivi ac-

corsero da varie parli di Europa e di America un presso a qualtro

mila persone di ogni grado e dignila: e fu quesl' anno notevole per

la presenza di molti piu Vescovi, che negli anni preceduli non fos-

se slato. Poiche oltre all' Emo Card. Arcivescovo di Malines, vi as-

sistettero i Vescovi di Tournai
,
di Namur, di Liegi ,

di Orleans, di

Charlestown, di Van Gouver, di New-Brunswick, di Bosra, di An-

liochia, e di Melitene: ollre un gran numero di dignila ecclesiastiche

fl' inferiore ordine, e di preti per dottrina e per opere ragguardevo-

li. II tenore lenuto nelle adunanze non si divari6 dal consueto dei

congressi preceduti. Le assemblee generali cominciarono e termina-

ronsi uella cattedrale, invocando nel pritno di 1'assistenza del Signo-

re sopra i lavori di quelle adunanze, e rendendo nell' ultimo dl

grazie al Signore delle benedizioni sopra loro largamente versate.

Nei cinque giorni che il Congresso duro, vi furono sempre due sorte

di radunamenli. Quella delle cinque sezioni speciali , nelle quali le

persone che le compouevano , si occuparono delle opere da ravvi-

vare, da riformare, da stabilire di nuovo o da promuovere; e 1'allra

delle tornate generali ,
in cui tulli unitamente si accoglievano per

udirvi i discorsi dei piu insigni oralori che vi tennero parola. Da-

remo prima conto brevissimamenle di quesle , per poi favellare a

parte delle allre.
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VII.

II primo giorno, che fu il 2 Sellembre, venne nella grand' aula del

seminario di Malines inaugurate il Congresso con un breve e nobile

discorso del Cardinale Arcivescovo, in cui, esortando quegli uomini

speechiatissimi a tenersi sul retto sentiero, e raccomandata COD

gravi parole 1' unione e la concordia, conforme all' allocuzione del

29 Giugno dallo stesso S. Padre inculcata, si congratulo a suo no-

me coll' adunanza, e manifesto a tutli le palerne benedizioni che il

S. Padre per suo mezzo loro inviava. Dopo di die il Congresso fu

dichiaralo aperto, e prese la parola il sig. barone de la Faille, che

di falto il presedelte, per cominciare le lornale. Fu quindi per

prima cosa letto un indirizzo che, a nome di tutli, dovea presentarsi

al S. Padre, caldo di vivo affetto e pieno della piu umile sotlomis-

sione, il quale venne con voto concorde applaudito, e quivi stesso

consegnato a Mons. De Merode, perche egli slesso il recasse al

sovrauo Pontefice. Fallasi quindi la nominazione dei membri che

componevano 1'uflicio principale, e le cinque sezioni speciali, la pri-

ma tornataffu chiusa.

La seconda tornata fu principalmenle spesa in udire due discor-

si : uno di argomento [non Jmolto pralico ma di chiara eloquenza,

intorno alle presenli condizioni della societa, paragonata in princi-

pal modo col secolo XVII, nel quale si conchiudeva coll' elogio del

nostro tempo ;
1'altro di tema tulto pratico inlorno al compito che

tocca alia gioventu nella difesa dei diritti e degl' interessi della re-

ligione. II primo discorso fu recitato dall' illustre conte de Falloux,

il quale nel calore della improvvisa parola non pole evitare qualche

forma un po' ardita, che delte luogo a varie protestazioni della stam-

pa cattolica, ed ebbe bisogno di emendamento, quando dove darsi

alia luce: emendamento che attenuo molto, ma non estinse del tutto

I'impressione che la frase incriminata avea prodolla. Noliamo que-

sto benche lieve incidenle, affme di mostrare quanlo pericolo sia in

queste adunanze cattoliche nel toccare certi argomenti che confma-

no coll' astralto, e sono suscettivi di varia interpretazione per le
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Yarie opinioni in che 1' assemblea si divide. Eppure se v' era uomo

che potesse camminar sicuro tra quegli scogli , era il de Falloux :

se v' era chi dovesse infondere piena fiducia dei suoi sentimenli era

appunto lui. II secondo discorso fu dello dal barone di Bareme, il

quale non potea scegliere per la giovenlu, cbe quivi era numerosa-

mente accolta, argomento ne piu gradilo ne piu vanlaggioso. In

questa adunanza fu ofFerto a nome di lulta quella corona un \aso

simbolico di oreficeria all' inslancabile ed egregio sig. Ducpeliaux,

secretario di lutti e tre i congress! e principalissimo loro promolore

ed organizzalore.

Tre furono i discorsi delti nella lerza adunanza generale seguen-

te, 1'uno dal P. Tondini, Barnabila, e gli altri due dai due Yescovi

di Namur e di Charleston, oltre alle brevi ma calde parole del

generale Lannoy, intorno all' eroismo ed alia pietct moslrata dagli

zuavi ponlificii in Albano. II ch. P. Tondini propose e raccomando

al Congresso I'opera delta preghiera per oltenere da Dio il rilorno

della Chiesa russo-scismatica al cattolicismo. II venerando prelato

americano, Mons. Vescovo di Charlestown, diraando con parole di

lenerissimo affelto 1'aiuto della preghiera, unilamenle a quello del-

1' obolo, per la conversione e 1' educazione religiosa dei Negri di

America. Finalmenle 1' eloquentissimo Mons. Des Champs, Vescovo

di Namur, approvando il consiglio e la richiesta del P. Tondini, ne

tolse occasione per dimoslrare la necessila della unila di fede, per-

che le Chiese non vengano assoggeltate al potere secolare col farsi

semplicemente nazionali. Le parole colle quali Mons. Vescovo di

Namur ricordo i limili che alia liberla di coscienza son posti dall'au-

torita diviua, e indicati dalla Enciclica di Pio IX, destarono nell'As-

semblea un' unanime adesione
,

coll' acclamazione enlusiaslica di

tutti i present!, al grido di Viva I' Enciclica, Viva Pio IX.

Nella quarta adunanza Mons. Dupanloup lolse con quella sua irre-

sislibile eloquenza ad eccitare i caltolici alia pratica dello zelo, com-

menlando, con una facondia di parole e una sapienza di consigli vc-

ramenle opporluna, quelle parole di S. Paolo : Noli vinciamalo, sed

irinee in bono malum. Egli dimoslro da un lato come il XIX secolo

\-ien nelle lolle della Chiesa segnalato per la guerra contra il crt-
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slianesimo medesimo, e indico dall'altro in qual modo e per quali

opere doveano i cattolici opporsi a quella guerra e salvar se eil pros-

simo d'ogni disfatla. NOD & possibile il compendiare in poche parole

queslo discorso, si pieno di cose tutte giusle ed opportunissime, ne

il descrivere 1' impressione che esso fece sopra lutli gli animi del-

1'assemblea e gli applausi che ne riscosse, e gli spiriii che rianimo

al bene. AHri tre oratori presero a parlare in questa assemblea.

MODS. Eribinski, canonico di Kolocsza neH'Ungheria, dopo aver sa-

lulato in nome dei cattolici ungheresi il congresso di Malines, gli

raccomauda caldamente 1'ungherese Associazione di S. Stanislao,

che si propone di aiulare il S. Padre colle preghiere e colle offerle,

di soccorrere i cristiani dell'Oriente e di svolgere 1'insegnamento

cailolico neirUngheria. II ch. sig. Alberi di Firenze descrive a grand!

tratli la condizione presente dell' Italia, ove raostra che la Chiesa e

oppressa dalla rivoluzione, la quale mira a distruggere non solo il

Papato politico, ma eziandio il religioso, non solo la possidenza e la

propriela della Chiesa, roa la sua esistenza medesima. In tali con-

giunlure lacrimevolissime noi non saremo salvati, egli conchiude, se

on dal coraggio e dalla fermezza indomabile, di cui il Santo Padre

Pio IX ci da 1'esempio. L'ultirao discorso di questa tornala fu leuulo

da Moos. Demers, Vescovo di Van Couver, il quale dopo di aver lu-

cidamente esposto lo slato delle mission! nell' Oregon e nelle isole di

Van Couver, e i frulti abbondanlissimi che lo zelo apostolico de' suoi

missionarii vi ha colto, addita i bisogni piu urgenli che ancor vi so-

no, e dimanda il soccorso della carita per provvedervi.

La quinta ed ultima tornala non fu meno importante delle prece-

dule. II rev. P. Giacinto, illustre ornamento dell'Ordine carmelitano

per la sua calda facondia, vi peror6 con affetto vivo la causa degli

operai. Bisogna renderli buoni caltolici, ei disse, coll'educarli dap-

prima uella famiglia , poscia nelle officine
,
finalmente nella chiesa.

Bisogna quindi far-di tutto che la famiglia sia 1'affezione, la gioia, il

desiderio, la scuola dell'operaio, prima fanciullo, poscia garzone, fi-

nalmenle uomo e capo di casa. L'educazione dell'officina tocca ai

proprietarii delle grand! industrie di procacciargliela , sbandendone

il lavoro oppressive, la promiscuila dei sessi, i discorsi osceni ed
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empii, i salarii insufficient!, gli scioperi forzosi. L'educazione reli-

giosa finalmente non puo conseguirsi che per mezzo dell'osservanza

delle domeniche, per ottener la quale , piu che sulle leggi , bisogna

fondarsi sulla cooperazione privata di tutli i fedeli. II discorso durd

quasi due ore inlere: ma tale fu V alleltamento della parola ardente,

immaginosa, convinta, che quelle due ore corsero per gli ascoltanti

non solo senza fastidirsene, ma senza pur avvedersene. Parlo dopo

lui 1'illustre sig. Des Champs, gia deputato e ministro nel Belgio, e

nell' improvvisa arringa Iod6 lo spettacolo che dava al mondo quel

congresso, coll'unila si stretla della fede nella varieta si larga delle

favelle e degli interessi dei suoi membri. Fu poscia letla una lettera

di ringraziamenti al congresso, direttagli dal celebre conle di Mon-

talembert, il quale, impedito dalla lunga infermita sua ad assistervi

di persona, non voile esserne lontano di cuore e di mente, ed agli

augurii per lui fatti da quell'adunanza, rispondeva coi suoi ringra-

ziamenti ecoi suoi applausi. Tre altri discorsi furono ancora pronun-

ziati avanti che la tornata si chiudesse. Monsignor di Chatam (New-

Brunswick) ringrazio i cattolici di Europa del concorso che essi por-

gono a tutte le istituzioni che si sorio stabilite e si vanno stabilendo

in America. II canonico Du Rousseaux tolse a indicare qual sia lo

stato presente del cristianesimo negli Slati Unili, dimostrando a pun-

la di fatti e di cifre eloquentissime due cose; che dal cominciamento

di questo secolo il protestantesimo e ito quM sempre decrescendo,

e che per lo contrario il cattolicismo si e sempre aumentalo in ragion

diretta del decremento del protestantesimo. Finalmente 1'abate Brou-

Avers d'Amsterdam , scrittore del giornale olandese il Tyd , con un

discorso pieno di buon senso
,
e di patriottismo , spesso d' una ori-

ginalittt nolevole, e piu spesso ancora di una eloquenza calda ed af-

fettuosa, espone i progress! continui che il cattolicismo ha fatlo sin

qui in Olanda. La Olanda non e piu un popolo di protestanti. Da 23

anni a questa parte la Cbiesa cattolica \i novera 200,000 fedeli di

piu, dei quali 62,400 sono slali 1' acquislo di questi ultimi 5 anni.

Gli altri particolari che risguardano la costruzione delle chiese
,

la

slampa dei buoni libri e dei giornali, la introduzione dei nuovi isli-

tuti, dimostrano lo stesso progresso sempre ascendente. L'oratore si
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compiace di rendere giustizia al governo che
, lungi dall' impedire

questo progresso, lo agevola e lo protegge.

Quest'ullima tornata fu chiusa col discorso del barone De la Faille,

presidente dell' assemblea : discorso pieno di genlili senlimenti e di

sensi affetluosissimi.

Dalla sala del Seminario passaron lutli alia catledrale di S. Rom-

baldo, perche dove aveano coll'invocazione dello Spirito Sanlo preso

\Q mosse i congregati, quivi coll' inno di grazie sanlamenle le chiu-

dessero. II P. Giacinto favello dal pergamo, a tutli ricordando i tre

doveri del cristiano militante, 1'ubbidienza cioe alia Chiesa, 1'unione

coi compagni d'arme, il valore nell'azione; e dopo aver parlato della

gerarchia caltolica, indico qual sia il compito del laici callolici nella

difesa della Chiesa, e con quale spirito di carita debbano essi fornirlo.

Alia fine il Cardinale Arcivescovo volse per ullima conchiusione pa-

role di esortazione a tutla 1'Assemblea, e poscia benedicendola in-

voco sul capo di tutti la prolezione della sanlissima Trinita.

Fin qui abbiamo leggermente abbozzato do che nelle generali adu-

nanze fu detto dagli oratori piu cospicui che ascesero quella illustre

tdbuna. Ci e stato impossibile il tutto noverare; non abbiam poluto

far altro che scegliere le cose piu notevoli, e queste stesse accenca-

re piu tosto che analizzare. Ma ognun vede quanlo bene debban aver

fatto ai presenli che li ascollarono ed ai lonlani che li leggeranno

quesli discorsi sopra temi tanlo pratici ,
tanto important} , cosi pieni

di alii sensi, tulti amor della verita, desiderio della virtu, gaudio

puro del bene oltenuto
, aspirazione a sempre nuova glorificazione

del Signore, a sempre nuovo profilto delle anime dei nostri fratelli.

Ma in questi discorsi non fu tulta 1'opera del Congresso. II piu sodo

e forse il piu utile suo lavoro fu nelle determinazioni prese nelle cin-

que sezioni speciali, che ogni giorno rendevano conto dei loro lavori

e sopponevano al volo di tutti i congregali le loro proposte. Noi non

ne parlammo fin qui, perche ci siamo riservali di trattarne spartila-

mente, come coutinuandoci nel futuro fascicolo faremo.



LA CAMPANA DI DON CTCCIO

NOVELLA 1

I.

Chi rompe non paga.

Chi non ha vislo i festeggiamenli de' paeselli napolitani .lungo le

deliziose costiere del golfo, non sa che cosa sia una divozione cele-

brata a furore di popolo. II Santo patrono, o la Madonna corrente,

tra quei campagimoli di fede primitiva e incarnata nel fondo delle

viscere, senza mistura ne debolezza, riescono un grande avvenimen-

lo, che imprime il molo a ciascuno ed agita la massa della popola-

zione paesana e di chi vi accorre dalle convicine villate. Pu6 bene

qui e cola insinuarsi qualche po' di abuso, un micolino di sover-

chio, un che di disordinato, massime all' occhio di chi mira le cose

del cielo come picciole o semiraorte, e per segno di rispetto vorrebbe-

le trattare col ghiaccio in cuore e il compasso in mano. Ma cola dove

mignola 1'ulivo, dove gemma la vile, dove il limone intreccia i ra-

1 I nostri Quaderni correnti sono necessariamente pieni di invasioni, di

gucrra e di altri acciacchi, dolorosi a leggere. Pero ci e paruto non isdi-

cevole di interrompere tanto bruno, con uno sbattimento di luce meno

trista. Ecco perche invece di un posato racconto, ci sforziamo a dare una

breve Novella.
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mi col melarancio, dove aleggia zefiro al raallino come in sua dimo-

ra, dove la terra e il mare e il cielo ridono di vivacissimo sorriso ;

la piela si atleggia essa pure a gioia ed a iripudio. II di della fesia

del paese (
che la festa del palrouo e festa del paese) non si parla

d'altro, non si pensa ad altro. E poco pensarvi e parlarne, i ragaz-

zi vanno attorno strepilando e vociando
; gli organelti rondano ma-

cinando le loro arietta, e pigliando le pcrdonauze alle bettole ed ai

frascati
;
la fanfara pianta il quartier generale in sulla piazza, e per

ogni poco di ragione odi pretesto dauna strimpellala agli strumen-

ti
;
le batlerie de' maschietti sparano a piu riprese e con nuovi arti-

ficii, ad avriso, a saluto, a fuoco di fila, a salva, a sforzo di batta-

glia, a guerra finila'; le campane non soffron requie, e zombano a

discrezione del campanaro e de' fanciulli
;

la sera poi s' incendono

gazzarre di fuochi, brillano luminarie alle case, e falo sulle allure

de'poggi e sulle bricche circostanli. Piu vi e luce, romore, trame-

stio, e piu la festa si accosta al suo ideale
, piu ferve la divozione,

piu si glorifica il Santo. Or che ci trovate a ridire? Ognuno ha i suoi

gusti, e noi, gusto per gusto, troviamo assai piu filosofico che il po-

po!o si elettrizzi pei Santi di Dio, che non a vederlo smaniarsi in

chiassale per onore e gloria di mancipii del diavolo.

Don Ciccio godeva 1'alto onore del priorato della confraternita ap-

punto in uno di questi paesini a garbo, posli denlro le colline tra Ca-

stellamare e Salerno. Veramente il nome proprio del luogo ci e fug-

gito di mente, ne a rintracciarlo troveremmo soccorso nelle geogra-

fie: pertanlo, poiche noi in enlrandovi ci sentimmo involti in un

nembo odoroso di fior d'arancio, Arancio lo chiameremo, senza ba-

dar oltre. Don Ciccio adunque in ufficio di priore della gloriosa ter-

ra di Arancio aveva messo su una festa della Madonna del Carmi-

ne, di cui non mai la piu splendente ne la piu fragorosa s' era in-

tesa a molte miglia intorno. Basli dime per accenno, che in chiesa

non era rimasto un palmo di muro
,
che coperlo non fosse di vaghi

addobbi, di fiori, di drappelloni, di cincigli svariatissimi, uno piu

leggiadro deU'allro. Sopra tulto di certe trine di teletla rossa stam-

pale d'orpello e disegnate a greca, che sono la propria vaghezza de-

gli apparatori napolitani, n' era entrato un carretto : onde ogni lem-
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bo, ogni lesena, ogni fascia lustravan d'oro per modo che a metier

piedi nella chiesuola era un barbaglio. Ma chi potrebbe raccontare

la dovizia e la gloria della gran macchina della processione? Pare-

Ta un giardino di tutte bellezze, in mezzo al quale si ergeva la cara

Madonna del paese, con in braccio il divino Infante, coronati di co-

rone d'argento, ed essa vestiva una slola di raso bianco a fiamme

d'oro, e in capo e sugli omeri, ricascante di solto il diadema il gran

manto cappa di cielo, tutlo stellanle di lustriui e paglietle : il Bam-

bino era in semplice guarnelletlo rosalo , cinlo alia vita di gallone

broccalo d'oro. L'una e l'altro reggevano copiosi mazzi di scapolari,

ricamati a bella posla dalle monache di Sorrento, le quali ci avevan

posto 1'ingegno e il cuore: per6 sventolati dall'aura, davano rilievo

e vita e gaiezza all' incesso trionfale del simulacro. Non v'era chi in

vederlo non si inginocchiasse con ambe le ginocchia in terra e non

si formasse sul petto la santa croce
,
come chi ricevesse la beuedi-

zione dalla Madre e dal Figlio.

II valente mastro festaiuolo, cioe il priore, ci aveva messo del suo
,

di buoni ducati, quanti n'avea ritralti da una partita d'agrumi ven-

duta quest' anno ai genovesi; che cosi chiamansi gl' incettatori di

tal derrata, lunghesso quelle marine. Oltre di che aveva collettato

in paese con maraviglioso successo. Gia non v' e in terra napolila-

na uomo tanto diserto, lanto rasciulto di moneta, che a presentargli

il bossolo^, su cui e scritto : Per la Madonna del Carmine, non tro-

yi tosto nn lampante da gettarvi, e se nol trova a lato, lo promette

e il dimani tiene la promessa. Don Ciccio a squattrinare la buona

gente aveva garbo parlicolare : perciocche essendo egli nientemeno

che il padrone del macello del paese ,
e mercatante di vaccine

,
te-

neva inleressi vivi con ciascuna famiglia, e aderenze molte, e rica-

pili piu che niun allro. Per giunta andava in voce di un omaccino

per bene da fare ufficio-a tulli e dispiacere a nessuno, vago di osse-

quio e di primeggiare ,
ma prontissimo a ripagare i benevoli a mi-

sura di carbone. Ondeche tra per amicizia e per divozione ciascuno

donavagli cortesemeute.

Non e a dire se dalle terre ttirconvicine traessero popoli a godere

la pomposa solennitci di Arancio. Da tulti i casali a piu leghe di di-
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stanza uscivano filiere di buone montanine in cioppe festerecce, con

que'loro mezzi imbusti a'be'compassi d'oro, aghettati di eordonci-

no vermiglio, e lutti frappe e dinderli di naslro avvistato, e colle

faldetle della pezzuola bianca ripiegate sul capo ,
e muoveano suelle

per le callaie, a prender 1' erta della collina di Arancio. GH uomini

salivano a frotte colla giacchetta a cavalcione la spalla, e gli anziani

del contorno dopo gli ufficii facean crocchio sullo spiazzo della chie-

sa, a ragionare'. Neh, che panegirico?

Non c' e che dire, il padre Alanasio da Castellamare e il pri-

mo predicatore del mondo.

E della messa non dite niente? avele inteso che Gloria?

E pure assicura don Ciccio che questo e nienle : il Dixit di

questa sera, quello sara un Dixit ! un De torrenle poi, UQ De lor-

rente che passa le stelle.

Gia per godere una bella festa, aggiugneva un vecchio del pae-

se, ho veduto che bisogna far priore don Ciccio.

A questo modo, e con si competent! suffragi la uomea di don Cic-

cio prendeva 1'anda, e balteva 1' ali per propinque pievi ,
e slende-

va Tampio volo insino al confine dei due mari che bagnano quinci

i rivaggi di Napoli e quindi di Salerno. Ed egli tutta assaporavane

la gloria, allorche sfilando la processione tra due ale fille di terraz-

zani e di foreslieri, ne yeniva in cappa solenne col batolo gallonalo,

orrevole delle insegne e preeminenze del priorato, con in- mano la

gran lorcia a scudo d'argento, pellinato, liscio, lucente, guatando

da una parte e dall' altra con temperala maesla, da tutti rimiralo

beriedello.

Se non che ai voli tropp' alii e repenlini sogliono i precipizii ess(

\icini. E proprio appena rienlrata in chiesa la processione nacque

un disastro non prevedulo e non prevedibile, che guast6 la coda al

fagiano. Perciotfche sentendo egli la campana sonata a strappate sen-

za modo ne arte nessuna, non gli resse la pazienza a comportare si

grave disconcio, si sottrasse un istante allo stallo priorale, sbiettd

allo sgabuzzino del campanile (che era alquanto discoslo dalla chiesa,

ed isolato
),

e vi trovo una fanciullaia imbucatasi cola sotto, che si ar-

ruffava e accapigliava volendo ciascuno metier mano alia fime : di che
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II valoroso priore colla persuasione di alquanli scappellotti, serrati ai

piu chiassosi, gli ebbe sbaraltali tulti, poi si avvolse la fune al pugno

e trasse. E fin qui la faccenda cammino pe'suoi piedi: il malanno

si fu che don Ciccio, alterato cosi un poco dalla collera, e per giun-

ta grosso dal vino di cui aveva in corpo piu che la parle sua, si scor-

do del bando fulminato dal parroco ,
di sonare con discrezione

, per

cagioue che la traversa maestra da cui pendeva la campana , mo-

strava un poco di tarlaliccio
,
che dava da pensare. II vapore di

Bacco
,
slese un velo sopra questo dettame prudenziale'ed essenzia-

lissimo; pero egli.trasse si furiosamente, che al quarto o al quinlo

strattone la campana si scavezzo dal castello ,
e giu;rovin6 di palco

in palco sino al frangersi in terra
, appie dell' avvinato campanaro.

Fu sua grande ventura, che sentendo la corda cedere in mano e im-

maginando quello che era , si cans6 nell'andito , giusto a tempo di

vedere il conquasso ed esserne fuori.

Don Ciccio intronato
, spaventato ,

balordo a tanlo sfracascio
,
si

salvo alia sacrislia, si scosse il polverone, e riguadagno il suo seg-

gio, non senza avere prima allentato un' occhiata in chiesa, a vedere

se la gente si fosse addata del disastro. Non s'era^inteso nulla, per-

che sulla cantoria gia avevano dato negli strumenti e frullavano in

plena orchestra : ond' egli chiotto chiotto si accovaccio nello slallo,

a tranquillare il balticuore, e ringraziare la Madonna d'essere pure

campato a tanto rischio.

Fornile le funzioni, e sparpagliandosi il popolo intorno inlorno,

non pole celarsi 1'avvenuto. II caso era grave, arcigraverTulta Aran-

cio ne fu informala in un baleno, ne fu un gran dire e filosofare ; bre-

ve don Ciccio divenne la favola della giornata. Tanto piu, che rosso

in faccia, e non troppo sicuro delle sue parole, per cagione di quei

benedelti bicchieri vuolati in mal punto, egli non seppe pigliar la

cosa pel suo verso: invece di confessare il malfalto capitatogli, s'ar-

roncigliava e sbuffava conlro quei bardassi che avevano sonato pri-

ma di lui, e rovislato sopra il campanile, e fattovi Dio sa quali mal-

estri: e si arrabattava di riversare la broda sul sagrestano, sul

campanaro, sui fabbricieri che non visitavano a' tempi le opere di

chiesa; se la prendeva con tutti e colla sua perversa forluna, che
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Uopo lanlo dispendio gli guaslava la piu gloriosa festa che mai ralle-

grasse il paese. I popolani, che conoscevano Vumor peccante di don

Ciceio, il quale volenlieri si azzuffava coi buoni fiaschi, intesero sei-

za piu la storia genuina del falto, e la raccontavano semplicemcnte

a questo modo : Don Ciceio ubbriaco ruppe la cauipana del paese. E

quello che fa detto in Arancio quella sera, fu ripetulo nei di seguonti

per le ville e per le bqrgate vicine: insomma ravveniraento della

campana rotla fu grande awenimento.

Gia bastava tale sciagura a meltere in compromesso la rinoraanza

di don Ciceio : ma com' egli suole piovere sul bagnato, cosi non pas-

sarono molli di che la prima fu dalla seconda e piu grave rincap-

pellata. Perocche venuti i maeslri dell' arle a visitare il guasto del-

la fabbrica, poco penafono a scoprire che la campana tombolando

per entro le fragili pareti, non solo aveva sfondate le impalcature,

ma ancora dato leva ai correnti che le reggevano ;
e quesli essendo

saldamente intestali nei mnri, ne avevano smurato e scassinato di

gran rocchi
;
da due lati il campanile appariva listato di larghe cre-

pe ,
e minacciava rovina. Non rimase allro partito , per cessarne il

pericolo imminente
,
fuorche mettervi dentro i martelli e demolire

tullo insino al primo piano. Cosi la caduta della campana trasse clie-

tro la caduta del campanile: e dissono ancora le male lingue ,
che

trovandosi la cassa della fabbriceria in istraordinaria siccita, fu

d'uopo vendere i pezzi del metallo, per sopperire all'urgente lavoro,

o piultosto distruzione. Poi si provveder&, dicevano i santesi.

Intanto corse in paese e fuori la mala fama : Don Ciceio ha rovi-

nato campana e campanile.

Non si pu6 esprimere a parole quanlo cnidele coltello ritiscissero
1

al cuore di don Ciceio cotali dicerie : era una trafittura incessante

che non gli lasciava bene avere ne di ne nolle. Egli uso mostrar

per tutto la sua faccia nelta e senza rimprocci, trovarsi sotto 1'ana-

tema di devastator -del comune e della parte piu saglienle della

parrocchia ! Se avesse, come le fate, posseduto il libro del comando,

avrebbe nottetempo stampato un campanile nuovo e piu alto di

prima, e ripostovi ciondoloni un'altra piu sonora campana : e poi la

mattina seguente sarebbe ito attorno a guatare in viso i stioi avver-
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sarii
, per gusto di veclerli scornati e brutli. Ma qui era il forte :

bella c la luna, ina a pigliarla li voglio. Egli polea bene porre un

bel gruzzolo nella festa, ma rifabbricare di suo campanile e carnpa-

na, passava di troppo il confine a cui stendevasi lasua borsa. Quan-

tc volte in segreto maledisse la vigna e la vendemmia! Se non

eran quelle due ultiine trincate forli , quesla disgraziaccia non mi

capilava ! Pare che il demonio 1'abbia fatlo apposla , per guastarmi

I* onore di una si bella fesla. Oh vino
,
oh vino! se io dava rella a

don Pasquale (era il curalo) noo finivo il priorato con queslo arro-

sto. Anche il bravo padre Alauasio di Caslellamare me 1'aveva

predello!
-

Dopo sette giorni, che il povero don Ciccio passo sempre affega-

lato di questo sopracoscienza ,
eccoti a lui venire D. Pasquale : un

uomo auche lui singolare anzi che no, e degno di essere conosciuto.

Egli era un vecchiotto rubizzo d' un bel seltant' anni sonali
, ben

vedulo in paese e rispettato. E bene si meritava 1'affezione de'suoi,

perche prete bonario
, tagliato all' anlicaccia , lulto viscere e cuore

pei parrocchiani , sopra i quali piu poleva egli con una parola che

la polizia coi birri e colle manetle. Ogni suo pensiere aveva per

natural confine i termini della parrocchia ,
e il piu sovenle non va-

licava la cerchia della chiea , che egli teneva nelta sempre , stu-

diata
,
e ripulita a specchio , dandovi ricapito di sua mano e ad

ora fissa.

In quel curioso paese d' Arancio pareva che la gente , per non

isconciare quel venerate vecchierello, si fosse accontata dfnon am-

malare spesso, e il piu raro possibile lirar la cuoia : ondeche il pre-

te aveva tullo 1'agio di seguilare a stampa il suo orario, ed era que-

slo. La mattina badava alle faccende di chiesa: dopo desinare leg-

geva, o almeno credeva di leggere, 1* innoceule Giornale del Regno
delie Due Sicilie

,
sul quale si addormentava regolarmente a mezzo

la prima colonna
, o, al piu tardi , verso il fine. Svegliatosi poi, e

stiratosi cosi un poco , riponeva il foglio ,
e teneva per esaurita la

gazzelta, ne sfondava piu addentro nella politica di quel giorno. Gli

avvcniva qualche volla che non essendo giunto il numero corrente ,

egli non badando alia data , rileggeva quello di ieri colla medesima
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applicazione, e poi diceva : Gua' quest! giornali dicono sempre

la stessa cosa ! E fama che a questo modo leggesse piu volte i

fogli deH'aimo anlecedente
,
non si avvedendo che la serva nel ras-

settare la stanza aveva capovolto la filza dei giornali.

Dopo la quale leltura ,
con accompagnamento obbligato di una

giusta dose di dormizione, scendeva in chiesa, si brontolava divola-

mente il suo vespero ;
e poi raddrizzava le candele slorte, appuntava

le spille alle tovaglie, trovava una panca fuorisquadro e rimettevala

a filo, tramutava di posto 1'accenditoio
,
slendeva la copertina sopra

una mensa, dimenticata dal sagrestano, e faceva fermoproponimento

di dare a costui una brava rammanzina per la maltina seguente, cosa

che poi si scordava di fare. L' ultimo alto della visita colidiana era

cercare la messa del giprno dopo, non senza avere rasseltato il bruco

del messale e ravviati i segnacoli. La quale impresa fornita, passava

a dare una volta per 1'orto, e riordinarlo analogamente alla'chiesa:

qui svellere un cespo nato sul viale ,
Icl acconciare un ramo scorso

fuori della spalliera, altrove svettare un virgulto ito troppo'allo, vi-

sitare amorosamente un neslo novellino
, gustare una fragola, se si

. sporgeva , riporre in tasca due frutti da regalare ai bimbi : e in

uscendo diceva alia fante: Nunziata, fatedi cOrre quesla laltuga,

primachevadaintallo. Ecosicom'erainberretta quadra, con una

raano nel panciolto ,
coll' altra puntando una patriarcale canna d'ln-

dia, andava a far la camminata in paese. In ogni luogo , con ogni

brigata, pareva un babbo in casa sua, tra' suoi figliuoli.

Non di rado g]i toccava di sborboltare un poco un Tonio , o un

Matteo, per cagione di qualche pazziuola che avesse dato da dire in

paese, e piu raro di dare un severo rimorchio ad alcuna fraschelta

innamorala ; spesso si fermava a sermonare le madri che non man-

davano i figliuoli alia dollrina. Ma oltre di quesli casi
,
che non gli

accadevano poi a ciascun uscio
, egli pottava un mazzo di commis-

sion! da distribuire a favore della sua cara chiesa: Tonia, voi mi

prometleste dei fiori per 1' altare della Madonna: gli aspelto, ve'.

Sor'Angela (era la moglie dello speziale) , vi mandero dimani i cor-

porali da insaldare : fateli a modo, se volele che li mandi sempre a

voi. Luisella
, dite alle consorelle del Rosario

,
che per la festa
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bisogna lustrare i candellieri. Oh appunto, Maso, andavo in cer-

ca di TO! : c'e una bandella deU'armadio di sacrislia , che s' e scon-

ficcata, passale un poco, quanclo vi abbiate tempo.

A questo modo il provvido don Pasquale teneva sollecitudine infi-

nita del decoro della sua parrocchia ,
la quale sembrava ciascun

giorno in assello di attendere la visita di Monsignor di Sorrento : e

i parrocchiani ,
comme avviene in casi simiglianli ,

si lenean forte

della loro chiesina sempre lustra e petl'mata ;
e pretendevano che

fosse la piu bella del conlorno. Ne c'era caso
s

che si rifiutassero ,

sebbene poverelli i piu, di porgere la mano ai servigi richiesti : anzi

riputavansi onorali di molto, ne il parroco poteva imporre maggior

casligo, per esempio ad una civettina, che col dirle : Oh badale,

che da oggi in su non voglio piu siate la sagrestana delle sorelle:

altorno aH'altare della Madonna ci mettero la Calerina : quella e una

buona figliuola !

Or chi potra pensare il crepacuore di don Pasquale quando ebbe

Yeduto cogli occhi suoi il crudele scempio della campana in fran-

tumi, e il soperchio della sua desolazione, allorche per giunta vide

soffiato via il campanile ? Non fu poco, se not colse un accidente. Per

piu giorni non fu \islo girare in paese, il che era segno di male au-

gurio. Non sapeva darsi pace, ne allrove rivolgere la mente, che pu-

re a quel lutluoso avvenimenlo. V e chi dice ch'egli incespicava nel

recitare la S. messa, e smemorava le collelle, e altri aggiugne che piu

volte in su quei primi giorni della percossa, scambio il matlutino col

vesproeil vespro col mattutino. Dalla fineslra del suo salolto vede-

va, altre volte, il campanile, ne mai si era accorto della grande affe-

zione che gli portava, se non quando lo ebbe perduto: ora in mirare

quel vacuo disusato e quel mozzicone di fabbrica rimasta, gli sem-

brava vedere un sepolcro in ruiua, sentivasi lacerare il cuore, e non

reggendo all'ambascia, chiudeva ambele imposle, ediceva: Que-

sta finestra bisognerebbe murarla. Ma 1' avesse anche murata,

poco sollievo ne avrebbe ricevulo, perche troppo sovente a rinfre-

scargli la memoria del palilo disaslro sorgeva la convenienza di so-

nare, e la necessita di passarsene. Metteva adunque un gran sospi-

ro aU'ore.deirA.ve Maria, all'un'ora de'morli, nel recarsi alia sacri-

Serie Y7, vol. XII, fasc. 423. 20 22 Ottobre 1867.



306 LA CAMPANA DI DON CICCIO

stia per dir messa : la fesla poi gli era un martoro , tante eran le

volte che doveva risenlire al vivo 1'acerba privazione della campana.

Egli e manifesto che don Pasquale non si rassegno a durarla co-

si in perpeluo. Anzi il suo primo pensiero fu di procurar un' altra

campana piu sonora, e collocarla sopra uu nuovo e piu alto campa-

nile. Ma che? i tempi correan trisli, i raccolli scarsi
,

1' oidio ven-

demmiava i piu bei grappoli, insomma i parrocchiani non nuotavano

nel grasso. Egli stesso non era piu pingue paslore che le pecorelle

sue, perc.he viveva alia giornata, donando volenlieri il soprappiii

deila prebenda, e spesso regalando carta di ricevuta ai censuarii che

non potevano pagare, o dovevano marllare le figliuole. Adunque il

poveromo si guatava intorno, ne sapeva che pesci pigliare. Ad ogni

modo la chiesa di Arancio non doveva, non poteva rimanersi senza

il suo decoro piu necessario, come una spelonca di ladri, o secondo

che si esprimeva il curato
, come una sinagoga di ebrei. Don Pas-

quale couosceva questa verila con tanla chiarezza, con tale intuito

d' immediala e sfolgorante evidenza, che non ci discorse sopra ,
ma

solo ci pianse, veggendo la difficolta di veuirne a capo : pure si rac-

comando a Dio, e si pose all' opera.

Fin dalla prima domenica peroro in favore della fabbrica, recito

un intero panegirico ad onore delle campane , trovo
,
numero

,
ma-

gnifico ad uno ad uno i vanlaggi spiriluali e temporal! che ne deri-

vano, ne espose i sigoificali mistici, e per converso schiero in ras-

gna tutti i danni che naturalmente conseguouo ad esserne privi. In-

fine, e questo fa il tralto piu eloquente, e quello che piu rimase im-

presso negli uditori, paragono il campanile ad un angelo tutelare,

ritto in piedi presso alia chiesa, che ha" per bocca la campana, e per

lingua il baltaglio. Quest' angelo, tonava don Pasquale, questo

angelo pietoso, sta 11 a fare la senlinella per noi. Se vede una casa

audare a fuoco, chiama la geute al soccorso, con voce piu forte che

non polrebbero cento bocche unite insieme. Se vede addensarsi la

grandine sui noslri campi, parla a Dio in nostro favore : quante vol-

te al parlar della campana ,
si veggono dileguarsi i nuvoloni ! Ma

quello che e anche meglio , chiama i vostri figliuoli al catechismo,

chiama tutti alle novene e alia parola di Dio. Se noi vogliamo far
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fesla, esso fa festa; se un fratello e in agonla, esso lo raccoinan-

da ai confratelli e alle^consorelle ;
se uno muore

, 1'angelo lo com-

piange e colla sua gran voce avverte i paesani di dire il Deprofun-
cKs pel defunto. Or che sarebbe se dovesse tacere per sempre nella

nostra parrocchia la voce di quest'angelo ? Ma che dico io mai la vo-

ce di un angelo ? II suono delle campane benedetle e la voce medesi-

ma di santa Madre Chiesa, che avvisa ai cristiani le ore di pregare

pei morti, e le ore di lodare la Madonna coll'Ave Maria, e ricorda al

venerdi la santa Agonia del Signore: e la voce di Dio che ci chiaraa

alia sua casa nei di della festa ad ascoltare la sania Messa. Quanti

sono che non hanno 1' orologio ,
e senza la campana perderebbero

(cbe Dio ce ne guardi! )
la S. raessa! E questa voce avrebbe da

ammutolire per sempre? E si dira in tutti i paesi che quei di Aran-

cio sono battezzali senza un cenno di campana ,
senza campana si

maritano, sono sepolti senza che per loro suoni la campana? Proprio

come se fossimo scomunicati e sotlo 1'interdetto ! Per me vi confes-

so, che mi sembrerebbe, non di essere parroco in quesla bella chiesa

nostra
,
ma rabbino di una sinagoga di ebrei ! Su via

,
metliamoci

all' opera. Non istate a dirmi che i tempi sono cattivi : i tempi in

cui si fanno le opere buone son sempre tempi buoni. Non dite che

siete poverelli : i nostri maggiori (
che Dio faccia bene alle anime

loro !
)
fabbricarono il campanile e vi posero la campana che ha so-

nalo fino all'altro giorno, e pure non erano signori, ma poveri cam-

pagnucli, siccome la maggior parle di noi. Io vi insegnero il toodo di

fabbricare senza grande spesa : basta che facciale a modo mio, con

buona voloula e con coraggio. Ciascheduno quando torna dalla vi-

gna porti seco una bella pielra : la portino grande i grandi ,
e pic-

cola i piccoli
: chi torna col carro e passa presso al torrente, ci por-

li un carico di rena : la calce si trovera, i benefattori non manche-

ranno. II Signore dice : Aiutali, che li aiuler6, Monsignore Illuslris-

simo e Reverendissimo mi ha gia data la licenza di lavorarvi alia fe-

sta, e 1'ha data ben voleulieri, perche si tralta di opera santa, la quale

non solo non disonora la festa, ma la santiQca, e mi ha promesso cho

aiulera anch' egli per quello che polra. Io sono persuaso che quest!

bravi giovanotti della confraternita saranno i primi a preslarvi la
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mano. Non e vero ? Lavoreremo insieme. E io volenlieri
, quando

avro deposto il calice della S. messa, prendero in mano la cazzuola

di muratore. Io spero che lireremo su un campanile piu alto che non

era prima ,
e se la Madonna ci aiuta, per la festa del Carmine del-

1'anno venluro, soneremo una piu bella campana. Dabravi! chi

vuole avere un poco di posto nella casa di Dio nel cielo , aiuli a ri-

storare le ruine della casa di Dio in terra. Quelle pietre che metle-

remo nell' opera del Signore, saranno converlite in oro e in pielre

preziose per la noslra corona in Paradiso. E cosi sia. -

A questa spiegazione di vangelo, piu lunga e piu auimata del so-

lito ,
tenne dietro un borboglio lungo del popolo , e uno strofinarsi

le mani dei confratejli, apostrofati con peculiare ed onorevole riguar-

do. II parroco aveva ragione da vendere: il suo discorso era oro in

Yerga, comeche non passato al bruniloio. Con questa predica la fab-

brica ebbe fondamento. Fu notato che il buon vecchio, neppure nel

calore dello improvvisare, non si lascio scivolare una parola che sem-

brasse lamenlo o rimbrotto contro chi da tulli veniva riputato auto-

re della disgrazia. Infatti quesla parte egli riserbo sludiosamenle

per dirla a tu per lu con don Ciccio. E appuiito per cotesto venne a

rendergli visita, come sopra dicevamo.

Don Pasquale teneva per coslui apparecchiato un sermone diviso

in due parti, ben dislinte: una per ridurlo a contribute grassamente

alle spese della fabbrica ,
1' altra per farlo ravveduto del suo sover-

chio sbicchierare. La seconda parle era di tutta necessita, prima per

levare Io scandalo e poi per far luogo alia prima. Se costui
,
di-

ceva seco stesso il logico curato, non si slalta un poco dal Lion d'oro

(era queslo il ritrovo di don Ciccio), tulto gli va in sacculum perlu

sum, non se ne raccapezza del sacco le corde : se invece Io ritiria

mo di cola, dara, dara molto, poiche.e di buon cuore, e gli deve pe-

sare all' animo il malfalto, e i ducali non gli mancano. Gli entro

adunque in casa pian piano, e senza moslrarsi pimto alterato : che

gia aveva lasciato depurarsi il torbido da piu giorni : e colla ordina-

ria sua accortissima bonarieta, cosi prese a dirgli : Don Ciccio,

don Ciccio mio, oggi abbiamo da farci un poco i conti, ma conti da

buoni amici, ve'.
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Gia so dove andate a parare, rispose il macellaio tra sgomen-

to e vergognoso.

Non vi turbate, no
;
a lulli i mali di questo raondaccio v' e il

suo rimedio.

Se parlate della campana, ripiglio don Ciccio, io non ci veg-

go rimedio, die darci il capo al muro. fe rolta: che s'ha da fare?

Gia si sa : e rolta, pur troppo ! ma si puo raccomodare.

Don Ciccio aveva tra le sue debolezze anche quella che sogliono

avere i signori ,
massime ne' villaggi ,

che cioe la portano un po

alta col prete ,
e mal volentieri porgono la mano in cosa che non

abbiano promossa essi da per se. Ora nel fatto della campana gli

era enlralo il baco di non volervisi meltere a capo, per non mostra-

re di credersi ia colpa dell' avvenuto. Onde egli rispose : Se si

puo raccomodare, tanto meglio : mettero anch' io nel bossolo.

Dunque, da bravo, fatevi onore : voi siete un de'piu grossi del

paese . . .

- Oh di cotesto non mi parlate, caro don Pasquale. Finita la fe-

sta, non son piu priore. Ora ci pensi chi c' e.

Qui don Pasquale perdette un poco il filo del sermone pacitico

preparato, e Mi place! disse, Ci pensi chi c' e. Voi fare il male,

e gli altri la penitenza.

Che male e che penitenza? vi sarebbe per caso venulo il tar-

lo, ch' io dovessi rifarla di mio?...

Non dico questo.

Don Ciccio continue sempre piu ingrossato : Son padre di fa-

miglia, sapete: e poi che colpa n' ha la gatta, se la massara e mat-

ta? La campana era mal posta, il legno fradicio, i ragazzi ci hanno

fallo altorno il diavoleto che hanno voluto : che c' entro io, se 1* 5

venuta giu ?

Ma non si parla di cotesto. Non pretendo che ci abbiate colpa

o non colpa. Gua', che io sono divenlato ora un litighino? Anzi so-

no stato io il primo a parlare per voi. Quando tulto il paese vi da-

va la colpa, io non ci ho comraesso una parola. Le sono disgrazie,

li son castighi di Dio, ho sempre detto. Ma a voi debbo anche dire,

che avendo causata la disgrazia voi, dovreste anche esser contento di

bagnarvi un poco di borsa...
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II male die ho fallo lo conosco, e me ne pento. Non dovevo

accettare d'essere priore : ecco il male che ho fatlo : mannaggia il...

Sla ! non piu! grido il curato
,

anch' esso un po' alto. Anche

quesla ci mancherebbe, che sollo i miei baffi aveste da tirare un

moccolo di questi. Non son mica uomo da tollerarli, sapele.

L' expriore , che poi non era un perverse , si accorse di essere

stato troppo ardito col suo parroco, e volendo rabbonire la materia:

Don Pasquale, ripiglio, non dico per offendervi, ma la disgrazia

mia e stata proprio quella di aceeltare il priorato : gia, un cuore me
lo diceva, che n'usctrei col capo rotto...

Nossignore, nossignore. II male non e qui. I confratelli vi ban-

no eletto, io ne sono stato contentone : avele speso bene e non male

i vostri danari, avete fallo onore alia Madonna, alia confraternita, al

paese: tutti lo dicono. Sapete dov' e il marcio? e nel vino...

E bene, se e nel vino, io non ci ho che vedere, inlerruppe don

Ciccio punto sul delicato della piaga. Quando uno e sul vino, non sa

quello che si fa.

E vero : ma quando si e sul here e non si e ancor sul vino t

allora si sa benissimo il pericolo che si corre : allora e il peccalac-

cio! allora si enlra mallevadore delle conseguenze...

Qui non ci ha che fare vino o non vino. Non voglio che si di-

ca in paese che io sono stato condannalo a rifare la campana. Ap-

punlo per coteste pretensioni, io mi voglio mettere da un lato.

Senlite, don Ciccio, ripiglio il curalo, procurando di rad-

doldrsi, non si preteude nulla: solo come parroco che io mi sono,

vi avverlo di due cose, la prima che fareste ottimamente a mostrarvi -

generoso colla chiesa, anche per meltere un po'di cenere sul moco :

la gente vi da la colpa, uu poco certamente 1' avele : spegnete il con-

to con Dio e cogli uomini. L'altra cosa erche, se vi Iralteneste dal

bazzicare si sovente-al Lion d'oro, Iroveresle in due settimane, che

dico? in pochi giorni, Iroveresle un bel gruzzolo per aiutare la bar-

ca
;
e nel tempo stesso si cesserebbe lo scandalo in paese, e anche

meglio andrebbero gli affari vostri...

A* miei affari ci penso io.

Ma non pensale abbaslanza al meglio, che e 1'anima voslra.

L'anima sla a carico mio.
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Sta a carico di tulti c due, disse il parroco. Chi ha cura d'ani-

ine deve cantare la verila a tulti, e non islare solo in parrocchia per

far lume. La, via, non v'iacaponite, non prendele collera. Pensateci

un poco sopra, e vedrete che ho ragione ragionissima. Non vi voglio

mica scorticare poi in fin dei fini : lascio fare a voi.

Oh si si, volele appiopparmela I spese sopra spese, e dopo che

fao tanto falto per la festa. Questa ve la potete scordare : don Ciccio

non s'imbarca.

Don Pasquale, scorgendo si mala disposizione, senli anch'esso

monlare un che di fumetto al capo : e recatosi sul severo : Allo

corter, i birri io non li raando. Farete il commodo voslro. Ma bada-

te che eol Signore non si scherza. Vi sono due beni da fare, o due

mali
, scegliete : o mandare 1'anima e la roba in bordello a furia di

sbornie, o rimellervi in sesto roba e anima, con un poco di carita.

Per me ve 1'ho delto.

E gli altri perche non ci si mettono?

Ci metteremo tulti, non dubitale.

Se ci si mettono tulli, non c'e bisogno che io ci enlri. Non vo'

piu mescolarmi di chiesa: mi dice troppo male...

Ah, nou volele piu mescolarvi di chiesa? disse il curato con

grande autorita : non volete occuparvi delle cose del Signore ? Avete

piu caro scandolezzare il paese, sprecando la grazia di Dio al Lion

<T oro? Ben be', il Signore si mescolera esso de'faUi voslri e ne sa-

prete novelle....

Zi' prete, interruppe incollerito don Ciccio, fate il curato e non

fate il profeta.

Don Pasquale allora Iev6 maestosamenle una mano, e stringendo

tra 1' indice e il pollice un canuto cernecchio che gli tremava sulla

tempia: Ecco la profezia! disse: ho i capelli bianchi, e con quo-

sto si puo profelare. Non vi parlero piu di chiesa, finche venghiate

a parlarmene voi. In questo entrava la donna di don Ciccio, a

baciare la mano del parroco. Di che quesli, si rivolse a lei : Udi-

te, donna Carmela, io son qua venulo per discorrere con voslro ma-

rito, e proporgli cio che sarebbe di suo onore
,
e ancora di suo de-

bito, e lui mi risponde delle catlive ragioni...
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Scusate, interruppe il marito di Carmela
;
delle callive ragioni

no. Siete voi, zi' prete, che venite a farmi un chiasso in capo, e poi

n'andrete sbraitando in paese, che v'ho deito delle cattive ragioni.

Oh questo no! risposeD. Pasquale. lo vi ho dello il mio modo

di pensare ,
ho fatlo il mio dovere

,
ma a quatlr'occhi, a porte chiu-

se, e la cosa morra qui tra noi. E perche non mi andiate altorno

scambiandomi le parole in bocca, vi ripeto ancora una volta, pre-

sente la Carmela : Per colpa del vino avete messa la desolazione nel

paese: ora v'incocciale di non voler porgere la mano a rifare alme-

no una parlicella del danno : or bene la mano di Dio si fara sentire,

e il vino, proprio il viao, sara il vostro castigamatli, che vi servira

di coppa e di coltello. Non ho mai veduto un dedilo al bere che mo-

risse ricco.

Zi' curato, disse la donna, glielo dico anch' io.

Taci la, le ruppe la parola in bocca il marito, non ho bisogno

de' tuoi consigli.

II parroco diede il buon giorno secco secco a don Ciccio e alia

moglie, e n'ando
,
risoluto di non porre i piedi in casa loro, fmche

quel peccatore non avesse falto segno di ravvedimenlo. A lui sem-

brava di essere pure slalo discretissimo. Come? egli ubbriaco

tira giu la campana, mi conquassa il campanile, io non gli domando

nulla di slraordinario, solo che faccia un po' di spalla ai poveri po-

polani che la vonno rifare : e lui
, coppe ! incornalo li a non si volere

sconciare d' un quattrino. Lui
,
che e uno de' piu grossi del paese !

Mentre io e il popolo ci meltiamo di buon grado opera e denaro!...

Si vede pur troppo che al Lion d'oro me 1' hanno guasto queslo po-

veruomo : prima non era cosi . Non mi avrebbe mai date rispostacce

simili, manco se 1'avessi picchiato. Ma gia, chiva col lupo impara

ad urlare... Basta, ne vedremo delle belle.. Dio non paga al sabbato,

ma la domenica non viene, che altri resli ad avere... -

Cosl brontolava don Pasquale ,
camminando piu lesto del solilo

verso la canonica , e tanto rannuvolalo, che non si avvedeva delle

sberrellate che gli porgevano i parrocchiani. Si arresto un tratto

sulla piazzelta della chiesa, miro e rimiro le rovine dolorose, e man-

do un gemito : Povero campanile, quanto ci vorra a rimellerti

su' tuoi piedi! E poi la campana... fuh! non ci pensiamo !
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I.

Tre leltere su di una recente doltrina ontologica Bologna 1866.

Letlera del dotlor ALESSANDRO BRENTAZZOLI al sig. professore G. P.

sull'Onlologia e che fa seguito a quelle stampale in fiologna net

1866 sulk stesso argomento Bologna 1867.

Due delle lettere, che formano il titolo del primo opuscolo, sono

scrille dal dottor Brentazzoli al conte Terenzio Mamiani, e la terza e

la risposla di esso Conte, in difesa del suo sistema, alia quale e re-

plica I'altra leitera del soprallodato dottor Brentazzoli, conlenuta nel

secondo opuscolo. L'argomento di tulte e quattro coteste leltere si e

I' Ontologismo professato dal Mamiani nelle sue Confessioni di un

Melafisico.

II Brentazzoli imprende a dimostrare 1' impossibilita di coslruire

a priori una teorica dell'Assoluto
,
e ricorda quel formidabile pas-

so del Vico : Impiae curiositatis notandi sunt, qui Deum maximum

a priori probare student. Nam tantumdem esset, quantum Dei

Deum se facere el Deum negare, quern quaerunt 1. Come osserva

S. Tommaso, la dimostrazione a priori ha per principio la cognizio-

1 De antiquiss. Ital. Sapienliae \. 1, c. 3.
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ne intima dell'essenza dell'oggctto, e noi non conosciamo 1'essenza

di Dio, se non per conceit! analogic!, allinli dalla considerazione

delle cose create. La scienza dell'uomo comincia a posteriori, cosi ri-

chiedendo la sua nalura di enle ragionevole insieme e sensitive
;
ne

Platone pole immaginare il metodo opposto, se non scindendo 1'uni-

ta sostanziale dell'umano composto e concependo 1'anima rispello al

corpo come il motore a riguardo del mobile e il nocchiero in ordine

alia nave. Gli universal}, a cui 1'Ontologismo attribuisce un' obbiet-

tivita assolula nell' essere slesso di Dio, si trovano potenzialmente

nei concreti esistenti della nalura, e vengono tradolli all'atto per

virtu astratliva della noslra menle, secondo la verace dottrina degli

Scolaslici.

Appoggiato a questa doltrina il Brentazzoli si fa ad assalire il pro-

cesso a priori del Mamiani. Coslui dal concetto slesso di Dio vor-

rebbe fame scaturir 1'esistenza non coll'argomenlo di S. Anselmo,

da lui riconosciuto inefficace, ma per via di una falsa interpretazio-

ne di quel principio: Verum et ens convertuntur. Egli dice: prendia-

mo il concetto di Dio, Dio e ineffabilmente quello che e
,
in altri ter-

mini : Dio e 1'esistente da se. Qui, senza dubbio, Iddio edato come-

ipolelico. Or da ipotetico si converte facilmenle in effeltivo, consi-

derando che all' idea dee di necessita corrispondere il contenuto, os-

fiia 1'oggetto reale correspettivo, gia non potendo non essere il ve-

ro di qualche cosa, e dovendosi il vero assolulo sostanziare ed uni-

ficare colla realita assoluta. II Brenlazzoli otlimamenle gli rispon-

de che qui s' inchiude una pelizion di principio. Imperocche, come

osserva S. Tommaso, il vero in quanto si dice della conoscenza si

converle coll' ente non secondo la sussislenza, ma secondo la con-

venienza, ossia come il manifeslativo col suo manifestato 1. Onde e

1 Verum est in rebus et in intellects. Yerum autem quod est in rebus con-

vertitur cum ente secundum substantiam. Sed verum, quod est in intellects,

convertitur cum ente ut manifestivum cum manifestato. Summa th. l.
a
p. q.

16, a. 3. Edaltrove: Si accipiatur verum prout dicilur de intellectu, sic con-

vertitur cum ente, quod est extra animam, non per praedicationem sed per

convenientiam, eo quod cuique vero intellectui oportet quod responded!, ens

aliquod et e converso. De Verit. q. 1, a. 2 ad l.m
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giusto il dire : il vero e di qualche cosa
;
doe se la conoscenza e ve-

ra, ha un oggelto che gli corrisponde, e questo puo inferirsi da

lei, bene inteso in quanto le corrisponde ed e da lei manifestato. Dun-

que se prendiamo un coneelto che rappresenta Dio ipoteticamenle,

non possiamo inferire da esso se non un Dio ipotetico, ossia un Dio

nell'ordine puramente ideale. Per inferirlo, come effeltivo, ossia

nell'ordine reale, bisognerebbe supporre una conoscenza vera che

10 rappreseutasse gia come tale. In altri termini, nel caso nostro,

bisognerebbe supporre di gia quello stesso, che dee provarsi. Ecco

la pelizion di principio, in cui incorre il Mamiani.

Ma il Mamiani conforta il suo argomento ricorrendo aU'eternita

del vero, che a noi si manifesto nella couoscenza. Se 1'eternila e

propria di Dio, il vero che ci apparisce allorche conosciamo coll' in-

telletto, e lo stesso Dio. II Brentazzoli, fondandosi su i documenli di

S. Tommaso, gli risponde che 1'eternita, di cui ci apparisce dotato

11 vero nei nostri concelli universal!, e un'elernita ideale ed astratta,

non concreta e reale 1. E quesla, non quella e propria di Dio. Una

siffatla elernita il vero non 1' ha, che nella sola menle divina. Quia

solus inlelleclus divinus est aeternus, in ipso solo veritas aeternila-

iem habeL.. Ratio circuit el duo et tria esse quinque habent aeter-

miatem in menle divina 2. Cosi S. Tommaso. Quanlo poi al vero ri-

lueenle nella mente nostra, soggiunge : Quodlibel universale dicitur

esse ubique et semper, in quantum universalia abslrahuntur ab hie

et mine: $ed ex hoc non sequitur ea esse aelerna nisi in intellectu,

si quis aeternus 3.

Tali sono pei loro sommi capi, i pensieri, direm cosi, culminanti

dellc due lettere del Brentazzoli. Ad esse rispose il Mamiani in

questa forma. Se il Brentazzoli e favorito da san Tommaso, egli

ha per se sant'Anselmo
; quasiche 1'ammettere, come fece sant'An-

fielmo che dall' idea di enle perfellissimo si possa dimostrare I'esi-

slenza di Dio sia lo stesso che ammettere 1' inluizione dell'essere

divino, con tutte le giunte che vi fanno gli Oulologi. Quindi accusa

S. Tommaso di non essersi accorto, che collocando a capo dello sci-

1 Summa th. 1. p. q. 16, a. 7. 2 Ivi. 3 Ivi.
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bile umano il principle di contraddizione, veniva implicilamente ad

arnmettere il principio ontologico. Faro nolare, egli dice, come

S. Tornmaso e il suo maestro Aristolile non riuscissero in ci6 coe-

renli con se medesimi. Da poiclie 1'uno e l'altro posero e riconob-

bero il principio d' identila e contraddizione, siccome il superiore

e assolutamente primo e dal quale dipende tutto il lavoro immense

ed inlerminabile della scienza specolaliva. Ora che e mai quel prin-

cipio, se non un modo aslralto ed unh?ersale di esprimere le asso-

lute verita? Per fermo, ogoi Yerila cosi fatta non significa se nie-

desima con un giudizio analilico? Ed ogni giudizio cotale non ripele

mai sempre solto forme piu o meno determinate 1'assioma uuiversa-

lissimo che ogni cosa e necessariamenle quello che e? Quindi, s'io

pongo in disparte simile nozione aslralla e la converlo nel suo con-

crelo, e vale a dire neU'ente non vuolo ma pieno e d'ogni parte

compile, avro per appunto il gran pronunziato : Dio e ineffabilmen-

te quello che e l.

Tre cose osserviamo sopra questo passo. Prima, che assume spie-

gatamente il principio fondamentale del panleisrno germanico, che

e di confondere Dio coll'ente universale e comune. Di che segue la

confusione del medesimo Dio cogli esseri tulli della natura
; giae-

che di essi si predica identicamente e sostanzialmente il conlenuto

di quell' idea, quando a cagion d'esempio diciamo : il sasso c ente,

la pianta e ente, il brulo e enle, e cosi del reslo. In secondo luogo,

e da notar la stranezza, in cui il Mamiani incorre ad occhi veg-

genli, allorche riconosce e confessa che la nozione urrivcrsale di

ente rappresenta un enle vuolo, e nondimeno soggiunge che per

ottenere il suo Ontologismo basta converlirlo nell' ente pieno, Tale

a dire nell' Enle assolulo, cioe Dio. Piccola bagatlella ! Convertire

il vuolo nel pieuo ! Finora si era credulo che il vuoto non possa

convertirsi nel .pieno, se qualcuno non lo riempie ;
ma il slg. Ma-

miani ha il segreto di poler fare una lal conversione, senz'allro.

Peccato che non si trovi al presenle Ministro di fmanza ! qual soc-

corso per 1'erario ilaliano, gia lanto esausto! Ma lasciamo le celie,

1 Let [era terza ecc. p. 44.
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e torniamo a noi. In terzo luogo notiamo 1' ignoranza di esso Ma-

miani nell' accusar S. Tommaso perche non bado che 1* idea astratta

dell' ente si converliva coll' idea dell' Enle assoluto. Tanto e lungi

che S. Tommaso procedesse sopra tal punto sbadatamente, che per

1' opposto egli dett6 nella Somma contro i Genlili
,
un capo intero

,

uel quale dimostra 1' impossibilita di fare quella conversione o, per

dir meglio, confusione, che vorrebbe il Mamiani
;

e tra gli altri ar-

gomenti apporla appunto questo, che 1'ente universale e comune dice

vacuila ,
e 1' Ente Assoluto dice pienezza. II primo esige specifica-

zione nell' esistenza. e nel concetto dice capacita di ulleriori deter-

minazioni; il secondo nell'uno e nell' altro stato esclude ogni giunta

ed ogni capacita di determinazione , giacche e e si concepisce come

sussistente nella pienezza slessa e semplicita del suo essere
,
a cui

per conseguenza non si puo nulla detrarre e nulla accrescere 1.

L'Ontologismo del Mamiani e della peggior forma, che possa dar-

si: esso non e che un palliato Panteismo. Egli concepisce Dio come

1' idealita delle cose; come 1'essere, che determinandosi in queslo o

quel modo vi presenta tutti i veri che rilucono all'intelletto. L'idea,

egli dice, o 1'ente significative, che tu il domandi, si e 1' Assoluto

medesimo in quanto apparisce alia intelligenza e in quella forma pe-

culiare si manifesta 2. Ricordi il lettore cio che abbiamo delto nei

precedenti quaderni, ragionando dell'Onlologismo
3

;
e ricordi al-

tresi la rivista
,
che facemmo dell'opera del Mamiani, Confessioni

d'un Metafisico nel volume sesto di questa Serie 4.

Per confermare la sua teorica, il Mamiani ricorre al solito argo-

mento, che e il cavallo di battaglia degli Onlologi, cioe alia neces-

1 Quod commune est vel universale sine additione esse nonpotest.... Et

quamvis cogitatur universale absque addiiione, non tamen absque receplibili-

tate additionis... Divinum autem esse est absque additione, non solum in cogi-

tatione, sed etiam in rerun natura: et non solum absque addiiione, sed eliam,

absque receptibililate addilionis. Unde ex hoc ipso quod additionem non re-

cipit, nee recipere polest, magis'concludi potest quod Deus non sit esse com-

mune. .Contra GeDliJes 1. 1, c. 26.

2 Leltera lerza ecc. p. 55.

3 Vedi Chilta Cattolica, Serie sesla, vol. XI e XII.

4 Civilla Cattolica, Serie sesla, vol. VI, pag. 203.
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sita ed eternila, onde ci appariscono fregiate le verita razionali.

Simili verita clomandansi non di falto ma di ragione, perche iion

cominciano mai ne finiscono
; serapre sono state vere e sempre sa-

ranno
;

e quand' anche non vi fossero uomini e niuna meule creata

che le pensasse, cio nonostante esse sussisterebbero necessarie, uni-

versal! e immutabili siccome sono. Anche il loro numero e infiuito,

come ne hai prova patente nelle matematiche
;

le quali menlre ri-

sultano tutte di verita di ragione, mai non vedranno il termine ulli-

mo delle invenzioni loro. Quindi conchiude : lo finisco adunque

con I'affermarti che quando tu pronunzi due e due fanno qualtro, o

simile altra verita manifesta e notissima nou pure in se, ma quoad

nos, tu esprimi una -determinazione della Yerita infmita e assoluta,

la quale e Dio o si converte con Dio 1.

Noi non aYremino bisogno di ribaltere tulli gli equivoci e falsi ra-

ziocinii che si contengono in questo discorso
; dopo quello che abbia-

mo chiarito nei noslri articoli sopra I'Onlologismo, e accennato delle

due lellere del Brentazzoli. Nondimeno sara bene ragionarne qui

ulteriormente alcuna cosa colla massima brevita.

Da prima Yuolsi avverlire che lulte le verita razionali, conlenule

nei giudizii, non sono che rampolli di alcune quiddita o essenze ap-

prese coll' idea. Cosi : due e due fanno quatlro risulta dalla ra-

gioiie di numero, e il numero da quella di unila
; 1'accidente sup-

pone la sostanza risulta dalla quiddita dell' una
, contemplata a

fronte dell' altra
;

non e possibile che la cosa sia e non sia al tem-

po stesso risulta dalla ragione di ente, paragonata colla sua nega-

zione, e Ya discorrendo. Onde tutta la quistione si riduce alle essenze

o quidditk delle cose, le quali presentandosi a noi come necessarie,

Sterne, universal!, uopo e che come tali si presentino altresi lutti i

rapporli che dal loro confronto risultaao. Or qual e la necessita, la

elernita, rinfinila,che a tali essenze compelono, uel rilucere die fan-

no al nostro pensiero? Quelle stesse
,
che sono doli di Dio? JNienle

affalto. La necessila di Dio e una necessila di essenza identificata

coll'esistenza. Per coutrario la necessita, di cui ci appariscono iosi-

1 Lettera terza ecc. p. 47.
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gnite quelle quiddita, e necessita di essenza, distinla dall'esistenza.

Noi, quando concepiamo il due ed il quattro, non per questo vediamo

che debbano issofatto esistere
;

anzi veggiamo 1'opposto, cioe che

possono esistere e non esistere. Come dunque volete che sieno una

determinazione della di^
7

ina essenza
;
la quale solto qualunque deter-

minazione si concepisca, non pu6 spogliare se stessa, e pero deve

presentare sempre un'essenza idenlica all'esistenza? II medesimo dite

d'ogni altra quiddita da noi appresa, verbi grazia di sussistenle, di

vegetale, di sensitive eccetera; cose tutte che si presenlano come ne-

cessarie quanto all'essenza, ma come meramente possibili quanto aK

1'esistenza. Or la necessita di essenza non ripugna alle cose create,

ma sol quella di esistenza, e per rispetto a questa diconsi contin-

genti. Anzi quella necessity di essenza e loro indispensabile. L'uomo

e necessariamente animal ragionevole ;
il vivente

,
un operante con

azione immanenle; il circolo diverso dal quadrato, e va dicendo. Po-

tranno tali cose esisiere o non esistere, ma poslo che esistono, non

possono essere diversamente da quel che sono
;
ne confondersi tra

loro, a cagion d'esempio 1'uomo col bruto, il triangolo col trapezio.

Dunque a concepire tali essenze come necessarie non ci e bisogno

andarle a mirare nell' essenza divina, ma basta guardarle in loro

stesse, negl' intrinseci loro caratteri, astrazione fatta dall' esistenza.

A far do e sufficiente la virtu astrattiva della menle, che penetra il

quod quid est, il che dell' oggetto, vale a dire la sna quiddita, consi-

derata per se e da se. II Mamiani fa increscere bonamente di lui ,

allorche obbietta il perpetuo flusso in che sono le cose. Lo sono in

quanto all'esistenza
;
e quesla e fuor di proposilo nella presente qui-

slione. Ma non lo sono eziandio quanto all' essenza. diremo che il

triangolo, il quale oggi ha i tre aogoli eguali a due retti
, domani li

potra avere eguali a quattro? Tutta la vostra tiritera adunque intor-

no alia mutabilila delle cose, e per lo meno oziosa. Provate che alle

creature ripugni la necessita e immulabilita di essenza, e dei rapporti

che fluiscono dall'essenza, e allora vedremo. La sola cosa, che potete

dire
,
si e che questa slessa necessita di essenza delle cose create

deve avere da ultimo il suo fondamento reale in un esistente immu-

tabile e necessario nella slessa esistenza ;
e quesli & Dio. Ma cid e
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un salire a Dio per discorso della ragione, non intuirlo, come iden-

lico alle essenze che conlempliamo. Ma dunque, ripiglia il Ma-

miani, bisogna che io pensi che vi e Iddio, per credere che in ogni

tempo e in ogni luogo due e due fanno quattro, e gli atei crcdono

invece che fanno cinque? Rispondiamo : questa obbiezione fa piulto-

sto contro di lui
;

il quale immedesimando con Dio quel pronunzialo

due e due fanno qualtro non dovrebbe ammeltere come possibile

la conoscenza dell'uno, senza quella dell'altro. Ma noi diciamo che

la necessita e immutabilita del vero si scorge da noi prossimamenle

nella quiddila stessa, che conlempliamo. E solo, quando vogliamo as-

segnarne rultima ragione, siamo costrelti di ascendere a Dio, come

a fonte prima di lutto 1'essere, nell'ordine tanto reale quante ideale.

II perche dalla noslra doltrina segue soltanto che ad ottener la co-

noscenza perfetta, quella doe che spiega la cosa per la sua suprema

cagione, fia mestieri assorgere a Dio.

In proporzional guisa si discorra dell' eternila. La quiddila, da

noi concepita, per cio stesso che prescinde dall' esistenza, prescinde

da qualunque determinata durazioiie, abstrahit ab hie et nunc, se-

condo la frase di S. Tommaso. Quindi essa ci apparisce come eterna,

ma negalivamente, cioe non rislretla ad alcun tempo. Or e questa

1'elernita propria di Dio? Cerlo che no. L'elernita di Dio e un' eter-

nila positiva ;
la quale consiste in un istante indivisibile, che ab-

braccia in se ogni durala. Siffatta eternitd, tanlo e lungi che noi in-

tuiamo nel vero a noi preseule, che non giungiamo anzi a compren-

derla, e sol per raziocinio sappiamo che dee compelere a Dio.

Mollo piu facile e la soluzioue per cio che riguarda I'universalita e

rinfinila del vero. Noi concepiamo 1'essenza, prescindendo dalla sua

individuazione in questo o quel concrete. Se nel vivente, esempli-

grazia, possiamo aslrarre dalla ragione di vita e considerar solo la

ragion di sostanza, a fortiori possiamo aslrarre da questa o questa

individuality, e contemplare la ragion di vivente in quanlo tale. II

vivenle cesi considerato e molliplicabile all' infinito, in quanto puo

avYcrarsi in individui senza numero. Ecco runiversalila e infiuila

del vero, che si manifesla alia noslra inenle. Or domandiamo anche

qui : e questa I'universalila e inflnita di Dio? Solo un panteisla po-
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trebbe affermarlo. L'universalita di Dio c I'universalila della causa,

vuoi esemplare, vuoi efficiente. Esemplare, in quanlo egli e il pro-

totipo eterno, di cui sono imitazioni piu o meno remote le creature.

Efficiente, in quanto la virlu sua si slende a lulto cio che non invol-

ge contraddizione, ossia che parlecipa la ragione di enle. L'infinita

poi e la pienezza dell'essere, per cui in massima semplicilei cora-

prende tutlo cio che dice perfezione, scevra da difetti e da limit! .

II Mamiani declama fuor di proposilo, quando si sbraccia a di-

mostrare che non possiam far nulla di eterno, di uuiversale, d' im-

mutabile. Qui non si tiatla di fare, ma di conlemplare cio che vera-

nienle e negli oggetti, vale a dire 1'essenza di per se immutabile
;
e

questa e tale, perche e copia del concetto divino ed ha la sua ragione

ultima nella natura immutabile di Dio, archelipo primo ed elerno di

tulto 1'essere e di tulto il vero. La mente nostra non dee fare allro,

se non che sceverare quell'essenza dalla sua concretezza individuale

per via di astrazione, ed intuirla ne' suoi caralleri e nelle interne

sue leggi : e questo stesso intanto ella puo fare, in quanto e imma-

gine della mente divina e partecipazione dell'increato lume.

Cio che noi pensiamo pei concetti, eziandio razionali ed univer-

salissimi, esisle realmente nelle cose : esso esprime la loro quiddita

o un grado della medesima e le leggi che la governano. Se dun-

que 1' essenza di Dio fosse non solo la ragione ultima del \ero che

pensiamo, ma fosse questo stesso vero, come vuole il Mamiani e

gli allri che pensano come lui, Iddio non si distinguerebbe dal

mondo. Egli si riferirebbe alle creature come I'aslraUo al concrete,

o come 1' indeterminato alle sue diverse determinazioni, vuoi ideali,

vuoi reali. II panteismo dello Schelling e dell' Hegel non polrebbe

evi tarsi.

L'altr'arma, di cui si vale il Mamiani, in difesa del suo sistema,

e 1' obbiettivila delle idee. II negozio , egli dice
,

si risolve net

dimostrare che ogni verita. ed ogni nozione
, per queslo solo che e

nozione ed e verita, dimoslra la sussistenza dell' oggelto reale cor-

respettivo. Altesoche questo non sussistendo in alcuna maniera,

annullerebbe ogni conlenulo della verila e le affermazioni di lei con-

Serie Y/, vol. XII, fate. 423. 21 25 Ollobre 1867.
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^erlirobbersi in pretla illusione ed inganno 1. Oui evidenlemen-

te 1'Aotorfi ginoca sopra un equivoco ,
scambiando la realta di es-

seoza colla real I& di esistenza. Senza dubbio, ogni nozione, per ci6

stesso che e nozione verace e non illusoria
,
richiede che le corri-

sponda un essore reale, e in ci6 consiste la sua obbietlivita. Ma 1'En-

te reale, come ben osserva il Suarez 2, pu6 prendersi in doppio sen-

so: o in quanto si contraddistingue dall'ente di ragione, fabbricato

dall' intelletto e che non pud avere esistenza se non nel solo inlellet-

to
;
o in quanto si contraddislingue dal non esistente ,

ma capace di

esistere fuori dell' intelletlo. Nel primo senso si ammelte cbe ad ogni

nozione non fittizla deve corrispondere un ente reale ;
ma non nel

secondo senso, se pur non si tralti di nozione inluitiva, diquella oioe

in cui si guerdi 1' oggelto come gia esistente. Ogni nozione, che

prescinde dall' esisteuza
, purche riferisca un'essenza capace di esi-

stere in re-rum nalura, ovvero una legge o propriety, atta a verifi-

carsi della medesima, ha 1'obbietto reale come suo termine, ed e ve-

ramente obbieltiva. Dirassi: edove ha sussistenza un tale obbiello?

Rispondiamo: 1'ha nella inente, giacche ogni cosa puo sussistero in

doppio ordine, nel reale e nell'ideale, in nalura e nell'alto conosci-

tivo
;
ma non vien riguardato secondo lo slato che ha nella menle ,

bensi per s& stessa e secondo l'inlrinseca possibility che presenta

alia conoscenza. Scientiae quae considerant res abstrahendo al exi-

stenlia , non sunt de entibm ralionis
,
sed de realibus , quia coml-

derant essentias reales, non secundum statum quern habent in inlel-

leclu, sed secundum se vel quatenus aptae sunt ad existendum cum

lalibus naturis vel proprielalibus 3.

In conclusione, per dirla qual e, la radice di questo e di tulli gli

altri erronei sistemi, che da un secolo in qua sonsi veduli nascere

come funghi, si e la superflcialila fflosofica a cui si venne, dopo
1' abbandono della Scolaslica. Le lunghe disquisizioni sopra la na-

lura dei concetti universali e il modo onde vengon formali, si di-

sprezzarono come quisquilie e sofisticherie logicali. Messa in ridi-

1 Lettera lerza ecc. p. 62.

2 Metapliys. Disputationum, Disp. XXXI, sect. 2.

3 SUAREZ, luogo citato.

,
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eolo, senza esame, la teorica delle forme sostanziali, si disconobbe

]' unita della natura composta dell' uomo, e la qualita per conse-

guente della conoscetfza, che gli compete. Non si voile saper piu

nulla delle indagini sottili sopra 1' idea di ente, del modo, onde si

conveple col vero e coll'two, della sua analogia neH'altribuirsi a

Dio, e cosi andate voi discorrendo di altre importantissime quislioni

metafisiche. Falta in tal modo man bassa sopra tutto cio, cbe era

oggello di alta specolazione, quando si voile farvi ritorno, non si

pole attingere dagli Scolastici, parle perche nol permetleva la mi-

scredenza del secolo, parte perche il disuso ne avea fatto dimenti-

care i vocaboli e le formole scientifiche. Quindi si cadde facilmente

in qualunque laccio
;
e le menti piu acute credellero di fare un gran

raziocinio, allorche dissero : Noi dobbiamo dislinguere il concetto

dal suo contenuto. II concetto e opera nostra, ma il contenuto del

concetto ci vien manifestato, ed e obbiettivo, non subbiettivo. Esso

ci apparisce come necessario, eterno imrautabile
; giacche non puo

esser altro da quel che e, e soprannuota al naufragio d'ogni creata

esistenza. Dunque esso o e Dio o si consustanzia con Dio. II razio-

dnio, ollre all' aspetto di sublimita, avea anche il pregio della fa-

cilita
,
e dispensava da quelle indagini lunghe e faticose della Sco-

lastica, non possibili piu a sostenersi nella fiacchezza moderna.

Ecco a parer nostro 1'origine della speciosa leorica. Ma noi abbia-

mo di sopra accennato lo scoglio, in cui essa va a rompere, e gli

equivoci sopra cui si sostiene. Una profonda confutazione di tali

equivoci e contenuta nel secondo opuscolo, che mentovamrao da

principio; nel quale opuscolo il signor Brentazzoli risponde alia

leltera del Mamiani, e smessi gl' indebiti riguardi, in cui era ec-

ceduto nolle due epistole precedent}, mostra chiaro com' esso Ma-

miani nel comballere la Scolastica da colpi da orbo, impugnando

cio che non sa 1
. Noi non istaremo qui a compendiare le giudi-

1 Allorquando il Mamiani nella lettera, di cui ci occupiamo, preterite

ogiii riguardo alia tradizione, ha voluto propulsare con pochi trascorsi di

peima dotlrine, le quali contano cinque secoli di glorie imperilure, e di cui

mostrasi ignaro, ed ha preteso garrire con chi unico e solo all'mse alle piii

ardue ed eccelse sommita del pensiero ; ho stimato che senza ambagi, senza

accettazione di nomi e di persone, la verita dovesse proclamarsi sui tetti.
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ziose e dolte osservazioni dell'egregio scrittore
; giacche dovrem-

mo rlpetere molte delle cose gia delte ; seguendo egli la stessa dot-

trina, altinta da lui e da noi alia stessa fonte del sommo Aquinate.

Solamente ci ha recato meraviglia che egli nell'esame della leo-

rica del Mamiani, abbia pretermesso questo punlo importanlissimo

del Panteismo, al quale essa mena. Forse lo avra fatlo perche il

Mamiani si dichiara 'avverso a quell'errore, e ben puo darsi che

tale egli sia veramente nel suo pensiero. Ma altro e 1' inlenzione

dell' animo, altro la qualita e la tendenza dei principii, che si pro-

pugnano. Comunque sia, noi per queslo appunto abbiamo volulo

traltenerci alquanto piu diffusamente sopra di ci6, e passarci di

altre considerazioni ehe il lettore potra cercare da se, nel secondo

segnatamente dei due opuscoli, che han formato il lema di questa

noslra rivista.

II.

De Phiala cruenta, indicio facli pro Christo martyrii. Disquisitio

ARCHANGELI SCOGNAMIGLIO, presbyteri romani, ac SSrum Reli-

quiarum cuslodis Parisiis
,
Ludovicus Vives bibliopola editor,

via Delambre 9, 1867. Un volume in 4. di pagg. VI-288.

Fra i segoi piu certi per dislinguere nelle catacombe i corpi dei

Martiri ,
fu sempre nella Chiesa di Roma tenuto come certissimo

quello delle ampolle contenenti tracce di sangue. Sopra di che la

sacra Congregazione delle Indulgenze e delle Reliquie , per torre

ogni ragione di dubitare, promulgo il 10 aprile del 1068 un decreto

del tenore seguente: Cum de notis disceplaretur ex quibus verae san-

clorwn Marlyrum reliquiae a falsis et dubiis dignosci possint; ea-

dem S . Congregatio censuit, Palmam, elVas illorum sanguine tin-

ctum pro signis certissimis habenda esse. Nelle quali parole, benches

i due indizii della Palma e del Vase si trovan congiunti , nondimeno

per comune sentenza, come afferma Benedetto XIV, il vase del san-

gue e da intendere qual argomenlo per se solo sufficientissimo del

sofferlo martirio
;
e solo da alcuni si dubita se la Palma sia allo stes-

so modo, da se sola, significaliva della medesima cosa.
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Ma in quest! ultimi anni uno scrillore anonimo del Belgio, dolto e

caltolico, professando pur di rispeltare, ed anzi di aderire pienamen-

le al decreto della S. Congregazioue ,
ha messo in campo alcuni ar-

gomenli, che nella sua intenzione sono \'61li a lorre 1'abuso, che cgli

suppone invalso nella cilia di Roma
,
di applicare malamenle il cri-

lerio approvalo dalla S. Congrega-zione ;
ma nella realta tendono a

dislruggere ,
o per lo meno a rendere inulile nella pralica lo slesso

decrelo. Benche il libro non fosse slato propriamenle pubblicalo, poi-

die 1' autore, per rispelto appunlo alia Chiesa di Roma, ne fe' impri-

mere pochissirai esemplari sol per essere esaminalo; nondimeno

era convenieute di rispondere alle sue obbiezioni, e di dare alle rispo-

ste lulla la pubblicila ,
acciocche per tal modo fosse poslo in mag-

gior luce la verila della cosa. E queslo appunlo si e proposto di fare

il chiaro sacerdote Scognamiglio col libro che abbiamo annunziato.

Esso e diviso in due parli : nella prima dissolve i fondamenli piu

general! dell'opinione dell' Anonimo, e per conlrario stabilisce il

fondamento della Iradizione romana nella presenle conlroversia. Nel-

la seconda risponde agli argomenti piu diretti e parlicolari contro

alia slessa tradizione. Noi per amore di brevila , non lanlo lerremo

conlo di quesla parlizione , quanto 'dell' ordine delle malerie
,
che

1'Autore piu yolle
, per ubbidire alia sua divisione

,
ha dovulo trat-

tare divisamenle in luoghi diversi.

L' Anonimo perlanlo argoinenla, in generale conlro alia tesi, dal

grande numero de' sepolcri ,
che appariscono nelle catacombe fre-

giali di ampolle ,
e farebbero supporre nella sola cilia di Roma

;

1. una molliludine di martin, per nulla corrispondente alia sua

popolazione; 2. maggiore di quella che pud rilevarsi per le me-

morie ecclesiasliche
;

3." composla per la quinla parte di bambi-

ni : proporzione a suo giudizio affalto incredibile, atlesa 1' umanila

de' Romani.

Non e difficile all' egregio autore distruggere colle testimonianze

di tutta 1'antichila cosi fatli fondamenli. Mette dunque in chiaro i

seguenli punli: 1, che Roma, intesa com'e da intendere con lulti

i borghi suburban!
,
era capace ne' primi secoli del cristianesimo di

oltre a due milioni di abilanti; 2% che i Crisliani fino dai primi tem-

pi della predicazione evangelica si andarono mulliplicando in Roma
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con una rapidita straordinaria; 3, che il numero de' marliri di Ro-

ma, nel corso de' primi tre secoli, fu strabocchevole, e proporzional-

mente assai maggiore che in allre region! ; 4, che i persecutor! non

ebbero riguardo ne a sesso ne ad ei; sicche senza definire (che

non si puo )
se i fanciulli e le fanciulle , uccisifin odio della Fede,

adeguassero o no la quinta parte de' martiri, e indubitato che furon

BQoltissimi : e opporre in contrario la umanila de' Roman! e in que-

sto proposilo per lo meno inopportune.

Per opposto ,
la tradizione di distinguere i corpi de' martiri per

1' indizio delle fiale del sangue, adereuti a! loro sepolcri, e una le-

gittima e immediata conseguenza di ci6 che i primitivi cristiani pra-

ticavano co' martiri , secondo che e atteslato da cerlissimi e molte-

plici monument!. E a tutli conta la lor somma sollecitudioe di rac-

corre que' santi corpi ,
e ricuperarne il piu che polessero del sangue,

usando a quest' uopo non solo le ampolle, ma anche le spugne e le

pezzuole. Le quali reliquie eran deposte con tanla religiosita ne' se-

polcri, che non fu mai conceduto
(
almeno nella Chiesa Romana) di

estrarne una benche menoma particella per privata divozione. Si

voleva in soslanza che quegli avanzi gloriosi fossero riservali nella

loro interezza alia pubblica venerazione ; ed iuvece alia divozione

de' parlicolari, anche principi e re, non era per altra guisa soddisfat-

to, che dispensando gli olei delle larapane che ardevano dinanzi

a quelle tombe, o, tutto al piu, i veli e sudarii che fossero stati a

contalto di lor ossa. E cosi di fatlo pralicossi piu secoli anche do-

po le persecuzioni. Donde si rileva in generate, che se i primi

fedeli riguardavano i martiri come obbietto di lor cullo presente

e di quello de' posted ,
e pero usavano lanla diligenza nel racco-

gliere i loro corpi , ed ogni piccola particella di quest! riputavano

cosa si santa che si dovesse servare inviolabile negli stessi sepol-

cri
;
e del tulto incredibile che lasciassero poi quesli sepoleri indi-

distiati fra la moltitudine degli altri defonti. E pur cosi era neces-

sario che accadesse, se non si apponeva un facile distintivo; mas-

simamente ne' tempi delle persecuzioni, quando ogni di cadevano

tanti cristiani, fra' quali era si facile che fossero involti i lestimonii

del martirio de' precedent!. II quale argomento cresce immensamente

di peso, se si consider! che la cura de'martiri non era solo un effet-
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to della comune piela, ina una specialissima attribuzione de' Ponle-

fici, i quali a questo fine aveano depulati nolari, che regislrassero

i loro alii, e sacerdoti che sopraslessero ai cimileri, governando il

cullo a quelli dovulo. Crederemo noi dunque che i Roman! Ponlefici

e i presidi de' cimileri lasciasserb sepellire alia rinfusa marliri e

non marliri
,
con evidente pericolo che ad alcuni fosse frodalo il

culto dovuto, e ad altri fosse reso indebilamenle?

Ci6 posto , in tutti o quasi lutti i sepolcri , che sono indubitala-

mente di martiri, si son trovale o sappiamo che furono le ampolle o

altri simili argomenli da conservare e mellere in moslra il sangue :

per conlrario assai di rado si e letta a parole 1' indicazione del mar-

lino. E dunque da ritenere che le ampolle del sangue, o altri simili

arnesi fossero il segno universalmente convenuto per denolare il

marlirio. La quale argomentazione e confermata dalle antiche testi-

mooianze ,
massime da' bei versi di Prudenzio

,
che nel descrivere

i sepolcri dei marliri ricorda
,
non meno come ornamenlo che come

viva rappresentanza del sostenuto marlirio le reliquie del loro san-

gue esposle alia pubblica vista.

Contro a questa conchiusione non vale ci6 che soggiugne 1' Ano-

nimo, che cioe poleano i fedeli
, per divozione ai marliri

, fregiare i

proprii sepolcri del sangue di quelli. Primieramenle una tale spiega-

zione e affallo gratuila, non avendo nessun fondamento nelle anti-

che memorie In secondo luogo e anzi conlraddelta dalla pratica

de' fedeli almeno in Roma, che com' e dello, aveano per costume in-

\iolabile deporre insieme co'corpi tulto il sangue che si fosse raccol-

to de' martin. In lerzo luogo finalmente non solo la delta spiegazio-

ne, ma lulte le altre che 1'Anonimo adduce per infermare o rendere

equivoco il valore significativo delle ampolle ,
sono in egual modo

sfatate dal fine essenzialmente esclusivo di adoperarle ,
che era , co-

me abbiamo vedulo, di distinguere i sepolcri de' marliri. Per fer-

mo
,
ammesso una volta che lutli i crisliani avesser balia di ap-

porle colle medesime note ai loro sepolcri ,
non era piu possibile

di riconoscere i veri martiri
,
e ne avrebbe patilo la disciplina del

culto, con pericolo di gravissimi sconci. Or chi potra persuaders},

che la Chiesa di Roma, stata in lulli i tempi custodilrice scrupo-

losissima della disciplina, fosse si trascurala in punlo si delicate?
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Per questi ed allri argoraenti di non minore efficacia, lulli i piu

chiari indagatori della cristiane anlichita hanno in ogni tempo

conchiuso, clie le fiale intrise di sangue sono da repulare cerla si-

gnificazione di marlirio. L'autorila di costoro e messa ID lulta luce

dal chiaro Scognamiglio in quella che risponde ad alcune opposi-

zioni dell' Anouimo, il quale, arzigogolando sopra alcune frasi, si

sforza di trarre alia sira senlenza alquanti di loro, come sono il Bo-

sio, il Papebrochio, il Mabillon, il Muralori, il Marini e non sappiamo

quanti altri. Se non che esaminati i conlesti e i luoghi parallel!, si

trova che que' chiarissimi uomini non si sono dipartiti di un api-

ce dal sentimento comune.

Ma 1' Anonimo non, potendo negare il pieno consenso, almeno

quanto al punto principale della quistione, di lutti gli anliquarii

cattolici
,
da cio stesso toglie argomento di negare la tradizione.

Ed ecco in qual modo. Egli sostieue che non gia il testimonio del-

1' anlichita trasmesso di secolo in secolo; giacche le catacombe eran

rimasle per tanli secoli ignorale : ma si 1' autorita degli archeologi,

quando nel secolo XVI cominciarono di bel nuovo a lornare alia

luce, diede credilo alia opinione che delle fiale trovate no' sepolcri

coslituisce un segno di martirio. E pero, essendo a suo giudizio de-

buli ed incerte le ragioni di quelli, conchiude che non puo farsi nes-

SUQ conlo deH'argomento delle fiale.

L'Autore rimette alia fine del libro quesla opposizioue e la sua

risposta, che a noi fa meglio accennare in questo luogo. Fa dunque

osservare pe' testi da se altrove eitati, specialmenle di Prudenzio e di

S. Ambrogio, che il testimonio dell' aulichila uon manca. Ma quau-

do ancora mancassero i documenti scritti, non dovrebbe bastare

ad un catlolico il fatto stesso della Chiesa Romana, la quale, dal

secolo XVI in poi, ha tenuto come indubitato coteslo indizio delle

fiale intinte di sangue, e lo ha raffermato contro alle difficolta che

in allri tempi furono opposte?Una tale fermezza di giudicare dee

rendere certo ogni ossequioso fedele, che la sentenza della Chiesa

si poggia sopra sicura Iradizione
,
la quale di eta in eta rimonti ai

primi secoli del cristianesimo. Se fosse altrimenti, essa avrebbe

operato con temerita consecrando un falso principle, e sarebbesi

esposla ad errare le mille volte in cosa si grave, com' e il culto dei
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Sanli. E quale aulore cattolico potrebbe senlire cosi sinistramenle

della Chiesa ? Dall' altra parte il consenso degli archeologi, essendo

cosi pieno e universale, come 1' Anonimo e costretlo di confessare,

o risulta dalla intrinseca evidenza de' monumenli ; e in questo caso

Don solo non pruova contro alia tradizione, ma la rafferma. quel

consenso proviene da estrinseca aulorila
;
e siccome quest' aulorita

non potrebbe nel fatlo presenle esser altra cosa che quella della

Chiesa, anlecedente alle sentenze degli archeologi, il comune ac-

cordo di quesli sarebbe certo argomento della preesistenza della

Iradizione. Ma il vero e che 1'una e 1' altra cagione sono unitamente

concorse a formare quel si pieno cousenlimenlo de' dotli. Percioc-

che dall' un canto lo studio de' monumenti e il ragguaglio di quesli

colle memorie scrilte faceanli accorli della verita della cosa
;
e dal-

1'altro 1'autorita e la consuetudine della Chiesa era per essi una ri-

pruova che non s' ingannavano ne' loro giudizii. Questo doppio cri-

terio si fa chiaramente riconoscere negli scrilti del Bosio, dell'Arin-

ghi, del Boldelti e di quanti altri hanno Irattato di proposilo que-

st' argomento.

La seconda parle dell' Opera risponde ,
come si e delto, alle ob-

biezioni dell' Anonimo, alcune delle quali , perche si riferiscono ai

punli piu generali trattati dall' Autore nella prima parte, leabbiamo

gia accennale indicando i precipui capi delle soluzioni. Rimangono

due allre difficolla di qualche peso, che sono maeslrevolmenle risol-

le daU'illustre Scriltore. Oppone dunque 1' Anonimo, che da' tempi

di Bonifacio IV, stato Ponlefice ne' primi anni del secolo VII, sino a

Pasquale I, che resse la Chiesa ne' principii del secolo IX, le cata-

combe furono quasi del lutto sgombrale de' corpi de' Martiri ; sic-

che assai pochi vi poterono rimanere. Se e cosi, convien confessare,

egli conchiude, che quella immensa moltitudine di corpi , che ne

furono esiralti dal secolo XVI in qua coll'indizio delle ampolle del

sangue , non sia generalmente di marliri ,
e che quindi il dello in-

dizio e fallace.

Ma il chiaro Aulore negail fondamenlo di questa argomentazione,

dimostrando esser falso, che per le translazioni de' corpi de' Santi
,

falte specialmente solto Pasquale I, rimanessero yuote le catacombe.

Pero confuta coll' autorila e colle ragioni del Boldetti e di Benedet-
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lo XIV 1'unico argomenlo a cui si lienequella sentenza; ed aggiun-

tc altre savie osservazioni conchiude con que'dottissimi, che non

solo non furono estralti da' cimiteri romani tutli i corpi de' Marliri

sino a tulto il secolo IX, ma che \
j

e ne rimasero innumerabili.

Un altro argomento deduce 1' Anonimo da' tempi di Costantino ,

quando fu ridonata la pace alia Chiesa, non mai piu rotta in appres-

se per generali persecuzioni di gentili, salvo il poco tempo che duro

1'impero di Giuliano. Afferma pertanto che la massima parte de' se-

polcri, insigniti delle ampolle del sangue ,
souo posteriori all' avve-

nimento di Coslanlino all'Impero ;
e pero conceduto, che anche nei

tempi di pace vi fossero stati marliri per momentanee'insurrezioni

di pagani , argomenta esser del tutlo inverosimile che fosser potuti

crescere a si gran numero.

Ma il certo e che di cosi falti sepolcri, cerlamente posteriori a Co-

stanlino, ei non puo recarne che pochissimi. Quanlo aquclla immen-

sa moltitudine che oppone, esso non allrimenli la puo dare come po-

stcriore a Costantino, che per 1' indizio del monogramma di Crislo,

supponendolo originalo dalla celebre \isione di quell' Imperatore.

Ci6 non ostanle non osa affermare che 1' uso di apporre il delto mo-

Dogramma ai sepolcri crisliani non fosse piu antico. Ma se e cosi la

conseguenza, tutto al piu, dovrebb' essere dubbia, non gia affermata

con tanta asseveranza ! Nondimeno neppure il dubbio sussiste. II

chiaro Autore con argomenti di tutla evidenza, ed avendo per se il

suffragio della comune sentenza degli Archeologi, dimostra che il

monogramma di Cristo e assai piu anlico di Costautino, e per conse-

guenza che non e indizio di tempi a lui posteriori.

Lasciamo altre difficolla di minore momento, che con pari abilila

sono sciolte dal dotto Autore. Intanto dal poco ,
che abbiamo sol di

volo poluto accennare di questa bell' opera, puo ogouno argomentare

il suo merito e 1' knportanza, massimamente per conoscere con quan-

lo accorgimento la Chiesa Romana si governa nelle sue decision? ,

e quauto quesle sieno superiori agli assalti non solo della Critica

de' miscredenli
,
mauifestamente irragionevole ;

ma anche a quella

poco prudente di alcuni cattolici
,
la quale ai meno accorli puo sem-

braro qualche volta ragionevole.
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anche ai garzoni. Quanto poi alia spiegazione fondamentale, e di tutli que' luoghi che al me-

dell'allegoria principale ed agli schiarimenti dei desimo punto si riferiseono. Se il chiaro Castro -

luoghi particolari, il chiaro interprele si tiene giovanni facesse dal suo commento scomparir que-

generalmento alle chiose di Browne Bianchi. Dob- sta pecca, sarebbe certo uno de' piu opportuni

biamo peril avverlire, elm per quanto 6 prege- per le scuole.

CERETTI BERNARDINO Meditazioni sul cantico il Magnificat, del sacerdote

Bernardino Ceretti, arciprete di S. Maurizio della Costa. Torino, Pie-

tro di G. Marietti (ipografo pontifido, 1867. Un opuscolo in 16. di

pagine 89.

I nove versetti del Magnificat forniscono la amar degnamente Maria. Buon libro per appa-
materia a nove meditazioni, in apparecchio del- recchiaroi nnn solo alia fcsla dell' Immacola-

la festa dell' Imtnacolata Concezione di Maria ta, ma a qualunque fesii-vita in onore della Bea-

santisiiina. Ogni Tersetto Ti e commentato e in- tissima Vergine.

terpretato al doppio scopo di far conoscere ed

CHAMPION DE PONTALIER FRANCESCO II tesoro del cristiano, ovvero prin-

cipii e sentimenti atti a rinnovare e perfezionare il cristianesimo in petto

alle auinie, del P. Francesco Champion De Poutalier d. C. d. G. Yersione

del sac. Luigi Marigliano. Volume HI. Napoli 1867, U/fizio delle Letture

Cattoliche, vico Sansevero a S. Domenico Maggiore 15 e 16. Vn vol. in

8. di pag. 296.

Con la pubblicazione di questo terzo volume rigliano. Essa trovasi vendibile al prezzo di lire

termini la conosciuta e pregiatissima opera di cinque e cent. 10 presso la Direzlone delle Lettu-

ascctica teologia del P. Champion de Pontalier , re Cattolicht in Napoli.

recata in buona favella italiana dal ch. sac. Ma-

CHECCUCCI BERNARDINO Don Benedetto, ossia un ecclesiastico in esem-

pio nella rivoluzione francese, del canonico Bernardino Checcucci. Tori-
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no, tip. dell'Oratorio di S. Francesco di Sales, 1867. Un opuscolo in 32.*

dipag. 65.

CHIMANI LEOPOLDO Religione e virlii, fondamenli dell'umana pcrfex.lonej

Racconti istrottivi, religiosi e morali, composti in tedesco da Leopoklo

Chimani, e Iradolti per la prima volta dal prof. abb. Giuseppe Teglio. Par-

ma, Pietro Fiuccadori 1867. Un vol. in 16. di pag. 352.

Nella precedents bibliografia, annunziando la

pubblieazione del primo volume di quest' opera,

deuimo sufficiente notizia dell'antore e del libro.

Ora ci basta il far nolo che il secondo rolume e

pur esso uscilo aila luce.

DE FRANCISC1S PASQUALE Alle dame amcricane cattoliche degli Stati Unili,

per il vessillo offerto al S. Padre Pio IX, da servire al nobile corpo del

zuavi, canzone del P. D. Pasquale de Franciscis de'Pii Operarii. Roma,

lip. tiberina 1867.

La bandiera che alcune Dame americane, ve-

nule in Roma per godcrvi le feste del Cenlena-

rio, presentarono al santo Padre, perebe servisse

d' insegna al raloroso corpo de' ZuaTi , piu che

ana semplice ofterla, fa simbolo de' sentimenti

delle speranze, comuni a tulti i cattolici, anche

dIle piu lontane region!. II Poeta giustamente

compreso di ammiraziooe di un atto di cos) su-

blime signiflcazione, con nobili versi encomia il

DE' S1VO GIACINTO Storia delle Due
de' Sivo. Volume quinto. Viterbo,

vol. in 8. di pag. 236.

I quattro volumi precedent! vennero da noi an-

nunziati a mano a mano cbe essi videro la luce
;

e i nostri leltori sanno quanlo favorevole giu-
diiio noi abbiam sempre recato di questa storia.

Ora che essa si ckiude con queslo TOlunie, che

abbraccia gli avvenimenti del 1861, possiam dire

che essa ha nel proseguimento c conchiusione cor-

risposlo pieuumcute alia espeltaziooe destaU col

primo volume. Lo stile sopra tulti gli altri scrit-

tori niodet'oi conciso, ha pci messo al chiarissimo

scrittore di condensare in picciolo spazio moltis-

Sima materia. La castigatezza non comune del lin-

guaggio, aggiunta all'ordine dato alia uarrazione,

all<- cunsiderazioni moral! c poliUche nc fanno

dono e le donatrici, mettendo in bella moslra

poetica i fini che cbbcro quelle pie Signore, gli

affetti da cui furono animate, e le speranze che

csprimevano. La pubblicazione di questa fceUa

poesia c riuscita piu che mai opportune in que-

sti giorni, ne' quali i Zuavi non mono che le al-

tre truppe ponliflcie slan eomprovando a fatti

quanlo era ben locata la fldncia, che in essi a-

veano posta i cattolici.

Sicilie dal 1847 al 1861, di Giacinlo

presso Sperandio Pompei, 1867. Un

un libro di letteratura che onora 1* Ilalia. 1 prin-

cipii cbe propugna son quelli della giustizia, della

religione , dell' onore , deHa vcrita. L' esaltezza

slorica e quanta puu aspettarsene da scrittore con-

temporaneo, diligente ed accorto. 11 libro dunqup

e laic che deve destare interesse, e avere nalu-

ralmente amici e nemici. E cosl 6 di fatlo av-

venuto. Nella stampa italiana i giudizii sono stati

svarialissimi: i buoui giornali 1' hauuo levato qua-

si concordemente a cielo: i caltivi ban cercato di

deprimerlo. Tulti hau pern voluto Icggerlo, co-

sicchu prima ancora che si compiesse, 1' edizionc

era esaurita, e se ne meditava dull' autore una

seconda.

DE STEFANIS G. M. II dive to dei sacri Cuori; ossia raccolla di pie pratiche
ad uso speciale degli ascritti alle associazioni di preghiere e buone ope-

re, in onore dei Cuori SS. di Gesii e di -Maria, pel sac. G. M. De Slefa-

nis, missionario apostolieo. Torino Pietro di G. Marietti, tipografo pon~
tificio 1867. Vnvol.in 16. dipag. 47S.

Tre cose con Icngonsi in questa Raccolta. Nella

prima parte sono Formularii di preci per santi-

flcare i venerdi e sabali deH' anno , le novene,
le solennila dei sacri Cuori. La secouda parte

contiene i varii eserciiii di piela, soliti farsi dai

cristiani, impreziosile da uno risguardo speciale

ai medesimi sacri Cuori. L' ultima parte, che puo

dirsi un'Appendice, abbraccia i Vespri delle Do-

menidie e Feste dell'auno, ed una sceRa di Lau-

di e di Pratiche divote. Cosi qnesto puo dirsi un

Manuale ad uso dei divoti dei sacri Cuori, nel

quale trovasi quanlo suol desiderare la pieto

cristiana.
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DUTHSIL BE LA ROCHERE EUGENIA Le Castellane di Roussillou, racconto

della contessa Eugenia Dutbeil de la Rochere, versione dal franeese.

Parma, presso I'uffizio del Mmaggere.l8V1. Un vol. in Ib.'dipag. 301.

In episodic delle guerre civili di Francia tra altrettanlo pieno di sospensioue e di curiosita, e

i calvinisti e i cat to I id ollie la materia a >juc- scrilto con au'etto vivace,

sto race onlo, quanjo pietoso nei casi che riferisce,

FABER FEDERICO GUGLIELMO II prezioso Sangue : ossia it prezzo della no-

stra salvazione, pel teologo Federico G-uglielmo Faber,Filippinodell'Ora-
torio di Londra, prima versione italiana autorizzata, pel cav. teol. Luigi

Mussa, prevoslo di Moadonio. Torino, Pietro di G. Marietit lipvgrafo

ptntificio 1867. Un vol. in 8. di pag. XLIV, 303.

Siamo lictissimi di annunziare agl' Haliani P. Faber esscre non solo sarie raccogliiore, ma
<iuesto nuovo libro <JeI celebre teologo fllippino, autore originate. Non si puo leggere senza sen-

P. Fabcr. Ksso e un vero tesoro di considera- tirsi migliorata in mente la fede, in cuore 1'amore

zioni, di affetli, di esortazioni : e nel suo testo in Gcsu Redentere. La versione italiaca, fatta

originate inglese e stato da ogni sorla di per- diligentemente, produrra lo slesso bene, speriamo,
sone ricevuto con plauso sommo ed unanime. In in Italia

, che 1'opera originale ha prodotto in

un argomenlo raille volte traltato ha saputo il Jnghillcrra.

FABER FMJICESCO MARIA Vedi Tkomassy Giovanni.

FAGOTTI FEBERIGO 11 ricco cristiano. Elogio funebre del conte cav. Raf-

faele Vinci Gigliucci, lettoliSO Novembre 1866, trigesimo dalla rnorte

uella cappella delfasilo de'poveri vecchi in Fermo, alle couferenze di san

Vincenzo de' Paoli, dal parroco D. Federigo Fagolli, vice presidente del

consiglio parlicolare. Fermo 1867, dalla tip. Backer. Unopusc. in 8." di

pag. 38, con iscrizioni.

II ricco eriflicmo : bell' elogio per onorare la plice mezzo per fare il bene: e Dio lo benedisse

meraoria del conte Vinci: ma piu che bello, me- sempre, lo prospero, lo esallo; sicche egli tutloche

ritatissimo. Poiche il conte Vinci- non solo la ric- liberalissimo fosse con tutti, nondimeno sostenne

t'liezza ma eziandio 1'operosila sua spese tutta nel sempre con dignila il decoro della sua famiglia,

promuovere la prosperity pubblica, nell' incorag- e lascio ai figli coll'ampliato patrimonio, il carl-

giare le arti, nel beneflcare i cittadini, nel sol- co di continuare le sue beneflcenze e 1'esempio

levare 1' indigenza, nel gloriflcare il Signore Id- delle sue virtu,

dio. Per lui le ricchezze non furono *he un sem-

FEI GIOVANNI A richiesta di Mons. can. Giuseppe Antonelli, appendice al-

ia Gennarina di don Giovanni Fei, arciprete di Yoguiera. Ferrara 1867,

lipi Bresciani. Un opusc. in 8.' di pag. 74 .

FRANCO GIO. GIUSEPPE Tigranale. Racconto storico dei tempi di Gmliano

Apostata, del P. Gio. Giuseppe Franco D. C. d. G.Edizione ricavata dal-

la Scrie VI della Civilta Caltolica, e nolabilmente accresciuU dall' auto-

re. Roma, coi tipi della Civilta Cattolica 1867. Due vol. in 8. di pagine

396, 415.

11 Tigranate colorisce la sloria dei tempi di Torino e Parigi; e v' inconlra Liberio e Damaso

<. in I i.uio Apostata: nei quali tanto si speccbiano Papi, S. Atanasio il Magno, i sanli amid Basilio

i noslri ,
die i maleroli nc tolsero preteslo di e Gregorio Nazianzeno, S. Martino Taumatnrgo e

uccusare 1'autore di averla acconc'ata ad arte. II S. Uario, non ineno che Giuliano e i suoi satellili.

vero si e ch' esso passa in rassegna i grandi seel- Si mira nel racconto innanzi tulto a rilrarre la

terati e i gran santi di quell' eta, e cosi il let- ipocrisia protonda, COD che fu allora guerreggiata

lore viene sospinto a Roma, a Costantinopoli, a la Chiesa, e piu ancora a conlrapporre alle tur-

Milano, ad Alessandria, ad Atene, ad Antiochia, a pitudini settarie le bellezze sublimi della virtu,

Card, a Ciesi/onte, senza lasciare le allora picciolc e le glorie del cristianesimo sempre vittorioso.
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GORI FABIO La Grotta e 1'acqua del Lupercale, dimostrate da Fabio GorL
Estralto dal Buonarroti. Quaderno VIII, Agosto 1867. Un fasc. in i." di

pagine 7.

GRIFONI G. B. Opere per canto con accompagnamento d'organo a piano-
forte di G.B.Grifoni, pievano di S. Martino a Scopeto. Milano, Gio. Can-

H 1867.

Di quests sacre canliche, musicate con tanta Maria SSriia. IV.* Raccolta di sacre Canzoni a

maestria dal ch. prof, flrifoni, si starapano qua!- Dio ed ai Santi a due Toei. Speriamo cite do-

tro Serie. I.* II Natale , cantata di angioli e vunque si pregia il canto armonioso e sacro troTi

Pastori a due Toci. II." Nnovo serto di Laudi a it sig. Grifoni accoglienza faTOravole, afflne di

Maria SSiiia a due voci. III." Dodici preghiere a poter sostener le spese di questa copiosa collezione.

LOTESORIERE ARCANGELO Manuale dei regolamenti per la pia unione delle

verginijFiglie del sacro Cuor di Maria in Ostuni, compilato dal sac. Arcan-

gelo Lotesoriere. Parma, presso I'Ufficio del Messaggere del sacro Cuore.

1867. Un opusc. in 32. di pag. 46.

MACCHI CARLO Vedi Moha Ugo.
MANARA C. A. Compenflio della vita di santa Calerina da Bologna. Bologna,

lip. di Alessandro Mareggiani, 186/7. Un opusc. in 16." di pag. 110.

Santa Calerina dei Vigri fu bolognese di na- tinui miracoli, e in raorle coll'intatla conserva-

scita, di nobile famiglia, monaca tra le Chiarisse, zione del suo corpo e col continue farore delle

e prima abbadessa dell' illuslre Monastero del grazie miracolose fatte ai devoli. Di cosi slraor-

Corpus Domini in Bologna, ov' essa con santa dinaria vergine scrive la Tila il eh. sig. Manara,

mortc passo alia gloria celeste nel 1463. La suu scegliendo le piu certe notizie rimasene, cd or-

persona fa privilegiala da Dio in vita di con- dinandole in ehiaro, semplice e polito stile.

Giulietta, ossia una figlia di Maria. Racconto. Distribnzione della Bibliole-

ca delle famiglie italiane pel mese di Giugno. Bologna, libreria dell'1m-

macolata 1867, via Usberti 695. Un opusc. in 16." di pagine 108.

MARSUCCO NICCOLO' Ammaestramenti morali ai
t giovinetti. Operetta del

prof. Niccolo Marsucco. Sanseverino (Marche), tip. sociale edilrice, dircl-

ta da C. Corradelti, 1867. Un opusc. in 16. di pag. 95.

Siccome morale vera non e se non nel cristia- rail, ma neppur puo toccarla solo di passaggio

nesimo, cos! negli ammaestramenti morali pei e assai lievemente. Ci e dolulo d' incontrar que-

cristiani la religione deve esserne non solo il sto neo nel presente libro: il quale suppone e

principio, ma la sostanza e lo svolgimenlo. So- Tero la religione, anzi la mentova espressamente:

prattulto poi se quegl' insegnamenti sieno porti ma il fa con ispruzzi si avari e parsimoniosi,

a' giovinetti, ai qnali bisogna inculcare idee gin- che sarebbe Corse stato meglio non toccarne af-

sle e piene delle grandi yerita morali. Con cio fatto. E con cio 1'autore si e tolto il miglior mez-

non diciamo che ogni insegnamento morale debba zo che avea di procacciar quel bene morale ai

ridursi a un traltato ascetico : ma diciamo sol- giovani, che d' altra parte ei desidera di far loro

tanto che un prudente scriltore non solo non puo coi suoi buoni ma non compinti insegnamenti.

prescindere dalla religione traltando di cose mo-

MASCHERONI LORENZO In lode di S. Torauiaso d' Aquino : otlave rime del-

1'abate Lorenzo Mascheroni. Napoli 1867, dalla Raccolla religiosa la

Scienza e la Fede, vol. LXV, fasc. 388.

MASSAROLI GIRO A Raffaele Beltelli bagnacavallese, il di fausto felice

della sua priraa messa, Giro Massaroli in persftna di D. Filippo Minguzzi,

quesla Cantilena donava. Bologna, lip. Mareggiani all'insegna di Dante,

via Malconlenli 1797, Ottobre 1867. Un fasc. in 4.

Queste Cantilene del ch. sig. Giro Massaroli SOB moralizzano come il primo e svergognano 1 Tizii

da collocarsi fra il Sermone e la Satira: poiche come la seconda. Ma quel moralizzare e fatto con
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vispa lepidezza, e quel satireggiare aulla ha del-

1' amaro e dell' offensive. A tai pregi aggiun-

gonsi quelli della fayella e dello stile prettamente

toscano, lutloche toscano Pautore non sia, e ri-

liorilo di motli, di provcrbii e di idiotismi tutli

proprii di quella parlatara. Son corte poesie 6

Tero: ma son tulte oro di coppella. Questa cho

ora annuziamo e scrilta per festeggiare un prete

novello: e tulta va nel riprendere chi spregia i

preti, e nell' esortare il suo amico a tenersi sul

buon sentiero;|perche in conchiusione gli dice:

Sappi che 1'opra bona e non la Testa

I nlo diletto del Signor ti fa;

Se dritto solcherai a tulle Tore

La veste e sanla e ne riccvi onore:

Arando torto, a sodo la canzoni,

E n' hai ingiaria appresso le nazioni.

MAZZONI BALDASSARRE Biblioteca de'sacri oratori modern], Haliani e stra-

nieri, pubblicati e Iradotli da Baldassare Mazzoni e Leopoldo Franchi,

canonici della Caltedrale di Prato. Serie l. vol. I.* Prato 1867, tip. di

Ranieri Guasti. Un vol. in 8. 9 di pag 327.

Questa Biblioteca si propone di raccogliere in-

sieme, tutte nella nostra favella italiana, le prin-

cipal! operc oratorie sacre del noslro secolo, a

quslsiYOglia nazione apparlengano. Quivi dunque

Iroveran posto le piu belle orazioni del Lacor-

daire, del Ravignan, del Villecourt, del Bonne-

chose, del De Bonald, del Dupanloup, del Wiseman,
del Newman, del Manning, del \Vernz, del Wer-
ner ccc. ecc., oltre ai piu illustri autori italiani,

Otlimo divisamento
.,

il quale potra- riuscire di

vantaggio non lieve agli studiosi della sacra elo-

quenza ilaliana.

MOLZA UGO E MACCHI CARLO Comorentario della vita e della morte di Giu-

lio Busiri, scrilta dal P-. Ugo Molza d. C. d. G., coll'appendice di alcuni

cenni biografici intorno a Giovanni Senesi, scrilla dal P. Carlo Macchi

d. C. d. G. Roma, tipografia Monaldi, 1867. Un volume in 16.' di pa-

gine 82 e 34.

iNei pericoli d' ogni maniera che assediano la

gioventu, c utilissimo consiglio metterle sott'oc-

chio gli esempi di que' compagni che in mezzo

alia corrullela del secolo seppero conservarsi il-

libati e virtuosi. Tali furono ai di nostri i due

giovanetti Giulio Busiri e Gioranni Senesi, cn-

trambi alunni del Collegio Romano, morli nella

yerdissima eta il-primo di 19 anni, il secondo

di 17; e la lor vita, con pio candore narrata in

queslo libretto, gioverk senza dubbio ad innamo-

rare delle virlu i giovani che la leggeranno, ed

insicme ad insegnarne loro praticamente la via.

NILLES NICOLA De rationibus festi sacratissimi Cordis lesu, e fontibus iuris

canonici erulis, Coramentarius, auctore N. Nilles, S. I. professore P. 0. SS.

Canonum in C. R. Universitate Regente Convict. Theolog. ad S. Nicolai

Oeniponte; accedunt selecla pielatis exercitia erga SS. Cor. lesu. Proban-

tibus superioribus. Oeniponte, typis Feliciani Ranch 1867. Un vol. in 16.*

di pag. 294.

11 culto esterno ed esplicito al saero Cuor di

Gesu fu stabilito nella Chiesa non senza grand!

esami e difflcolta. Furon quesle superate dalla

evidenza delle ragioni inlrinseche, e dalle istanze

d' ogni ordine di persona, eminent! per dignita

ecclesiastiche e secolari. La storia canonica di

questo culto e qui ordinatamente esposla, comin-

ciando dal primo suo principio e venendo fino

ai di nostri, il tutlo distribuito metodicamente

con mirabile sempliciU di ordine. Qualtro seziqni

abbracciano le materie diverse: I." Istoria del-

la FestiYita; 1I. Oggetto e fine deila festivita;

HI." Autoriti arrecate presso le Sacre Congrega-
zioni ; IV.* Materie yarie, cioo a} eanoniche, b)

ascetiche , c) bibliograflche. A quest' online di

materie Tien subordinate 1'ordine cronologico dei

fatli, cio che convicne assai bene alia chiarezza.

L' autore poi produce con lutta fedella gli atti

aulentici delle Congregazioni Romane, e li fa pre-

cedere dai Memorial!, dalle ^posizioni, dalle l>i-

fese e dalle Risposte , che precedettero quegli

atti. Riunisce insiemo tulip le mcssc, gl' inni, le

preci , i ritmi, gli ufflcli, le giaculatorie del sa-

cro Cuore. E cos'i il libro non e solo ntile ai

teologi e canonist!, ma eziandio alle persone pie.

I yantaggi di una si conipiuta e si ordinata sto-

ria sono evident! : essa diviene come 1'arsenale

delle migliori armi, doye debbono ricorrere co-

loro che yorranno o scrivere o ragjonare di que-

sta materia.

Serie T7, vol. XII, fasc. 423. 25 Oltobre 1867.
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PANEGROSSI PAOLO Memorie storiche iutoruo a 5. Berardo Cardinale, Ve-

scovo e proleltore principle della Diocesi de' Marsi, compilate dal sac.

Paolo Panegrossi, parroco de' Marsi. Roma, tipi della Civilta Cattolica,

1867. Dn vol. in 32. di pag. 144.

popoli dei Marsi. Giovanni che fa Vescovo in ge-

gni, dopo la morte del Santo, e che lo ayea ce-

nosciulo e traltato dimeslicamente in vita, ne

scrisse le mcmorie p.iu autentiche : le quali, in-

sieme agli altri document! storici rimasi infino ad

ora, him fornito la maUria al ch. Panegrossi per

comporre ordinatamente, e dilucidamente scrive-

re la presente sloria.

Dalla il lustre progenie dei Conli dei Marai na-

eqne nel 1079 Berardo, che poi fu Vescovo dei

Marsi c Cardinale di santa Chiesa, e dopo san-

tissima vita spesa in servigio del Signore , tra

molls faliche dello zelo episcopate , e molli pa-

timenti sofferti dai neinici della' Chiesa , mori

uel 1130. II suo sepolcro fu da Dio illustrato di

innuuierevoli prodigi, e il culto del Santo' fu

sempre, flno ab anlico, praticato con fervore dai

PEREZ PAOLO I selte cerchi del Purgatorio di Dante. Saggio di studii di

Paolo Perez, prete Veronese. Seconda edizione ritoccala e accresciuta

clall'autore. Verona 1867, libreria alia Minerva edilrice. Un vol. in 8.*

di pag. 279.

Questa sposizione, che il ch. sacerdote Paole nelle quali la colpa benche perdonata pur lascid

ix-rez di Verona fa del Purgatorio di Dante, cor- vestigi di so; 4." flnalmente par un angelo iu-

risponde esattissimamente alia idea morale-reli- telare a conforlo e direzione delle aaime in que-

giosa che informa la Divina Commedia; e pero sti escrcirii. Stabiliti questi modi di purgazione

6 tutta fondata sulla verila. Eso primieramenle in generate, il ch. Autore li viene dimoslrando

considera in generale i selte cerchi, come ordi- in parlicolare nella maniera che sono atlnati in

luti dalla divina giustizia a strumenti di purga- ciascuno de' sette cerchi. La tntttazione c piena

zione; e dimoslra come questa purgazione e gem- e adeguata, perche non lascia nessun vuoto in

pre compinta per qualtro mezzi; 1." per unapena lutte le parti sostanziali della Cantica; e profon-

del tenio, ad ammenda del re dllelto che s'ebbe, da, perche penetra le ragioni intime delle cose,

e a pieua guarigioae delle potenze inferior!, che e le rileva con gravi e opportune osservazioni ;

ia quello cospirarono; 2. per una medilazione, flnalmenle Ta corredala di molta e pur scelta era-

e 3." per una preghiera, a inlera restaurazione dizione; e procede con Mile sobrio, cm' era con-

Jell' intellello e della volonta, che furono le po- \cniente, negli oraamonli, ma sempre purgato.

'tenze che propriamente commisero la colpa, e

ROSSI-SCOTTI GIO. BATTISTA Guida di Perugia, per il coiite Gio. Battisia

Rossi-Scotli, socio corrispondente dell'Istituto archeologico della R. De-

putazione di storia palria italiana ecc. Seconda edizione, anapliata e rive-

dula dall'autore, con la pianla della citta. Perugia, tipografta di V. San-

tucci, diretta da Giovanni Santucci e Giuseppe Ricci, 1867. Un vol. in 8.

di pag. 127.

Quando apparve alia luce la prima edizione di giata di ampio corredo di agglunle e con alcun*

quetta diligentissima e delta Guida, ne parlam- emendazioni , che la rendono pin ricca e pit

mo con onore , pel suo merito specialissimo , csaita. Noi ce ne congratuliamo col suo nobile

come puo vedersi nel VoI.X della IV Serie pag. aulore, il quale se molla lode rilrasie dal primo
733. Quesla seconda edizione comparigce fre- lavore, molta ancor piu ne avra d queto secondo.

TEGLIO GIUSEPPE Vedi Chimani Leopoldo.'
THOMASSY GIOVANNI --- Pensieri sulla religione, dell' avvocato Giovanni Tho-

massy, consigliere onorario alia corte imperiale di Parigi ecc., coll'ag-

giunla dell'opuscolo intitolato Gesii Cristo: prima versione del sacer-

dote Francesco M. Faber. Parma, Pietro Fiaccadori 1867. Unvol. in 16.

dipag. XIII, 360.

M noslri leltori dev' esser nolo certamente il pienodi osservazioni giuslissime, raolle volte acu-

titolo e il merilo di quest* libro: perche qnando te, non di raro nuove, e sempre esposte con for-

esso uscl alia luce, altamenle il lodammo, come me graziose e vivaci. Oltre a cio dicemmo allora
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dell' utilitii the esso procurerebbe, essendo layoro

iii uomo, che conosce a fondo il bene e il male

dell' eta noslra, e Tivuto in mezzo agli aO'ari e

agli onori send sotto i profumi che le nascondono

jl puzzo delle piaghe che corrodono la soeieta

tnoderna. Invitammo allora qualche zelante ila-

liaco a fare la Tcisionu uel yolgar noslro, e cos'i

stendere all' Italia il bene che quel libro dee fa-

re. Ecco il nostro voto compiuto: e quanto ben coin-

piutol Poiehe lo stile della traduzione e di buona

lega: e la vivacita dell' originate franccse o tutta

trasfusa nel nuovo linguaggio.

Questa pruova illuslra ed ampliflca nella prescn-

te Dissertazione il detto gig. Uccelli , riunendo

insieme lutle le memorie sloriche che a cio si

riferiscoao, e quanto la pittura, la seultura, la

nunusiiiatica, la calcografla bun fatto nel rappre-

scnlare le fattczze e le gesto del sanlo Dotlore.

UCCELLI PIETRO ANTONIO Dell' Iconografia di S. Tommaso d'Aquino, let-

tera del sacerdote Pietro Antonio Uccelli, dottore in S. Teologia. Estrat-

la dalla raccolta la Scienza e la Fede
,
vol. LXVI, fasc. 396. Napoli, coi

tipi di Vincenso Manfredi, pag. 48 in 8."

Qual e il yero ritratlo di Tommaso d'Aquino ?

Ecco come il P. Guglielmotti , chiaro lume del-

1'Ordine Domenicauo, risponde : Noi Pomeni-
aui a'jbiamo per autentico quel ritratto di san

Tommaso d' Aquino , che 6 in Viterbo presso i

Carmelitani a Fontanagrande , dipinlo nel 1270

da Francesco di Giacomo. E ne da le pruovc.

* Di un codice di S. Tommaso d'Aquino, conservato nella biblioteca nazio-

nale di Napoli. Memoria del sacerdote Pietro Antonio Uccelli, doltore in

S. Teologia. Estratto dal periodico la Carita, ann. II, quad. IX. Napoli,

tip. degliA-CcattoncellilSffl, di pag. 32 in 8.*

Net Convcnlo di S. Domenico di Napoli si diligenti e luaghi studii ha falto sopra gli aulo-

conscrvava come reliquia un prczioso autografo graft dell' Angelico dottore, lo ha minulamentc

di S. Tommaso. Nella rivoluzione dello scorso esaminato e deciferato, e ne da conto in quest*

secolo fu esso compruto dal celebre gesuila pa- memoria. I suoi argomtnli per proyare 1'auUnli-

dre Andres, che il troyo in vendita per pochi cili del manoscritto sono irrefragabli : e la dc-

arlini, e cosi passo alia pubblica biblioteca ovc scrizione di esso e minuta ed esattissima.

luttora si conserya. 11 ch. signer Uccelli, che dl

VARII AUTORI Corona di fiori sulla tomba di Lavinia Flesca ne' Do-

nato. Regqio (Calabria), tipografia di Adamo d'Andrea, 1867. Un opusc.

in 8. di pag. 102.

I molti amid della nobil famiglia del Doiiato lissima , assennata la sperimenlarone semprc i

Tollero offrire alia yirtu della estinla Lavinia I'o- genitori di lei, lo sposo, i snoi flgliuoli, i suoi

maggio delle loro rime: e il gioyine suo marito, famigliari, gli amici, i poyerelli. Virtu casalin-

rimaso cosl presto yedoyo di tanto amabile e ghe son quesle, yirtu modesle, che il mondo non

Tirtuosa compagna ne piange anch'egli insieme pregia, ma cui gli occhi del Cielo sguardano con

ogli ainici, e piu assai di loro con afl'dtuosis- compiacenza e benedizione. Altamente ci consola

simi Tcrsi la perdita inconsolabile. Quesli yersi, il yederle cosl decantale, e da una eletta si no-

nei quali la gentilezza e la piela cristiana ris- bile di belli ingegni. Cio niostra quanta pieta ,

plendono di yiva luce, corrispondono dayyero ai quanta corlesia, quanta coltura troyisi in Reggio,

meriti della defunla. Essa fu di esemplarissimi e come quiyi sia pregiata la yirlu e la pieta.

costumi flu da giovinetla; uniile, dole*, cordia-

Panegirici e tessere per discorsi in lode del Patriarca san Giuseppe, spo-
so di Maria Yergine. Modena, tipografia dell'lmmacolata Concezione, edi-

trice, 1866. Anno Quarto 1866-1867. Un opuscolo in Ssdipag. 132.

Son qui riuniti insieme i Panegirici per la fe-

sta di S. Giuseppe scritti dal P. Paolo Segneri

dal P. Girolamo Trento ambedue d. C. d. G, ,

ambedue notissimi, c i quatlro inediti del can.

Gaetano Alimonda, di monsignor Balma yescoyo

di Tolemaide, del sn. P. L. Palia Vecchia e del

V. N. N. - Oltre a cio si danno le tcsscre di al-

tri sette panegirici notissimi, di Bossuet, di Fle-

chier, di Verlhamont, del P. Masotti, del Fia-

scaini e di S. Alfonso del Liguori. fntiire yi so-

no yarii argomenti per simili discorsi, lolti qua

e cola da molti autori. Questo yolume e il II.'

del I. anno della Biblioteca, di S. Giuseppe ch*

pubblicasi dalla -tipogratta dell' Immacolata Con -

cezione di Modena.
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VEITH LORENZO Scriptura sacra contra incredulos propugnala, auclore

Laurentio Veith S. I. SS. Theologiae doclore, eiusdemque olim in Lycaeo
catholico augustano professore publico et ordinario. Editio secunda tau-

rinensis. Taurini 1867 , ex lypis Hyacinthi Marietti typographi-bibilo-

polae. Tre volumi in 8. di pagine XII - 272, 360, 300. Vendesi lire 12.

VICENZA (DA) ANTON-MARIA Vila del venerabile servo di Dio P. Angelo
Del Pas di Perpignano, sacerdote professo della piii stretta osservanzadei

Minor! Riformali, composta dal P. Anton Maria da Vicenza, lettore teolo-

go nei Minori Riform'ali della provincia di S. Antonio di Yenezia. Libri

due. Roma, stabil. tip. di G. Aureli, piazza Borghese n. 89, 1867. Un
vol. in 8. dipag 215.

II Yen. servo di Dio, Angelo del Pas di Per-

pignano, Minorc Osscrvante, morl in Roma nel

1596 in odore di grande saitita. Egli fu dotto,

inlrepido , istancabile zelatore della gloria del

Signore: fedelissimo osservalore della regola Fran -

eescana: benedetto da Dio di grazie slraordina-

rie e di frutlo grande nelle sue fatiche aposto-

liche. La suavita, ora scrilta copiosamente e con

ordine e slilc elettissimo , comparisce alia luce

per rammentare le glorie di questo servo del Si-

gnore, la cui causa si tratta presso la sacra Con-

gregazione dei Riti in Roma.

V1TALI ANTONIO Gabriele de' conti Ferretti, Cardinale di S. R. C. Vescovo

di Sabina. Orazione del prof. D. Antonio can. Yitali, Provicario generale
di Sabina, recitata nella liberiua accademia ponlificia. Roma, dalla tipo-

grafia di G. Aureli, piazza Borghese n. 89. Un opusc. in S.* di pag. 61.

Sono ecorsi sette anni dacche trapasso a mi-

glior vita il Cardinal Ferretti : e la sua morte si

piango come sventura di ieri, e delle sue geste

si favella con lode e aramirazione. Qaesta ben

lunga Orazione del can. Vjuii ne fa testimo-

nianza; poiche dimostra come quel pianto sia

ftusto e quella memoria meritata. L'Emo Cardi-

nal Ferretti fu in lutta sua vita Tero orna-

menlo delle Lettere, vero soslegno dello Stalo,

vero sollieTO della Societa , Tera colonna della

Chiesa , siccome fa evidence colla pruova dci

fatti questo discorso. II quale Oltre al merilo die

ba di pagare un tributo di lodi a virtu cosi emi-

nenli, ba quello altresi di un lavoio letterario as-

sai compiulo e ragguardevole.



SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

P I I

DIVINA PROVIDENTIA

P A P A E IX.
LITTERAE APOSTOLICAE

QU1BUS PRAETENSA APOSTOLICA IN SICILIA LEGATIO

AC MONARCHIA SIC APPELLATA

NEC NON IVDEX DELEGATVS EIVSQYE TRIBYNAL

MINISTRI ET OFF1CIALES OMNES

PLANE ABROGANTVR AC DELENTVR

PIVS EPISCOPYS

SERVYS SERYORYM DEI

Ad Perpetuam Rei Memoriam

Suprema universi Dominici gregis cura Nobis licet immeritis in per-
sona beatissimi Petri Apostolorum Principis ab ipso Christo Domino di-

Yinitus commissa oranino postulat ,
ut pro Apostolici Nostri ministerii

officio omnium totius catholic! orbis Ecclesiarum bono ac prosperitati

LETTERE APOSTOLICHE
DI SUA SANTITA PAPA PIO IX.

COLLE QUAL1 SONO DEL TUTTO ABROGATE E SOPPRESSE IN SlCILIA LA PRE-

TESA LEGAZIA APOSTOLICA E MONARCHIA, COS1 CHIAMATA ;
COME PURE

IL GIUDICE DELEGATO E IL SUO TRIBUNALS ,
TUTTI I SUOI MINISTRI

ED OFFICIALI.

PIO VESCOVO

SERVO DEI SERVI DI DIO

A perpetua memoria della cosa.

La suprema cura di tutto il gregge del Signore dallo stesso Gesii Cristo

nella persona del beatissimo Pietro principe degli Apostoli, affidata divina-

mente aNoi benche indegni, esige assolutamente che provvediamo COD

sommo studio, seeondo I'ufRcio del nostro ministero apostolico, al bene ed

alia prosperita di tutte le Chiese dell' intero mondo cattolico e che adope-
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studiosissime prospiciamus , et omnia conemur, quo sanclissima noslra

fides ac religio ubique raagis in dies yigeat, efllorescat, et ecclesiastica

disciplina serveturac promoveatur, ac radicitus evellantur zizania, quae
inimicus homo superseminavit in raedio tritici

,
el omnes elirainentur

corruptelae, quae animarum saluti et sacrarum rerum ordini vel raaxime

adversantur. Hinc vel ab ipso Nostri Pontificalus exordio paternas No-

stras solliciludines ad Siciliam convertiraus,etApostolicas quoque Nostras

Litteras, annulo Piscatoris obsignatas, ac die XXY1 lanuarii MDCCCLVI
editas

, quarum initium x Peculiaribus -vulgayimus pro spirituali Sici-

liae utilitate, quae ab antiquis temporibus filiainprimis dilectaRomanae

Ecclesiae, arclissimis praecipuae pietatis, amoris el observantiae vincuiis

huic Apostolicae Sedi fuil obstricta. Summo autem animi Nostri dolore

maxima mrvimus mala et damna, quibus Sicilia ipsa iamdiu misere affli-

ctatur. Ac serio considerantes omnia acta
, quae haec Sancta Sedes pro

eadem Insula edidit, perspeximus, rec. me. Clementem XI, Decessorem

Nostrum, merito atque optimo Jure iudicasse, plurima, eaque gravissima
Siciliae mala, abusus el corruptelas oriri ex praetensa Legalione, ac Tri-

bunali Monarchiae , quae concessa dicuolur ab Urbano II, item Praede-

cessore Nostro. Quocirca idem Clemens XI
, aposlolico zelo incensus ,

decimo Kalendas Martii anno millesimo septingentesimo decimo quarto ,

suas sub Plumbo edidit Pontin'cias Litleras, incipientes Romanus Pon-

tifex
, quibus penitus abrogavit et extinxit praetensam Apostolicam

Legalionem, et ita appellatam Monarchiam
, eiusque Tribunal, gravissi-

riamo ognl nostro potere aflinche la nostra fede e religions sanlissima si

avvanlaggi e fiorisca; sia osservata e promossa la disciplina ecclesiasllca, e

venga sradicato il loglio sparso dal nemico in mezzo al grano, e siano elimi-

nate le corruttele che massimamenle nocciono alia salute delle anime ed al-

1' ordine delle sacre cose.

Percio fin dal prlhcipio del nostro pontificate rivolgemmo la nostra sol-

lecitudine alia Sicilia ed abbiamo pubblicato altre noslre Lettere apostoli-
che colla data del 26 Gennaio 1856, le quali cominciano cosi : Peculiaribus.

per la spiriluale utilita della Sicilia, che fin dai piu antichi tempi, come fi-

glia prediletta della Chiesa romana, fu unita con questa Sede apostolica dai

fortissimi legnmi della singolare piela, dell'amore e del rispelto: con sommo
nostro dolore pero conosciamo i mali ed i danni dai quali da molto tem-

po la stessa Sicilia e miseramente afflitta,- ed esaminando accuratamente

le decisioni di questa Sede per la stessa Sicilia, abbiamo vecluto cbe la san-

ta memoria di Clemente XI, nostro antecessore, meritamente e con lutlft

ragione giudico, che molti e gravissimi mali, abusi e corruzioni derivaro-

no dal!a pretesa legazia e dal tribunale della monarchia, che si dicono cou-

cessi da Urbano II nostro antecessore. Per la qual cosa lo stesso Clemen-

te XI, acceso di zelo apostolico, il 20 di Febbraio 1714 diede le sue lette-

re sotto il piombo che cominciano Romanus Pontifex, colle quali abrogo
ed annulld la prelesa legazione apostolica e la monarchia, cosi chiamata, e
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mas causas luculenter exponens, ob quas huiusmodi consilium a se omni-

no suscipicndum esse existimavit. Postmodum vero Benedictus XIII,
Praedecessor pariter Noster, peculiaribus rerum ac lemporum adiunctis,

ac repetitis promissionibus adductus, eaque spe frelus fore ut Tribunal!,

cum certis et immobilibus normis et regulis constituto
,
omnes de medio

lollerentur abusiones, die 30 Augusti anno 1728 Apostolicas sub Plum-

bo promulgavit Littera? exordientes Fideli
, quibus in Sicilia consli-

tuit Ecclesiasticum cauarum Delegatum ludicem, eiusque Tribunal, cum
iacultatibus et legibus, quae nullo unquam modo immutari possent. Ina-

nes vero fuere praelaudati Noslri Decessoris spes, nam index ille ac tri-

bunal retiuens nomen ludicis ac Tribunals Monarchiae, se veluti antea

ox praetensa Apostolica Legatione originem habere perperam censuit, ac

laica potestas non solum idem tribunal dirigendum suscepit, verum etiam

ordinationes, declarationes et pragmaticas sanctiones Apostolicis Litteris

Fideli adversas edidit
, et insuper perrexit asserta exercere iura sic

tlictae Legatiouis a Clemeote XI de medio sublatae
,
ac Delegatus ludex

raagis gubernii ordinationibus, quam memoratae Benedict! XIII Consti-

tution! obsequi, et adhaerere existimavit. Itaque haec Apostolica Sedes

baud omisit saepe reclamare et instare, ut limites ab eadem Constitutio-

ne Benedict! XIII praescripti diligenter observarentur. Atque id occa-

sione Conventionis inter hanc Apostolicam Sedem
,
et Utriusque Siciliae

Regem anno 1818 initae, denuo fuit promissum, Regia etiam Ordinatio-

ne edita, quae in Epistolam Regii Administri die! 29 Aprilis anno 1818

il suo tribuaale esponendo chlarissimamente i gravissiini motivi pel quaii

dovette prendere quella deliberazione. Poco dopo Benedetto XIII parimen-

le nostro antecessore, spinto dalla special condizione del tempi e delle co-

se e dalle ripelute promesse; e sperando che si impedirebbero tutli gli

abusi, costiluiva il tribunate con norme certe e fisse: il 30 di Agosto 1728

pubblico le lettere apostoliche sotto il piombo, che incominciano Fideli,

e stabiliscono in Sicilia un giudice delegate delle cause ecclesiastiche e il

suo tribunale con leggi e facolta, che non si potessero per verun modo
inulare. Ma fu vana la speranza del prelodato nostro anlecessore; imperoc-
che quel giudice e quel tribunale, conservando il nome di giudice e di tri-

bunale della monarchia, stimo contro ragione di avere 1'origine dalla prete-

sa legazione apostolica e la potesta secolare non solo intraprese la direzio-

ne dello stesso tribunale ; ma gli diede ordinamenti
,

dichiarazioni e pram-
matiche contrarie alle lettere apostoliche Fideli e di piu continuo ad eser-

eitare i diritti della suddetta legazione abolita da Clemente XI e il giudice

delegate ubbidi agli ortrini del Governo anziche alia ricordata Costituzione

di Benedetto XIII. Laonde quests Sede apostolica non omise di richiamare

e sovente insistere, aCTmche si osservassero diligentemenle i limit! prescrit-

li ed in occasione della Convenzione tra questa Sede apostolica ed il Re
delle due Sicilie, stipolata nel 1818, fu di nuovo promesso eon regio de-

creto il quale venne eziandio inserito nella letlera del real ministro il 29 di
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relata praecipiebat ,
ut omnes de medio lollerentur abusus

, el limites in

Apostolicis Litteris Fideli statuti diligenler custodirentur. Sed repe-

tita promissa minime servata fuerunt
,
nee exauditae turn Nostrae , ac

Nostrorum Praedecessorum reclamationes et querelae, turn illae Episco-

porum in conyentu ab ipsis anno 1850 in dicta losula habilo, etiamsi de

gravissimis ageretur abusibus, ex quibus summa in Siciliae fideles da-

mna, ac detriraenta redundabant, quae iam oranes Sacrorum eiusdem In-

sulae Antistites in Coneilio Tridentino exislentes nnanimi consensu apud
Catholicura Regem Ecclesiae iura reclamantes yehementer deploraverant.

Nos ipsi aliqua ex parte opporlunum malis remedium adhibere curavi-

mus, sed inutiles Nostrae fuerunt sollicitudines. Etenira Legationis prae-

textu, ecclesiasticae res maiore ex parte usurpalae, ac leges de ecclesia-

stica disciplina perperam condilae ,
et haec Apostolica Sedes impedita

quominus salutarem suara erga illas Ecclesias actionem exercere possit.

Atque eo perventum es't, ut in rebus ad ecclesiaslicam disciplinam per-

tinentibus laica potestas minime pendere yelit a Romano Pontifice, cuius

yices se agere iactat. ludex vero ila appellatae Monarchiae, minime ser-

vans limites praescriptos ab Apostolicis Lilteris Fideli
,
civilium Mi-

nistrorum ordinationibus inserviens, eas temere exequilur, sibique yin-

dicat facultates, quibus omnino caret, et grayaminis obtentu specieque,
ad se, plane neglectis Canonicis Sanctionibus, per commemoratas Litte-

ras cc Fideli enuncialis, causas ayocat, et Episcopos ad rationem red-

Aprile 1818, che si lorrebbero via tulli gli abusi e si osserverebbero dili-

gentemente i limit! stabiliti dalle lettere apostoliche Fideli. Ma non venne-
ro punto osservate le ripetute promesse: ne furono ascoltati i noslri richia-

mi e lamenti; ne quelli dei nostri antecessori, ne gli altri del Vescovi della

suddetta isola di Sicilia radunatisi nel 1830, quantunque si tratlasse di tor-

re di mezzo grandissimi abusi, che arrecavano gravissimi danni e detrimen-

to ai fedeli di Sicilia, i quali danni gia tutti i Vescovi della stessa Sicilia

present! al Concilio di Tre-nlo aveano con veemenza deplorato, richiamando

unanimi al Re cattolico in favore dei diriiti della Chiesa.

Noi pure in qualche moclo abbiamo procurato di rimediarvi: ma furono

inutili le noslre sollecitudini
; imperocche col pretesto della legazione fu

uswpata la maggior parte delle cose ecclesiastiche, furono fatte cattive leg-

gi sulla disciplina ecclesiastica e quesla Sede apostolica fu impedita dal-

1' esercitare la sua salutare azione verso quelle Chiese, e si giunse a tale

estremo, che la potesta laica nelle cose appartenenti alia disciplina eccle-

siastica non vuole dipendere dal Romano Pontefice, di cui si vanta fare le

veci! II giudice poscia della cosi della monarchia, non osservando i limit!

prescritli dalle lettere apostoliche Fideli, ma servendo invece agli ordini

dei ministri civili, temerariamente gli eseguisce esi arroga quelle facolla

di cui e privo affatto ed avoca a se le cause, col pretesto e coll'apparenza
di qualche gravame, trascurando del tullo le prescrizioni canouiche nelle

ricordate lettere Fideli contenute, e trae per forzai Vescovi al suo tribunale,
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deudam ita cogit, ut ipsi raro possint , prima etiam provocatione, de

causis iudicare, et impedit quominus Supremi Religiosarum Familiarum

Moderatores suam auctoritatera in subditos sibi religiosos Tiros exercere

queant, atque etiam interior! Regularium Ordinum disciplinae sese'im-

miscere non dubitat. Hinc factum est
,
ut in Sicilia Episcoporum aucto-

ritas, cum sumrno eorum iurium damno et animarum salutis discrimine,

fuerit depressa ac deiecta, ut ecclesiastica disciplina enervata, et Regu-
laris observantia fere destructa, et utriusque Cleri inobedientia adversns

suos Praepositos promota ac defensa, utEpiscopi et Regularium Ordinum

Moderators, conlinua illius Tribunalis illegitima actione ac vi pressi ,

baud possint impedire perturbationes ,
et quae tristia consequuntur ex

nullitale actorum , quae ab eodem Tribunali patrantur contra statuta et

praescripta ab ipsis Fideli Apostolicis Litteris. Accedit etiam, ut

superior! fere exeunte saeculo Messanac Tribunal
,
a civili potestate pro

suo arbitrio fuerit perperam constitutum
, quin ullo modo a Monarchiae

Tribunali penderet. Ex quo luctuosissimo sane rerum statu tristissima

ilia in Sicilian! yariis temporibus redundarunl mala, quae potius lugenda

quam commemoranda sunt, cum omnibus apprime cognita sint et perspe-

cta
, praesertim posleaquam ipsae Noslrae Apostolicae Litterae per sum-

mam iniuriam contemptae et pessumdatae fuere. Ac nisi nota esset exi-

mia Siculorum erga bane Petri Cathedram catholicae unilatis centrum

iides, pietas, observantia et obedientia, nee non Episcoporum pro anima-

sicche eglino possono appena raramente giudicare delle cause in prima
istanza ed impedisce che i General! degli Ordini possano esercitare la loro

aulo.rita sulle famiglie dei loro sudditi ed osa immischiarsi perfino nella di-

sciplina interna delle case dei religiosi!

Onde avvenne che in Sicilia fu depressa ed avvilita 1'autorita dei Yesco-

vi con sommo danno dei loro diritli e con pericolo della salute delle ani-

nie; fu snervata la disciplina ecclesiastica; fu distrutta 1'osservanza rego-

lare ,
e la disobbedienza del clero verso i proprii superior'! fu promossa e

difesa ,
sicche i Vescovi e i superior! dei conventi conlinuamente oppres-

si dalla ingerenza illegittima e dalla violenza di quel tribunale, non posso-
no impedire le perturbazioni ed i mali, che derivano per la nullita degli at-

ti, che dallo stesso tribunale si compiono conlro gli staluti e le prescri-

z;oni delle lettere aposloliche Fideli. Aggiungasi che sul finire del passato

secolo fu costituito per arbitrio dell' autorila civile e conlro ogni ragione,
il iribuiiale di Messiua, senza che dipeuda dal tribunale della monarchia.

Dalla quale lultuosissima condizione di cose della Sicilia in varii tempi de-

rivarono mali, che si devono piangere piuttosto che ricordare, essendo a

tutti noli ed evident!, specialmente dopo che le slesse nostre letlere aposto-

lichc con somma ingiuria furono disprezzate e conculcate. E si dovrebbe

temere, che continuando cosi, la Sicilia venisse afflitta da mali maggiori, se

non fosse nota 1' esimia fede, la pieta, il rispelto e 1'obbedienza dei Sicilian!
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rum salute sollicitudo, metuendum esset periculum, r.e si ita res progre-

derenlur ,
Sicilia gravioribus etiam mails affliclaretur. Cum igitur ex

eodem Tribunal! superius emmtiato , quod Monarchiae yocant ,
tot io

Ecctesiani, eiusqueauctoritatem, iura ac disciplinam danma dem'ariut,

ac derivent ,
et irritae fuerint iteratae huius Apostolicae Sedis exposlu-

ialiones, quo Tribunal idem praefinitos in Apostolicis Fideli Litteris

limites diligenter servaret, ac fallaces semper fuerint repetitae promissio-

ues de tolleudis corruptelis, iccirco Nos in tot gravissimis mails
, quae

Ecclesiam in Sicilia affligunt, ac in tot maximis periculis , quae eideiu

Ecclesiae impendent, non solum nullo modo connivere possumus, \erum

eliam pro gravissimo Stipremi Nostri Apostolici ministerii officio ,
mala

ipsa et pericula omni cura studioque penitus amovere et eliminare debe-

mus. Grayissimae enim culpae corarn Deo Nos reos esse existimaremus,

nisi tot mala radiciius extirpanda curaremus. Quocirca succidamus ac

dissipemus oportet ,
at dementis XI Praedecessoris Nostri verbis uta-

mur, arborem illam ,
ex qua pessimi orti sunt fruclus

,
cum Romanus

Pontifex, a Christo Domino aequi bonique assertor const! lutus, noxia

omnia destruere ac radicitus evellere teneatur. Elsi enim de rebus age-

relur ab bac Apostolica Sede ob legitimas causas forte unquam conces-

sis, tamen huiusraodi concessiones revocandae et abolendae omnino es-

sent, cum rerum ac temporum immutatis adiunctis, experientia demon-

stret maxima orta esse et oriri damna ex hisce concessionibus
, easque

verso questa Catledra di S. Pietro ; come pure e nota la sollecitudiue dei

Vescovi per la salute delle anime.

Essendo adunque derivati dal tribunale sopraddello che chiamasi

della Monarchia, tali darmi alia Chiesa, alle autorita, ai diritii ed alle

discipline di lei, e derivandone tuttora, e non essendo state accolle le

ripelute domande di questa Sede apostolica per tenerlo nei limiti defi-

niti dalle lettere apostoliche Fideli, ed essendo sempre state vane le ri-

petute promesse di t6rre via gli abusi, Noi percio, ai tanti mali che af-

fliggono la Chiesa in Sicilia, ed ai grandissimi pericoli che la minac-

ciano, non possiamo essere in nessun modo conniventi ;
ma anzi dobbia-

mo allontanarli ed eliminarli con ogni cura e sollecitudine, per obbligo

gravissimo del noslro ministero
; imperocche ci crederemmo rei di gravis-

sima colpa innanzi a Dio
,
se non procurassimo di estirpare dalla radice

tanti mali. AI qual fine dobbiamo tagliare e disperdere, per adopeifire le

parole di Clemente'Xl nostro antecessore, quell' albero dal quale sono nali

pessimi fruiti, essendo stato 51 Romano Pontefice stabilito da Dio propu-

gnatore del giusto e dell' onesto, ed obbligato a dislruggere le cose nocive

ed a sradicarle. Imperocchfe quantunque si trattasse di concession*! falte al-

ira volla da quesla apostolica Sede per cause legitlime, tuttavia si dovreb-

hero rivocare ed abolire del tulto ; essendo mutata la condizione dei tempi
e delle cose e 1'esperienza dimostraudo che nacquero e nascono gravi don-



DI SUA SANTITA PAPA PIO IX. 347

omnis generis corruptelis et ahusibus aditum aperire, et Ecclesiae, ani-

marurnque saluti maxime adversari. Itaque cum pro Apostolici Nostri

muneris debito nullo raodo pos-simus diutius ferre ac tolerare tot mala et

corruptelas, ac permittere, ut Siculae Monarcbiae prmlegiorum obtentu

ecclesiastic! Ordinis dignitas labefactata collabatur et concidat, peculiar!

VV. FF. NN. S. R. E. Cardinalium Congregatione in consilium adhibita,

ac nonnullis Dilectis Filiis Romanae Curiae audilis Antistilibus
, motu

proprio, certa scieatia, matura deliberatione Nostra
, deque Apostolicae

Nostrae potestatis plenitudine ,
hisce Lilteris con solum suppressionem

et abolitionem praetensae Apostolicae Siculae Legationis, ac ila appella-

tae Monarchiae ,
a Clemente XI Decessore Nostro fectam confirmamus,

verum etiam eamdem Apostolicam Legationem ,
et Monarchiam

, quate-

nusopus fuerit, suprema Nostra Auctoritate iterurn supprimimus ,
extin-

guimus, et abolemus
; insuper saepe memoratam Conslilutionem Fi-

deli
,
a Benedicto XIII Praedecessore item Nostro editam, quoad ludi-

cem delegatum in Sicilia
, quern Monarchia ludicem vocant

, eiusque

Tribunal, una cum omnibus indultis, privilegiis et facultatibus, etiam in

Apostolicis Litteris in forma Brevis expeditis ,
turn rec. me. Grego-

rii XVI, Praedecessoris Nostri
, incipienlibus lamdiu

,
die 3 Martii

anno 1846 datis, turn Nostris die 21 lanuarii anno 1856 editis, quarum
initium Peculiaribus

,
et in quibuscumque aliis quovis tilulo et causa

ni clu tali concessioiii, e che sono causa di corruttele e di abusi e che gran-
demeute nocciono alia salute delle anime. NOQ potendo adunque per de-

bito del nostro ministero aposlolico sopportare e lollerare piii a lungo
in nessun modo tanti mali e corruzioni, ne permeltere che col pretesto dei

privilegi della monarchia dei Sicilian! la diguita dell' ordine ecclesiastico

si a indebolita, abbaltuta e spenta, sentito il parere di una speciale congrega-
zione di venerabili fratelli nostri Cardinal! della S. Romana Cbiesa, cui ab-

biamo chiesto consiglio; udito alcuni diletti figli prelati della Romana Curia,

<li molo proprio, per certa scienza, con nostra matura deliberazione e colla

pienezza della noslra potesta opostolica mediante queste lellere, r.on solo

confermiamo 1'abolizione e la soppressione della pretesa apostolica legazio-

ne siciliana e della cosl delta monarchia, fatta dal nostro antecessore Cle-

mente XI; ma ancora per quanto s
:

.a d'uopo, colla nostra suprema autorita

di nuovo sopprimiamo, annulliamo ed aboliamo la stessa apostolica legaziono
e monarchia: inoltre colle present! rivochiamo del tutto la soprad delta Co-

slituzione Fideli, pubblicata dal nostro antecessore Benedetto XIII relativa

al giudice delegate in Sicilia che chiamano giudice della monarchia ed al

suo tribunale con tutti gl' indulti, privilegi e facolta spedile eziandio in

forma di Breve
;
rivochiamo anche le leltere apostoliehe della felice me-

moria di Gregorio XVI uostro antecessore
,
che cominciano : lamdiu in

data del 3 di Marzo 1846 e le nostre in data del 26 di Gennaio 1856, le

cruali cominciano Peculiaribus e tutte le altre per qualsivoglia titolo e
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a Nobis et a Praedecessoribus Nostris quorumcumque meritorum inluitu

et ratione praedicto ludici Delegate, eiusque Tribunal! concessis, et con-

tirmatis, praesentium Litterarum tenore prorsus revocamus
,
et ofliciuiu

eiusdera ludicis ,
ac ceterorum officialium

,
et minislrorum

, dictumque

Tribunal, una cum commemorate Tribunal! Messanae ereclo, perpetuum
in modum de medio tollimus, et in omnibus omnino extinguimus, cassa-

mus et delemus. Yolumus propterea et mandamus, ut ilia omnia veluti

plane extincta , suppr.essa et abolita , nee non respective rescissa
,
cas-

sata
,
deleta

,
revocata

,
ac penilus abrogata ab omnibus haberi ac repu-

lari debeant.

Ceterum ad praemissa devenimus
,

ut pro Pontificia Nostra sollicilu-

dine Ecclesiae libertatem, ac Nostram, et hums S. Sedis
, et Episcopo-

rum ac Regularium Superiorum auctoritatem vindicaremus, et ecclesia-

sticam restitueremus disciplinam ,
ac periclitantium animarum saluli

prospiceremus. Cum'autem praecipua prorsus caritate fideles Siciliae

populos raerito prosequamur, qui ayita religione ac pietate spectati, im-

mobili fide et observantia Nobis et huic Apostolicae Sedi constantissime

adbaerere vehemenler gloriantur ,
baud omittemus aliis Nostris Aposlo-

licis Litteris eorumdem fidelium incommodis
,
ac dispendiis occurrere

,

concedendo opportunas facultates Venerabilibus Fratribus Sacrorum in Si-

cilia Antistitibus, quos iidem fideles facilius et commodius adire poterunt.

Haec yolumus, statuimus, praecipimus, atque mandamus, decernentes

has praesentes Litleras, et in eis contenta quaecumqne etiam ex eo quod

causa da Noi e dai nostri antecessori concesse al suddello giudice delegate
ed al suo tribunale a riguardo di qualsivoglia merito e causa. E togliamo
di mezzo, annulliamo, distruggiamo e cassiamo in perpetuo 1'officio dello

stesso giudice e degli altri official! e ministri del suddetto Iribunale eretto

a Messina. Vogliamo inoltre ed ordiniamo che da tutti si deggiano avere e

riputarsi lutte quesle cose come affalto eslinte, soppresse, abolite e rispetti-

vamenle rescisse, cassate, distrutle, rivocate ed inleramente abrogate.
Abbiamo preso questa decisione per difendere colla noslra solleciludine

pontificia, la liberta della Chiesa e la nostra e quella di quesla S. Sede
,
dei

Yescovi e dei superior'! dei regolari ; e per ristabilire la disciplina ecclesia-

stica e per provvedere alia salute delle anime in pericolo. Avendo poi noi

una graude affezione ai popoli fedeli della Sicilia
,
che ue sono degnissimi ,

percbe si gloriano ardentemenle di stare uniti con costanza a questa Sede

apostolica ed a Noi, e si segnalano per la fede avita, per la pieta e per 1'irre-

movibile fedelta ed obbedienza
,
non tralasceremo di provvedere con altre

leltere apostoliche , per evitare gli incommodi degli stessi ed i dispendii ,

concedendo opportune facolla ai venerabili Nostri fratelli vescovi di Sicilia,

ai quali gli slessi fedeli potranno piii facilmente e piii comodamente ricor-

rere. Vogliamo, slabiliamo, ordiniamo
, comandiamo, e decretiamo queste

cose, prescrhendo cbe le presenti leltere e le cose tutte in esse contenule
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praedicti et alii quilibet in praemissis interesse habentes
,
seu habere

quomodolibet praetendentes, cuiusque status
, gradus, ordinis, praeemi-

nentiae et dignitatis etiam Regiae et Imperialis existant, illis non con-

senserint ,
nee ad ea vocati , cilati

,
et auditi

, causaeque propter quas

praesentes emanarunt
,

sufficienter adductae
, verificatae et iustificatae

non fuerint, aut ex alia qualibet etiam quanlumvis iuridica et privilegia-

ta causa, colore, praetextu, et capite, etiara in corpore iuris clause, etiam

enormis ,
enormissiraae et totalis laesionis

,
nullo unquam lerapore de

subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, sen intentionis Nostrae,

yel interesse habentium consensus
, alioque quolibet , etiam quantunwis

magno, et substantial!, ac inexcogitato, elinexcogitabili, individuamque

expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, invalidari,

retractari, in controversial!! vocari , aut ad terminos iuris reduci
,
seu

adversus illas aperitionis oris
,
restitutionis in integrum , aliudve quod-

cumque iuris, facti
,
vel gratiae remedium intentari

, vel impetrari ,
aut

impetrato, seu eliam motu, scientiae, et potestatis plenitudine paribus
concesso vel emanate, quempiam in iudicio, vel extra illud, uti, seu se

iuvare ullo modo posse; sed ipsas praesentes lilleras semper firmas
,

validas et efficaces existere et fore, ac quibuscumque iuris, seu facti de-

fectibus, qui adversus illas a saeculari potissimum potestate, seu prae-
dicta abolita, et extincta Legatione, Sicula Monarchia, Tribunali, ludice

non si possano disapprovals, ne irapugnare, ne violare, ne infermare o per-
che i sopraddetti ed altri, chiunque siano

,
che avessero in esse interesse, o

che prelendessero di averlo
,

di qualunque Stato fossero
, grado ,

ordine ,

preeniinenza e dignitate, anche regia ed imperiale, non acconsentirono, n&
furono chiamati, citati ed ascoltati ,

e le cause per le quail si emanarono le

present! non fossero state suflicienlemente addotte
,
verificale o glustificale

o per qualunque altra giuridica e quanto si voglia privilegiata causa, colore,

pretesto ed argomento ,
eziandio contenuto nel corpo del giure, ne per le-

sione enorme, enormissima e totale, ue per difetto di orrezione o sorrezione

in nessun tempo, ne per vizio di nullita o di mancanza della nostra volonta

o del consenso di chi vi ha interesse, o per qualunque altro difetto ancorchS

grande e sostanziale ed inescogitato ed inescogitabile e che richiedesse un
iiidividuale meuzione: ne si possano rivocare in conlroversia

, o ridursi a

termini del diritto; ne intentare ed impelrare contro di esse il rimedio del-

1' aprire la bocca, della restituzione in intero o qualunque allro di diritto,

di fatto o di grazia; ne alcuno si possa giovare deH'impetrato, ancorche fos-

se concesso ed emanalo colla plenezza di molo
,
scienza e potesta pari, nes-

suno se ne potra giovare ne in giudizio, ne fuori : ma queste lettere deggio-
no essere e sarauno sempre ferme, efficaci e dovranno oltenere e sortire il

loro effetlo intero e pieno, senza che giovi ad impedirlo qualunque difetto

di diriUo o di fatto ,
che contro di esse potrebbe addursi specialmenle dalla

potesla secolare e dall'estinta legazione, e monarchia siciliana, dal tribunale,
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Delegate, illorumve Ministris quibuslibet, ad effectum impcdiendi, seu

retardandi earum executionem quovis modo, sen ex quavis causa opponi,

seu obiici possent, minime refragantibus ,
suos plenarios el integros ef-

fectus soi'tiri el oblinere : Basque propterea omnibus, elsingulis per eam-

dem saecularera potestatem ,
sive per eamdem abolitam

,
et extinctam

Legationem, ac Tribunal, eorumque ministros quoscumque quomodolibet

allatis, seu afferendis irapedimentis, penitus, et oranino reiectis, ac ne-

quaquam attentis ab illis, ad quos special ,
et pro lerapore quandocum-

que spectabit, hrviolabililer, et inconcusse observari: sicque et non ali-

ter in praemissis per quoscumque ludices Ordiuarios, et Delegates, etiam

Causarum Palatii Apostolici Auditores, eteiusdem Sanclae RomanaeEc-

clesiae Cardinales, etiam de Latere Legates, et praefatae Sedis Nuncios,

aliosque quoslibet quacumque praeeminenlia ,
el potestate fugentes ,

et

functuros, sublala eis, et eormii cuilibet quavis aliter iudicandi, et inter-

pretandi facultate, et a*uctoritate iudicari, et definiri debere, ac irrilum,

et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter Yel

ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus praemissis, et quatenus optis sit
,
Nostra et Cancella-

riae Apostolicae regula, deiurequaesito non tollendo, aliisque Apostoli-

cis ,
ac in Universalibus , Proviucialibusque ,

et Syuodalibus Conciliis

editis Generalibus vel Specialibus Constitutionibus et Ordinationibus,

nee non quibusvis, etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel qua-

Tis firmitale alia roboratis statulis, et consuetudinibus
,
ac praescriptio-

nibus, quantumvis longissimis, et immemorabilibus; privileges quoque,

dal giudice delegate e da qualunque del Ministri di lui per impedirne gli ef-

fetti o per ritardarne 1'esecuzione: vogliamo percid che siauo osservate in-

concusse ed inviolabilmente da clii spella e da chi spettera , rigetlando ap-

pieno tulti e singoli gli impediment! opposti e da opporsi ,
sla dalla potesta

secolare, sia dall'estinta ed abolila legazione e tribunale e dai minislri loro
;

ai quali impediment! non si dovra avere uessun riguarda: e cosi e non altri-

menti nelle cose premesse si giudichera e tlefinira da tutli i giudici ordinarii,

dai delegati, anche dagli Audilori del sacro palazzo apostolico e dai Cardi-

nali della santa romana Chiesa, eziaadio dai Legati a Latere e dai Nunzii della

prefata Sede e da tutti gli altri giudici di qualunque premiuenza e polesta

forniti ora od in future, tolta a loro ed a qualunque altro la facolla di giudi-

care diversamente e di inlerpretare: e vane e nullo sia 1'atlo di qualunque
aulorila die scienteinente o per ignoranza, faccia il conlrario.

Nonostante le cose premesse, e per quanto sia d'uopo, la regola Nostra e

quella della cancelleria Apostolica di non torre il diritto acquisito, e le allre

apostoliche costiluzioni fatle nei concilii, o generali, o provincial'!; le pre-
scrizioni sinodali e qualuuque statute suffulto anche dal ghiramento, dall'ap-

provazione apostolica o da qualunque altra forza, e le consuetudini e pre-
scrizioni quantunque lunghissime ed immemorabiH; i privilegi ancora, gli



DI SUA SATSTITA PAPA PIO IX. 3"1

indultis
,
et Lilleris Apostolicis, quibuscumque Regnis , Provinces , ac

Personis, etiam Imperial!, Regia, aliaque qualibet mundana, sen etiam

ecclesistica digaitate fulgentibus, seu alia specitica et individua nientio-

ne dignis a Sede praedicta ex quacumque causa, etiara per viam conlra-

ctus, et remunerationis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis,

accum quibusvis eliam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficaciori-

bus, efficacissimis, et insolitis clausulis, irritantibusque, etaliis decretis,

eliam motu, scientia et potestatis plenitudine paribus, ac consistorialiter,

seu alias quomodolibet in geoere, vel in specie in contrarium praemisso-
rum concessis, editis, factis, ac pluries iteratis, et quantiscumque vici-

bns approbatis, confirmatis, et innovatis, etiam continentibus, quod ex-

communicari non possint per'Litteras Apostolicas non facientes plenam
et expressam ,

ac de verbo ad verbum de Privilegiis et Indultis huius-

modi mentionem. Quibus omnibus et siugulis, etiamsi pro illorum suffi-

cienli derogalione de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica,

expressa, et individna, ac de verbo ad verbum, non autem per clausu-

las generates idem importantes mentio, seu quaevis alia expressio haben-

da, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc seryanda foret, tenores huius-

modi, ac si de verbo ad verbum, nibil penitus omisso
,

et forma in illis

tradita, observata, exprimerenlur, et insererentur : praesentibus pro pla-

ne, et sufficienter expressis, et insertis habentes, illis alias in suo robore

indulti, le letlere apostoliche a qualunque regno, provincia e persona splen-
dente per dignita imperiale, regia o mondana qualunque ed anche ecclesia-

stica o degna di qualsivoglia mcnzione specia'e ed individuale della predet-
ta Sede, per qualunque causa, anche per contralto o di remunerazione, sollo

quahmque forma e tenore di parole, con qualunque derogazione alle dero-

gatorie od altre piu efficaci ed efficacissime clausole ed insolite, annullanli e

con altri decreli, anche di molo, scienza e pienezza di potesta pari e conei-

slorialmente, od allrimenli, qualunque clausola sia, in genere ed in ispecie

contraria alia cosa premessa, concessa, dala, fatla o piu volte ripclula e qua-

lunque sia il numero di volte che fu approvata, confermata, rinnovala, an-

corche contenga che non si possa scomunicare, fuorche con lettere aposto-
Tiche che facciano plena ed espressa menzione parola per parola del privi-

legi ed indulli di questo genere. Alle quali clausole e singole, ancorche per
la loro sufficiente derogazione e pel loro intero tenore richiedessero una

menzione speciale, specifica espressa ed individuale di verbo a verbo, non

per clausole general], o qualunque altra espressione prescritta, o qualunque
altra prescelta forma fosse da osservarsi, e questo tenore e questa forma di

parola a parola, nulla affatto omesso come se la forma fosse osservaia, tra-

scritta ed inserita nelle presenti pienamente e sutlicientemente espressa ed

Inserila giudicandola ; reslando le altre prescrizioni colla loro forza, questa
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permansuris, ad praemissorum effectum hac yice dumtaxat specialiter,

et expresse derogamus, etderogatum esse yolumus, ceterisque contrariis

quibuscumque.
Cum autem eaedem praesentes litterae in Sicilia nequeant hisce prae-

sertim teraporibus tuto publicari, ut hactenus experientia corapertum est,

ac Nobis per legitimas probationes satis superque constat
, prout harum

serie declaramus, et verendum sit ne praetextu reprobatae Legis de Re-

gio placito earumdem Litterarum exequutio irapediatur; volumus illas,

seu earum exempla, ut ad omnium notiliam deveniant, ad valvas Eccle-

siae Laleranensis, acBasilicae Principis Aposlolorum, nee non Cancella-

riae Apostolicae , Curiaeque Generalis in rnonle Citatorio ,
ac in Acie

Campi Florae de Urbe, ut moris est, affigi el publicari, sicque publicatas

et affixas, rost duos menses a die earum publications, et affixiouis com-

putandos, ,
^aarium habere effectum, omnesque, et singulos, quos illae

concernunl, perinde arctare et afficere, ac si unicuique eorum nominatim,
et personaliter intimatae fuissent; utque ipsarum lilterarum transumptis,

seu exemplis, etiam impressis manu alicuius Notarii publici subscripts,
et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem

prorsus fides tarn in iudicio
, quam extra illud ubique adhibeatur

, quae
eisdem praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae, vel ostensae.

Nulli ergo omnino hominum liceat bane paginam Nostrarum exlinctio-

nis, suppressions, abolitionis, rescissionis, cassationis, deletionis, revo-

cationis, abrogationis, mandati, interdictionis, declarations etyoluntatis

\ollasoltauto, per effetto delle present! specialQieule ed espressamente dero-

ii'hiamo e vogliamo derogalo a tutte le altre cose conlrarie, qualunque siano.

E siccome le present! leltere nella Sicilia specialmente in questi tempi non
si possouo pubblicare con sicurezza, come finora fu dimostrato dall'espe-

rienza ed a Noi e piii che suQicienlemente provalo legittimamente, e lo di-

chiariamo nella serie di queste; e sia da tenaersi che col pretesto della ripro-

vata legge del regio placito, si impedisca 1'esecuzione di quesle medesime

leltere, vogliamo che esse o le loro copie, aliinche pervengano a cognizione
di tulti, siano affisse e pubblicate alle porte della Chiesa Laleranense e della

basilica di S. Pielro,come anche della Cancelleria aposlolica e della Curia ge-
nerale in Monle Cilorio ed al Campo.di Fiore della cilta di Roma, come e la

oorisueludine; e cosi pubblicale ed affisse dopo due mesi dalla loro pubbli-

cazione, dacontarsicolgiorno dell'affissioue, abbiauo plenario effetlo ed ob-

blighino e leghino lutti e singoli coloro che riguardano, come se a ciascun

di loro fossero uomfnativamenle e persoualmerite inlimale; e che alle copie
delle slesse lellere, anche slampale, solloscritte per mano d'uu notaro pub-
blico e munile col sigillo di persona coslituila in dignita ecclesiastica, si dia

la stessa fede in giudizio e fnori, da per lutto, come se si presentasse e si

moslrasse 1'originale di esse.

A nessun uomo aduuque sia lecilo violare o con temerario ardimeulo im-

pugoare quesla pagiua della noslra eslinzione, soppressione, abolizione, re-

scissione, annullazione, rivocazione, abrogazione, mandate, iuterdizione, di-
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infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc altentare

praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei
,

ac Beatorum Petri et

Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

Dalum Roraae apud S. Petrum
,
Anno Incarnationis Dominicae Mille-

simo Octingenlesimo Sexagesiraoquarto, Y Kalendas Februarii.

Pontificates Nostri Anno Decimoctavo.

M. Card. MATTEI Pro Datarius. N. Card. PARACCIANI CLARELLI.

Visa de Curia D. Bruti.

Loco }- Plumbi.
I. Cugnonius,

lubemus has Nostras Apostolicas Litteras publicari die X Octobris

an. MDCCCLXYII.
PIVS PP. IX.

De mandate SSmi in Christo Patris et Domini Nostri Domini divina

Providenlia Pii PP. IX, anno a Nativitate Domini MDCCCLXVII, Indict.

X.
,
die "vero X Oclobris v PontiGcatus eiusdem SSmi Domini Nostri ,

ann. XXII praesentes Lilterae Apostolicae affixae et publicatae fuerunt

ad valvas Basilicarum S. loannis Lateranensis, etPrincipis Apostolorum,
Cancellariae Apostolicae, ac Magnae Curiae Innocentianae, alque in Acie

Campi Florae, et in aliis locis et consuetis Urbis per me Aloisium Sera-

lini apost. Curs. Philippus Ossani raagisl. Curs.

chiarazione e volonta. Che se altri ardira di atlenlare contro clo, sappia che

Incorrera I'indignazione di Dio onnipotente e dei suoi Apostoli Beali Pielro

e Paolo.

Dato a Roma presso S. Pielro 1'anno 1864 dell'incarnazione, ilT delleca-

lende di Febbraio (28 di Gennaio).

Del nostro pontificato 1'armo XVIII.

M. Card. MATTEI Prodatario. N. Card. PARACCIANI CL\RELLF.

Visto della Curia />. Bruli.

Luogo
-1

r del siyillo.
G. Cugnoni.

Comandiamo che queste nostre letlere apostoliche vengano pubblicate

iUliXOtlobre1867.
PIO PP. IX.

Per co'mando del santissimo Padre eSigwor nostro per divina provvidenza
Pio Papa IX, 1'anno della Nalivita del Signore MDCCCLXVII, indizione X, il

giorno X di Ottobre, del ponlificato dello stesso Sanlissimo Siguor nostro

XX11, le present! lettere apostoliche furono affisse e pubblicale alia porta

(lolle basiliche di S. Giovanni in Laterano e del Principe degll Aposloli, della

Cancelleria apostolica e della grande Curia innocenziana ed in Campo Fiore e

negli altri luoghi consueti della cjlta di Roma, da me Luigi Serafini cursore

apostolico. Filippo Ossani Maestro dei cnrsori.

Serie VI, vol. XII, fate. 423. 23 26 Oltobre 1867.
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COSE ITALIANS.

STATO PONTIFICIO 1. Pubblicazione della Bolla pontificia per 1'abolizione del-

la Leyazia apostolica e del Tribunate della Monarchic in Sicilia; e del

Breve sopra la giurisdizione episcopale in quell' Isola 2. Nota ufliciale

del GiornaJe di Roma, e Decrelo nella sacra Congregazione del Concilio

per 1' amminislrazlone della Diocesi di Podlachia in Polonia 3. Lotte-

ria istituita dal S. Padre per gli orfanelli delle vittime del cholera
; cessa-

zione di questo flagello nell.o Stato pontificio 4. Imposture varic dei

rivoluzionarii coutro il Governo pontificio ed il Municipio Romano
5. Nuova tallica dei Garibaldini ; loro scorrerie a Cervara, a Nerola ed

Acquapendente 6. Invasione di masnadieri a Subiaco; sono battuti e

fugati 7. Eroismo degli Zuavi a Montelibrelli ; visita del Santo Padre

ai feriti in questo fatto d'arme 8. I Garibaldini, gnidati dal Nicotern,

passano per Falvaterra, e sono sconfitti a Vallecorsa 9. Combat timento
de'Gendarmi pontificii conlro un' altra banda di Garibaldini presso San

Lorenzo, in provincia di Viterbo 10. Le truppe pontificie discacciano

i Garibaldini da Nerola 11. Invasione ed eccessi de' Garibaldhai, co-

mandati da ufficiali regii ,
in Orte ed in Borghetlo 12. Vittoria dei

Pontificii a Farnese; i Garibaldini fugati sui monli di Trisulti 13. Nota

ufficiale del Giornale di Roma circa 1' impegno della Francia per la difesa

del Governo pontificio ; Nota del Moniteur sopra una minacciala spedi-

zione di truppe francesi a Civitavecchia 14. Conflilto presso Borghetto
15. Attentati de' Garibaldini in Roma; scoppio ed effetti d'unamina

da essi posta sotto la caserma degli Zuavi 16. Slatistica ed elenclu

de' prigionieri Garibaldini ; altri loro attentati a Viterbo e a Roma 17.

Trattato di Commercio e Navigazione tra la Francia e la Santa Sede.

1. Nell' Aprile del passato anno 1866 abbiamo ragionato
J delle origi-

ni, della natura, delle vicende e degli abusi di quella istituzione comu-

nemente appellala la Monarchia di Sicilia che cagiono ai sommi Ponte-

fici tante sollecitudini, e che ebbe pel governo spirituale dei fedeli di

4 Civ. Catt. Serie VI, vol. VI, peg. <59-b4.
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quell' isola conseguenze omai troppo note e gravissime. II rimedio da

doversi contrapporre a' mali che, per le nuove congiunture e pei mutati

ordini politic!, divenivano sempre piii pestiferi e funesti, non dovea in-

dicarsi da noi
,
ma era chiaro che sarebbe arrecato dalla Sanla Sede.

E qucsla provvide COQ i'abolizione del privilegio conceduto a quella Co-

rona, e di quel Tribunale che oggimai non serviva piu se Don a rovina

spirituale di quel Clero e di quel popolo.

Infatti ii gioyedi 10 di Ottobre yenne affissa alle porte delle Basiliche

Laterane'ase e Vaticaua, e uegli altri luoghi consueli, la Bolla poutificia,

da uoi trascritta e tradotta in questo stesso quaderno, a pag. 341, ond'e

soppressa la pretesa Legazia Apostolica col Tribunale ad essa unito. Nel

Giornale di Roma del 1 2 venne poi ristampato codesto atto pontificio, in-

sieme col Breve che noi riferiremo nel seguente quaderno, ed il quale, ifl

seguito di quella soppressione, stabilisce la giurisdizione delle Scdi epi-

scopali sicule in guisa da proyvedere ai bisogai religiosi di que' popoli.

2. Altri gravissimi danni sta soffrendo la Chiesa cattolica nell' infeli-

cissimo reame di Polonia; dove la tirannide scismatica e 1'oppressione

politica del Governo russo haano ormai ridotto i cattolici di quel paese
in condizioni poco diverse da quelle, che la storia ci dimostra essere sta-

te nei priini sccoli della Chiesa, e specialmente sotto la persecuzione di

Giuliano Apostata. Gia nel volume Xdi questa Serie, a pag. 481-82 ab-

biamo aceennati nuovi atti di violenza sacrilega perpetrati da quel Go-

verno, ai quali il Santo Padre contrappose, per quella sola via che ri-

maneva aperta, il conveniente riparo. Per simile guisa la Santa Sede si

adopero pur teste ad attenuare per quauto fosse possibile le funeste cou-

seguenze di un nivovo sopruso di quel Governo. Di che riferiremo quan-
to fu inserito, sotto il titolo di parte officiate, nel Giornale di Roma del

venerdi 18 Ottobre, che e del tenore seguente:
Sotlo il giorno 3 Maggio prossimo passato fu annunciato in questo

giornale, num. 101, che con decreto del Goveruo russo era stala arbi-

trariamente soppressa la diocesi di Kameniek, e toltole con violenza il

proprio Pastore. Ora poi con gravissimo dolore dobbiamo annunziare,

che, con altro decreto dei 22 del predetto mese, dallo stesso Governo e

stato estinto il Vescovato di Podlachia, nel regno di Polonia, in un col

Capitolo cattedrale e Seminario diocesano, e oostretto il Vescovo ad u-

scire dai confmi della sua diletta greggia. Questa dolente ed infausta no-

tizia si e qui ricevuta a mezzo di rispeltabile Prelate, il quale, per pote-

re scrivere al supremo Pontefice, ha dovuto ottenerne il permesso da un

sediceale Collegio Romano-cattolico residente a Pietroburgo. La Santita

Sua, deploraudo e detestando questo nuovo aiteatato, ha in pan' tempo

per debito del suo apostolico ministero rivolto le sue sollecitudini per

provvedere alle necessita spiritual! ed all' amministrazione della iodica-

ta diocesi di Podlacbia
,

in tal guisa soppressa dalla laica potesta ,
affi-

dandola temporaneamente al Vicario capitolare della Chiesa di Lublino.
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E non essendo regolare la via per la quale la S. Sede b yenuta a cogni-
zione della ridetta soppressione, e della quale in forza di una nuova legge
la medesiraa S. Sede dovrebbe seryirsi per coraunicare le disposiziooi
del Papa in proposito: cosi in questa. come in altra yolta, si e dovuto

ricorrere all' inserzione in questo giornale officiate dell'analogo decreto

della pontificia provvidenza, onde, pubblicato colla stampa, giunga a

ootizia di chi yi ha interesse.

Decretum a Sacra Congregalione Emorum et Rinorum PP. Concilii

Tridentini Interpretum ac Vindicum de mandato SSmi editnm.

Decreto a Gubernio Russico auno superiori lato, suppressa Camc-
necensi dioecesi, modo alterum decretum accessiteiusdem Gubernii, die

22 Maii proxime elapsi editum, ex quo Episcopatus Podlachiensis, sea

lanovaniensis, una cum CapituloCathedrali, Consistorio generali, ac Se-

minario extinctus, et Riiius Episcopus Beniaminus Szymanski a finibus

suae Ecclesiae discedere coactus est.

Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa IX, in tanta rei acerbitate,

dum contra tarn temerarios et sacrilegos prorsus ausus a saeculari pote-

state perpetrates vocem extollit, et reprobat ; summopere exoptans me-

moratae dioecesis spiritualibus necessitatibus consulere, ac legitimae

iurisdiclionis exercilio prospicere, iussit eiusdem dioecesis Podlacbiensis

regimen et administrationem committere Rmo D. Casimiro Sosnowski,

Yicario Capitulari Lublinensis Ecclesiae, donee praefatus Episcopus fue-

rit impeditus propriam regere et gubernare dioecesim.

Quare idem Sanctissimus Dominus Noster concedit, praesentis decre-

ti vi, pro recta dictae Ecclesiae procuratione, Rino D. Casimiro Sosnow-

ski, Vicario Capitulari Lublinensi, ornnes et singulas facultates neces-

sarias et opportunas, iis exceptis, quae Episcopalem ordinem requirunt,

ad Sanctae Sedis tamen beneplacitum duraturas, et donee aliter proyi-

deri queat, quibus ea omnia et singula exercere possit et yaleat, quae
ex iure, priyilegio et consuetudine in Lublinensi dioecesi yelut Vicarius

Capilularis, seu Ordinarius, siye iure ordinario, sive ex generali, aut ex

speciali delegatione legitime exercet, atque proinde Clerus etfidelis po-

polus eum in extraordinarium Podlachiensis, seu lanoyaniensis dioece-

sis Rectorera agnoscant, eiusque praescriptiones, maudata ac monita ti-

deliter dociliterque excipiaut et exequanlur.

Atque id ut spirilualis eorumdem lidelium, quos Sanctissimus Do-

minus Noster summa charitate presequitur .Incolumitas quantum fieri po-

test, sedulo curetur, et unitatis yinculum quo pars ilia Dominici gregis

Pelri Cathedrae obstringitur, tot inter difficultates integrum custodiatur.

Datum Romae ex hac Sacra Congregatione Concilii die 17 Octobris

1867. PROSPER Card. CATERINI Praefectus. Petrus Archiep. Sardia-

nw Pro-Seer.

3. In mezzo alle grayissime sollecitudini del supremo ministero apo-

stolico, il Santo Padre, che pur e d'ogni parte cinto di pericoli e carico
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di incredibili travagli, non cessa di volgere le sue cure al bene del diletti

suoi figli ,
scendendo ai piu minuti parlicolari di quanto puo valere a

miligare i danni prodotti dagli straordinarii flagelli, onde 1' Italia special-

menle e da qualche tempo percossa. Con questo intento egli voile isli-

tuila una Lotteria, della quale si Jesse nel Giornale di Roma dell' 11 Ot-

tobre il seguente annunzio :

Molti fervorosi caltolici, e moltissime pie dame, aTendo invialo al

Santo Padre in questi ultirai tempi un gran nimiero di ornamenti mulie-

bri di preziosa materia, ed allri oggelti anche di molto pregio, la Santi-

la Sua ha stabilito di fame uua lotleria, per impiegarne il prodotto a sol-

lievo degli Orfani, ridolti in tale stato dal morbo asiatico. II Santo Pa-

dre vuole che, corrispondendo ai suoi desiderii, la somma che polra

realizzarsi venga applicata a favore degli Orfani, non solo di Roma e di

Albano, ma ancora delle altre cilia di Italia, che furono lesle maggior-
mente percosse dallo stesso flagello. Quanlo primasara pubblicato il mo-

do circostanziato da mandare ad effetto questa paterna delerminazioue.

La Dio merce il cholera e inleramenle scomparso, non pure da Roma,
si ancora dalle altre cilia e borgalc del presenle lerrilorio pontificio;

dove, se si eccetlui la cilia di Alhano, la sua influenza fu assai meuo

miciJialc di quel che in tanle allre cilia d'llalia. Della quale mitezza,

oltre alia divina misericordia
,

si puo ben riguardare come cagione di-

rella e precipua la solleciludine e gara generosa, con che Governo eMu-

nicipii, e specialmenle il Municipio Romano, senza riguardo a spese, con

assennatissimi provYedimenli, inlesero a curare gli infermi ed a rimo-

vere le cause onde avrebbero poluto irarre alimento i germi del morbo.

Cessato il flagello, si celebro in Romaun divotoTriduo di ringraziamenlo
al Signorc, nei giorni 18, 19 e 20 Ottobre

;
ollre di che si dovra pure

eelebrare una solenne Messa di Requiem in lulle le Parrocchie, in suf-

fragio delle anime dei defunti che soggiacquero al mo'rbo.

4. Ricorrendo all'aperla violenza dell'invasione armata, i ristauratori

dell'ordine morale non rinunziarono all'uso dei mezzi morali, ossia dell

imposture e delle calunuie. Rechiamone qui un piccolo saggio.

Nel precedeute quaderno abbiamo parlalo della consegna di 21 mal-

{attori al Governo pontificio. Codeslo falto spiegato con tanta chiarezza

dalla Gazzetta uf/iciale del Regno dovea, come ogni allra cosa spellant
al Governo ponlificio, fornire maleria all' imposlura ;

e questa fu pronta

all'opera. Invenlossi perlanlo e pubblicossi una serie di dispacci, che si

supposero scambiali a lal proposilo fra Mons. Randi Governalore di Ro-

ma ed un supposlo Mons. Serra. E di colali gioielli si adornarono subilo

il Pungolo, la Nazione del 5, il Diritto del ti Ollobre, e il reslo dei prez-
xoiali banditori di menzogne. Di che 1' Osservatore Romano del 16 Otto-

bre fu aulorizzalo a scrivere quanlo segue : Siamo in grado di smen-

tire formalmente la esistenza di questi dispacci, mentre comunicazioni

di la! sorla non hanno avulo luogo, non solamente con un Monsignor Ser-
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ra chc-non esiste, ma neppure col Colonnello Serra, comandanle la piazza

di Civitavecchia.

Questa invenzione era intesa a rendere sospetti di tradimento e di com-

plicita coi nemici della Santa Sede gli ufliciali superiori deila Polizia pon-

tilicia
,

cosi accagionati di carpire e mandar fuori i segreti carteggi.

Un'altra simile invenzione dovea far onta alle truppe pontificie, come se

fossero disposte ancor esse a tradire e far causa comune cogli invasori;

e ad accreditare tal impostura il Corriere italiano invento arresti di uffi-

ciali pootiQcii, di cui recava il norae e cognorae, come rei di aver rih'u-

tato di baltersi: come si invento, che due intere compagnie di Cacciatori

indigeni si fossero dovule far venire a Roma, e disarmare, e porre sotto

buona guardia, periessersi ammutinati in Velletri con animo di parteg-

giare per gl' invasori. Ben inteso che tutto era pretta falsita, e che gli

ufticiali e soldati suddetti sono anzi bramosissimi di dare a codesti oa-

lunuiatori una buona tezionadi onesta.

E dalla stessa officina di imposture usciva una letlera pubblicata dalla

Gaz-clta di Torino, come a lei indirizzata da un sottotenente dei Zimi

ponlificii, ma piena zeppa di madornali assurdita e menzogne, dirette a

Yiliperidere codesta eletta di valorosi campion! : ed erano sul laglio di

questa : che la colonna di iruppe che prese d'assalto Bagnorea, si corn-

poneva di set mila uomini, e che in tanto essa riusci a qualche cosa, in

quanto gli obici-revolver menarono repentina strage tra i Garibaldini !

Noo nieivo falsa, ma atroce pel suo intento, fu 1' impostura inventata e

pubbiicata nel Diritto del 13 Ottobre in questi termini : Ci scrivono dai

con fin i roraaoi : il Colounello d'Argy, comandanle della legione d'Antibo,

con onlinanza riservala ai soli ufiiciali, ingiunge che siano immediata-

mentc fucilali qu;-in!i Garibaldini cadono nelle loro mani. L' Osservatore

Romano del 14 smenti subilo cotal nefandezza
;
di cui e manifesto lo sco-

po, di attizzare cioe i Garibaldini a non temperarsi da verun eccesso di

crudeHa conlro chiunque loro cadesse nelle mani, dando cosi un pretesto

a giustificare le loro crudelta col titolo di rappresaglia.

E poi inutile agginngere che i diarii del Governo e di Firenze, come

I'Opinione e la Nazione, riboccavano in questi giorni di supposte corris-

pondenze romane, di cui ogni riga puo dirsi che contenesse almeno due

menzogne, e tornerebbe impossibile, e sarebbe inutile, con genia siffatta,

il venirle rifiutando ad una ad una. Ma la Nazione del 20 Ottobre s'in-

gemmo d'una cotale impostura, che non doyea lasciarsi passare senza

disdetta. Ecco in quali termini annunziava codesto diario la importante

nolizia, che i Romani chiamavano formalmenle in loro aiuto le truppe
del Re Galanluomo : 1 giornali della sera annunziano, che circa dodici

mila Romani hanno domandato al Senatore di Roma la interposizione

presso il Ponlefice per 1'interveuto della truppa italiana in Roma, unico

mezzo rimasto per guarentire la pubblica tranquillita. II Municipio ro-

mano, preoccupato dal pericolo iraminente di una rivolta nell'interno
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della cilia, ha riunito d'urgenza il Consi'glio; e, dopo seria discussione,

ha rimesso al Pontefice V indirizzo del Rbmani per !e sue determinazio-

ni. La_stessa notizia era pure spacciata dall'ufficiosa Italic fiorentina.

Or quanti nou saranno iu Italia che, al \edere cosi pei minuli parlico-

lari specificato il fatto
,
crederaono essere questa uiia soda verita? Eb-

bene! Leggasi quello che a tale impostura si contrappose nell' Osserva-

tore Romano del 21 Ottobre
,

e s4 argoraenli del grado di cinismo cbe

debbesi avere per isballarle si madornali 1 L' Italic del 20 corrente,

dice YOsservatore, si sforza di dare un'alta irnporlanza a un dispaccio re-

lalivo a cerlo indirizzo presentato, ella dice, il giorno 19 a S. E. il si-

gnor Senatore di Roma, in nome, gia s'intende, di tutti i cittadini romani.

Non volendo entrare nel merito di questo preteso indirizzo, ci contentia-

mo di far notare: 1.' Che esso non fu altriraenti rimesso nelle mani del

signer Seiialore, il quale in tal giorno era assente dalla Capitale, ma fu

posto da persona sconosciuta nella solita cassetta delle lettere
;

2. Che
e falso assolutamente essere stato convocato d'urgenza il Consiglio mu-

nicipale per risolvere in proposito; 3.' Che sebbene sia yero cbe quello

scritto anonimo (e non gia segnato da 12 mila firme) fosse trasmesso alia

Sanlita di Noslro Signore, accompagnato da una lettera di quattro Con-

servalori che in quei momeuto si trovavano negli ufficii muuicipali ;
cre-

diamo tuttavia poter affermare con sicurezza che, appunto per togliere

ogni equivoco ed ogni sinistra interpretazione suH'atto compiuto dai sud-

delti signori Conservatori, essi medesimi si affretlarono di dichiarare in

isciitto che respingevano qualunque senso di adesione alle cose conte-

iiute nell'anonimo foglio, e non avevano inteso, col presentarlo al So-

yrano Pontefice, se non di fargliene una semplice e rispettosa partecipa-
zione.

Apparisce poi chiarissima la irapostura, onde volevasi gonBare codesto

paiione d' Indirizzo, da quanlo pubblico ufficialmente il Giornale di Ro-

ma del 22 Ottobre, che e del tenore seguente: i

Ad impedire che piu oltre si abusi di un foglio anonimo priyo di ogni

importanza e assai semplicemente fatto avere al Santo Padre da quattro

membri deila Magistratura romana in assenza di S. E. il Senatore di Ro-

ma, pubblichiamo qui appresso la dichiarazione con la quale i membri

suddetti faono conoscere il senso ch'essi hamio iiiteso di dare a codeslo

loro alto :

Per ovviare ad ogni sinistra interpretazione, che volesse darsi al-

1'espressioni di un foglio segnalato da alcuni membri della magistra-
te tura romana, col quale in assenza del signor Senatore si credettero

essi in doyere di rassegnare alia Santila di nostro Signore una merno-

ria anonima, direlta a Sua Eceellenza il signor Senatore di Roma, che

dipingendo lo slato della citta e degli animi in preda ad un allarme

che in fatto non esiste, facevasi a richiedere provvedimenti urgent!

non conformi alia dignita del superiore Governo; i sottoscritti sentono
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1' obhligo di dichiarare per la verita
,

ch' essi respingono qualunque
senso di adesione volesse attribuirsi al detto foglio sui fatti e le do-

raande in esso esposte, e qualunque altro che oiTendesse 1'alto rispetto

che nutrono verso la sacra Persona di Sua Santita augusto loro So-

vrano, intendendo di aver solamente presenlato quel foglio come sem-

a plice rispeltosa partecipazione. Dal Campidoglio li 19 Oltobre 1867.

Ferdinando Giraud Annibate Moroni Giuseppe Aw. Pulieri

Pietro Aw. Merolli.'

5. Ma se nulla venne mutato nella qualita e nell'uso dei mezzi morali,

mollo si cangio neH'impiego di quei mezzi violcnti, onde il Governo di

Firenze, ripelendo il dramma nefando del 1860, fecesi dai Garibaldini

preparare la via all'invasione con le sue truppe regolari, per- consurnma-

re con 1'assassiuio di Roma i disegni cominciati ad attuare con 1'assassi-

nio di Castelfidardo. Sguinzaglio pertanto i Garibaldini, in quel numero

e con quelle forze che baslassero a simtilare un pericolo di anarchia per

le province pontificie, ma le conlenne entro tali limiti che poi non do-

vesse restarne in loro mano il frullo, qualora Ic tranie ordite per eccitar*

rivollure conseguissero il bramato intento.

Veduto che Yinsurrezione spontanea dei Romani, per cui preparare si

erano sciupati tanti denari ed usati tanti peru'dissimi artiticii
, pur non

accadeva, e che le borgate e le terre invase dagli scherani del Garibaldi,

non che loro dessero mano, li aveano in orrore, mentre volonterose so-

stenevano le brave truppe pontificie: il Governo di Firenze allenlo il

freno, e lascio che non piu a drappelli, ma a grosse orde, gli assassini in

camicia rossa si adunassero sui confini, dove dagli arseuali della sella

ebbero carabine e munizioni, e dall'esercito regolare ufficiali a coman-

darli. Questa mutazione non potea farsi cosi velalamente, che qui non

se ne avesse plena contezza
;
e del resto i fatti parlavano da se. Laonde

il Giornale di Roma dell' 11 Ottobre molto bene fece rilevare questa tat-

tica con la nota seguente :

L' invasione dei Garibaldini contava sull' insurrezione delle popola-
zioni da loro aggredite ,

e sulla defezione della truppa. Questi calcoli

erano evidentemente erronei. Le popolazioni hanno mostrato per ogni

dove, ch'esse nutrono sentimenti d'onore e d' inalterable fedelta al loro

legittimo Governo. Le truppe di ogni arma, tanto indigene quanto este-

re, hanno fatlo il loro dovere con un' abnegazione ed un croismo che

hanno sempre piir accresciuto verso esse 'le simpatie delle nostre po-

polazioni. Gli autori del movimento garibaldino hanno quindi veduto che

era per essi necessario, o smettere del lutto dal loro tentative, o cam-

biare di taltica per raggiungerne possibilmente in altro modo lo scopo.

Sembra da quanto va ora accadendo, che 1'ultimo partito abbia in essi

prevalso, giacche non e piii a piccole bande che i Garibaldini si accin-

gono a passare la frontiera, ma in bande tali per numero, che possano
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meglio aflronlare 1'urlo delle nostre milizie. La bravura da queste mo-

strata, anche nei gross! scontri finora occorsi, non Terra certo meno nel-

1'avvenire. Intanto questo cambiamento di tattica porta due conseguenze

degne da notarsi : rendesi, cioe, sempre piu chiaro il caraltere d' inva-

sione, principio costilutivo di tale movimento
;

e rendesi sempre meno

plausibile il pretesto, che possano orde si numerose sfuggire la vigilanza

di chi dovrebbe impedirne il passaggio.

Ad organizzare codeste nuove schiere d'avanguardia dell'esercito di

Yittorio Emmanuele richiedeasi tempo ;
ed in questo mezzo le minor!

bande di ribaldaglia gia raccolte continuarono le loro scorrerie, col solito

effelto di sorprendere terricciuole sguernite di truppe, far violenze a!

magistral! ed agli ecclesiastic!, imporre taglie, espilare le casse comu-

nali, e scappare al primo avviso che un drappello di milizie pontiticie si

venisse accostando.

A questo modo procedettero le imprese de' Garibaldini, capitanati da

Deputali, come 1'Acerbi, il Nicotera ,
il Salomone, il Cairoli

,
ovvero da

ufficiali di truppe regolari regie, come erano il Ghirelli gia maggiore d'un

battaglione delta Brigala Piemonle, ed il Gulraanelli, ancor esso insi-

gnito di tal grado. Entrare in un villaggio indifeso, abbattere gli stem-

mi pontificii, impinzarsi di vettovaglie e di vino
,
rubare il denaro pub-

blico e private, poi scappare a rotta.

I particolari ed i fasti di quesle memorande geste ilalianissime saran-

no scritti a suo tempo, a perpetuo onore e gloria del Re Galanluomo,

in cui nome si compiono dagli esecutori immediati, con la manifesta

complicita dei suoi Ministri e General! d'esercito. Ora basta recarne i

e^nni esatti e concisi che troviamo nel Giornale di Roma.

II quale, alii 11 Ottobre, reca,va che: Cinquanta Garibaldini, for-

manti parte di una grossa banda radunata al di la della frontiera, Than

passata nello scorso giornojinvadendo il Comune di Cervara,dove, fra lo

sgomento degli abitanli, requisirono viveri ed ban proclamato il Gover-

no provvisorio sotlo la dillatura del Garibaldi. Dopo cio si sono ritirati,

raggiungendo il resto della loro Banda. I Garibaldini riunitisi presso

Ischia eFaruese, prima dell'arrivo delle nostre truppe, hanno lasciato

quei luoghi ripassando la frontiera. Lo stesso si e osservato ne' Garibal-

dini che trovavansi dispersi nelle vicinanze di Acquapendente e Bagno-
rea. A Torre Alfina, Monte AHino e Pecorone si e riconcenlrato un forte

numero di Garibaldini, che ingrossano sempre piu e ricevono armi. Una

grossa banda di 1000 Garibaldini ha novamente invaso Nerola, facendo

requisizioni di viveri tanto in delto luogo, quanlo nel vicino paese di

Montorio Romano. Le nostre truppe marciano ad incontrare tali bande.

Codesta specie di accampamento che, spalleggiato dalle truppe regolari

del Re, si forrnava a Torre Alfina, era sotto il comando del depulato

Acerbi. Un branco di questi scherani, solto il comando di tal Generate

degno di tali milizie, fece poi una scorreria ad Acquapendente. Ma, sa-
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puto che uu drappello di Gendarmi ponlificii, con Zuavi e Iruppa di li-

nea, marciavano a quella ToHa, scapp6, al solito, piu che di frelta. I

pontificii al loro giungere troTarono 1'ordine perfellarnente rislabiliJo, e

percio tornarono subito ai loro appostamenti, menando seco prigioniero

un tal Giovanni Battista Haller, che si qualificava Capitano Commissa-

rio dclie truppe garibaldesche.
6. II venerdi 12 Ottobre un'ordadi Garibaldini, uscita dal regno di

Napoli, irruppe nella citla di Subiaco
;
d'onde pero fiirono discacciati, co-

me si narro dal Giornale di Roma del 13. Nello scorso giorno un dis-

taccatnento parti da Subiaco per fare una perlustrazione nelle vicinanze

di Cervara e Camerala. Profittando di tale assenza
,
sbuco dalle prossi-

me. monlagne una forte bauda di Garibaldini ed invase Subiaco. I pochi

gendarmi ivi rimasti dovettero chiudersi in un luogo detto la Rocra, e

tanto il Governatore quanto il Vescovo Amministratore furono dai Gari-

baldini messi in ostaggjo neile loro residenze. II tenente colonnello Cha-

reite, avuta notizia di tal fatto, deviando dalla marcia verso Nerola, si

diresse alia yolta di Subiaco. Se non che, prima ch' egli vi giungesse,

rientrava il distaccamento partitone. Si altaccb allora un accanito conflrl-

to, nel quale rimase la piena vittoria ai nostri soldati, che liberarono co-

si il Governalore, il Yescovo, e la citta, la quale in quel trambusto sol-

levo grida di giubilo e di evviva a Pio IX Papa Re, e alle truppe ponli-

ficic. Dei Garibaldini IS caddero in mauo de!!e nostre niilizie; parecchi
furono feriti e 3 rimasero sul lerreno, fra i quali il loro condottiero, ch'e-

ra un tal ErnilioBlenio milanese, sedicente canitano. I nostri ebbero dis-

graziatamenle due feriti
,
uu tenente cioe dei zuavi ed un maresciallo

dei gendarmi.
In qual modo si comportassero codesti masnadieri iu Subiaco fu esat-

tamente descritto in una corrisporidenza all' Osservatore Romano del 1 6

Ottobre, della quale riferiamo il Iratto seguente:
La masnada con bandiera garibaldina entrava nella citta gridando:

Viva Garibaldi, via Subiaco
,
viva Roma, armatem al riscatto deiia ti-

rannia. I pochi popolani, trovatisi per via, si ritiravano fuggendo, e non

prendendo parle al tentativo, quantunque eccitativi dal Btenio. Avanza-

tasi I' orda dalla piazza della chiesa maggiore, dove il presidio della

Ilocca dirigeva fucilatesenza successo per la dislanza, perveniva tino al-

ia piazza dov' e la residenza governativa, la quale venue da essa circon-

<lata e pianlonata. Indi, saliti il capo con altri quattro de'suoi si presen-

tavano innanzi al, gevernatore, inlimandogli'di volere la consegna del

Governo, la resa del presidio, e della Rocca abbaziale, colla proclama-

zione del Governb provvisorio di Garibaldi, e la prigionia con guardie a

vista per sua guarenligia. II goveruatore, alia presenza delle altre auto-

riia comunali e di altri impiegali prolesto contro 1' atlentato che &i com-

metteva. Quindi il Blenio accompagnato da allri Garibaldini recossi da

Monsignor Yescovo Manetti, araministratore Apostolico dell'Abbazia di
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Subiaco, e gli fece i medesimi inliini, cui fu da Consignor Vescovo rispo-

sto, chela Rocca non era in suo potere, e che egli aveva soltanto aulori-

ta e giurisdizione sugli Ecclesiastici. Allora quel capo gl' intimo di do-

vere restar prigioniero in propria diraora, con guardia a vista nella ca-

mera, aveudone poste altre nelia porta del Semiuario. Cio fatto, ritorna-

ya il Bleuio nella residenza del governaiore piantonata da un graduato

garibaldiuo e da un comune, e domandato se nelle carceri esistesse qual-

che carcerato politico ed avutane risposta negativa , voleva a tntti i co-

sti la consegna del Castello abbaziale, e 1' istallazione del Governo prov-

visoriorio di Garibaldi, risoluto di opporsi a qualunque resistenza fino

all' ultimo sangue, ponendo in tal caso in prinia fila Ira' suoi il VCSCOYO,

il governaiore e gli altri due ostaggi cavalier Tocci ed il gonfaloniere.

Mentre si agitavano tutte queste cose, senza venire ancora ad alcun

risultato favorevole alle idee del Bienio, suonavano le 4 pom. In questo

punto sopraggiungevano le milizie di ritorno da Camera ta e Cervara, ed,

aggiornaie di tutto, senz'allro si scagliavano sopra 1'orda dei Garibaldi-

ni che tenevano cinta la residenza governativa nella sotloposta piazza

con al suo centre il capitano Bienio, ed il gonfaloniere, ch' egli riteneva

sempre con se, che per divino aiuto scampo la vita dalle palle che gli (i-

schiavano intorno. Allo stesso istante sopraggiunse un drappello di otto

o dieci fra zuavi, gendanni e squadriglieri accorsi a liberare il Vescovo

e fece prigioni i cinque Garibaldini postivi a custodirlo.

La uccisione del capobanda Bienio, di altri due suoi, il ferimento di

un quarto, 1' apprensione di varii altri Garibaldioi, lo sbaragliamenlo
dell' orda, e I' iraprigionamento degli altri cinque del Seminario, chiuse-

ro i fatti di quella giornata, che non sara quivi di leggieri dimenticata.

La popolazione, i! cui severo e dignitoso contegno e degno di ogni elo-

gio, appena si vide spazzata intieramentedagli invasori,proruppe in lie-

tissime evviva al Santo Padre Pontefice e Re ed al suo sovraoo governo.
Abbenche il giorno stesse vicinoa declmare, le noslre truppe si po-

sero in traccia dei Garibaldini riusciti alia fuga nella mischia, e furono

ridotli in potere della giustizia IS di essi fino a tutta la sera dell' 11. If

di susseguente riuscivano le forze a rintracciarne eel arresiarne altri due.

Un rilevantissimo ed iraportante carteggio trovato in dosso al morto Bie-

nio pone sempre piu alia luce gl' intendimenti di questa iniqua e sacrile-

ga invasiooe, e da dove prenda le sue mosse !

7. Fin qui i masnadieri fa\\'Eroe dei due mondi, scatenati dal Gover-

no di Firenze contro lo Stato pontiflcio, non erano riusciti che a fare scor-

rerie, rubare, lasciare addietro morti e prigionieri appena s' imbatteva-

no in truppe pontificie, e scappare a precipizio. Ma il sabato 12 Ottobre

diedero anche piu splendide prove di co.desta loro valentia
; poiche assa-

liti da non piu che 90 Zuavi a Montelibrelti, dov' essi erano in piu cen-

tinaia, e rinforzali poi da nuove bande, fino ad es?ere in 1,200 conlro 90,
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pure furono costrctti ad abbandonare quella postura. II fatto e accennalo

nei termini seguenli dal Giornale di Roma del 14 Ottobre.

Un corpo di 90 Zuavi partito da Monle Maggiore per fare una rico-

gnizione verso Nerola, ricevula notizia che Monlelibretti era stato rioc-

cupalo da una banda garibaldina numericamente assai maggiore di esso,

voile tuttavia marciare su detto luogo per liberarlo. Fu tanta 1'energia e

il valore che i Zuavi spiegarono in tale allacco, combaltendo quasi sem-

pre alia baionelta, che riuscirono dopo accanito conflitto nel loro inten-

to. Se non che altra banda di circa 600 Garibaldini sopravvenne poco

dopo ad aggredirli. I Zuavi estenuati di gia dalla sostenuta lotta, seb-

bene dovessero lasciare la guadagnata posizione, riuscirono nondimeno

dopo varie fucilate a ripiegarsi in buon ordine, a tal segno che poterono

portar seco, non solo i loro feriti, ma ancora 10 Garibaldini che erano ca-

duti nelle loro raani, senza che la banda sopravvenuta avesse il corag-

gio d' inseguirli. In quest! due sconlri abbiamo a deplorare un uffiziale

morto, e undici feriti, fra i quali un altro uffiziale. Non possiarao dare

particolari sulle perdite dei Garibaldini. Ma sappiamo essere state assai

gravi, avendo essi avuto moltissimi morli e feriti, fra i quali parecchi

sedicenti ufliciali.

Nella notte stessa, rimanendo non piu che 16 Zuavi alia porta di Mon-

telibrelti, quell'accozzaglia di oltre a raille briganti n'ebbe tal paura, che

si ritiro piu che di fretla da quel castello, tornando verso Nerola. Si che

la domane i Pontificii lo trovarono sgombero. Da quel che riferiremo, da

una corrispondenza di teslimouio oculare, circa questo fatlo d'armi, ap-

parira viemeglio quanto fosse 1'eroismo degli Zuavi pontificii, e quanto

gravi le perdite de' Garibaldini.

Questo drappello d'eroi cristiani, che operava veri prodigii di valore

contro un neraico dieci volte superiore in numero d'arraati ed asserra-

gliato in un forte castello, era comandato dal prode Tenenle sig. Guille-

min, e dal soltotenente sig. De Quelen. 11 primo cadde morto nel com-

battimenlo, il secondo soggiacque poi alle sue ferite. Arturo Guillemin,

nalo il 24 Agosto 1838, era uno degli eroi di Castelfidardo; dove, ferito

di baionetla al petto, giacque sul campo come morto ; ma, curato e gua-

rito, rientro poi sotto la bandiera del Santo Padre, ed ebbe la gloria di

suggellare con morte gloriosa una vita da perfetto cristiano
;

in prova
della quale basti dire, che i soldati della sua compagnia 1' appellavano
1' Angela Custode. Ecco quel che fu scritto all' Osservalore Romano del

18 Oltobre.

Erano alquanti giorni che un'orda garibaldesca, forte di 1200 uo-

mini, con alia testa il figlio maggiore dell'eroe dei due mondi si avvolge-

va in sui monti di Nerola e ne occupava eziandio il paese, taglieggiando

ed oppressando i dintorni, e massime i terrazzani di Monle Libretti, a

cui era slato imposto severamente di contribute ogni giorno, siccome

avvenne per tre mattine, 1200 razioni ed altri oggelti.
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Volgea un'ora pomeridiana del 13 corrente, qtiando quella accozza-

glia, cresciula di altre tre compagnie, invase Monte Libretti, paese che,

per esser posto sopra 1'erta di un raonte, e circuito di grosse ed altissime

raura castellane, presenta per nalura una rocca assai poderosa. Appena

giunti, si sperperarono per le case del privati, e minacciosi e frementi

iDgaggiaron tosto la zuffa, non gia coi militi poritificii, che erano lungi,

ma con le sostanze altrui, ingiungendo ai parlicolari di allestir pane, yi-

no, minestra, carne; rilasciando, siccomeavean fatto anchepria, boni di

carta appartenenti al Comitato nazionale, e segnati della firma de'loro ca-

pi. L'orologio, posto sovra la porla del paese, suonava 23 ore italiane,

quando si sparse improYYiso 1'annunzio dell'arrivo degli Zuavi. Lo scop-

pio fragoroso d'un fulmine non li avrebbe tanto esterrefatti e commossi.

Credendo che un tal suono dell'orologio fosse il concertato segnale dei

cittadini ai pontificii, e nulla il dirvi come i Garibaldeschi, invasati da

Satana, inveissero contro la Magistratura, il Parroco ed altre onorate

persone, minacciando di mettere a fuoco e a fiamme il paese. Ma la loro

altenzione dovette per necessita concentrarsi agli Zuavi, che, a guisa di

furibondi lioni, investivano per due parti quel luogo fortificalo. Questi
rano circa ottanta. Non avendo potuto superar le mura da un lato, ec-

*li quasi tori frementi contro la porta maggiore, difesa da un acervo di

ribaldeschi, che fulminaYano per ogni parte. Circa un 40 Zua\i a baio-
la in resta espugnavano la porta ed entravano; e quivi si accese una
'

cosi tremenda che gli eroi del Garibaldi se non aveano un numero

ici Yolte maggiore aYrebbero quasi tutti troYata la tomba in

i eroi della S. Sedeconsersrarono per parecchie ore la loro po-
non fu joro da nessuno contestata la ritirala, che anzi poterono

racco.quas j jult j j joro fecj^ che unitamente ai morti ascendono a 15
circa, pndursi a Monte Rotondo una decina di prigionieri. I morti ga-
ribaldiUhe fjn qu j s j conoscono di precise, sono 14: de' feriti poi non

saprei ij numero, avendo Yislo con gli occhi miei Ire birocci carichi

dei rned^j trasporlati a Nerola. II paese intanto, per quel malaugurato
equiYOCOj'oro ] gj 0j tremava di spavento non avessero que' ribaldi a

por daddcQ jn esecuzione quanto aveano minacciato. Ma fu tale lo

sgomeuto ^e Da jone tte pontificie incussero in quegli eroi, che, lascia-

li un circa
, guardia de' feriti, lutti si dileguarono come il fulmine,

dopo avere
, SValigiata qualche casa e spogliali perfino i morli com-

pagni. L aiul, ^j ]yienoltj Garibaldi ferito a morte ebbe a toccar di ma-
no, che, se

ijat j ^gj papa> sono tremendi e feroci in battaglia, sono

pero generosi Y j nt j

.

imperoccne troYato da due zuavi in un lago di

sangue, non pru r j spena i e pOS [ jn salvo, ma tradotto su morbida

paglia, coper to
scaldalo dei loro manteni. i difensori della Santa Se-

de sanno congiu.e gioriosamente il valore alia pieta e misericordia

cristiana.
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Questo spleutlido fallo d'armi, che incusse vero terrore ai masnadie-

ri gariba'fdeschi, desto 1'ammirazione e 1'entusiasmo di tulta Roma
;
ed

il Santo Padre voile con iratlo singolare della benignita sua dtmostrare

quanto apprezzasse 1' intrepidezza ed il valore di cosi degni suoi difen-

sori
;
e fu a visitare quelli tra essi, che, per curarsi delle ricevute fe-

rite, erano slati portati a Roma. II Giornale di Roma del 16 Oltobre ne

diede conto nei termini seguenti :

La Santita di nostro Signore, nelle ore pomeridiane di ieri, si piac-

que degnare di una visita 1'Ospedale militare, per consolare quegl'infer-

mi, chefurono feriti neH'ultima fazione di Montelibrelli. Lapresenza au-

gusla del \enerato Padre e Sovrano, e le parole di conforto e di bene-

Tola considerazione, che, facendosi al letto di ciascuno, indirizzo a quei

prodi, non e a dire quanto dolce commozione destassero negli animi di

chi era segno alle sovrane paterne premure, e degli altri che al nobile

fatto si irovavano present! . Ecome gl'infermi d'innanzi a tauta benigni-

la furono ricolmi di consolazione, cosi il giungere la novella di essa r

tulti i corpi delle milizie non manchera di produrre in loro un accresr

mento in quella vigoria di abnogazione e di coraggio, con la quale m
strano al mondo come sanno reggere alto 1'onore del pontificio vessi^

attorno a cui sono stretti per difendere. con la causa della giustizia c^~

la ancora della vera civilia. II Santo Padre nell'uscire dall' Ospedal
"~

be dimostrazioni le piu vive di riverenza e di affetto dal nutncroP

polo che erasi nei dintorni adunato per riceverne ancora 1'apostol
^e"

nedizione.

8. Come branchi di lupi intorno all'ovile, i Garibaldini, rassicV **^

i'aiuto che riceveano sottogli occhi delGovernot7a/mo,edallV
steiJZa

detle truppe regolari, respinti da un punto della frontiera, sbuc'no "a '~

1'altro. Cacciati gli uni da Montelibretli e da Acquapendentr
omPa"'

vano altri dai confini del regno delle Due Sicilie ad invader PrOT 'n-

ce meridional} , condotti all' impresa dal Nicotera
, ancor

della Camera dei Deputati in Firenze. La prima apparizion'
^s 1

territorio ponlificio fu la domenica 13 Ottobre. Di che il Gia ' e

ma del 14 diede notizia nei termini seguenti. FalvalerP
86

.

86
.

provincia di Frosinone, posta presso il confine ponti(icir
! '

da una banda di circa 200 Garibaldini
;

in mezzo alia
"erDaz|one di

quegli abitanti, abbatterono colla solita -violenza gli
.
jmi pontin'cii,

proclamarono il Governo provvisorio in nome di Gari'
1

' ^ espilaro-

BO le casse del Comune e del macinato, commetlend lC" e
.

a ' tr ' ccccs-

si. La truppa marcio immediatamente a quella volt?'
a Pnma dei suo

arrivo i Garibaldini si erano gia ritirati nelle limitr
mont<''^ir>e ^ e - re"

gno di Napoli.

Ma non per questo loro scappare poterono i la'
1 s fugg|re tu tl al

meritato castigo. Imperocche, essendosi arrisical
nar ' ^ Ottobre

ad invadere Vallecorsa per farvi il loro mestiere.
n Duraero di
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lascio la pelle, e raolli vi rimasero prigionieri come si narro dal Giorna-

le di Roma del 16.

Giunta notizia che una parte della banda garibaldina partita da Fal-

vaterra fossesi per la \ia di Pastena ripiegata fra Castro e Vallecorsa, il

generate De Courten, che ora trovasi nella provincia di Frosiuone, spe-
di cola iinmediataraente una colonua composta di gendarmi e di squa-

driglieri, che sono abitanti di quei luoghi, voloutariameute arruolatisi

come ausiliarii della gendarmeria. Intatti alle 9 antimeridiane di ieri

una banda garibaldina forte di 100 uomini, oltre ad una riserva lasciata

sopra S. Rocco, attacco Yallecorsa, dove incontro la delta colonna, che

gia ivi trovavasi, e dalla quale energicamente fa respinta.

L'intera banda cerco uno scampo sulla vicina montagaa; ma so-

pravvenne in quel mezzo una colonna di ricognizione, composta di una

compagnia dei cacciatori e di un distaccamento della legione romana

Ibrmata in Antibo, la quale mosse prontamente ad assalirla e in breve

ora la disfece, costringendola a ripa&sar la frontiera.

Le perdite dei nostri nei due confliui furono due geodarmi morti e

no squadrigliere ferilo. I Garibaldini ehbero 10 morti, e pareccbi feriti.

jarantasei di costoro sono caduti nelle mani della truppa, fra i quali

;eclicenti uffiziali e una cosi detta guida di Garibaldi. Furono pure
ic

prese molte armi e munizioni. La phi perietta tranquillita regna
ntnitm provincia.

Hgionieri fatti in tal circostanza furono in verita 48, dei quali otto
u ^

;
ed il Giornale di Roma del 19 Ottobre ne pubblico 1'elenco per

nom
Sgnomi, grado e patria; d'onde risulta che neppure uno di essi

potea,g j insort
^
ma tutti erano invasori stranieri allo Stato pontiQcio.

^'
*> nolle del 15 al 16 Ottobre si verifico poi alia lettera la favola

di que^ntoni cbe andarono per tosarc, e furono tosati. Se lo spazio
ce lo

Pfytera, ne daremo Ira le cose di Toscana i graziosi particolari,
che i

gio^j ufgc ia ii (jgjia Garibalderia ci recarono, contentandoci qui
del niode cenno che ne diede il Giornale di Roma del 17 Ottobre.

Nella
n(^aj 15 a j jg corrente un distaccamento di 90 Geodarmi in-

yiato in n^z jone ajja ^Q^ (jj an Lorenzo (provincia di Viterbo)
^da una banda di Garibaldini di numero molto maggiore.

II detto dist^gjjjQ sos teime j| fuoco per piii ore, mettendo finalmente
ar

1ini, che ebbero varii feriti, e lasciarono sul terreno
i loro., s , |ja a depiorare ne^suna perdita dalla parte dei nostri

u
! ,

rm1
' ^Hornarono at loro appostamenti. Lo stesso statodi tran-

quilnta contmu^pyg a regoare ju tlltte je province.
onv

ere supremo della invasione, Menotti Garibaldi, fie-

e accamp^ji.g,.^ ed a j lo monte dj Nero ja) rassicurato dalla
vicinanza delle nt

oge trllppe regje c jlfc JQ Spaneggiayano a tiro di ca-
m

'^a che dovesse e voiesse pur muoversi una volta
di la, spiccandosi c^qui]a generosa da que jle alture) per
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tanto vilipesi soldati del Papa e fame scempio. E pure il fatto ando tulto

all'opposto ! Avvedutosi che le truppe pontificie si disponeano a scorarlo

eziandio da quel castello, non ebbe cuore di aspeltarne 1'assalto, e col

grosso de' suoi ando a ripararsi di la dal confine, dietro le file dei regii,

lasciando solo alcune centinaia di masnadieri a sostenervi 1'onore della

sua bandiera. Ed anche questi pagarono lo scotto delle ladrerie coramessc

i giorni innanzi. Eccone il racconto nel Giornale di Roma del 19 Otlobre.

leri, verso le sei anlimeridiane, il corpo coraandato dal tenente co-

lonnello de Charette da Montelibretti ha continuato la sua raarcia verso

Nerola. Giuntovi alle 10 e un quarto, die principio all'altacco, e dopo un

combattimento di circa 2 ore, i nostri soldati, con una bravura superiore

ad ogni elogio, si sono impadroniti del paese e della Rocca, dove i Gari-

baldini s'erano da varii giorni fortificati. I Garibaldini hanno avuto un

morto e dieci feriti. Centotrentaquattro dei loro, fra i quali il loro sedi-

cente comandante in capo, sono caduti in mano delle noslre truppe. Dal-

Ja nostra parte abbiamo a deplorare un soldato della legione romana for-

mala in Antibo morto, e 11 feriti, fra i quali un uffiziale della delta k

gione ed un ufliziale di gendarmeria.
11. Due giorni prima altre orde di Garibaldini, ma comandali da r

ciali regii, che, per aver 1'onore di capitanare lal canaglia aveano l

di dimeltersi dal loro grado di comandanti di battaglione , compi
1

?

le ordinarie loro imprese di violenze e di saccheggio in due luog'
'

T

n

cui sapeano di non poter trovare resistenza di difensori pontiff
^e

daremo qui in prima il breve ragguaglio del Giornale di Rome
Ottobre.

II 17 corrente una banda garibaldina direlta da un tal Fi'

relli, sedicente comandante di una cosi delta Legione Roman^r(

Orte, dove non si trovavano che pochi gendarmi. Saputasi ta)'^
as

fu cola ieri spedilo un dislaccamenlo di Gendarmi e di Zua^ aYVIC1

narsi del quale i Garibaldini abbandonarono precipitosamen.
lU

.

Cllta
;

dandosi alia fuga, alcuni al di la del Tevere ed altri verso
lire

?
lone ^

Borghetto. I Garibaldini commisero in Orte i piu violent
061

starono i delti gendarmi, ed altri individui addetti a
st

tennero prigione nella sua dimora il Governatore: impr*
a Consignor

Ticario una forte taglia, portandolo dipoi secoloro nel'8*
ins'enie ad

alcuni impiegali di Governo
;

estorsero dalle casse r

Tati circa sc. 600, ed abbatterono gli stemmi pontifv
1 mez

?
a ' Ia

.

raa '

nifesta indignazione dell'intiera popolazione. In Bo'
lt '

dini ivi fermalisi fecero guaslo alia slazione, toglier
3 m

restando 1'impiegato della ferrovia
; mentre, abba

j

,

stemma Ponl1'

ficio, veniva innalzata una bandiera tricolore ir
"

da un carabiniere reale, da un caporale dei gran
1
* e

,

a " n "oan ' ere,

piemontesi, ivi accorsi da PonteTelice. La pr^
ia

le altre parti invase del nostro territorio contin
semPre a mamfestare

II
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altaraente i loro sensi di fedelta al legittimo Governo, e di avversione e

di sdegno verso codeste bande che son venule a turbare la loro pace ,

e a danneggiare i loro interessi.

Ma a poter condegnaraente apprezzare il valore di quel modello d'ono-

ratezza e di probita che dee essere il Gbirelli, maggiore di un batlaglio-

ne della Brigata Piemonte al servizio di S. M. il re Villorio Emraanuele,

giovera qui riferire quel che da Orte e da leslimonii autorevolissimi fu

scritto all' Osservatore Romano del 22 Ottobre, circa le prodezze com-

piute dalla Legione romana guidata da codesto eroe.

II giorno 17 del corrente nel raattino giunse in questa citta una banda

di Garibaldini. Non puo iramaginare gli urli e le grida, onde incussero

spavento ed orrore a tulli questi pacifici cittadini, come a primo saggio
di loro bravura. La prima operazione che fecero si fu di gittare a terra

Farma pontificia, frantumandola poi in mille brani. Quindi ruppero la

strada che conduce a Viterbo, per impedire il passaggio alle truppe del

Papa; spostarono le rotaie della ferrovia e guastarono un ponte. Danni e

vandalismo da pertutto. E impossibile ch' io possa tulti narrarvi i guasti

che fecero in pochi momenli
;
vi diro le cose principal!. Ordinarono che

a un' ora di nolle tulli i signori Cancellieri ejd anco Monsignoj Yicario si

presenlassero nel palazzo Gomunale. I preli tenendosi come spacciati e

tremando, Dio sa come, convennero all'ora e nel luogo slabilito. Un se-

dicente colonnello impose loro che al di seguente prima di mezzo giorno

dovessero depositare cinque mila scudi, allrimenti.... Quei meschinelli

risposero che era loro impossibile raggranellare quella somma, quando
anche si fossero tratto tutto il sangue dalle vene, ma che porlerebbero

quel piu che polevano. Yenne lor fallo di raccozzare duecenlo cinquanta

scudi; ma quei barbari nulla di cio soddisfatti, presero Monsignor Vica-

rio, e lo condussero alia slazione, ponendogli innanzi ralternaiiva o 4000

scudi, o la pelle. Immagini qui la desolazione ed il pianto non solo di

tulli i sacerdoli, ma di lulli allresi i citladini
;
e i principali di quesli, dan-

dosi altorno quanto polerono, e raggranellato circa un migliaio di scudi,

li presenlarono a quegli infami, come riscatlo di Monsignore, non peri-

tandosi di gittarsi persino ai piedi di quei ribaldi, supplicandoli a voler

loro reslituire quell' ollimo sacerdote. NeH'aUo che il teueano legalo lo

coprirono cTI molli improperii ed insulli, minacciandolo di fucilarlo, ed

egli solo potra ridirvi quanlo fossero crudeli quei momenti,ch'egli passo
tra le mani di quei cannibali. Onore ai buoni Ortaui, che in grazia della

loro allivita e magnanima larghezza riuscirono a salvarlo. Di tulti gli al-

tri preli un solo corse grandissirao pericolo, che aggredito enlro in una

casa aperla, e fu salvalo merce il coraggio della padrona di casa che do-

vette lottare coll'assassino. Anche il Govemalore o il Cancelliere furono

arrestali. I carabinieri ed un ispettore porlali via come prigioni. Per

buona sorte parlirono un quarto prima che arrivassero i Zuavi, allrimen-

Serie Y7, vol. XII, fasc. 423. 24 26 Ottobre 1867.
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it sarebbe successo un vero massacre. Oh quanto abbiamo sofferto ! uii-

cora tremiamo, e la raia mano e poco ferma a scrivere. Non hanno toc-

cato ne le monache, ne i frati perche grazie al cielo non hanno avulo

tempo.
12. Nello stesso giorno incui gli eroi comandali da Menotti Garibaldi

alzavano gloriosamente i tacchi da Nerola per appialtarsi dielro i loro

complici di truppa regolare, un'altra grossa banda di raasnadieri era

I'aceiata da Farnese presso i confinni di Toscana. Di che il Giornale di

Roma reco le nolizie seguenti.

Un distaccamento raisto di Ziravi e di Gendarrai l raosse il 19 cor-

rente da Valenlano, per attaccare unar forte banda di circa 200 Garibal-

dini, che avea di nuovo invaso il coraune di Farnese forlificandosi nel

convento de'Cappueciai. Dopo ua conflitlo di circa 2 ore, i Garibaldini

si diedero alia fuga lasciando 20 dei loro tra raorti e feriti. Dei nostri

abbiamo a deplorare feriti, gravissimamente il tenente Dufournel, che

durante 1'azione sopraramodo si distinse, e gravemente un caporale dei

Zuavi. La provincia inlera e perfettamente tranquilla. Da Frosinone ci

si fa sapere che una banda garibaldina, la quale si aggirava nelle mon-

tagne di Veroli, si e nel suddetlo giorno scontrata con un dislaccamento

di alcimi gendarmi e squadriglieri, mentre dirigevasi per i monti di san

Nicola alia volta di Trisulti. La banda dopo breve conibattimento si die

a precipitosa fuga riparando nelle vicine montagne. In tulta la proviacia

regna una perfetta traquillita. Ci si scrive da Yelletri ; La provincia e il

confine godono perfetta tranquillita.

13. Ad ognuno, che getti uno sguardo sulla carta di quel poco terri-

torio, che non fu ancora rubalo alia Santa Sede, apparisce manifesto il

carattere d' invasiome esterna, permessa e sottomano favorita ed armala

d(H Governo di Firenze, che pur avea verso la Francia, per la Convenzio-

ne del 15 Settembre 1864, 1'obbligo di impedire, anche colla forza, co-

tali invasion! di assassini. II peggio si e che eziandio i diarii ufficiosi di

Firenze gia annunziavano imminente (e indicavano il giorno 19 come

stabilito a tal impresa) il passaggio e la marcia di un forte esercito re-

golare di Vittorio Emmanuele contro Roma, per consummarvi 1' impre-
ss gia,avviata dal compare Garibaldi. A questo punto la Francia senti

1'onor suo vilipeso e calpesto sotto i piedi di coloro che tulto debbo-

no alia sua diplomazia ed alle sue armi,"e che le gettavano in faccia i

brandelli di quella-Convenzione, e la sfidavano a risentirsene, se osavaf

E la Francia si risenli
;

ed anche il suo Governo dovette mostrarne

I <i Ddbbiamo per la verita constatare clie, tanlo nclla rioccupazione li Ortc quanto nel com-

Latliiueato del 49 sotto Farnese, oltre i Zuavi eil i Gendarmi, ebbe parte non indiffcrente

anclio la truppa di linea. Ne facciamo volontieri (estimonianza ,
a prova maggiore dell'una-

nime spirito, onJe sono animati i diversi corpi delle (roppe, che hanno I'onore di militarc sotto

le Imndiere del Santo Padre. Xota dcll'0crra<ore Romano del 23 Oltohre.
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qualche risenlimenlo. Onde il Giornale di Roma del 19 Ottobre reco la

nota ufficiale seguente :

leri il sig. Incaricato d'affari di Francia presso la Santa Sede chiese

ed ottenne 1'onore di essere ricevuto in udienza da Sua Santita. In tale

occasione egli, in nome di S. M. 1' Imperatore dei Francesi, assicuro il

Santo Padre, che in ogni evento 1'assistenza della Francia non sarebbe

mancata al Governo pontificio.

Di qual natura fosse \'assistertea che promeltevasi al Governo ponli-

ficio, apparvc poi dalla segnente Nota del Moniteur ufficiale del 22 Otto-

bre. Infpresenza dell'aggressione di cui gli Stati pontiKci furono I'og-

gelto da parte di baude rivoluzionarie che passarono la fronliera, il Go-

yeroo francese aveva preso la risoluzion di inviare un corpo di spedizio-

ne a Civitavecchia. Tale niisura era il compimento di un dovere imposto
alia Francia dalla sua dignita e dal suo onore. II Governo non poteva

esporsi a vedere la n'rma della Francia, posta alia Convenzione di Settem-

bre, violata o disprezzata. Ma il Governo ilaliano ha i'atto pervenire al

Governo dell'lmperalore assicurazioni e dichiarazioni le piu categorichc.

Ogni raisura necessaria e presa per impedire I'invasione degli Stati pon-

tificii, e per rendere alia Convenzione la sua complete effkacia. In segui-

to a queste comunicazioni, 1'lraperatore ha dato ordine di sospendere
1' imbarco delle truppe.

Questa nota, ne prendiamo atto, pone in sodo : 1* che lo Slato ponti-

ficio fu turbato non da sommossa interna, ma da aggressione rivoluzio-

naria esterna; 2." che la Francia era costretta dalla sua dignita e dal

suo onore a non lasciar violare la Convenzione del Settembre, e che per

questo motivo avrebbe spedito truppe a Civitavecchia. Degli interessi

cattolici, di cui la Francia altra volta rivendicava altamente la difesa

come un onore a se dovuto, non un cenno. Ora pero si vede che, se ba-

sto una assicurazione del lealissimo Governo di Firenze, per indurre

quello di Parigi a non passare subito dalle minacce a'fatti, tuttavia si

venne ai fatli, quando si manifestarono fallaci le assicurazioni; e fu cer-

tamente disposizione di Dio per maggior bene.

14. Pare che a Firenze non si credesse affatto alia possibilita di vede-

re Napoleone 111 impegnare un' altra volla le armi francesi a difesa dei

conculcati diritli della giustizia nello Stato pontificio. E percid i Gari-

baldini furono licenziati a continuare le loro imprese sui conflni,.e le mi-

lizie di Vittorio Eiiijiianuele continuarono ad incoraggirveli, come appa-
risce dalia seguente nota del Giornale di Roma del 22 Ottobre.

Un distaccamento mislo di gendarmi e di linea, spedito verro Bor-

ghetto per sorvegliare alcune lavorazioni
,
venne sorpreso da una forte

banda di Garibaldini. Ebbe quindi luogo un accauito conflitlo, uel quale
i Garibaldini ebbero 4 morti e varii ferili. Essi dieronsi dopo cio alia fu-

ga, sebbene varii militi piemontesi, che trovavansi alia froatiera, gli ani-

massero a star forti, gridando loro che i pontiticii erano pochi. II distac-
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camenlo, dopo eseguiti gli ordini ricevuti, rienlro in Civita Castellaiia

senza veruna perdita e fra le acclamazioni della cilia.

15. Ma piu orribile, e degno della esecrazione d'ogni uomo che serbi

in cuore qualche senso di onesla, fu 1'eccesso a cui trascorse una parte

dell'avanguardia dell'esercito regolare del Re d' Italia, cioe di quella

schiuraa di malandriui che milita solto la condotta del Garibaldi, e di cui

uua parle erasi alia spicciolata raccolta in Roma e nelle sue vicinanze.

Eccone un breve cenuo nel Giornale di Roma del 23 Ottobre.

leri sera per opera di Garibaldini, nascoslamente introdotlisi nella

citta, ed aiutati da prezzolali facinorosi, appartenenli alTinfima classe del

popolo, si lento di turbare 1'ordine pubblico che erasi qui iinora coslan-

temente mantenuto, per dar cosi forse quel preteslo che oramai tutti co-

noscono, e d.i cui da lunga pezza si va^iu cerca. II movimento ebbe prin-

cipio collo scoppio di uua bomba all' Orsini, che lanciata in piazza Co-

lonna, foriunalamente'non fece danno. Quiodi ebbe luogo lo scoppio di

un barile di polvere intromesso da una pubblica cloaca sotto un angolo

della caserma Serristori ,
rimauendone villime alcuni milili del concerto

de' Zuavi. Conlemporaueainenle un'orda dell'accennata plebaglia raosse

al Campidoglio per aggredirvi quel corpo di guardia. Ma la resistenza

opposla dalle milizie, ed alcuni colpi di fucile, bastarono a subitamente

sgominarla ed a metterla in precipitosa fuga. Lo stesso si e replicalo in

altri pochi punti della cilia.

Nei varii conflitli soslenuti dalle ordinarie pattuglie di perlustrazio-

ne rimasero vittime un brigadiere, e un vice brigadiere di gendarmi ed

un gendarme, e furono feriti due soldati. A piedi del Campidoglio si rin-

venne il cadavere di uno sconosciuto in mezzo ad una quaulila di aruii

ivi lasciate, e nelle vicinanze del Ponle rollo si trovarono due altri ca-

daveri, dei quali uno con camicia rossa e con un fodero di pugnale ai

piedi. Dalle tracce di sangue lasciate in piu luoghi si rileva che non po-
chi sediziosi sien rimasti feriti. Piu di cenlo individui furono arrestati,

raccotnandandosi di aver salva la vita, e valendosi anche molti di essi,

per oltenere merce, dei gridi di Viva Pio IX. Furono pure arreslali va-

rii individui traveslili da zuavi. Questi arreslali sono la maggior parte

forastieri, e quelli del nostro popolo appartengono, come si e dello, al-

1' infima classe ed han confessato di essere slati con danaro tratti alia

sedizione.

Tale movimealo non duro che poco lempo. La Iruppa di ogni anna

fece egregiamenle il suo dovere, e la citta intiera indignala e atlerrita,

nel momento, dell'ardire di quei sediziosi, non solo non vi prese nessuna

parle, ma col suo conlegno dimoslro e conlinua a dimoslrare contro si

iniquo altenlato il piu profondo disprezzo e la piu viva riprovazione.

Le bombe alia foggia di quelle usale da Felice Orsiui , geltate a stra-

ge di genie pacifica nel mezzo d' una piazza ;
e piii una mina preparala

con intento di schiacciare sollo le rovine d' una caserma un tiore di sol-
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dati, onde avrebbe cli che andare altera quaUmque gran Polenza terre-

na: questi sono tali atti, che baslano a qualificare la causa di cui il Go-

yerno di Firenze fu sin qui il patrono e vindice, come caratterizzano Tin-

dole della setta che li ebbe a compiere. Codesli patrioli, che pretendo-

no rivendicare all' Italia il primato della civilla, eche non sanno se non

iscolpirle in froate il marchio ignominioso del primato nelle arli del la-

trocinio, della perfidia, del tradiniento e dell' assassinio politico preme-

ditate, codesli patrioti sono degnissimi di essere retti da quel Governo,

ond'ebbero tin qui protezione, stipendio, incoraggiamenti, decorazioni

ed ufficii pubblici 1 Ma 1'esecrazione d'ogni anima ben nata colpira gli

uni e gli altri di sempiterna infamia.

16. Naturalme nte per aver codesti sicarii esercitato il loro mesliere,

di nolle buia, a tradimento^come si convieue ad assassini, enlro Roma, i

diarii della s ilia non tralasceranno di magnificarne 1'impresa, qualifi-

cando!a corns un sollevamento del popolo romano, levatosi come un sol

ttomo, contro la tirannia che 1'opprime... E qui il so-lilo frasario! Ma a

dileguare questa imposlura baslerebbe la qualila dei prigionieri colti sul

falto e colle armi in pugno, come a moslrare che i masnadieri di Bagno-

rea, di Subiaco, di Vallecorsa e di Farnese erano, non insorti, ma si in-

vasori slranieri, baslo 1'elenco dei loro nomi e cognomi coi connotati di

patria e profession!, pubblicato nel Giornale di Roma.

Cosi, fra i 115 prigionieri di Bagnorea, dei quali abbiamo dalo la sta-

tislica per professioni iiel precedente quaderno a pagina 234, soli 16

erano forusc.li delle province ponlificie, onde da gran pezza erano o

emLrati, o banditi pei loro delitli. E gli altri 99 ond' erano venuti?

Ecco la loro statistica per palria rispettiva. Alviano di Amelia 1 An-

cona 1 Amelia 4 Borgo S. Antonio 2 Baschi 1 Brescia 2 -

Belvedere di Ancona 1 Castelnuovo di Garfagnana 1 Cilia di Ca-

stello 1 Cesena 1 Cortona 1 Fuligno 1 Ficulle 9 Fano 1

Firenze 1 Formicano di Urbino 1 Gardea di Fali 1 Grolta a

Mare 1 Gubbio 1 Lucca 7 Soriano di Spolelo 1 Livorno 1

Monte Pulciano 1 Monte Reale 1 Monte Rinaldo da Fermo 1

Monte del Lago 1 Napoli 1 Orvieto 20 Perugia 13 Pistoia

1 Pescia Toscana 1 Palma 1 Reggio 1 S. Marino 2 San

Leo 1 Senigallia 1 Siena 2 S. Secondo 1 S. Marsciano 1

S. Sofia di Firenze 1 Todi 7. Come ognuno facilmente scorgera, que-
sti 99 individui sono slati razzolati per ben 41 cilia d' Italia. Ci vuole

pertanto niente meno che la irapudenza cinica dei giornali ufliciosi di Fi-

fenze, per poter osare ancora attribuire a codesta canaglia il nome di

insorti romani ! Alrneno i giornali garibaldini, per questa parte, sono

sinceri, e li chiamauo volontarii, e possono esser tali, o perche volonta-

riamente ascritti alia setta che li fa marciare, o perche volontariamente

obbligatisi a servirla, mediante il prezzo onde furono comprate le loro
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braccia. Ma qualificare codeste bande come popolo romano insorlo e

un beffarsi tanlo del buon senso quanto dell'onesla pubblica.
II Giornale di Roma del 15 Ottobre recito pure 1'elenco dei 17 mas-

nadieri fatli prigionieri a Subiaco. Eccolo trascrilto:

Giorgi Serafino
, sedicente lenente , De Luca Loreto

, De Massimo

Biagio, Verdelotli Yincenzo, Angini Gaelano, Roberli Angelo, dclla

Scurgola (Rcgno di Napoli) De Angelis Francesco, Facci Giuseppe,
di Antrofano Panara Luigi , Panara Raffaele

,
Santarelli Pietro

,
di

Cerchio Petrilli Gaetano, Maguani Gio. Battista, di Celano -- De
Giovanni Baltista Matteo, di Marza De Giovanni Benedetto, di San-

la Maria Pozzi Serafino, d'Ascoli Piceno Pelilta Nicola, di Cu~

ctimelo. 4

I Garibaldini morti in delto scontro sono : Blenio Emilio sedicente

capitano, di Milano Panara Antonio, di Cerchio Grotti Lorenzo,
di Cremona. Com'e manifesto

,
non uno solo di codesli seUarii era ro-

fliano o di province ponlificie. Ma appunto di que' giorni YOpinione e la

Nazione trombavano per lutto il mondo 1'imponente dilatarsi della insur-

rezione romana, e richiamavano 1' attenzioneldella Diplomazia sulla im-

portanza dei moti romani, e la necessita di risolvere percio la quistion?

romana a seconda del veto nazianalel

Lo stesso risultato ricavasi dall'elenco che dei prigionieri Garibaldini,

presi dalle truppe pontificie nei comballimento del 15 Ottobre a Yalle-

corsa, si pubblico nel Giornale di Roma del 19. Di 47 chc essi sono in

tutto, soli 6 sono emigrati, cioe o espulsi o sc-appati dalle province pon-
tiflcie

; gli altri 41 sono racimolati da niente meno che 30 diverse citta

d' Italia, cominciando daRoveredo e scendendo fino^a Lecce. Quella di

esse che ne diede il maggior numero fu Napoli ,
onde sono venuti 6 di

codesti malandrini. Gii altri sono di Lodi, Adro, Geneva, Portici, Aver-

sa, Pergola, Palermo, Isernia, Caserta, Livorno, Mantova, Orbetello,

Bologna, Cassino, tteggio di Calabria, Procida, Pozzuoli, S. Maria di

Capua, e cosi via via d'altre citta. E codesta gente a Firenze si cir-

conda dell'aureola del martirio, qualificandoli come romani insorli contra

la tirannia del Governo pontificio !

Ne poteano avere altra origine gli attentali commessi in Roma* con-

tro Yiterbo appunto in quei giorni , in cui a Parigi , per la Hducia nella

buona fede dal Governo di Firenze, si "annunziava che i Garibaldini,

ubbidienli agli ordiai di quello c battuti dalle truppe pontificie, avean^

interamente sgomberato il territorio dalla Santa Sede. II vero si e che

allora essi, piu audaci che mai, ed obbedienti al Garibaldi, metteano a

rumore Roma e Yiterbo, ed altri luoghi del Patrimonio di S. Pietro, co-

me si narro dal Giornale di Roma del 25 Otlobre nei termini seguenti.

II Monileur du soir del 21 corrente ha asserito, che nello Stato pon-

tificio non usurpato non vi fossero piu Garibaldini. I fatti che ci accin-
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giamo a narrare provano evidenlemenle quanto poco fondala fosse e sia

1' asserzione di quel giornale.

AJle ore 8 poiiieridiaae di ieri la cilia di Vilerbo fu aggredita da

circa 800 Garibaldiui, i quali dettero 1'attacco in sei punti. Molle ore

duro ii coffibatlimenlo, ma ia noslra truppa si difese COQ eroico valore e

rcpinse per ogui dove gli assalilori, i quali .ritiraronsi prima di giorno
verso Tevmna assai precipilosamenle. La cilia, duranle 1'attacco, DOR

solo serbo la sua tranquillita, ma, sebbene eccitata da quelle orde a sol-

levarsi, manifesto contro tale altentato un' indignazione, la quale fu solo

pad all'aminirazione e all' entusiasmo in essa deslato dal contegno delle

nostre brave milizie. II colonnello Azzanesi, dopo ritiratesi quelle orde,

ha fatlo uscire questa mattina tre dislaccamenti di ricognizione per rac-

cogliere i morti e i feriti garibaldini. Secondo le notizie giunte finora,

si son trovali 15 feriti e 5 morli, fra i quali i sedicenti maggiore De
Franchis e tenente Salviati : sono pure stali calturati 33 Garibaldini, tra

cui un tal Palini chirurgo , con 1' auibulanza, e si sono prese molte armi

e munizioni con buon numero di cavalli e di asini. I Garibaldini hanrio

bruciato una porta della' citta ,
hanno manomesso un convento dei Padri

Serviti
,
ed ebbero la sfrontalezza di spedirne due come parlamenlarii

alia nostra truppa per indnrla ad arrendersi
, mentre questa rispondeva

collo sbaragliarli dapertulto quasi senza perdite, giacche non ebbe a de-

plorare che un dragone morio e 2. feriti, fra i quali leggermerit-e in una

roano il tenente Fabiani.

Mentre questo avveniva in Yiterbo, alia stazione di Monte Rotondo

due telegrafisti furono presi con violenza e derubati delle loro robe da

<50 Garibaldiui, i quali li coudussero a passo Corese ove furono rilasciali.

A. Scandriglia si trova una grossa banda capitanata da' due figli del

Garibaldi e dal Garibaldi stesso, di cui si era tanlo magnifies to 1'arre-

sio, e che sotto gli occhi di tutti parti il giorno 23 da Firenze, dopo a-

vervi eccitato il popolo a prendere le armi contro il Santo Padre.

Nella provincia di Frosinone una forte banda garibaldina ha pure di

miovo occupato Falvalerra dove commette i soliti eccessi.

Se non che non solo negli accennati luoghi, ma aoche sotto le mura

di Roma una banda di circa 100 Garibaldini , venuti alia spicciolata e

radunatisi 1'altra sera sopra i monti Parioli , fu dovuta attaccare dai no-

stri bravi soldati, che in breve ora la dispersero, lasciando i Garibaldi-

ni varii morti, tra cui un lal Cairoli, che ne sembrava il comandante, e

selte Feriti, fra i quali un altro Cairoli ,
oltre dieci caduti in mano delle

milizie. Si sa che anche allre piccole bande sono disperse per la eampa-

gna intorno alia citta, e tutto porta a credere che questa voglia minac-

darsi al di fuori, per provocarvi gli aderenti, qui furlivamente introdot-

tisi, a nuove turbolenze.

11 valore della nostra milizia, che si e acquislata le simpatie di tutto

il mondo civile per la sua disciplina e coraggio: lo zelo istancabile della
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Polizia. la quale, consapevole di tali rnene, ha gia escguito numerosi ar-

resti e ha fatto important! sequestri di armi
;

il contegno dignitoso e tran-

quillo della popolazione romana, nella quale anche un gran numero di

cittadini delle piii distinte classi si e volontariamenle posto sotto gli or-

dini della gendarmcria, sono allrettanti elemenli di ragionevole conforlo.

Tultavia quanto abbiamo narrato mostra abbastanza, cosi 1' inesatlez-

ea delle indicate informazioni ,
come anche 1' impudenza dell' assicura-

zione di un generale riliro dei Garibaldini, data contemporaneamenle da

parecchi giornali italiani
,

nello scopo evidente di fuorviare la pubblica

opinione di Europa.
17. Malgrado delle pretensioni del Governo di Firenze ad aver Roma

per capitale del regno d'ltalia, sembra che finora la Francia non sia dis-

posta a permettergli di occuparla con sue truppe. Imperocche pur leste,

con atto che conierma il riconoscimenlo della Sovranita temporale della

Santa Sede, il Governo francese, torno a manifestare il proposito di vo-

lerne inviolata 1'indipendenza. Cio consiste in un trattato di commercio

e navigazione Ira gli Stati pontificii e la Francia, gia concbiuso e ratifi-

cato, e che dee entrare in vigore col 1 Novembre 1867 ; del quale venne

pubblicato alii 23 Oltobre il teslo in lingua francese ed italiana nel Gior-

nale di Roma, che poi il di seguente pubblico pure le tabelle delle la-

riffe annesse al Trattato.

TOSCANA E STATI AN.XESSI 1. AhUi agli invasori dello Stato pontificio ;
ulf>

ciali dell'esercito regolare assumono il comando delle bancle 2. Disc-

gni del partito d'azione 3. Imperlinenze de' rivoluzionarii contro >ia-

poleone III; minacce nel caso d' un iutervento francese 4. L' esercHo

regolare si dispone ad invadere Roma 5. Confession'! della Nazione cir-

ca gli artificii usati per simulare una rivoluzione romana 6. VantPrie
dei capi Garibaldini per supposle vitlorie conlro i ponlificii 7. Ritorno
di Giuseppe Garibaldi dalla Coprera a Firenze; suoi handi; va a Scandri-

glia sul confine ponlificio 8. Tumulti di setlarii a Firenze; dimissione

del Rattazzi e de'suoi colleghi ;
il Cialdini incaricato di formare uu nuovo

Minislero.

1. Egli e d'uopo assolulamenle meltersi le mani sugli occhi, onde non

Tedere, e cosi poter frenare lo sdegno che dee ribollire in cuore allo

spetiacolo di turpissima slealla, che cerli Governi, i quali pur prelendo-
no esser civili, ci danno in questi giorni, vanlandosi ognora di segnire i

dettati della pura giustizia, dell'onore, della dignita, del sacrosanto di-

ritto pubblico ed internazionale.

Di quelli che COD perfidia machiavellesca si adoperano a scavare

sotterra la mina che dee sbalzare in aria il poco che resta della sovrani-

ta temporale del sommo Pontefice, parlera a suo tempo, e sara inesora-

bile, la storia. Ma il Governo di Firenze non teme di codesto giudizio
della coscienza umana, poich^ e sua divisa esser lecilo quanlo torna a

conlo, purche si possa fare impunemente. Ed egli finora era slato inco-

raggito dalla esperienza a credere di poter lutlo fare impunemenle.
Difatto una Convenzione solenne, ratificala da Vittorio Emmanuc-

le II in fede e parola di Re, accettata dal Parlamento, obbligava quel
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Governo ad impedire, anche colla forza, ogni aggressione contro il po-
co tratto di territorio libero, non ancora rubato alia Santa Sede. Or che

avvenne? Per sei inesi inter! il Governo di Firenze si compiacque di

lasciar preparare tal aggressione a bell'agio, pubblicamente, con grande
strepito di piazza, con tutti clamori dei meetings Q del giornali, con la

foga delle arriughe garibaldesche, con le macchinazioni dei Comitati e
delle Giunte, di cui erano merabri suoi General!, Senatori e Deputali.

Giunte le cose al punto desiderato di maturita, le schiere si raossero

all'invasione, ed il Governo, per poter come Pilato lavarsene le mani,
fcce I'imposlura di mandare il Garibaldi alia Caprera, lasciando libere

le sue masnade a compiere 1' impresa. Si costituirono in Torino, in Fi-

renze stessa, sollo gli occhi del Governo, a Bologna, a Milano, a Na-

poli, in tutle le principal! cilia d' Italia, ufficii pubblici di arrolamenti,
e Comilati per raccogliere denari e spedire arm!. E il Governo lascio ope-
rare! E il Moniteur parigino, non credendo a tanla slealta, dichiaro che

potea star sicuro dello adempimento delle ricevute assicurazioni. E forse

m prova di cotale lealta il congedo dato ad ufliciali del regio esercito,
ed eziandio ad ufficiali d'Ordinanza del Re, perche accorressero a prende-
re il comando delle bande garibaldine; le quali, indisciplinate e poco ad-

destrate alle cose guerresche, non erano in grado di tener testa alle

truppe pontificie.

Laonde, sotlo gli auspicii del Governo, pubblicamente, fu formata una

epsi
delta Legione romana, con ufficiali e soldati in gran parte dell' eser-

cito regio, e n'ebberp il comando due maggiori di battaglione, un Ghi-
relli ed un Gulmanelli; e I' utliciosa Opinione del 15 Oitobre ne diede

1'annunzio e ne fece 1'elogio, dicendo che cosi dovea farsi
, perche gti

insorli romani difellano di ufliciali esperti e provetti. Ma, per chiarire

meglio la cosa, assicuro che la dimissione data da cotesti ufficiali pel
loro grado nell'esercito regio non importava punlo che essi si separas-
sero dal medesimo, ma era solo un congedo temporaneo affinche potessero

dirigere le bande deslinate all'invasione di Roma! E finiva I'apologia di-

cendo: Se non e ancor giunto il momentp opportuno per 1' esercito na-

zionale di muovere verso Roma, almeno si deve concedere a! Romani, i

quali quasi si trovano, piu direltamente
degli allri, impegnati nella lotta

sprla contro i mercenarii del Governo pontincio, la facolla di andare dove
li chiama la yoce del paese nalio. Egiioo sono nel loro dirilto, e 1'ltalia

li vede con piacere valersene con animo generoso. II dado e gettato, e

non e piu possibile a nessuno I'indielreggiare. Laonde conviene adope-
rare tutti i mezzi che le leggi accordano per affretlare la fine d' un con-

llitto, nel quale il sangue italiano e sparso da orde raccogliticcie, assi-

curando in Roma la vittoria della causa nazionale.

2. II Governo di Firenze si scalda una serpe in seno, e^ova la repub-
blica, credendo forse di fare gli interessi della monarchia. Dovrebbe ba-

stare ad aprirgli gli occhi quel che bandiscono gli organi ufficiali della

setta mazziniana
, qiland' auche volesse disprezzare le contumelie che

contro Viltorio Emmanuele vornito in Londra, in un solenne meeting, il

Ricciotli Garibaldi. Infalti, a chiarire il disegno del partilo d' azione, di

cui e ora complice il Governo di Villorio Emmanuele, ecco il Dovere di

Genova uscir fuora il 6 Oitobre con tali denunzie ,
che il Fisco dovette

prpcedere ad un sequestro ;
ed il processo verbale di quest' alto mette in

evidenza che, come si vuole abbattere il Papato, cosi si spera e si lavo-
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ra a sternainare la Monarchia. Ecco i motivi allegali al Fisco pel seque-
stro. Ritenuto che nell' arlicolo inseritovi col titolo : Sommario Politi-

tico che comincia La rinnovata sacrilega prepotenza di Sinalun-

ga... e termina... e percio sostiamo... e piii specialmente nelle parole...

per tutti noi, o democratici, Governi siffatti non devono aver piii mo-
rale esistenza ed iii quelle... rifacciamo dunque tutti assieme il cant-

mino, stringiamoci in una nuova alleanza, operiamo, e Roma riacrd la

sua Costituente, e I' Italia il suo vero e nuovo patio nazionale... si

espnmerebbe un voto ed una mioaccia di dislruzione dell'ordiue nionar-

chico costituzionale realo previsto dall' arlicolo 22 della legge sulia

stampa 26 Marzo 1848...

Quanto ai vituperii di Ricciolli Garibaldi contro Yittorio Emmanue-
le, i diarii francesi li riferirouo per disteso. L'Unila Cattolica, n. 236, ne
riferi alcuni brani

,
e bastano. Non vogliamo sciupare una pagina per

trascriverli, noo avendone quel Re moslrato yerun risenlimento.

3. Codeslo tempestare dei Garibaldeschi parve mettere in qualche pen-
siero il Goveroo parigino, i cui diarii ufficiosi si lasciarono scappare pa-
role di minaccia conlro il Governo di Fireuze, qualora non raettesse ripa-
ro al disordiiie omai troppo ciaicamenle temerario nelle sue provocuzio-
ni. Ma, non che allibissero, i liberali italiani ne presero anirao a mandyru
a Parigi , in ricambio, un sacco di sanguinose ingiurie e di iniiiacce.

Quanto alle ingiurie, ecco come si disfogo il Secolo di Milano.

Le dichiarazioni e le uiinacce dci giornali ufficiosi di Francia non
ci devono far paura. Ricordiamoci tutto quello che hanno detto nel 59 per

irapedire I' annessione deli' Italia centrale; ricordiamoci che auche nel

sessanla essi maudayano fuoco e iiarame, per vietarci di muovere in soc-

corso dell' Italia raeridionale; e ricordiamoci che anehe 1'annoscorso es-

si vedevano quasi una miuaccia alia Francia, perche da noi si fosse slret-

ta alleatiza colla Prussia. Ebhene, noi abbianio fatto I'aunessione dell' I-

talia centrale, rovesciato il Governo bprbonico, fatto guerra all' Austria

d'accordo colla Prussia, malgrado il dispetto vero o finto dei giornali of-

liciosi francesi, e siamo riusciti al trionto quasi complelo del programma
naz'pnale. Edel reslo sarebbe uua ridicola pretesala nostra, se ci asptt-
tassimo che tutti i nostri passi sulla via di Roma, fossero incoraggi.iti,
sorretti e applauditi dalla stampa napoleonica.

11 Governo francese, e colla Conveozione del Settembre, e con tulte

le sue dichiarazioni ripetute raolte volte al Senato e al Corpo legislative,
si e atteggiato come difensore del Governo pon'ificio. Non e adunque
aoamissi bile che esso lasci sparire quel Governo, senza fare nemnuno
una finta per volerlo difendere. Se, dopo essersi sparsa la notizia dell'en-

trata del noslro esercito sullo Slato ponlilicio, i gioruali ufficiosi francesi

avessero taciulo, cio avrebhe potuto signiticare una lacita approvazio-
ne di queJ fatto. Nul^a dunque di piu naluralcs che il Governo france-

se, il quale vuole spogliarsi di ogni responsabilita in simile impresa, e

mostrare invece, che da parte sua ha fatto tutti gli sfbrzi possibili per im-

pedirla, faccia scrivere sui giornali che ne ricevono 1' imbeccala, paroic
concilale contro di noi. Quanto piu le parole sono vive, tanto meno (jli

atti saranno ostili. 11 Secolo adunque assegno a Napoleone III le parti
di Pilato ! Ed appello nostro esercito, cioe regio, i Garihaldini !

Nello stesso senso si dichiaro la ufficiosa Nazione di Firenze. Ecco to

sue precise parole.
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Le minacce e le intimidazioni del giornali ufficiosi (essa dice) non
d sorprendono punto ;

noi le attendevamo da piu giorni, e sappiamo qual

cpnlo se ne debba tenere. Lo stesso linguaggio non ebbe virtu d' intirao-

rirci altre volte, e non fara neppur ora ne caldp ne freddo. Dietro la Pa-
trie e la France Terra probabilmente 11 Comtiluiionnel, verra il Pays e

iuise lo stesso grave Moniteur; nel 1860 abbiamo avutq pertino uii di-

scorso dell' imperalore Napoleone III pronunciato innanzi al Corpo legis-

lativo, e piii,tardi,duraate la guerra delle Marche e dell' Umbria
, segui

la rottura delle nostre relazioni diploraatiche col la Francia, che rion si

ripresero che nel Luglio del 1861. Ma ciononostanle il principio del non
intervento riraase fermo; noi abbiamo fatto i! dovere nostro e 1' Impera-
tore ba salvate le proprie couvenienze.

Dopo aver dato, dice il Pungolo, quest' interpretazione alle inattese

minacce, che forse e la vera ,
e che ad ogni modo prova come esse non

ci abbiano tolto per lo sgomento la tranquillita del giudizio, la Nazione
chiede se la stessa storia sara per ripetersi ora dopo selte anni d' inler-

va!!o? E conchiude : La causa del nostro diritto nazionale ha trionfa-

lo, e quella del potere temporale del Papa e perduta.
Auche 1'ufficiosa Opinione del 14 Ottobre si commosse, estarapo: 11

Governo del Re puo oggi parlar allo e forte alle Potenze, che si volessero

intromettere nelle cose di Roma. La Francia stessa non potrebbe piu in-

sistere pel mantenimento della Couvenzit)Be del 15 Settembre 1864. E
crediamo che la Francia non insista... Bisogna aver presenlelasituazio-
ne dei partiti in Francia, per comprendere e spiegare ratteggiamento del

govei no dell' Imperatore in questa nuova fase della quislione romana.
Venae asserito cbe esso si e dichiarato contrarioaH'ingresso delle truppe
ilaliane in Roma. Non ci meraviglia questa sua opposizione, che il go-
\enij ilaliauo avra di certo preveduta. Noi iwn pqssiaino anzi supporre
be al gabinetlo Rattazzi possa inai esser venuto in mente di richiedere

tl consenso della Francia ad una risoluzione Umto grave. Uno Sjato e tal-

ToiUi coslretto ad atti, pei quali sarebbe nonche inopportuno, sconvenien-
tc ii domandare 1'altrui adesiooe espressa o tacita. Quellodi cuiil Gover-
no avrebbe ragionedi preoecuparsi, sarebbe delle deliherazioni della Fran-
cia in seguiio dell'entrata delle truppe italiaue in Roma, non perche esse

abbiano a distoglierlo dal suo proponimento, quaudo suoni 1'ora
;
ma per

poter adoltare quei temperamenti che valgano, per quanto da lui diipen:-

de, ad anlivcnire delle complicazioni col Governo imperiale di Francia...

onviene attendere che la riyoluzione atterri il Governo pontificio, e pro-
clami un governo provvisorio; ovvero' prevenire, coll'entrata delle truppe
italiane, i disordini

inseparabiii
da una rivoluzione in una citta, in cui

sono accumulati tanti odii? Puo la Francia preferire le violenze della ri-

voluzione alia tutela delle nosire truppe? II crederlo sarebbe assurdo.

Tutti poi i diarii, minisleriali o no, intonarono in coro questo ritor-

nello: al primo indizio che a Tolone od a Marsiglia s'imbarchi un sol-

dato per Civitavecchia ,
il nostro esercito marciera su Roma; a noi ba-

stano 4 ore, aiFrancesi occorrono 3 giorni ;
saremo aRoma,quando essi

si accingeranno ad andarvi, e vedremo se la Francia psera cimentarsi a

guerra con 1' Italia! Custoza e Lissa son pegni della vittorial

4. Infatti 1' esercito gia preparato ai coufini, sotto colore di
guardarlq

daH'invasipne dei Garibaldini
,
fece come nel 1860

;
cioe lascio passare i

Garibaldini
,
e si dispose a tener loro dietro

;
mettendosi in pieno assetto
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di campagna. Laonde venne rinforzato da numerosi ballaglioni di bcrsi-

glieri ,
da piu reggimenti di cavalleria, e da quanto deve accompagnan'

un esercito in istato di guerra.
5. Ma per poter far marciare quest' esercito sopra Roma bisognava

pure aver un pretesto, che potesse in qualche modo colorire codesui vio-

lazione del dirilto delle genti in guisa da porgere altresi, a chi ne avesse

bisogno, un pretesto da giustih'care la propria impassibilila ed inerzia a!

cospetto di tanta iniquita. E tal preteslo era facile a trovare, e gia ac-

cennato da gran pezza, nella stessa Convenzione del 15 Settembre 18(ji :

cioe un sollevamentp del popolo roinano contro il proprio Gpverno. Or a

questo intento eransi impiegati,per treanni continui, i inezzi morali
,
di

cui quella Conveuzione, per delicalezza di coscienza, riservava i' uso al

Governo di Firenze. E giova sapere quali fossero cotesli rnezzi.Or dun-

que eccoli in due parole: raccogliere, a prezzo d'oro, armi e scherani

denlro Roma, portarvi la rivoluzione, gridarla sommossa spontanea del

popolo pmano, procedere al plebiscite, ed ecco fatto il becco all' oca.

Chi credesse che queste sono noslre fantasie
,
vada a Icggere la Na-

zione fiorentina del 24 Ottobre, dove si biasima la rivoluzione importata
nelle province, perche ineflicace, mentre sarebbe slata, a suo credere,
efficacissima

,
se si fosse importata in Roma. Ecco !e parole di questo

articolo, in forma di corrispondenza, sotto il titolo: L'insurrczione nelle

province romane. A mio credere, la politica a parte, il movimenlp sul

territorio pontiticio fu sbaglialo dal punto di vista della strategia militare

e rivoluzionaria. Si voile avvolgere Roma, noslro pbbiettivo,
in un cer-

chio di fuoco, mentre era da Roma che si doveva incoaiinciare
; perche

riuscito il colpo nella citta eterna tulta la provinciaera sotlomessa. Seb-

bene a spizzichi e con grave stento, e innegabile che denari ne abbiamo
avuti

;
e mi par quindi che se questi denari fossero slati impiegati nel

raccogliere armi e uomini entro Roma (e lo si poleva se i giornali non

ayessero slrombettato ci6 che si vpleva tentare) avremmo potulo com-

piere un motp, con quasi cerlezza di riuscita e coH'immenso vanlaggio di

scongiurare i pericoli che ora ci minacciano. Infatti riunendosi (e cio sa-

rebbe indubbiamente accadutp) il popolo romano, anche in minima par-
te, all'elemento importato ,

si sarebbe delto e creduto che linsuvrezione

era opera dei Romani; e quindi nessuna Potenza avrebbe avuto il diritto

di rimestare nelle cose noslre. Ma cio che era tan to logico e naturalc

non si voile, e di questo accagionatene in buona parte gli orgogli belli-

cosi di certuni, che voleano stare a campo per acquislar fama di condol-

tieri. Che avvenne? Cio che dovea accadere naluralnicnte. Che abbia-

mo seminalo di morti e feriti il territorio romano
,

c che questi Zuavi e

.ponteticii, che doveano scomparire al solo nostro moslrarsi, ci stanno iti

vece di fronte e fanno maledettamenle da senno. Ma ormai il dato e get-
tato e le riviste retrospettive non servono piu a nulla. Yeniamo ai

fatti.

6. E il cinismo nel falsificare i falti si moslra, nei diarii della rivolti-

zione, tanto nei ministeriali, quanto nei garibaltleschi, al tulto dogno del

cinismo con cui si prol'essa codesta teorica del modo di fiugere rivoluzio--

ni spontanee d'uu popolo contro il proprio Goveruo.
Chi nol credesse, ne andrebbe

subitp
convinto al leggere lo spavaldc

uarrazioni, che nella Hiforma, nel Diritto, nella Vazionc, ed in allri co-

tali giornaloni della setta, si trovano ogni giorno, per decantare e levare
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alle stelle i trionfi delle bande Garibaldine contro i Pontificii. Abbiamo

esposto Ira le cose romane come procedesse il fatlo di Montelibretti; e

cio che ivi narrammo e, a nolizia di tutta Roma ,
la pura verita. E la

confermo per indiretto il Menotti Garibaldi in un suo Ordine del giorno ,

riferito anche nell' Unita Cattolica, n. 243. Imperocche ,
esaltando la

prodezza de' suoi, che in 1200 aveano vinto 90 Zuavi, (e inostri letlori

sanno qual fosse tale vittoria!) il Menotti confesso che due suoi gloriosi

capitani , cioe un Rossini ed un Capuani vi perdettero la vita
,
ed il co-

lonnello Fazzari vi reslo gravemente ferito. Or bene tnl.to questo e mu-
tato in

yittoria splendida con un semplice artificio di bugie. Gli assalitori

pontificii erano un esercito intero ,
con molta artiglieria; eppure furono

respinli e battuli
,
e cacciati in rotta da 200 Garibaldini. Cosi si narro la

cosa dai mentovati giornali !

Meriterebbe poi davyero d' essere riferita per intero, onde esilarare

1'animo dei nostri lettori, la comica descrizione, che uno degli eroi, mi-

litanti sotto il comando dell' Acerbi a Torre Alfina, scrisse alia Nazione
del 21 Ottobre, circa le busse loro toccate da 90 gendarmi pontiricii,

mentre essi andavano per sorprendere Valentano, e furono invece sor-

presi a san Lorenzo, cioe a mezza via. Y'erano I) con 1'eroe Acerbi, 1' e-

roe Tolazzi, 1'eroe Martelli, 1'eroe Pennazzi, 1'eroe Ravini, 1'eroe Gallia-

no, che fecero prodezze degne di essere descritte dall'Arioslo; ma sven-

turalamente non riuscirono ne ad ammazzare, ne a ferire, ne a far pri-

gioniero un solo dei 90 gendarmi pontificii ;
i quali, per confessione del

corrispondente, si ritirarono a loro bell'agio, mentre il corpo scelto delle

truppe dell'Acerbi se ne tonma , quatto quatto ,
colle orecchie basse e

la coda sotto, a Torre Altina, senz' altro guadagno che d' aver lascialo

parecchi morti e prigionieri e portali seco via otto ferili ! e pure la cosa

si magnifica come splendida vittoria!

7. Ma tanto basti di codeste buffonale degli emoli di Garibaldi; vc-

niamo a quelle dei suoi complici fiprentini.
I noslri lettori si ricorderan-

nocome i gravi giornali udiciosi di Parigi, sul tono dato dal Moniteiir
t

decantassero la lealta del Governo di Firenze per avere, a costo di dolo-

roso sacritizio, arrestato il Garibaldi ad Asinalunga, e condoltolo poi alia

Caprera e ritenutolo ivi a domicilio coatto quando lento di lornare in

terra ferma. Quella parve fin d' allora una pretta impostura; e tale era

pure la sollecitudine con che i diarii ufficiosi di Firenze lamentavano,
che si fossero gia spese 300,000 lire per mantenere nayi da guerra a

vigilare il Garibaldi, che non scappasse dalla Caprera. E il falto sta che,

quando egli ebbe davveco voglia di scendere in terra ferma, vi venne a
suo beli'agio, sfnggendo aH'occhio linceo dei capitani delle navi che k>

custodivano; e per nascondersi raeglio al Governo, il quale I' avea rele-

gato alia Caprera, ando difilato, e in forma solenne, proprio
a Firenze,

dove si fece precedere da parecchi suoi bandi da frenetico, che si leg-

gono anche ne\\'Unita Catlolica n. 289 e 242.

II modo con cui egli usci dalla Caprera alii 15 Ottobre, e descritto

per minuto in una lettera stampata nella Nazione del 23
;
e fa moltissi-

mo onore alia leale vigilanza delle navi del Governo.
I giornali del suo partito posero in canzone la cura del Governo in te-

uere 1'eroe alia Caprera; il Moniteur pole capire qual conto si faccia a

Firenze delle sue intimazioni e minacce : ed il popolo italiano fu da co-

desto maniaco in camicia rossa aizzato
,
con parole tali che non ci regge
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la penna a trascriverle, a muovere contro Roma e schiacciarvi il Papato.
Quando ebbe cosi dato sfogo alia sua eloqueuza, ando alia stazioae della

lerrovia, dove un treno speciaie eragli apprestato, affinche potesse coudur-
si alia f'rontiera del presenle Stato pontiticio. Parti dunque da Firenze il

23 verso Terai, ove era raggiuntp da Meuolti e da Ricciotti suoi iigii, e

sotto gli occhi del generale llicotti, coinaodante delle truppe regie ivi

collocate per impedire il passeggio de'Garibaldioi, il Garibaldi in perso-

na, COD vetlura particolare ando a Scandriglia, e vi prese il comando
delle bande ivi raunale a poche miglia da Monte Rotondo!

Notisi bene che questo accadeva proprio in quel giorno, in cui i! gra-
ve Moniteur ufficiale parigino assicurava tutto il mondo, con la nota da.

noi recata tra le cose romane, che il Governo italiauo avea dato pegui
sicuri di voler osservare e far osservare puntualmente la Convenzione
del 15 Settembre 18641 Ed ii Moniteur du soir da parte sua trombava,
che oggirnai il territorio poutih'cio era tutto sgomberodiGaribaldmi, pro-

prio qtiando il loro capo veniva a prenderne il supremo comaudo, e le

bande piii audaci si precipitavano su Roma e Yiterbo!

8. Tutta questa scena di comraedia machiavellica fu conseguenza di

un'allra scena avvenuta in Firenze, dove i Garibaldini simularono una
somuiossa coniro il Rattazzi, per costringerlo a far raarciare le truppe
contro Roina, anche a coslo di far guerra alia Francia. II Rattazzi ri-

spose che farebbe il dpver suo. Poi offeri le sue diniissioni al Re, che

commise al Cialdini 1'incarico di forraare un nuoyo Gabicetto. La Gaz~

zetta ufficiale del Regno, alii 22 Ottobre, invece di fulminare, come fece

un rnese addietro, almeno a parole, per salvare il decoro proprio e della

Francia, la protervia del Garibaldi, pubblicava il seguente aonunzio.

II Winistero dava sabalo a sera le sue dimissioni : S. M. ii Re affi-

dava a S. E. il generale Cialdini 1' incarico di Ibnuare una nuova ammi-
nistrazione. Questi, dopp ayere invano cercata una soltizione che per-
mettesse agli attuli Ministri di tenere 1'ufficio, si volse sollecilamente

a formare un Gabinetto. Le gravi difficolta del momento saranno presto

dissipate, dove non yenga nieno la coutideuza : la minaccia dell' inter'

vento francese si e dileguata.
II Governo del Re reslera fedele alle tradizioni della politica italia-

na, e i veri e gra'udi interessi del Paese non paliranno alcuna oll'esa.

La Nazione si raccolga nella sua calma e nella sua prudenza ;
abbia ii-

ducia nelle istituzioni che ci reggono, nello spirito che anima il Gover-

DO, nelia nota lealta del Re che iego ia sua fortuna alia foiiuua d' llaiia.

L'avere superato felicemente per lo passato tacti pericoli, fa sicurlo al

popolo iialiauo, che dalla presente condizione di cose non possono essere

danueggiati i priocipii, che sono la origiiie e la ragione del nostro risor-

gimenlo.

SVIZZERX ITALHNA. (Nostra corrispondfmza) 1. Lavori e decreti del Gran Con-

sigiio 2. Intrighi contro L'elezioue d'un Deputato cattolico e conser-

vatqre 3. Aduoanza dell' Atsoti&zione tvizzera di Pio JX 4. Procosso
al giornale, la Liberia.

1. La prima sessione annuale del nostro Gran Consiglio, che aperta^i il

giorno 15 di Aprile di quest' anno venne chiusa il 1. Giugno, ha latto

syanire le speranze, che molti aveyano concepilo per un miglior ajida-
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damen to della cosa pubblica. Non vi fu per avventura mai altro Gran

Consiglio, che tanto siasi segoalato per loquacita quanto il presente. E con.

qual pro? Chiunque si faccia ad esarainare le risoluzioni prese, potra di

leggieri convincersi, che ii popolo non ha molto di che consolarsi e an-

darne lieto. Quasi tulte le risoiuzioni teudono ad aumento di spese. Le
due grandi questions, dal cui

risplvinierito ognuno si riproinetieya qual-
che miglioramento e vantaggio, i! riordinamento Hiianziario cioe, e la ri-

forraa costituzionale, finirono coll'assorbire
mplto tempo in discussioni,

senza un soddisfacente risultato. Conciossiache 1'uno fu sospeso, e 1'al-

tra fu
sepplta.

11 saggio e ben elaborato rapporto della Commissione sulla pubblica
educazione, appunlo perche additava i non pochi difetli delle npstre pub-
bliche scuole, e segnatameute la mancanza d' istruzione religiosa nelle

classi superiori, e suggeriva ulili riforrae, fu quasi interamente riproyato
e respinto. Anzi la lunghissima discussione avvenuta su di esso diede

campo ai nemici della cattolica religione di sfogare 1'odio che nutroBO
contro di essa, proclamando principii di ateismo, levando a cielo la teo-

ria del libero pensiero, prodigando elogi sperticati a Lutero e calunniando
la Chiesa cattolica.

Se si riguardi poi rislituzipne del carcere penitenziario, decretata
cplla

maggipranza di due voti, noi awzi che riconoscerla come un vantaggio,
non

esitiamp a chiamarla un nuovo disastro pel Cantone Ticino, nei ter-

mini con cui fu decretata. Imperocche si tratterebbe di occupare a tale

scopo il convenlo delle monache cappuccine di Lugano, cio che tnarreb-

be se<:o la conseguente sppprej&lone delle monache stesse, e
1'alienazip-

ne delle loro soslanze. Siccorae^ero tale
rispluzione

non e aucor defini-

tiva, le povere monache, e con esse i buoni cattolici, confidano ancora
nella Provvidenza divina.

L'unica cosa buona,che nella passata sessione Icgislaliva siasi falta,c

vantaggiosa al Cantone, si fu I' approvazione, della proppsta del sig. consi-

gliere Magatti, che sia preseoteraente sospesa al Gpnsiglio di Stato ogni
facolta di alienare i beni chegiaerano appartenuti in legiltima proprieta
alia mensa vescovile di Como. Cosi fu salvata dalla distruzione quella

sostanza, e scainpata alia trista sorte toccata a quella delle corporazioni

religiose s<ppresse.
2, Nei giorni 28 e 29 Ottobre 1866 il sig. aw. Giovanni Polar di Bre-

ganzona, deputatp al Gran Consiglio Ticinese, come ben cpnoscete venne
dal popolo nei circondario 38." eletto deputato al Cousiglio nazionale

svizzero. Ma siccome 1'eletto e conservatore e buon cattolico, percio con-

tro la sua elezione veone sporlo riclamo da alcuni radicali ticinesi. II

Consiglio nazionale nella sua seduta del 17 Luglio del corrente anno, do-

po quattro ore di discussione, annullo quella nomina, solto preleslo che

daH'inchiesta risultavo essersi speso denaro. Notale bene che lemedesi-
me risukauze stayano a carico pure degli altri due elettiBattagiini e Ber-

nasconi, per cui si sarebbe dovuto in ogni caso applicare anche ad essi

il medesimo principio; ma questi due son radicali e il sig. Polar e con-

servatore, e tanto basli.Quando che sia dovrassi procedere alia rinuova-

zione della nomina, e si spera con buon fondamento che il sig. Polar ver-

ra rieletto a grandissiraa maggioranza.
3. Anche quest' anno si tenne 1'adunanza generale dell'Associazipne

svizzera di Pio IX, la quale ebbe luogo in Astdorf canton d'Uri nei gior-
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ni 28 e 29 Agosto p. p. Le sezioni ticinesi vi furono rappresentate dal

h>ro presidente sig. cons. aw. Angelo Taddei, e dal vicepresidente
sig. aw. Carlo Castelli espressamente deputati,'non che da dieci allri'

socii ticinesi che spontaneamente v'interyennero.L'assembleaera nume-

rpsa di oltre 300 socii rappresentanti le diverse sezioni svizzere. I rislret-

ti contini di una leltera non mi permettono di farvi la descrizione di quel-
la magnifica fesla caltolica insieme e patriottica. I discorsi recitati, i que-
siti discussi, le risoluzioni sancite in quell' assemblea, a cui presero par-
te uomini distintissimi per piela e dotlrina, diraostrarono chiaramente

quanto grande sia 1'araore che quest'associazioneportaaPioIX^equan-
to ardenle lo zelo per difendere e sostenere la cailolica Religione. Ben
a ragione il nostro depuiato Taddei

, nel portare a quell' eletla adunanza
il saluto delle sezioni ticinesi, ebbe ad esclamare che questa catlolicaas-

sociazipne
e un vero miracplo della Prowidenza divina in questi tri-

slissimi tempi, lo non la finirei cosi presto, se volessi auno\erare le mol-

teplici opere di pratica utilita eseguite dall'Associazione-Pio.Mi basli so-

lo accennare la maravigliosa istituzione da essa fondala solto il nome di

\ssodazione cattolicd delle missioni interne nella Svizzera. Essa con te-

nui offerte annue per parte degli associati, e condoni d'ogni genere rac-

colii anche da persone nou associate, si stadia di sowenire ai aisogni

religiosi dei caltolici Svizzeri, che trovansi Iroppo lonlani dalle Chiese

catloliche, provvedendo che nel luogo di loro dimora sieno non s.

celebrate le religiose funzioni e araministrati i Sacraraenti, rua eziandio

venga I'istruzione religiosa debitamentejmparlita. I progress! gia fatti

da quesla associazione sono sorprendeuti#ie-gli effetli salutari che gia ne

derivarouo non si polrebbero dire a parole Or bene, siccome I'associa-

zione-Pio si e meravigliosaraente diffusa anche nel nostro Cantone, cosi

pure quella delle raissioni interne nella Svizzera, che ne e una dipenden-
za, !ia gia qui altecchilo e proraette larghi frutli:

4. Non voglio terminare senza darvi contezza di uno slrano processo
intenlato dalla Municipality di Lugano al sig. aw. Carlo Conti, redallore

deit'ottimo Giornale la Liberia. In queslo giornale era apparso un arti-

coleito scherzevole sul fatto che il sig. Veladini'vice-sindacp e lipografo

stampasse nella sua tipografia gli awisi e gli ordini municipali relatiyi
alle misure di precauzione pella temuta invasione del cholera. II Munici-

j^'
6i senti offeso da quell' articolo, che supponeva ingiurioso al sig. Va-

iadini vice-sindaco, e non badando all' articolo 58 della legge coniunale,
che proibisce a qualunque membro municipale di prender parte indiret-

taraente in alcuna impresa, fornitura o lavpro qualunque pel Comune,

sporse deuunzia d'ufficio ai Tribunali per diffamazione. Dicasi poi che
non v' e liberta di stampa in un paese, dove uon e lecilo al Giornalista

far parola delle pubbliche transgressioni della legge commesse dai pub-
biici magistrali! Vedrem quello che ne penseranno le Aulorita giudizia-

rie, ed a'suo tempo ve ne comunichero il ris'ultato.
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AD OMNES PATRIARCHAS PRIMATES
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Yenerabiles Fratres, Salutena el Aposlolicam Benedictionem. Le-

vate, Venerabiles Fratres ,
in circuitu oculos

,
et videbilis

,
ac una

Nobiscum vehementer dolebilis abominationes pessiraas , quibus

OUQC misera Italia praesertim funestatur. Nos quidem inscrutabilia

iiuinillime adoramus iudicia Dei, cui placuil Nos vilam agere hisco

luctuosissimis temporibus , quibus nonnullorum hominum opera, et

DEL N. S. PADRE PER DIVINA PROVVIDENZA IL PAPA Pio IX A TUTTI i

PATRIARCHI ,
PKIMATI

, ARCIVESCOVI, VESCOVI DI TITIO IL MOKDO

CATTOLICO IN GRAZIA E IN CoMUNIONE COLLA CflJESA CATIOLICA,

PIO PAPA IX.

Yenerabili Fratelli, salute ed apostolica Benedizione. Levate, venera-

bili Fratelli, in giro i vostri occhi, e vedrete, ed insieme con noi sentire-

te grandissimo dolore delle pessime abbominazioni, onde oggidi questa
misera Italia specialmeute e funestata. Noi veramente adoriamo umilissi-

mamente gli inscrutabili giudizii di Dio, cui piacqiie farci vivere in que-
sli infelicissimi tempi, in cui per opera di alcuni uomini, e specialraente

Serie Y7, vol, XU, fasc. 424. 25 6 Novemlre 1867.
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eorum polissimum, qni in infelieissirna Italia rem publicam rcgunl

ac raoderanlur, veneraoda Dei mandata, sanctaeque Ecclesiae leges

plane despiciuntur, etimpietas irapune capul altius extollit, ac trium-

phal. Ex quo omnes iuiquilates, mala, el damna, quae cum sum mo

animi Nustri moerore conspidows. Hinc multiplices illae hominum

phalanges, qui ambulanlesin impietatibus, militant 'sub satanae ve-

xillo, in cuius fronle est smpluin Mendacium quique rebellionis

nomine appellali, ac ponenles os suum in caelum
,
Deum blasphe-

manf, sacra omnia polluunl, contemnunt, el quibusque iuribus di-

vinis humanisque proculcalis, veluti rapaceslupi praedum anhelant,

sanguinem effundunl, el animas perdunl suis gravissimis scandalis,

et propriae maliliae lu'crum iniuslissime quaerunt, el aliena violen-

ter rapiunt, ac pusillumel pauperem conlristanl, miserarum vidua-

rumet pupillorutn numerum augent, ac, donis acceptis, veniam irn-

piis Iribuunt, dum iusto iustitiam denegant, eumque spoliant, et cor-

rupli corde pravas quasque cupiditales turpiter explere conlenduni

cum maximo ipsius civilis societalis damno.

Hoc perditorum homiuum genere in praesentia circumdati sumtis,

Venerabiles Fralres. Qui quidem homines, diabolico prorsus spirilu

di coloro che nell'infelicissima Italia reggono e governano la cosa pub-
blica

,
sono interaraente calpestali i comaodamenti di Dio e le leggi di

Santa Chiesa, e 1'empieta impunemenle leva piu alia la testa e irwnfa.

Dal che originano tutte le iniquita, i mali e i danni che con sommo dolore

deli'animo Nostro vediamo. Quindi quelle raolteplici falangi che, cammi-

nando nelle empieta, militano sotfo il vessillo di Salana, su cui sta scrilto

menzogna, e che intitolandosi dalla ribellione, e ponendo la loro bocca

in cielo, bestemmiano Dio, conlaminano e disprezzano ogni sacra cosa,

e conculcato ogni diritto divino ed umano, a guisa di lupi rapaci anc-

lano alia preda, spargono il sangue e perdono le anime coi loro scaudali

gravissimi, e cercano nei modi piu ingiusti di far guadagoi colla loro ma-

lizia, rapiscono yioleutemenle 1'altrui, contristauo il povero ed ildebole,

aumentano il numero delle misere vedove e dei pupilli, e, accettando

doni, perdonano agli empii, raentre neganogiustizia all'uomo giusto e lo

spogliano; e corrotti di cuore si adoprano a soddisfare turpemente tulle

le loro prave passioni, col massimo danno della stessa societa civile.

Da questa razza d'uoniini scellerali siamo oggidi circondali, venerabili

Fratelli. E codesti uomini, animati da spirito veramente diabolico, voglio-
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animali, rnendacii vexillum collocare volunt in hac ipsa alma urbe

Noslra, ad Petri Cailiedram, calholicae veritalis et uni tails centrum.

Ac Subalpini Gubernii Moderatores, qui huiusmodi homines coerce-

re deberent, illos omui sludio fovere , eisque arma
, resque omnes

suppedilare, et ad hanc urbem adilum munire non ei ubescuut. Sed

omnes bi homines, licet in supremo ciyilis polestalis gradu el loco

collocali, paveant; quandoquidem hac improba sane ageudi ratione

se novis obslringunt laqueis ecclesiaslicarum poenarum et censura-

rum. Etsi vero in humilitate cordis Nostri divitem in misericordia

Deum enixe orare et obsecrare non desislimus, ut hos omnes miser-

rimos homines ad salularem poenilenliam , alque ad reclum iusti-

tiae, religionis el pielalis tramilem reducere diguelur ;
lamen lace-

re non possumus gravissima pericula, quibus in hac hora teuebra-

rum expositi sumus. Animo plane tranquillo quoscumque rerum e-

ventus, licet nefariis fraudibus, calumniis. insidiis, mendaciis exci-

tatos, expectamus, cum omnes Noslram spem et fiduciam colloce-

mus iu Deo salutari noslro, qui adiutor est Nosier, et forliludo in o-

mnibus U ibulationibus Noslris, quique in se sperantes confundi non

patilur, et impiorum insidias subverlit, et peccatorum cervices con-

no collocare la bandiera della menzogna in questa noslra alma Citta, ac-

canto alia cattedra di Pietro, che e it ceutro della veriia ed unita cattolica.

Ed i reggitori del Governo piemontese, che dovrebbero frenare codesli

uomini, non arrossiscono di favoreggiarli con ogni studio, somraiuislrarc

loro le arnii e tutte le cose, e render loro sicuro 1'adito a questa citta. Ma
tutti costoro, benche costituiti nel grado e posto supremo del potere ci-

vile, treinino; giacche con queslo verameute iniquo modo di procedere

si tiraoo addosso nuove peue ecclesiastiche e censure. Benche pero nel-

1'umilta del nostro cuore non cessiamo di pregare caldameote e scongiu-

rare Dio ricco in misericordia, perche degnisi di richiamare a salutare

penitenza e sul retto sentiero della giuslizia, della religione, della pieta

tutti quesli miserabilissimi uomini; luttavia non possiamo tacere i gra-

yissimi pericoli a cui in quest' ora delle tenebre siamo esposti. Noi con

animo veramente trauquillo aspettiamo gli avvenimenti, qualunque sie-

no, benche eccitati con nefande fraudi, calunnie, insidie, bugie, avendo

posta ogni nostra speranza in Dio noltra salute, che e nostro aiuto e for-

tezza in tutte le nostre tribolazioni; e che non permette che rimangano
confusi coloro che sperano in lui,edisperde le insidie degli erapiespez-
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fringit. Interim baud possumus , quin Vobis in primis, Venerabiles

Fratres, el omnibus fidelibus curae vestrae commissis demmtiemiis

tristissimam conditionem et maxima, in quibus per Subalpini polis-

simum Gubernii operam nunc versamur, pericula. Quamvis enim

fidissimi Noslri exercilus strenuilale ac devotione defensi simus,

qui, rebus praeclare gestis, prope heroicam prae se tulit virtutem :

patet nihilominus, ipsum diu resislere nequire numero longe maiori

iniustissimorum aggressorum. Et licet non mediocri ulamur conso-

lalione ob filialem pietatem , qua Nos reliqui subdili Nostri a scele-

slis usurpaloribus ad paucos redacti, prosequuntur, vehementer ta-

men dolere cogimur, ipsos non posse non sentire gravissima peri-

cula sibi ingruentia ab efferalis nafariorum hominum lurmis, qui eos

iugiter minis omnibus lerrent, spoliant, et quoquo modo divexant.

At vero alia nunquam satis lugenda mala deplorare cogimur, Ve-

Berabiles Fratres. Ex Nostra praesertim Consistoriali Alloculione die

29 mensis Oclobris superior! anno babita, ac deinde ex narralione

documentis munita, etin lucemtypis edita, optime cognovisti quan-

tis calamitatibus catholica Ecclesia eiusque filii in Russico Impede

za le cervici dei peccatori. Intanto non possiamo a meno di denunziare a

yoi principalmente, venerabili Fratelli, ed a tulti i fedeli affidati alia vo-

stra cura la tristissima condizione ed i gravisslrai pericoli in cui
, per

opera specialmente del Governo piemonlese, ci troviamo. Imperocche,

quantunque siamo difesi dal valore e dalla devozione del fedelissimo

Nostro esercito, il quale con gloriose geste diede prove di quasi eroico

valore; tuttavia e manifesto che esso non puo a lungo resistere contro il

numero di gran lunga maggiore degl'ingiustissimi aggressori. E bench.6

non sia piccola la nostra consolazione per la filiale pieta yerso di Noi,

dei Nostri sudditi ridotti a pochi dagli scellerati usurpatori, tuttavia siamo

costretli a dolerci grandemente ,
mentre essi non possono non sentire i

gravissimi pericoli che loro sovrastano per parte delle feroci bande d'uo-

mini iniqui, i quali co'ntinuamente con ogni maniera di minacce li spoglia-

no ed in ogni guisa li tormentano.

Ma abbiamo da lamentare altri mali non mai abbastanza deplorali, ye-

nerabili Fralelli. Specialmente dalla Nostra Allocnzione nel Concistoro

del di 29 del mese di Oitobre dell'anno scorso, e poi dall'esposizionecor-

redala da documenti e stampata, avete benissimo conosciuto da quante

sciagure la Chiesa caltolica ed i suoi figli nell' impero di Russia e nel re-
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ac Poloniae Regno miseranduru in modum vexenlur ac lacerentnr.

Namque calholici Sacrorum Antisliles et ecclestiaslici wi laidqae

fideles in exilium eiecti, in carcerem delrusi, ac modis omnibus (Ji-

vexati, propriisque bonis spoliati, ac severissimis poenis afflict! e!

oppressi, et Ecclesiae canones ac leges omnino proculcatae. Atque

his minime contentuoi Russicum Guberniuni pergit ex avito propo-

sito Ecclesiae disciplinara violare, ut uniouis et communicalionis \\~

lorum fidelium cum Nobis, el hac Sancta Sede vincula frangere, ae

omnia moliri et conari , ut in illis dominiis catholicam religionem

funditus evertere, et illos fideles a calholicae Ecclesiae sinu avelfe-

re, et ad funeslissimum scbisma perlrahere possit. Cum incredibili

animi Nostri moerore Vobis significamus, duo nuper decreta ab ilk>

Gubernio post ultimam commemoratam Nostram Allocutionem edita

fuisse. Ac decreto die 22 proximi mensis Maii vulgato, per horren-

dum ausum Podlachiensis Dioecesis in Poloniae Regno una cum illo

Canoninorum Collegio, Consistorio Generali, ac Dioecesano Semina-

rio penitus fuil extincta, et eiusdem Dioecesis Episcopus, a suo gre-

ge divulsus, coactus a Dioecesis finibus continuo discedere. Quod
decretum simile est illi die 3 lunii superiore item anno in lucem e-

gno di Polonia sieno in modo raiserando vessati e lacerati. Imperocche i

Yescoyi cattolici, gli ecclesiastici, i laici fedeli sono cacciati in esilio, in-

carcerati, tormentati in ogni guisa, spogliati del loro beni, travagliati ed

oppressi da severissime pene, e i canoni e le leggi della Chiesa intera-

mente calpestate. E di cio non contento il Go-verno russo continuo, se-

condo 1'antico suo proposito , a.yiolare la disciplina della Chiesa, a

rompere i vincoli dell'unione e comunione di quei fedeli con Noi e con

quesla Santa Sede, e adoprare ogni mezzo ed ogni sforzo per polere ia

quegli Stati rovesciare dalle fondamenta la religione cattolica
, strappa-

re quei fedeli dal seno della Chiesa e trascinarli nel funestissirao scisma.

Con Nostro dolore incredibile TI facciamo sapere che dopo 1' ultima No-
stra Allocuzione furono da quei Governo pubblicati due decreli. E col

decrelo del 22 del mese di Maggio ultimo con orrendo attentato fu sop-

pressa la diocesi di Podlachia nel regno di Polonia, insieme con quei Ca-

pitolo di canonici, col concistoro generale e col Seminario diocesano, ed
il Yescovo della diocesi medesima strappato al suo gregge, costrelto ad
uscire immantinente dai confini della diocesi. Un simile decreto fu pul>-

blicato il di 3 di Giugno dell'anno scorso, di cui non potemmo fare mea-
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dito ,
de quo mentionem facere baud poluimus ,

cum illud ignorare-

mus. Hoc igitur Decrelo idem Guberoium noo dubitavit proprio ar-

bitrio et aulorilate Cameneciensem Dioecesim de inedio tollere , et

illud Canonicorum Collegium, Consislorium, ac Seminarium disper-

dere, el proprium Antislilein ab ilia Dioecesi violeoter abripere.

Cum aulem omnis via, alque ratio Nobis iulercludalur, qua cum

illis fidelibus commuaicare possimus, lum ne quisquam carceri , e-

xilio, aliisque poeuis expoueretur ,
coacti fuimus

,
in Noslra Epbe-

meridcs "mserere Actum, quo legitimae illarum amplarum Dioece,-

sium iurisdictionis exercitio, ac spiritualibus fidelium necessilatibu*

consulendum censuimus, ut illuc per arlis typographicae opem noti-

tia perveniret susceplra Kobis consilii. Quisque \el facile intelligit

qua mente, et quo fioe eiusmodi decreta a Russico Gubetnio edan-

tur
,
cum multorum Episcoporum absenliae Dioecesium quoque ac-

cedal suppressio.

Quod aulem Noslram cumulal amaritudinem, Yenerabiles Fraires,

est uliud decreluin ab eodem Gubernio die 22 superiors uiensis

Maii promulgalum , quo Pelropoli fuit constilulum Collegium ,
vo-

calum ecclesiaslicum calholjcum romanum , cui praesidet Mohi-

zione, perche uon era giunlo a Nostra notizia. Con quel decreto lo slesso

Governo non dubito di propTio arbitrio ed autorita di sopprimere la dio-

cesi di Kameniek e disperdere il Capitolo del canonic!
,

il Concistorio, il

Seminario, e cacciare yiolentemente il Vescovo dalla sua diocesi.

Essendoci poi chiusa ogni via, e tolto il mezzo di comunicare con quei

fedeli, ed anche per non esporre nessuno al carcere, all'esilio ed alle al-

tre pene, i'unmio costretti a pubblicare nel uostro giornale 1'atto con cui

credemmo a proposilo di provvedere all'esercizio della legittima giurisdi-

zione ed ai bisogni de' fedeli, i Ginche per jnezzo della stampa giungesse
cola la notizia del provvedimento da Noi fatto. Ogouno facilmente capi-

^scc con qual anirao e con quale scopo codesli'decreti sono pubblicati dal

Governo russo, facendo si che all'assenza di molti Vescovi si congiunga
la soppressione di molte diocesi.

Ma cio che aumenta la Noslra amarezza, venerabili Fralelli, e 1'allro

decreto pubblicato dallo slesso Governo il 22 del passalo mese di Mag-
gio, con cui a Pielroburgo veune cosliluilo un Collegio chiamalo eccle-

siastico callolico roraano, a cui presiede 1'Arcivescovo di Mohilow. Cioe,
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loviensis Archiepiscopus. Scilicet : cranes pelitiones, ad fldei cliam

et ad conscientiae negolia pertinentes, quae aRussici Imperil et Po-

loniae Regni Episcopis, Clero, Populoque fideli ad Nos, et ad bane

Apostolicam.Sedem mittunlur, ad hoc Collegium primum transmit-

tendae sunt, casque Collegium idem examinare debet, acdecernere,

ulrtim petiliones Episcoporum potestalem pralergrediantur, el hoc in

casu illas ad Nos perferendas curare. Poslquam autem illuc Nostra

pervenerit decisio, praedicti Collegii Praeses ad inlernarum relalio-

imm Mioistrum decisionem ipsam mittere tenetur , qui expendant ,

nurn aliquid in ilia reperialur legibus Slalus et supremi Principis

iuribus contrarium
;
et quoties hoc non existat, illam pro suo arbi-

trio et volunlate exsequatur.

Videtis profecto ,
Venerabiles Fralres

, quam vehementer repro-

bandum ac damnandum sit huiusmodi Decretum a laica et schisma-

lica potestale latum
, quo et divina calholicae Ecclesiae conslilulio

deslruilur, et ecclesiastica disciplina subverlitur, el maximae supre-

mae Nostrae Ponlificiae
, atque huius Sanctae Sedis et Episcoporum

potestali auclorilatique iniuria infertur
,

et summi omnium fidelium

Pasloris libertas impeditur, et fideles ad funeslissimum impellunlur

che tutte le domande, anche speltanti alle cose di fede e di coscienza chc

dai Yescovi, dal clero e dal popolo della Russia e della Polonia SODO di-

rette a Noi ed a questa Sede apostolica, si debbano priraa trasmeltere a

quel Collegio, il quale deve esaminarle e decidere se le domande oltre-

passino le facolta del Vescovi, ed in tal caso possa procurare che sieno a

noi irasmesse. E dopo che cola sara giunta la Nostra decisione, il presi-

dente del detto Collegio e obbligato a mandarla al ministro dell'Interno,

il quale esaminera se in essa si coutenga qualche cosa di contrario aMa

leggi dello Stato ed ai diritti del Sovrano
;
e qualora cio non esista

,
la

eseguisca secondo che gli pare e piace.

Vedete, certaraente, venerabili Fratelli, quanto sia da riprovarsi e

eondannarsi un tale decreto fallo da un potere laico e scismatico, coa

cui viene distrutta la divina costituzione della Chiesa cattolica, si rove-

acia la disciplina ecclesiastica, e si fa alia suprema potesta ed autorita

Nostra ponlificia, e di questa Santa Sede e del Vescovi, la raassiraa in-

giuria, s'impedisce la liberta del soramo Pastore di tutti i fedeli, ed i fe-

deli sono spinli a un funeslissirao scisraa
;
e viene Tiolato e concul-
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sehisma
;
ac vel ipsum nalurale ius violator et conculcatur quoad

negotia, qua fidem et conscienliam respicjunl.

Ad haec, catholica Varsaviensis Academia delela esl
;

ac Iristis

Ghelmensi, el Beltiensi Dioecesi Ruthenorum impendet ruina. Atque

illud maxime dolendum
, quod repertus sit quidam Presbyter "NYaj-

cicki, qui suspectae fidei, omnibus ecclesiaslicis poenis censurisque

despectis , lerribilique Dei iudicio posthabito ,
minime exhorruil ,

eiusdem Dioecesis regimen et procurationem a civili ilia polestate

accipere, et varias Jam edere ordinationes, quae dum ecclesiaslicae

tHscipliuae adversanlur, funeslissimo schismati favenl.

In lantis igitur Noslris et Ecclesiae calamitalibus et angusliis ,

cum non sit alius. qui pugnet pro Nobis nisi Dominus Deus noster,

Vos eliam atque eliam vehemenler oblestamur, Venerabiles Fratres,

ut pro singulari veslro rei catholicae amore et studio
,
et egregia in

IVos pietate velilis fervenlissimas veslras cum Nostris coniungere

pieces ,
et una cum universe veslro Clero, Populoque fideli Deum

sine inlermissione orare, et obsecrare, ut reminisceus miseralionum

suarum, quae a saeculo sunt, indigualionein suam a Nobis averlat,

cato lo stesso diritto naturale riguardo alle cose che concernono la fede e

la coscienza.

Inoltre 1' Accademia caltolica di Varsavia fu chiusa; ed e imminente

la trista rovina della diocesi rutena di Clielma e Belz. E cio che e mag-

giormente doloroso, si rinvenoe un certo prele Yoicichi, uomo di fede so-

spetta, il quale , sprezzate tulle le censure e pene ecclesiastiche, senza

teoer conto del terribile giudizio di Dio, non ebbe in orrore di ricevere

da quella civil potesta il governo e la cura della medesima diocesi, cd

eraaoare gia diverse ordinanze, le quali, mentre oppongonsi alia eccle-

siastica disciplina, prestano favore al funestissimo scisma.

Adunque in mezzo a tante calamita ed anguslie Nostre e della Chiesa,

non essendovi altri che pugai per Noi, se non il-Nostro Iddio, con quan-
to abbiarao di forza vivamente vi scongiuriamo, o Yenerabili Fralelli,

che per il singolare amore e zelo per la causa cattolica, e per la singo-
lare vostra pieta a Nostro riguardo vogliate unire alle Nosire le fervi-

dissime vostre preghiere, e in una col vostro Clero e popolo fedele pre-

gare Iddio senza tregua e scongiurarlo che, memore delle sue eterne

misericordie, rivolga da noi la sua indignazione, salvi la santa Chiesa
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el Ecclesiara suam sanclam, ac Nos a tanlis mails eripiat, eiusdem-

que Ecclesiae filios, Nobis carissimos, in omnibus fere regionibus,

ac in Italin praeserlim et in Russico Imperio ac Poloniae Regno, lot

insidiis obnoxios
,

tot aeruranis affliclos
, omnipotent! sua \irtute

adiuvet
,

defended
, eosque in catholicae fidei eiusque salutaris do-

clrinae professione magis in dies slabiles servet, confirrael, roboret,

et omnia impia inimicorum hominum consilia disperdat, illosque de

iniquitatis barathro ad salulis viam revocet
,

et in semitam manda-

torum suorum deducat.

Ilaque volumus, ut in \estris Dioecesibus publicae pro veslro ar-

bilrio preces per triduum inlra sex menses
, pro ultraraarinis vero

inlra annum indicantur. Ut autem fideles ardenliore studio bisce

publicis precibus adsint ac Deum exorent, omnibus el singulis ulriu-

squesexus Chrislifidelibus, qui praediclis tribusdiebus devote eisdem

precibus adslilerint, ac pro praesenlibus Ecclesiae necessitates ex

iS'oslra menle Deum oraverint
,

el Sacramentali Confessione expiati

ac sacra Communione refecli fuerint
,
Plenariam omnium peccato-

rum suorum Indulgenliam et remissionem misericorditer in Domino

concedimus. lis autcm fidelibus, qui corde sallem conlriti in quoli-

bet ex commemoratis diebus reliqua praemissa opera peregerint ,

e Noi da tanti mali
, protegga e conforti colla sua Tirlii tanti figli a Noi

carissimi della slessa Chiesa, sparsi in quasi tutti i paesi, e specialmen-
te in Italia, nell'Impero russo e nel Regoo di Polonia, ed esposti a lanle

insidie; li corrobori, li confermi, ii conservi di piu in piu nella profes-

sione della fede caltolica e della sua salutare dottrina, e disperda tutti

gli empii consigli dei nemici degli uomini, li richiami dal baratro deH'ini-

quita alia via della salute, e li guidi per le via de'suoi comandaraenli.

Vogliamo pertanto che entro sei mesi per le diocesi di qua dal mare,

e nelle diocesi di la dal mare entro un anno, siano intimate durante im

triduo pubbliche preci da stabilirsi da voi. Ed affinchfc i fedeli con mag-
gior impegno inlervengano a queste pubbliche preci e preghino il Signo-

re, concediamo misericordiosamente nel Signore una plenaria indulgenza
di lulti i loro peccati, a quanti fedeli d'ambi i sessi interverranno a que-
sto triduo pregando per le present! necessita della Chiesa, secondo la

nostra intenzione, purche espiati nella sacramental confessione i peccati,

si accostino alia sacra Eucaristia. A coloro poi i quali per lo meno con-

trili avranno in ciascuno de'predetti giorni compiute le opere prescritte,



394 ENCICLICA DEL N. S. PADRE PIO PAPA IX.

ceptem annos lolidemque quadragenas de iniunctis eis
,

seu alias

quomodolibeldebitis poenitenliisin forma Ecclesiae consuela relaxa-

nms. Quas-omnes el singulas indulgentias, peccalorumremissiones,

ac poenitenliarum relaxaliones eliam animabus Chrisli-fidelium
,

quae Deo in caritale coniunctae ab liac luce migraverint , per mo-

dnin suffragK applicari posse etiam in Domino indulgemus. In con-

trarium facienlibus non obslaulibus quibuscumque.

Denique nihil eerie Nobis gralius , quam ul hac eliam occasione

libenlissime ulamur, ul ilerum leslemur el confirmemus praecipuam,

qua Vos in Domino compleclimur ,
benevolenliam. Cuius quoque

ccrlissimum pignus aceipile Aposlolicam Benedictionem
, quam ef-

fuso cordis affectu Vobis ipsis, Venerabiles Fralres, cunclisque Cie-

ricis
, Laicisque fidelibus cuiusque Veslrum \5gilanliae eoncreditis

peramanter imperlimus.

Datum Romae aptid S. Petrutn die 17 Oclobris anno 1867.

Ponlificalus Nostri Anno Yicesimosecundo.

P1VS PP. IX.

condoniamo sette anni ed altrettante quarantine delle pene loro ingiunte

od in qualsiasi altro modo da essi dovute nella consueta forma della

Chiesa. Le quali tutle e singole indulgenze, remission! di peccati e con-

donazioni delle pc'nitenze concediarno ancora nel Signore che siano ap-

plicabili alle anime de'fedeli defunti nella carita del Sigaore. Nulla oslau-

do ogni allra disposizione in contrario.

Fmalmente nulla havvi certo per noi di piiigrato, che valerci con

sommo piacere di codesta occasione, per manifestarvi e nuovamente

confermarvi la speciale bevolenza colla quale vi abbracciamo nel Signo-

re. Delia quale come pegno certissiaio accettate 1'apostolica benedizione

che con effusione di cuore a voi, o Venerabili Fratelli, a tutti i chierici

e laici fedeli in qualsiasi modo alle vostce cure affidati amorevolmente

impartiamo.
Dalo in Roma appresso san Pielro add! 17 Ottobre 1867

,
del noslro

Pontih'calo anno yigesimo secondo.

PIO PP. IX.



V AGGRESSIONE GARIBALDESCA

DEGLI STATI PONTIFICII

l/enorme altentato, di cui siamo spellatori da oltre un mese, e

del quale un somigliante non ne regislra !a storia, ha eccitato orro-

re in quanli coriservano sentimenti di oneslci e di onoratezza. I soli

giornali rivoluzionarii, scrilti da uomini di perduta fama e dalla cui

fronle e sparilo fin 1' ullimo vesligio del pudore , non si peritaroHo

di difenderlo a via di menzogne e di bestemmie. Ma qual genere

di delilli non scmbra hello e commendevole agli occhi di colesli

animi imbesliati c satanici?

Noi, fin dal principio dell' esecrabile eccesso, non dubitammo

punto chc qualche gran bene Iddio intendesse cavare dal male che

permelleva ;
e quando questo nostro scrillo vedra la luce, gia i no-

stri letlori avranno potuto soorgere piu delineate e precise le vie

del consiglio divino. Nondimeno, volendone fin d'ora ragionare al-

cuna cosa, ci sembra che gia. un ollimo risultato apparisce manife-

sto; ed e un' infamia indelebile pel preteso Regno d' Italia, ed una

gloria immortale per la sovranilk della Santa Sede. II qual doppio

effetto non puo non avere un immenso valore pel trionfo detiuilivo

della giustizia.

Infamia indelebile pel preteso Reguo d'ltalia; e cio a giudizio non

sol degli onesti, ma eziandio de' malvagi. A giudizio degli onesti;

perche presso questi non ci ha cosa piu vituperosa per un Governo,

che la violazione della fede pubblica ,
massimamenle quando e ac-

compagnata dalla perfidia e dal tradimento : al gwdizio de' malvagi ;
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perche appo cosloro nienle e riputato cosi biasimevole, come 1'inet-

liludine a profillar del delilto. Presso gli uni poi e presso gli allri e

tenulo egualmente disonorevole il cagliare da \ili, dopo 1'aver bra-

veggiato da gradassi.

E comiaciando dal primo di quesli capi, il Govenio ilaliano era-

si obbligato con solenne trattalo non solo a non invadere colle sue

armi il piccolo territorio pontificio, sfuggito finora'alle sue rapine,

ma ad impedire allresi che fosse invaso da orde rivoluzionarie. Or

come ha tenuto fede alle giurale promesse? Egli ha lasciato orga-

nizzar tali bande sotto de' proprii occhi, e pubblicamente in tulle le

cilia d' Italia
;
ha pcrmesso che s' islituissero comitali di soccorso

per fornirle di munizioni e di pecunia ;
ha licenziato uffiziali dell' c-

sercilo a capilanarle; le ha lasciato irrompere a migliaia da tulle le

parti della frontiera
;

le ha fomenlale con segrele islruzioni ai sin-

daci di non impedirne gli arruolamenti
;
ha permesso che i Comuni

volassero sussidii di denaro e le guardie nazionali somminislrassero

lore le proprie armi, ne ha ingrossato perfino le file coi proprii sol-

dati , permeltendo a questi di mular la divisa rnilitare colla cami-

cia garibaldina. II numeroso esercito poi, raccollo ai confini, tene-

valo in pronto non per impedire 1' aggressione ,
ma per profitfare

della villoria. Nel sozzo giuoco il Governo italiano procedelte per

gradi. Da prima si contento che i volonlarii del Garibaldi penelras-

sero nel territorio pontificio alia spicciolata ; sperando di potere per

mezzo loro sommuovere le popolazioni e rinnovare la commedia gia

rappresenlata nel 60 a rispelto dell' Urabria e delle Marche. Poscia

vedendo che le popolazioni non rispondevano all' invito, e che le pic-

cole bande erano agevolmenle disfatte; allargo 1' enlrata a tonne piu

grosse e meglio armate. Vedendo infme che anche queste non gio-

vavano, perche sbaragliale dal valore delle truppe pontificie ; si ri-

solvelle a lasciar accorrere lo stesso Garibaldi , somministrandogli

occultamente armi e soldali. Or e questa la lealla, onde un Governo,

che si pretende civile
,
dovea osservare le couvenzioni slipulale so-

lennemenle? Nel consorzio umano niuna cosa lanto si abborrisce,

quanto la mala fede; e cio giustamente, giacche la base delle scam-

bievoli relazioni e appunto la fiducia nell' altrui veracita ed osser-

vanza de' patli. Quanto piu cio ha luogo a rispetlo de' Govern!, i
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quali rappresenlano non un individuo o una qualunque collezion d'in-

dividui, ma 1' inlera nazione?

II piu turpc si e che il Governo italiano accompagno quesla sua

niala fede col tradimento, e in ordine a chi con incredibili favori se

lo avea obbligato. Ed e questo il prezzo , onde gli uomini e i Go-

verni rivoluzionarii sogliono pagare i ricevuli beneficii. Con sozza

gherniiueila il Governo ilaliano procuro di tenere a bada la Francia,

promellendo sempre mendacemenle di voler eseguire gli assunli im-

pegni, e facendo di soppiatto il contrario. Egli pose cosi quella no-

bile nazione a manifesto rischio di apparir. connivente all'assassinio

cbe esso meditava e alle Irame furbesche e vergognose, onde esegui-

valo. II laccio era leso si bene, che il Governo francese fu sul pun-

to di restarvi colto ;
facendo dichiarare ne\ Moniteur officiale, che

in seguito alle piu categoriche assicurazioni del Governo Halia-

110 in ordine ad impedire 1' ingresso di nuove bande. nel territorio

ponlificio, era sospeso 1' imbarco delle truppe per Civilavecchia.

TVel giorno appunlo in cui il Moniteur rendeva note al pubblico le

anzideUe assicurazioni del Governo fiorenlino, il Garibaldi arringa-

va nelle piazze di Firenze il popolo conlro di Roma
,
e poscia con

convoglio appreslalogli per ordine dello slesso Governo, parliva per

Foligno e quindi per Terni, dove solto gli occhi del generale Ricolti,

comandante supremo dell' esercito di fronliera, organizzava i batta-

glioni dei volontarii
,

allestiva munizioni da fuoco e da bocca, e fa-

ceva lutti gli apprestamenti per entrare in campagna. La complicita

del Governo era si patente ,
che gli stessi fogli liberal! ne ridevano

saporilamente. Per recarne un esempio , ecco in quali termini ne

parlava la Perseveranza di Milano : Che cosa volete di piu bello in

commedia, quanto le sei navi, che custodiscono Garibaldi aCaprera

nello slesso tempo ,
che questi predica a Firenze

,
e poi parle con

convoglio speciale verso Foligno, ove dovea trovare chi gli dicesse :

di qui non si passa; mentre invece passa avanti, va a Terni
, dove

sla il comando supremo del nostro piccolo esercito, raccollo sui con-

fini pontificii per impedire il passaggio delle bande, e di la passa

comodamente negli Stali del Papa l? Ma tanta sozzura invece di

1 Vedi 1' Osservalore Romano, n. 2SO.
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riso , eccita schifo. Nondimeno dopo tulto do
, il re ViUorio Emraa-

miele, nel suo proclama del 26, ebbe la franchezza di par) .ire in

questo modo: Italiani Schiere di volontarii
,

eccitali e sedolli

dall'opera di un parlito, senza autorizzazione mia tie del mio Gover-

no, hauno violate le frontiers dello Stato. II rispelto egualmente da

talli i ciltadini dovulo alle leggi e ai patti inlernazionali, sandli dal

Parlamento e da Me, stabilises in queste gravi drcoslanze un ineso-

rabile debito di onore ecc. E drca un mese che le orde garibaldi-

ne assaltano lo Stato ponlificio, e voi orave ne avvedele? I vostri

soldali le ban lasdale passare liberamente, in tutte le citta del regno

si son tenuli aperti ufficii pubblici di arrolamento
,
e voi ora vi ri-

cordale dei palti internazionali? Che voi non le abbiate autorizzate,

queslo forse si potra credere, altesa la voslra condizione di Re co-

sliluzionale. Ma il voslro Governo! Perfino 1'uffidosa Nazione e co-

slretla a confessare nel suo numero 305 le colpevoli debolezze e i

poco leali maneggi del Minislero Rattazzi 1.

Ci ha ancora di peggio. II Governo italiano vedendo di non poter

tincere le ritrosie della Frauda a permettergli 1' iniquo altentato, of-

ferse alia Prussia di allearsi contro di quefla con lei
, purche gli

guardasse le spalle nel suo viaggio verso Roma
;
e si deve al senti-

mento di equil e di onore del Governo prussiano ,
se 1'iniqua prof-

ferta venne respinta. Cio dovette indegnar giustamente 1'imperatore

Napoieone ,
il quale ,

a parer nostro
,
ebbe a dire tra se : Ah ribal-

dacci! Cosl compensate 1'oro e il sangue, cbe io ho falto versare

alia Francia per voi? Ora vi concio io. Fo subilo salparela flolla per

Civitavecchia, senza neppur darvene avviso
;
e se mi fate resistenza,

vi fiacco le corna.

La mAizia di tale spedizione fu quella che indusse il re Vittorio

Emmanuele a ricordarsi nel suo proclam-a dei palli iulernazionali e

a cambiar subito il Ministero. Cio s' intende. facilissimamente. Ouel-

1 Con piii franchezza H Diritlo confessa espressamente che il Rattnz/I,

capo del Ministero e quindi del Governo, favori sotto mono I'impresa del

Garibaldi, mollipUco g!i elemenli di agitazione all' interno, e tolse in faccia

aWestero repulazione di lealta al governo italiano. Delia qual confessione

la Nazione lo sgrida, perche cosi viene a giustificare la spedizione fatla da

ftapoleone 111 delle iruppe francesi. Yedi num. 304.
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lo pero che in niun raodo s' inlende, si e come si abbia tultavia co-

raggio di ricordare 1' onore ! Di onore non e piu da pensare pel Re-

gno d'llalia. Esso e irreparabilniente perduto. Quand'anche si ve-

nisse al partilo di punire il Garibaldi come pubblico perturbatore, e

si ponesse in istato d'accusa il Rallazzi per \iolala dignila nazionale

(
cosa che 1'Italia nou fara, ne puo fare) ;

V infamia contralta non si

caucellerebbe : lanto e profonda. Cio presso gli onesti. I trisli poi

non si sanno dar pace per 1'insipienza moslrata dal Goveruo ilaliano

nella stessa malvagita : non essendo riuscilo ne a coprire la sua

malafede
,
ne a profillare in tempo del suo delitto. Co' suoi tenlen-

namenti intendea scongiurare il pericolo dell' inlervenlo francese
,
e

intanto carpirsi Roma ;
non si e carpita Roma, e 1' intervenlo frau-

cese ha avuto luogo. L' aslulo Governo e rimaslo col danno e con le

beffe. Ha dalo prova di malvagita insieme e di balordaggine. Di piu

ha dato prova di vigliacclieria, e vigliaccheria seguila dielro le piu

superbe spacconale. Egli minacciava mari e monli
,
se la Francia

.

si movesse. Aveva allestita la flolta
; apparecchiato 1'esercito

; gon-

fiato la tromba do' suoi giornali e la gola degli schiamazzatori di

piazza. ,
si era falto spedire indirizzi bellicosi dai Municipii. Quando

poi si e giunlo al lu autem, per la seguita spedizione delle armi

trances!
,

1' allero Governo si rabbonaccio tntlo a un trallo
, dicendo

garbatameute che nou conveuiva venire a guerra fralricida. Cosi con

singolare bonarieta credelle di rimediare al proprio disonore con una

frase. Impiaslro veramenle assai miserabile
,
e senza eflello. Mal-

vagila, insipienza, codardia; ecco i ire caralleri, di cui e apparso

fregialo il Governo rivoluzionario di Fireuze.

Dalla parle opposla il Governo romano ha dato f^ggio luminosis-

simo di onesta, di sapienza, di coraggio. Egli non ha dalo un passo,

<jhe non fosse regolalo dalle leggi piu rigorose di retliludine. Si e

trovalo pronto agli evenli ,
e tulle le disposizioui sono stale prese

con opportunila , senza che una sola fallisse
,
o fosse troppo larda o

precoce. Con calma plena di dignha, qual potea ispirarsi dalla san-

tila della causa che difendeva
,
ha affrontato il pericolo con animo

grande ,
ha lenulo lesla ai numerosi nemici colle poche sue forze ,

si e apparecchiato ad eroica difesa dell' elerna cilia
,
deliberato di

resislere lino all' eslremo. E Iddio ha bcnedeito i suoi sforzi. La Santa
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Sede ha riscosso in quosta emergenza 1' ammirazione di tutto il mon-

do civile. Essa ha sortilo lode di finezza di giudizio nell' apprezzare

uomini e cose. Ricorderanno i lettori la Nola del Cardinale AntoneHi

in proposito della Convenzione del 15 Setlembre, la dov7

e il sapienie

Ministro moslrava il niuno assegnamento che polea farsi sopra la leal-

la del Governo italiano, quanto agli obblighi che assumeva. II Gabi-

nello francese, non credendo possibile lanta perfidia, si ostino netta

contraria opinione. Or quale dei due giuclizii e giuslificato dai fatti?

fe questa certamenle una villoria diplomatica. Ma piii splendida e

piu importante e slata la sua vittoria morale. Si era delto, e forse da

molti eziandio credulo, che i popoli dello Stato papale eran \aghi di

congiungersi al Regno ilalico, che essi si sarebbero ribellati dal Pon-

tefice, come prima se ne porgesse il deslro. Ora che abbiamo vedu-

to? Questi popoli benche venissero sollecitati coll'oro, colle minaccee

colle promesse, benche mirassero a poca distanza 1' esercito italiano

in procinto di prossima occupazione, benche soggiacessero, dove piu

dove meno, all'invasione di masnade garibaldine ; tutlavia si tennero

incrollabili nella fedelta e nella divozione al Santo Padre. Non ci fu

cilta, non paesello, non borgata, in cui si avverasseil meuomo rnoto

insurrezionale. I ciltadini non solo non fecero comunella cogli inya-

sori, ma rialzarono da loro stessi gli stemmi papali, da quelli alter-

rati; aiutarono le milizie al ristabilimenlo dell'ordine; il Governo

pole con fiducia concedere loro le armi per difendersi dai comuni

nemici, e schiere di volonlarii soslennero a fianco de'soldali pontificii

non pochi conflitti. Ma sopraltullo e slato ammirabile il contegno

de'Romani. I rivoluzionarii si lenevano in pugno 1' insurrezione di

Roma. Era questo il pretesto, che il Governo italiano intendeva co-

gliere per consumar 1' assassinio. I giornali seltarii e governativi la

pronosticavano come gia avvenula, ne descrivevano i parlicolari, ne

magnificavano 1' entusiasmo. A procurarla inviarono nell' alma cilia

emissarii in gran numero
;
vi traforarono armi

;
vi profusero denaro

per corrompere la plebe ;
ne circondarono all' intorno le mura con

ausiliarii, nascosli per le ville e pei giardini, coll' inlesa di accorrere

alle porte al primo segnale. Non ne fu nulla. II popolo si tenne tran-

quillo, come nei di piu sereni. Ci6 guastava tutti i disegni della ri-

Toluzione e diveniva un brullo argomento contro di lei nell'opinione
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di Europa. Adunque il Comilato centrale di Firenze ordino ai suoi

caguolli che ad ogni modo si tentasse un colpo, qual che si fosse.

Si venne dunque al tenlalivo del 22 Otlobre, disposto e direlto da

un cotal Colonnello Cucchi
, deputato al Parlameolo di Firenze

,
e

abitante in Roma da qualche tempo ,
sollo mentito nome 1. Or esso

a che riusci? I noslri lettori gia ne conoscono il solenne fiasco. Esso

servi solo a chiarire che il tumulto
,
dove fosse riuscito ,

sarebbe

slalo importato da fuori, non sorto da' Romani ; giacche i circa cenlo

arrestati dalle diverse patluglie, si trovarono ess ere slranieri, salvo

pochissimi appartenenli alia feccia del popolo ,
a quelli cioe che per

alcune lire son presti a commettere qualunque scelleratezza. La sola

fazione, che ebbe effelto, degna al lullo de' suoi aulori, fu il barile

di polvere fallo scoppiare solto la caserma di Serrislori, che cagiono

il ferimentd o la morte, oltre pochi stranieri, d'una venlioa di con-

nazionali, addetli al concerto musicale del reggimento. Edequesla

1'arme, in cui sono valeuti i rivoluzionarii italiani, il tradimento.

Una mina apprestata di soppialto sotlo un muro, un veleno messo

nel cibo, un pugnale vibrato al!e reni, un petardolancialo sotlomano

sulla pubblica via. Ecco le prodezze, che sanno fare. I rivoluziona-

rii di allri paesi ,
di Germania verbigrazia o di Francia ,

non sa-

rebbero capaci di tanto. Essi prendono 1' archibugio ed escono a

pugnar sulla piazza in pienogiorno. II tradimento, 1'aggualo, l'insI-

dia nascosta (convien pur confessarlo con noslra vergogna) e privi-

legio dei soli rivoluzionarii italiani. Anche quando si risolvono ad

adoperare il moschetto, scelgono 1' ora notturna , e, dove possono,

le finestre di qualche casa
,
da cui precedentemenle siensi apparec-

chialo 1'adito a sicura fuga.

Otlenuto queslo ridicolo risultato, furon presli tulli i giornali della

setta a gonfiarlo, per ingannare la pubblica opinione in Europa. Scris-

sero che Roma da piu giorni era inondata di sangue ;
che le strade

rigurgitavano d' armi ed armali
;
che tutta la citta era ingombra di

barricale, e non sappiamo quali altre sperticale menzogne. Ma la

verita non tard6 guari di venire a galla ;
e gli slessi giornali li-

1 Vedi 1' Osservatore Romano, n. 251 .

Serle Y/, vol. XII, fasc. 424. 26 6Xovmbi e 1867.
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beraleschi furon costretli alia fine di manifestarla. Rechiamone per

saggio un tralto della Perseveranza di Milano. II Generate Du-

rando
,

essa dice
,

e arrivato qui slanolte alle due. Viene diret-

lamente da Napoli e Roma, e in Roma si e Iraltenulo lutto ieri,

dalle 8 delia mallioa alle 4 pomeridiane. Ha passeggiato Irauquil-

lamenle per la cilia, come passeggeresle voi solto la Galleria, e s'$

dovuto maravigliare di vedere il popolo iulenlo alle sue faccende

giornaliere, di "vedere gli zuavi ed i ponlificii uscire a drappelli

dalle caserrae e avviarsi con la fanfara a mulare i posli di guardia,

come tulli gli altri giorni. E riavulosi dallo slupore, quando ha co-

minciato a persuaders! che bisognava dar fede agli occbi propiii, il

nostro fuluro Minislro dell' Interoo ha preso voce piu qua e piu la,

ha chiesto conto della famosa insurrezione e delle famosissime bar-

ricale, di cui anche a Napoli era corsa novella. L' hanno guardato,

come si guarderebbe un mallo. Ma perche il Generate insUteva

nelle premurose domande; gli hanno risposto chefioma non hapen-

salo mai ne manco per sogno d'insorgere, e che la tranquillila v'era

cosi grande, come forse non sarabbe stala in quel momenlo a Firen-

ze o a Milano. Alia confessione di un giornale liberalesco facciam

seguire la leslimonianza del Monileur di Parigi, il quale nel di 25

Ollobre annunziava il falto cosi : Nella sera del 22 ebbe luogo a

cRoma un tentalivo di sommossa, che venne subilo represso. Queslo,

che cerli organi della slampa ilaliana ban rappresentato. come una

insurrezione di caraltere grave, in realUl non fu che un movimento

dovuto ad agitatori recativisi dal di fuori.ed al quale la popolazione

dei!a cilia si manlenne del tutlo estranea. II Monileur du soir poi

del giorno precedente, scriveva nel suo Bollellino politico quanlo sie-

gue: La nola, pubblicala nel Monileur di ieri, da a couoscere il ri-

sultamento del richiamo che la Francia Jia fatto all'Italia col dimandar-

le 1' esceuzione della Convenzione del 15 Seltembre, e radottamento

delle misure conducenli ad arreslare le intraprese del parlilo rivolu-

zionario contro gliSlali del Sanlo Padre. II Governo ilaliano ha rico-

nosciuto il valore degli obblighi assunli, e ha falto inlendere la sua

ferma risoluzione di arrestare le bande garibaldesche, di opporsi agli

arruolameuli, e di slabilire una sorveglianza rigorosa sulla fronliera
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ponlificia. II minislro Ratlazzi ha dalo le sue dimissioni, e il gene-

ral Cialdini ha ricevuto dal Re 1' incarico di formare un nuovo Mini-

stero. D' altra parte gl' invasori
,
die

,
violando tutle le regole del

dirilto delle genii, eransi gettati sul territorio pontiticio, dielro una,

serie conlinuala di gravi scacchi fatti loro toccare dalle truppe del

Sanlo Padre, hanno dovuto abbandonare le posizioni che aveano co-

la occupale. A Monle-Libretli, a Nerola i soldati ponlificii hanno

coraggiosamenle assalito un nemico sempre superiore di nuraero, c

dappertulto lo hanno vinto e messo in rotta, Queste fazioni ridondano

a grande onore della piccola armata romana, nella quale tutti i cor-

pi, tanlo stranieri che indigeni ,
hanno gareggiato di coraggio e di

ardore. Le popolazioni dello Stato ponlificio sonosi ripulate ad onore

di provare i loro senliraenti di fedella verso il proprio sovrano, com-

baltendo anch'esse gli aggressori. G!i squadriglieri (squadre d' indi-

geni voloularii) hanno preso una parle assai energica nella lolta, e han

raoslrato, con la loro ferma attitudine, che 1' agitazione rivoluzionaria

non dovea contar in modo alcuno sulla loro complicita. I municipii

della piu parte delle cilia e dei villagi hanno falto a Roma dimanda

di armi, che si concessero, e han preso parte, di accordo coi soldati

c coi gendarmi ponlificii, alia difesa dei proprii focolari. Da Ire set-

timane le popolazioni dello Stato romano, col loro contegno, hanno

villoriosamente confutato le asserzioni della slampa rivoluzionaria,

che avea tentato di dare il norne e il carattere d' insurrezione all'ag-

gressione brutale tenlala dal parlito di azione
;
e i sedicenti libera-

tori hanno iucontrata un'accoglienza, che loro ha potulo provare co-

me erano essi riguardali quali invasori, di cui disapprovavansi egual-

mente le dollrine e le violenze. Cosi chi scriveva allingendo le sue

nolizie non dalla piazza o dalle finle corrispondenze, ma dai rapporti

degli r.genli diplomalici presenli in Roma.

Quesravvenimenlo, chi ben lo considera, e slatouna vera disfal-

ta campale pel parlito rivoluzionario. E come avranno piu 1'impu-

denza di dire che i Romani soffrono mal volenlieri la sovranita del

Pontefice? Se non avessero fatlo il tenlalivo di sommuoverli; si sa-

rebbe polulo dire, come dicevano, che 1'insurrezione non avveniva,

perche non si credeva ancora giunla 1' ora di procurarla. Ma dopo

averne fatlo lo sperimento, con fiascone si chiaro, quella voce divenla
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assurda. E notate qui due cose. Prima che le circostanze, in cui

Irovavasi Roma, non polevano esser raigliori per favorire un moto

insurrezionale. La Francia ingannala dalle bugiarde promesse di

Firenze, avea riliralo 1'ordine dell' imbarco delle sue Iruppe. Le

poche milizie papali erano per la massima parte occupate nelle pro-

vince, e ci fu giorno in cui la cilia rimase quasi al lulto priva di

guarnigione ,
accorsa parle alia fazione di Nerola conlro Menolli

,
e

parle alia difesa della fronliera meridionale conlro il Nicotera, Roma

ibrmicolava di emissarii
;
e Garibaldi con poderoso nerbo di bande

era quasi alle porle. Sulle porle infatti di Roma fu uopo piu di una

volla combaltere. Qual momenlo adunque piu propizio per insorgere,

se lale fosse slalo I'.animo dei Romani? L'allra cosa da considerare

si e che vennero adoperali dai promoted del movimenlo tutli i mezzi

rivoluziouarii : bugie, proclami, rimbrolli, minacce, promesse, de-

naro, eccilamenlo alle passioni popolari, isolameuto di Roma per la

rollura delle slrade ferrale e dei fili lelegrafici. Nondimeno Roma si

lenne fedele al proprio sovrano e scherni le mene e le suggeslioni

degli empii. Essa anzi fece di piu: I suoi cilladini concorsero alti-

vamenle al mantenimenlo dell' ordine, si col servigio della cosi delta

guardia palatina, si con le numerose paltuglie, che solto la condolta

di Principi romani formaronsi, per cuslodire di nolle la cilia, e dare

alcuna Iregua alle affalicate milizie. Lode dunque e gloria imperilurs

a queslo popolo eccelso
;

e gloria altresi al Governo papale, che hj

sapulo si bene merilarsene la fedella e 1'amore.

E poiche abbiam nominalo le milizie, chi puo spiegare a parole

il merilo che esse si sono acquislato colla Chiesa di Dio, e la gloru

che ban procaccialo a se e alia Santa Sede? Un piccolo esercilo

circa oltomila uomini ha dovuto non solo guardare e difendere U

capilale conlro le insidie e gli assalll dei nemici di fuori e dei faci-

norosi di denlroj ma diviso in piccoli drappelli ha dovuto accorrerc

qua e la a combaltere sull'eslesa fronliera le numerose schiere de-

gl'invasori Garibaldini. Nondimeno esso usci villorioso da tutli gli

scontri,e la difficolta per lui era non di vincere 1'inimico, ma di rag-

giungerlo; si spesso avveniva che queslo al solo senlirlo appressare

si dava a precipitosa fuga. II valore di queslo piccolo esercito resle-

ra memorando nella storia, e non puo spiegarsi senza un particolare
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intervento del cielo. II piu mirabile si e che lulti i Corpi rivaleggia-

rono insieme : Zuavi, Indigeni, Legione d'Anlibo; e non sapresle a

chi concedere la palma ;
salvoche gli uni, con generosila propria dei

valorosi, esaltavano gli allii nei loro discorsi e viceversa. Pari poi al

valore e stata 1' annegazione. Spesso dovellero o comballere o cam-

ininare 1'inlero giorno digiuni, solto diroltisslma pioggia. Moltissi-

mi non videro lelto per venli e piu notli
;
e il poco e inlerrolto ripo-

so dovellero prenderlo su poca paglia o sul nudo suolo ,
serenando

all'aperto. E che diremo della piela e religione? Uffiziali e Soldali,

prima di combatlere accoslavausi al sacramento della Penilenza e

alia Mensa eucarislica
;

c cosi pacificali con Dio e avvalorali dalla

grazia celesle si scagliavano come leoni nella miscbia. Qual mera-

viglia che sempre Irionfassero di nemici, i quali presenlavansi colla

coscienza lormenlala da rimorsi, e colla fronle foscamenle impron-

lata dal raarchio dell'anatema?

Una sola eccezione polrebbe qui opporsi, ed e il fallo di Montero-

londo, dove due compagnie della Legione di Anlibo ed una di Cac-

cialori esteri con due cannoni, dopo diciasselle ore di conflilto e

consumale lulle le raunizioni da fuoco, furono alia fine sopraffatle

da selle in ollomila uomini , fornili per lo piu dallo slesso esercilo

regolare ed assislili da molli pezzi di arliglieria. Ma chi ben lo con-

sidera
, quel falto fu per Garibaldi la viltoria di Pirro

; giacche re-

spinlo in qualtro assalli
,
ebbe a deplorare circa un migliaio dei

suoi, messi fuori di comballimento, Ira morti e ferili. Lo sbigolli-

menlo, enlralo uelle sue file, fu tale, che gli levo di testa il ruzzo di

avanzar verso Roma, da cui non distava che cinque leghe, in lull'i

Ire giorni, che ebbe liberi, prima dell' arrivo de' Frances! in Civita-

vecchia. L'eroe de'due mondi
,
non oslante le sue spavalderie e la

frenelica brama di tentare un colpo su Roma, riputo prudenle di te-

nersene a rispellosa dislanza
; giacche se un pugno di valorosi gli

avea conciato si bene le ossa, che sarebbe avvenulo dove avesse

dovulo affrontarne qualche migliaio? Guardando dunque alia conse-

guenza, il fallo diMoulerolondo fu per Garibaldi non una viltoria, ma

una rovinosa sconfitla. Del reslo, quel suo inconcludente vanlaggio

gli fu ben presto ripagalo con usura. Appena, per 1'arrivo de'France-

si, pole 1'esercito ponlificio raccorre un bastevole nerbo di forze, da
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affroutare le nuinerose sehiere garjbaldine ,
torno a Monlerolondo.

Era una piccola brigata roniana ed un'allra egualmenle piccola bri-

gata francese, in lullo poco piu di cinquemila, ed andarono ad af-

frootare 1'esercito del Garibaldi, composto di quasi quindicimila uo-

mini
,

dei quali almeno un seimila erano scelli tra i soldati delle

truppe regolari d'ltalia. Venulosi al eimeHto appie di Monterotondo.

nella valle che circorida il piccolo villaggio di Mentana, dopo cinque

ore di accanito conflitto, i Ponliflcii scoofissero il Garibaldi; ilquale

Iasci6 sul campo da circa a 400 Ira raorti e ferili e piu di mille e

duecento prigionieri l. Sopraggianta la nolle, che interruppeilcom-

ballimenlo, il comico eroe, in una coi due suoi figli, pens6 bene di

svignarsela, ripanmdo sul prossimo confine ilaliano, e lasciando

Monlerolondo libera ai nemici. Questa fuga ci riesce vcramente ine-

splicabile. II Garibaldi avea forze superior! e soldati in gran parle

agguerrili; era munito di arliglieria, e si trovava in luogo forlificalo

e per la poslura, su di un colle, di difficile accesso. Perche dunquo

fuggire, o eroe? Non \i accorgete die voi cosi venile a sporcificarvi

in faccia de' trisli non mono che de' buoni? Temevate di soccorab?-

re? Ma bello era il morire da prode, piultoslo che il dar le spalle da

\ile. Voi avevale dello : Roma o morle. Niuno avria sos.peltato

che tra le due coma di quel voslro dilemma voi nascondevate un

terzo membro: La fuga. Voi avevate delto di voler prendere a calci

i mercenarii ponlificii. Or come va che a quesli mercenarii voi, in-

rece della punla del piede, mostrate il tallone?Tanlo e! Fra lulleie

umiliazioni, che Iddio polea dare al Garibaldi, la massima ci sembra

quesla, di cosli ingerlo a fuggire dinanzi ai soldati ponlificii. Povero

Garibaldi ! Finora si era dello: 1'eroe di Marsala; da oggi avanti si

dira: il fuggilivo di Monterotondo. Ma lasciamo queslo miserabile,

e lorniamo a noi.

Per conchiudere : la Rivoluzione a \ia di menzogne e di calunnie

andava spacciando Tinellitudine del Governo ponlificio. 11 Governo

pontificio ha moslrato una sapienza e una previdenza sopra ogni

modo ammirabile, Non uno sbaglio solo si e commesso, non un sol

1 Ci6 diciamo, secondo le prime nolizle venule dal campo. Notizie pc-

jsteriori fanno ascendere ad assai maggior numero gli uni e gli altri.
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passo si e dato in fallo: lulti gli amministratori della pubblica cosa

fecero perfettamenle il loro dovere, senza die 51 menomo rimprovero

polesse loro farsi di trascuralezza o d' imperizia. La qual cosa appari-

scc anche piu splendid,!, quando si paragona colla confusione ed inet-

lezza, ruostraU dai Governanli di Firenze. Basta leggere sopra qoesto

punlo lo slrabiliar furibondo
,
che ne faono tutti i giornali ,

eziandio

ofiiciosi. La rivoluzione avea cercato di dipingere a foscbi colori le

popolazioui pontificie, rappresentandole come bramose di ribellione,

in cui proromperebbero al primo impulse. Ora quesle popolazioni,

massimamente i Romani, ban mostrato una fedella e una devozione,

senza esempio ; giacche il cenlesimo di cio, che si e fatto per ecci-

larle a fellonia, saria bastato per crollare la fedelta di qualsivoglia

altro popolo del mondo. Si confront! la quiele di Roma coi Irambu-

sli di Firenze. La rivoluzione avea procurato di accumular dispregio

sulla Iruppa pontificia , dandole il nome di mercenaria
,
e dicendo

cbe a spazzarla bastava il calcio del futile. Or quesli mercenarii ban

raostrato di essere i primi soldati del mondo
;
e in cambio di ricever

calci, li hanno dati
,

e dali in maniera da fame restar 1'impronta

per lungo pezzo. Sopratlutlo la rivoluzione denigrava i Corpi della

milizia iudigena, assicurando che essi non si sarebbero lenuti saldi

nel cimento, e gia ne trombavauo la defezioue, facendone festa. Or

quesla milizia, con esempio unico al mondo, non ha avulo un sol di-

serlore
;
ha chiesto vivamente ed ollenulo di battersi

;
ed essa ap-

punlo, in compaguia di un piccol drappello di Zuavi, ha aperta la

campagna col glorioso falto di Bagnorea. La sola cosa difficile si era

il placar quelli, che non vedevano esaudile le loro reiterate istanze

di essere spediti alia batlaglia. 11 Governo Ponlificio adunque ha con-

seguito un Iriplice serlo di gloria: per la sapienza civile mostrata

da'suoi pubblici fuuzionarii; per la fedelta e devozione mostrala

da' suoi popoli; per la fedelta insieme e pel valore, del tullo croico,

mostralo dalle sue milizie. Quesli fulti son degni d' essere elernali

con peculiar monumento, ad encomio de'presenli ed emulazione degli

avvenire. Cio appunlo opportunamente ha proposto quel solerle cam-

pione della causa di Dio, il Giornale i' Unila Caltolica; e noi pero

iermineremo queslo noslro articolo colle sue parole. La quistione ro-

mana, egli dice, \enne splendidamente sciolla. Sciolta dalle nobili e
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coraggiose resistenze del Santo Padre, Pio IX; sciolta dall' immense

valore e dall'eroico slancio dellelruppeponlificie; sciolta finalmente

dall'esemplare contegno e dalla singolare fedella del popolodegli Sta-

ti romani. II Governo del Papa ha moslrato aU'Europa ed al mondo

la sua mlalila meravigliosa. L' ha mostrala nel lener testa alia piu

subdola, indegna e feroce invasione
;

1' ha rnoslrata nello spiegare

sui campi di baltaglia un' eletla di soldati i piu arditi e valenti che

si conoscano
,

soldali fedelissimi
,
di cui non un solo diserto la glo-

riosa bandiera
;

1' ha inostrata da ultimo col far vedere ancbe a' piu

ciechi, che il popolo romano e tutlo pel Papa, che non valse insi-

dia, promessa, calunnia per corromperlo e levarlo a lumulto. In-

somnia il mese di Oltobre del 1867 ha chiarito agli amici e nemici

che Pio IX e il piu gran Re, che i suoi soldali sono i piu valorosi

soldati, che il suo popolo e il popolo piu fedele. Questo falto, che

torna a si gran luslro dell'Italia e della Chiesa, noi Ilaliani dobbiamo

consacrare con un monumento che resti, e dica ai nipoli cio che ab-

biam vislo noi, e serva a troncare le nuove calunnie c le nuove co-

spirazioni che potessero ripullulare piu tardi. Noi, cattolici ilaliani,

ehe abbiamo gia deposto nelle sale del Vaticano un Indirizzo ed un

Albo in omaggio al Sanlo Padre Pio IX, dobbiamo collocare in una

sala del Cainpidoglio un monumenlo di ammirazione, di congrntula-

zione e di riconoscenza al Re di Roma, al suo esercito ed a' suoi

suddili. II monumento dee essere piu ragguardevole per la signifi-

sazione che pel valore, e polrebbe consistere in un gruppo, che ri-

eordasse ai presenti ed ai poster! qual Re fu Pio IX, quali soldati

furono i soldati del Papa, qual popolo fu il suo popolo in giorni di

tanti pericoli e di lante insidie l. Questa proposta e giustissima

insieme e magnifica ,
e merita il suffragio ed il concorso di quanli

sono veri italiani e veri callolici. Noi ci associamo ad essa con lutto

1' animo
,

e invitiamo i nostri lettori ad associarvisi secondo le pro-

pile forze. Dove tanti giovani valorosi ban dato il sangue e la vita

per la causa della Chiesa, convien che noi diamo almeno quesla pub-

blica testimonianza del nostro amore per Cristo e per la sua Sposa.

1 L' Unila Cattolica num. 251.



LA CAMPANA DI DON CICCIO

NOVELLA 1

II.
\

Qui conta r odissea di don Ciccio, canto primo.

Era pure il bello spetlacolo rnirar tutto il popolo di Arancio ne' di

festivi, come gia il popolo di Cartagine a' tempi di regina Didone,

llo infaccendato allorno la fabbrica non delle muraglie, ma del

campanile. Alia messa parrocchiale il Vaugelo correute, in bocca di

don Pasquale, porgeva sempre una naturale e spontanea applicazio-

ne alle campane; pareva scrilio a bella posla. II frulto che ne ger-

mogliava era questo, che la giovcntu e gli uomini robusti , uscili di

ehiesa, in vece di fare crocchio a taccolare della seminagione e della

fiera, gittavano le giaccbette a cavalcioui le siepi, e ponevan mano

alia cazzuola ed ai marlelli : i garzonelli portavano il maleriale : la

calciua era cura del parroco, che fosse apparecchiata prima. Intanto

1 Intendiamo benissimo che questa novella, cominclata a stamparsi ad

aerc sereno, ora non troppo si addice all'atmosfera scombuiatasi rcpente.

Ad ogni raodo la lasciamo correre sua venlura. Forse prima cbe fiuisca (e

sara breve) trovera il cielo di prima. Iiitanlo serva come che sia d'inlra-

mezzo.
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che fervea 1' opera, egli forniva il ringraziamenlo, e si affacciava dal-

la porta di chiesa. Bravi giovinotli! quanli siete?

Dieci Quindici Venli senza contare i bardasci, che

tutli vonno rovislar qualche cosa.

L'ho sempre detto, cbe noi di Arancio, quando vogliaino una cosa,

la vogliamo.

Poi colla sua maz'za pescava una leccalura di grassello nel Iruo-

golo, trovava che era lievitalo abbastanza, o era poco, che la calce

era di buona o di catliva qualila, che la calcina era troppo grassa o

troppo raagra, insomma, diceva una riflessione quale che fosse , di

arte muraria
;
metteva mano alia marra e dava una rimestata nel

bacino, porgeva una pietra a un la\orante, o aiutava a caricare un

yassoio; e con tulti i suoi settant'anni saliva su pci ponti.

- Fale a modo, gli gridavano i parrocchiani.

Ah, ho capito, mi volele far vecchio piu che mm sono. Adesso

a me! E dava di piglio a!!o sparviere, con una mano, e alia caz-

zuola coU'altra, e loglieva a rinzaffare un mallone o un allro. Zi'

prete, badatevi ,
che vi macchiate la sollana.

Bah! questa e calcina benedella: non macchia.

Applicava poi qui e eolci 1'archipenzolo, avvisava le misure delle

fasce, le quali formavano lutlo 1' ornato, ch' egli avea saputo imma-

ginare architeltando il campanile; e lodava ogni cosa. Nesi desiste-

va dal lavoro, finche non si fosse presso a poco murato tullo quank

il maleriale accumulate) nella sellimana. II segno di cessare era 1' a]

parizione della serva del curato con due capaci fiaschi sur una guan-

liera: allora si irincava in giro, un trallo a garganella, per ispara-

gno di bicchieri
;

e si lasciava il muramenlo assettarsi insino alh

seguenle domenica.

II materiale, trance la calce viva ; coslava poco piu che 1' opei

della mano, perehe i buoui.contadiui, traversando col carro vuot

cerlo torrente che scorreva a pie della collina, mai non iscordavai

di prendervi un sacco di renaccio, che poi le donne passavano al cri-

vello; e le foresi alticciale e forli, lornando dagli oliveli e dai car

pi , facevano a gara, quale si levasse in sul cercine un piu gros

petrone, affinehe don Pasquale in vedendole arrivare con si bel ca-
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rico, dicesse loro : Scusale, se e poco ! Che spalle la mi' Aurora !

Portane Ire cosi, e ti busclii un bel santino. Lungo la setli-

mana poi don Pasquale s'industriava coi fanciulli : Qua, Nanni.

- Bella di' a Rosaria, clie si va per pielre. Toto, Gigi, Carluc-

cio, avanli. A questo modo rannodava due brigalelle, una di

inaschi 1' allra di feminine, colle quali movevajall'assallo d'una mon-

taguola del contorno , dove caricalosi ciascuno secondo le forze, le

guidava alia chiesa in processiofie. Le quali procession!, molliplicale

con regolarila e coslanza mirabile, avevano per effelto di formare

in pochi giorni un assai bel cumule di pielrame, e quasi mezza pon-

tata di campanile.

In Arancio non si discorreva piu d'altro che della fabbrica : solo

don Ciccio non ne voleva udire parola. Non gia che gli sapesse ma-

le dell' opera, ma gli si era attraversala quesla fisima, di non ci

avere a melter mano. Sembravagli a un cerlo modo, che ciascuno

in vederlo volesse rimbrollarlo del suo malfallo : il perche egli sem-

pre piu offeso e Uigrognalo, s'inlestava a uon darla vinta, ne chia-

marsi in colpa. Menlre per 1'addielro era slalo dimestico del curato,

piu che la grapata, ora girava largo ai canti, salutavalo liralo, e per

poco non gli faceva il viso deH'arme. Grandi ne erano le dicerie in

paese, e non lieve lo scandalo. Oualcuno andava bucinando sotlo

sotto, che era da porgli querela al tribunale. Ma il p/irroco di cotali

wiolenze lion paliva pure che si parlasse. Roba falta per forza,

rispondeva esso, non vale una scorza. Se nel campanile enlrasse un

sassolino per dispello, io andrei a smuraruelo. Poi, aggiugneva il

buon prele, don Ciccio noa 1'ha fatlo apposta, e ito a buona fede,

e credeudo di far beoe. So ora tiene il broncio, Irovera la sua ca-

sligatttia, quando senlira il primo squillo della campana nuova,

non potra dire di averci messo il suo scotlo.

Se uou che don Ciccio non era punlo in tempra di cosiffalte con-

sidci azioni. Che anzi, dopo il suo screzio col curalo, prese per com-

3Bso a bazzicare coi compagnoni da buon lempo, e lanlo si venne

con quest! nuovi amici dimeslicando, e tanlo si lascio immorsarc

nelle loro granfle, che ne scapil6 di molto nella riputazione di galan-

luomo. Corse perfiuo voce, che piu d' una volta avesse marinata la
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jMessa; e cio, dicevasl, per r,on Irovarsi a chiesa quanclo il parroco

faceva la spiegazione del vangelo, o per nieglio dire, la spiegazione

del campanile. Quello pero che era notissimo e indubilalo, era che

egli n'andava a zonzo troppo piu di prima, e piu che non richiedes-

sero i suoi negozii. Fioriva in un vicino villaggio una arcigrandis-

sima fabbrica di maccheroni, la quale lavorava a conto di un ricco

paslaio di Castellamare : e 1'industrc negozianle \i aveva aperto nel

compreso del fabbricato una bettola, si per commodo degli operai,

si per uso del pubblico. Ora essendo questa fornita alia grande, vi

concorrevano i maggiorenti del paese, tiralivi dal buon vino e dai

liquori. Don Ciccio non tardo molto a sentirne la cbiara fama, e pre-

se a pellegrinarvi con singolar divozione. A chi gli dimandava: -

Che e, don Ciccio, che non vi vediamo piu in paese, manco al Lion

d'oro?

Gua', rispondeva egli con una spallucciata, vo fuori, per isbat-

tere la matlana. E tanto ci prese affello, che quasi non facea

giorno ch' egli non vi tornasse alle perdouanze. Cola piu non senti-

va il molestissimo discorso della campana. Se alcuno sul caldo del

here gliene avesse gittato un motto, per farlo versare, egli ripicchia-

v a toslo : Me ne ricordero quando la sentiro sonare.

Ma se 1' avete rolta voi !

- lo? Cosi si rompano il grugno davvero coloro che lo dicono,

come cotesto e una filta di bugie. Appunto perche lo dicono, io non

ci vo' mettere del fallo mio. E no, e no! don Ciccio non ci mettera

ne un ciottolo nel campanile, ne un grano nella campana. E il par-

roco mi rincari il fitto.

Ma che? pareva che il destine, o megliola provvidenza, prendes-

se dilelto a punire don Ciccio col mezzo slesso del suo peerato : per-

che quanlo piu egli si teneva alto su'questo puntiglio, tanto piu il

suo credito andava in isprofondo. E per dargli il trabocco nascevano

certi casi, certi casacci, che sembravano strani a primo aspetto, ma

erano naturali in se, e^lanlo naturali, che don Pasquale, senza pun-

to filare del profela, gli aveva profetati, sebbene in confuso. A ca-

gion di esempio, tornava don Ciccio una domenica sora, dalla bet-

tola della maccheroneria, con un bicchiere di Iroppo ID corpo. Voile
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la sorlaccia, che si trovasse li sulla porta di casa un suo debilore ad

aspettarlo: cosa rara in un debitore, ma pure era cosi. Costui, ri-

cordato prima la somma del suo debito, e lodatosi di non essere uno

di quelli che si fan tirar pei capelli, pose mano ad un suo porlafo-

gliuzzo, e mentre don Ciccio si gittava sdraione sur una scranna

prcsso la tavola, gli porse una polizza di died ducali, che a tanlo

montava il saldo. Dice don Ciccio: Ci avete scrilta a tcrgo la

gira?

Guardaleci: 1'ho girata a voi in buona forma.

Don Ciccio die vedeva i moschini per aria, appunto gli occbi,

\ide uno scarabocchio, credette, e aggiunse: Volele carta di

ricevuta ?

Non accade, disse colui
;

coi pari vostri non c' e bisogno di

serillure.

Con questo si accommialo: e don Ciccio bullo la carla sulla tavo-

la, che gia era imbandila per la cena. Viene la Carmela, e scodella

al marito. Diascolo! grida costui, che ci hai messo quadenlro?

Che? fior di brodo: assaggia.....

Don Ciccio vedeva un pesciolone bianco volteggiare nella scodel-

la: che era? la polizza ne piu n& meno, che egli aveva sbadatamen-

te geltato denlro la terrina, e vi si era concia e condita come una

lasagna. Non e a dire se egli sdamasse alle slelle. Pure provveden-

do all' urgeuza il meglio possibile, ripesco la polizza, con due mani-

chi di cucchiai, e coliocata sur un trespolo una lovaglia addoppiala,

quivi la distese pianamente ad asciultarsi. Se non che le disgrazie

non van mai sole. Non appena si era egli risedulo, che la gatta, al-

leltata dall'unlo, abbocco la carta. La donna, che era in pie, da

uno slrillo, don Ciccio balza dalla sedia, la bestiuola si spaventa, e

piglia la porla con lullo il prezioso sorcio in bocca, e don Ciccio die-

trovi colla granata. Gridava e nabissava: Dagli al galto! Ferma

ferma il galto ! elle furon novelle, perche il provvido animale gia

s'era guizzalo a salvamento solto una grande catasta di legna, la

quale aveva cento porle, come 1'anlica Tebe, e per soprappiu altret-

tante uscite. In girarvi attorno precipitoso don Ciccio, inloppa estra-

mazza, la gente accorsa lo rialza, che tra il vino, 1'agitazione e il
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dispelto, ardeva lulto di bile. La buona Carmela giungeva allora,

alia riscossa, con in mano un balacchio: Maunaggia il brodo! la

grida don Ciccio.

Mannaggia il vino ! risponde Carmela.

Taei la : non mi fare uscire del manico. E in cio dire le

scaglio un' occhiataccia di verro accanato. La donna caglio li per li,

ma non si tenne che nou ispiallellasse il falto a cui gliene dimanda-

va, raccontandulo per filo e per segno com' era accaduto. E la gen-

te farvi su le grasse risale e le phX leggiadre chiose del mondo,

delle quali le piu ameue erano quelle dette in sul serio : perclie nel

di seguenle le comari, raunate a concistoro in sugli usci a com-

mentare 1' avvenulo; pretendevano che quello fosse un casligo di

Dio, visibile e palpabile, a cagione che il ricco macellaio, anzi si-

gnore di gran traffico, non volea concorrere alle spese della fab-

brica.

Che dubitarne? sclamava mona Sandra; s' eegli vislo mai le

gatle tirare alle polizze dei quallriui ! la galta lira al lardo, ai ra-

viuoli, alia ciccia e via discorrendo, ma alia carla, oibo.

E uiiii del croccbio, confermava: Gia a pigliarsela con la Ma-

donna del Carmine, non ci si guadagna mai : se lui melteva subito

qualche bravo ducalo nel bussolotto, quando si fece il primo accat-

to in chiesa, io mello pegno che colesto non gli succedeva.

- E io, per me, ci veggo un miracolo tanlo falto. La galta

Carmela, io la couosco, io: sempre li sur un cassoue a fare, le fusa,

o a lembrugiare sotlo il banco di bollega, insomnia una galta dor-

mialfuoco, se ce u' e una al mondo, che non prenderebbe un sor-

cio a batterglielo sul muso; pensate se voleva rubare una scrillura !

non ci avra manco pensato...

- Sla a Tedere, inlerruppe una -prudenziale, che la galla noa

era la gatta, ma proprio berlicche in forma di gallo !

- Certo correva come un diavolo : 1' avete veduta ! una saelta !

Poi, chi 1'ha visla piu? si ficc6 uella legnara, e addio. E

chiaro come il sole ! finalmente una galta nou e una lucerlola, su-

rebbe comparsa fuori da qualche parte.
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A questo modo filosofando le buone donne venuero in cognizio-

ne delle cagioni riposte di quest' imporlante tratto di storia del pae-

se, e tra loro passo in giudicalo, che il demonio aves.se porlato via

dieci ducati a don Ciccio, in penitenza della sua avarizia. Ora que-

sta fola friggeva forte al pover' uomo, che ne aveva il male e il ma-

lanno e 1' uscio dictro. Ma del ravvedersi giusta il consiglio delle

donne, era nulla. Che anzi, per non sentirsi meltere in canzonella

sul proposito del dieci ducali, egli piu che raai si apparlava dalle

brigate del paese, eccetto che dai dozzinanli del Lion d' oro, coi

quali conlinuava tultatla a usare. Ondeche lanto in Arancio, quan-

to fuori, egi menava una vita sgovernata, che punto non trovava

risconlro colla sua vita antecedente. Tanto puo un punliglio!

Pensi il leltore come ne dovesse stare di mal animo la poveretfa^

della Carmela, che era una donnelta per bene e lulta di chiesa !

Quale fu il suo smarrimento un di, che essemlo in pieno comaralico

colle casigliane, vide giugnere un uomo del paese, che disse r

-
Sapete che c' e di nuovo? vostro marito e giunto a Castellamare

in camicia...

Assassinato? interrogo Carmela, divenuta biaaca come un

cencio lavalo.

- No ! datevi pace, per assassinate, no : ma e giunto la proprio

in camicia.

Tlsdteci d' indovmello, dissero le donne, che la Carmela non

ci immagini male.

- Oui non ci sla indovinello : e la solita storia. Vostro marito,

scusate, sara un bonissim' omo, ve', donna Carmela, ma quando

gli e a lu per tu coi bicchieri non si riconosce piu.

- Or ch' e avvenulo ? Qualche disgrazia? Mi lascio delto che

tornava sta sera.

Dunque falevela conlar da lui quando torna. lo 1' ho lasciato a

Castellamare sano e salvo, e diceva che lornerebbe domani.

Un tal parlare mislerioso e tronco riuscl ad aguzzare una curio-

sila irresislibile, e Carmela e le altre vollero ad ogni modo saperne

nello. In verilfr il caso meritava d' essere narrato, e per dirlo ab

ovo era questo. D. Ciccio era ito a Torre del Greco per suoi ne-



116 LA CAMPANA 1)1 DOX CICCIO

gozii: di colci gli amici 1'avevano condolto insino a Valli, solto pre-

leslo di certi maiali da incetlare, e, secondo la sua debolezza ordi-

naria, vi si era lascialo carrucolare non solo a stringere il mercato,

ma aacora a suggetlarlo con alquanti fiaschi di vino paesano, vivo

c razzente. La virtu de'quali fiaschi opero si che, all' ora di rimon-

tare a cavallo, pur egli si accorse che le gambe non gli dicevano

piii il vero : onde non volendo perdere il convoglio che passava da

Torre del Greco per Caslellamare, affid6 il suo bucefalo ad un sozio

piu sobrio, ed egli lempellon tempelloni si avvio all' ufficio della

vellura. Vede la carrozza gia tratta in sulla strada, e quasiche in

acconcio di partire, non dice ne un ne due, lira a se la porliera, sa-

le e vi si sdraia. Se non che i posli erano gia stati presi tulli da

una dama napolitana, che tornavasi di villa con una balia e parec-

chi bimbi. Venuta coslei, e vislo quel figuro sconosciuto, cui il vi-

no passeggiava per le gote, e usciva per gli occhi, non si senli

punlo fantasia ad entrarvi. Chiama il vetturale e strilla, perche con-

tro il convenuto abbia ammesso un viaggiatore, di soverchio, pro-

testa che non si lasciera far questo soprammano. II vetturino stra-

bilia, e dice : Eccellenza, la si cheti, che non ho dali posti a

persona viva, la carrozza e sua, e son uomo di parola. Monti pure,

ora allacco:

Ma e colui la dentro, che ci fa?

Chi colui ? E cosi dicendo si affaccia, e vede don Ciccio,

adagiato a traverso, colla bava alia bocca, che russava del meglio

che se n'avesse. Ehi, 1* amico, gli grida, qui non e il dormento-

rio del conmne. Fate luogo a quesle signore.

D. Ciccio si riscuole cosi un poco, e stropicciandosi gli occhi:

Si parte, eh? per Torre del Greco?

Che parle e non parte : vi e patito il piano di sopra ? ficcarvi

cosi in vettura seu-za dirmi ne perche ne per come? Scusale, per

voi non ci ho posto.

Gua', io sono il primo.

Queste signore sono prima di voi : han preso e pagalo i

posli.
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Via, \ia, disse don Ciccio, non mi cercate scuse. Gia, vol

altri vetturini, per un grano fareste qualunque soverchieria a uu

galantuomo. Chi e primo e primo: e chi vi e ci sta.

- Chi e ci sta, se lo lasciano stare.

Ah giusto, voglio vedere chi mi cavera di qui. Sono don Cic-

cio, sapele? e chi mi cerca mi trova.

- Ma se non avele preso il posto in tempo !

D. Ciccio si vollava dall'altro sporlello, guatava le nuvole, e fa-

cea viso di non capire: i monelli intanto si altruppavano , gli sfac-

cendati si fermavano , lo stallino e il garzone consultavano sul da

fare , e il meglio pareva loro prendere pei piedi 1' invasore della

carrozza e tirarnelo fuori bravamente. Se non che non era mica im-

presa agevole a far alle braccia con un pezzo d' uoino Iraverso e

tozzo, e per giunta trincerato dentro lo stallo, e grosso dal vino.

L' ora stringeva e la dama slrepitava : il vetturino ebbe un lampo di

stralegica acconcia al bisogno ; grida : Basta, lasciate fare a me

cue ho toppa per tulti i buchi, sarele contenli tulti. Ripiega lo

staffone, serra la porliera, accenna ai circostauti di zitlire. Poi faltl

uscire i cavalli nel corlile, quivi li attacca ad allra vetlura, vi mette

i suoi passeggeri, salta a cassetta, e via fruslando a camera.

Di tutlo coleslo giuoco don Ciccio nulla si accorse, fuorche dopo

una bella paiata d' ore, al suo risvegliarsi dal primo sonno. Melle

fuori il capo, e dimanda: Ohe, di denlro, quando si parte?

Risponde un mozzo: Si abbiadano i cavalli.

Don Ciccio non la seppe ingozzare, e rincalzo : Si parte o non

si parle ?

Si parle cerlamente... domani.

Domani? domani? E il vetturale dov'e?

- E ilo a Torre del Greco con quelle signore.

A questa don Ciccio piu non resse alle mosse, si arronciglio, sbuf-

fo, fu sul punto di infuriarsi, massime poiche si avvide che il guar-

davano con occhio di prendere sollazzo de'falli suoi. Ma aveva lanto

connalurala la bonariela
,
che anche sul vino non poleva imperma-

lire soverchio. Oltreche lo slallino e allri conosccnli gli furono at-

. torno e colle belle belline lo rendeltero capace, che lo scherzo si era

Serb VI, vol. XII, fasc. 42i. 27 7 Novemlre 1867.
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congegnato pel suo meglio, e che cgli non poleva provvedere piu

feliceraente a se che coll' adagiarsi in un lelto e aspettare la dimane.

Allora, scarico il capo, rischiarite le idee, Iroverebbe un ca'vallo,

con cui arriverebbe a prendere il primo convoglio per Caslellamare.

Aiulatolo adunque a smontare, 1' ebbero senza nuove rellodche per-

suaso di porsi a giacere, e ogni cosa passo con plena soddisfazione

di don Ciccio, e dell'oste cbe lo raccolse.

Che se la noltata corse tranquilla, perche ronfala tulta d'un tiro a

furor di vino, non cosi prospera successe la mailinala seguente. Poi-

che avendo dormito in un letto, concio come piacque alia mala for-

luna, il poveretto di don Ciccio non appena si fu assellalo nel carroz-

zone della slrada ferrata, che egli comincio a risentirsi fieramente del

crudeli ospili portati seco, de'quali non aveva riconosciuto la presenza

ne provati i morsi nel cavalcare sino a Torre del Greco. II mordicarc

soppanno frullava si insopportabile, che egli non reggendo piu oltre,

fece avyiso di conlrapporre arte alia violenza, e dare una baltula di

caccia generate. Chi mi vede qui? diceva egli seco stesso, il va-

gone, provvidenza di Dio ! e vuoto \uotissimo, e cosa di dieci mi-

nuti, prima di giungere alia fermata, io souo rassettato. Detlo,

, falto : cala il cristallo si trae i panni di gamba, li rovescia all' aria,

1i scuote, gli sballe. Destino avverso ! gli sfuggon di mano. Don Cic-

cio nel primo smarrimento grida : Ferma ! ferma ! Ma a chi

grida? a che pro? chi 1' ascolla, chi puo soccorrerlo? 1 calzoni erano

gia lontano un mezzo miglio, un punlo uero sulla strada, sparilo da-

gli occhi in un baleno.

Io sono un bel merlo, adesso! prese a sclamar seco stesso, an-

siando il pover' uomo : si guatava in quel nuovo asselto, e incrocian-

do le mani solto le ascelle, tornava a sclamare piu sconfortalo : Io

sono un bel merlo ! Per crilla ! che diavolo mi mise in mente di sbat-

tere fuori i calzoni? Accidenli ai vagoni? vanno come se il demonio

li portasse. Se capita una disgrazia, non c'e rimedio! Ma il pen-

siero piu affannoso era del come trarsi d' impaccio alia prossima sla-

zione. Qui era il groppo inestricabile. E se i passeggeri vonuo

entrare qua dentro, proprio in questo compartimento? bella iigura!

mi faranno scendere : e scendere a queslo modo ! mi piglieranno per

jnalto!
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In quesla ch' egli dibalteva seco i partiti, e sempre gli pareva

pessimo 1' ultimo abbracciato, ed ecco il fischio stridente della mac-

china avvisa la viciuanza della stazione : il convoglio rallenta, si arre-

sta: UD bonetto a divisa passa lunghesso gli sportelli e si ode il grido

ripetulo : Torre deH'AnnuQziala. II quale innocentissimo annun-

zio al nostro candidate riusci come un brancito di iena. Per suo mag-

giore dispetto uno di quegli stradieri, insolente (a quando pensava

don Ciccio) si accosla alia portieradel compartimento, e fa cenno ai

novelli venuti di eatrare cola. Allora don Ciccio perde la bussola,

rinnega la pazienza, si sporge fuori, e arruffato come un islrice, ur-

la: Qua non s'enlra!

Si entra, si entra, risponde colui Ira maravigliato e indispet-

tilo : e melteva mano alia gruccia del saliscendi. E dou Ciccio riget-

tarnelo colle mani, e urlare piu forte: Qua non s' entra!

Due gendarmi stavano di posta sul marciapiede del casotlo, e su-

bilo immaginando male, accennano alia guardia di non usare vio-

lenza, e desistere. Don Ciccio, credelte aver tratto un buon dado.

Intaulo uno di coloro cheton chetone aveva dalo volla al treno, e af-

facciavasi allo sportello opposto, e vislo quel coso in camicia, senza

piu fece ragione che e forse un pazzo, traforatosi cola dentro Dio sa

come. Che fare? Neavvisano il conduttore, e intanlo loccano il te-

legrafo per Castellamare : Pazzo furioso nel convoglio 2, compar-

timento 7. Avvertite polizia, carrozza, portare spedale.

Prevenuto da si favorevole commendatizia lo sventuralo don Cie-

cio giunse alia slazione di Castellamare. Quivi si risolvetle ditenere

tutt'altra lallica da quella riuscitagli (com' esso credeva) cosi felice-

mente a Torre dell'Annunziata. Invece di ringhiare allo sporlello, si

acquatto nel cantuccio, colla giubba stesa sulle ginocchia, con animo

di lasciare sfollare la gente, e non farsi vivo, finche atlorno ai vago-

ni fosse ogni cosa deserto. Ma egli aveva fatti i conti senza 1' oste.

Perciocche non appena il treno s'era ficcato sotlo la tettoia, ed ecco

quattro signori in divisa di gendarmi venir diritlamente al compar-

timento numero 7, e piantarsi due per parte alia portiera, in allo di

sentinella. Don Ciccio, che ne vedeva i cappelli a soffielto, sentiva

anch' esso il cuore metlersi a soffietto
,

e certi sudoretti gli correan
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tra la pelle e la camicia , che egli avria yoluto trovarsi a mille mi-

glia dalla slazione di Castellamare.

Che fossero avverlili del falto di Torre dell'Animnziata? inter-

rogava tra se e se. Ch'io fossi cadulo nella pena di ribellione alia for-

za pubblica? et quidem nell'alto del suouffizio, che e un'altra bagat-

tella ,
che da a studiare a chi ci casca ? Ma chi diavolo puo loro

averlo detto? Bah, sara uno scarnbio, aspettano un altro merlolto...

chi sa ? E strisciava celato sino al ci istallo , che aveva temito

chiuso gelosamente, e a modo di pesce che viene a galla e ralto guiz-

za al profondo, cosi don Ciccio con un balzo allentava un'occhiatina

a quei messeri, e loslo ricadeva sul suo sedile. Se ci sono! cosi

non ci fossero ! paiono murati li, non si scoslano un dito, i furfanto-

ni ! Ripeleva 1'esperimento al cristallo di fronte, ed eccoti anche

la i due piantoni maledelli ! Non bastava due
, no

, vengono in

qualtro: qualtro contr'uno, e che cefii manigoldi! Sta a vedere che

proprio e'son venuli per me. Che m'avessero mo' a chiappare cosi,

e cosi condurmi per le vie di Castellamare"? uh! (e sbuflava, e poi

riteneva il fiato) e lapparmi in gattabuia come un discolo ! Mannag-

gia quel birbanle di velturale che mi fece perdere la corsa di ieri !

Ma po' poi voglio vederci ancli'io. Che male ho falto? Avevo dunque

da farmi vedere a Torre dell'Annunziata senza calzoni? Diranno che

ho resislilo. Resistito si , ma non ai gendarmi. Poi che resislenza

d'Egillo? mi souo semplicemente difeso. Era egli oneslo di metier-

mi in compagnia di galantuomini sbraculalo a questo modo? Tullo

sta a vedere come la intendouo costoro.

Mentre don Ciccio faceva seco medesimo il cosliluto e la difesa ,

la stazione si vuotava d'ogni genie, passeggeri e ufiiciali. Restavano

solo i custodi del povero pazzo ;
i quali credendo di avere a fare

senza dubbio veruno con un frenelico
, picchiano tre colpi nel va-

gone, per cenno ai compagni di assaltare, spalancano da ambi i lati

le portiere, e come leopardi piombano sopra don Ciccio. In meno

che non si dice, 1'avevano aflerralo per le mani e pei piedi ,
e trat-

tolo fuori sul laslrico, quivi il legavano, come un fagotto di bucato.

II caUivello
, oppresso ,

esterrefatto
,
era divenuto come cencio ba-

gnato, tutto in sudore e piu morto che vivo. Uno degli aslanti, fis-
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satolo in viso, il raffiguro e disse: Sapele chi e costui? e don

Ciccio di Arancio. Chi 1'avesse pensalo ! leri passo di qui ,
era sano

e savio come me e voi.

- E pazzo furioso, a queslo modo! ripiglio un allro. DisgrazieT

Don Ciccio, che capi Tantifona, fece uno sforzo, e Iabbreggi6:

Non son pazzo. I gendarmi che il custodivano, aspetlando gli

spedalinghi, anch'essi il guatavan fiso
,

e piu il gualavano e piu ci

si confondevano: Pensare die coslui e frenetico, e pur non par

vivo. Obe, 1'amico, come vi chiamale?

Don Ciccio di Arancio... un galanluomo.

Ma a Torre del Greco che avele fallo?

Non ho fatlo male, con ho falto.

E delle brachesse voslre che e avvenulo?

Gli e mica un delillo a perderle per islrada.

Ah le avete perduie! riprese il brigadiere, e volgendosi allfr

eamerale: E malto, e matto: non c'e che dire. Poi di nuovo al

pazienle: Come le avete perdute?

Non ho resisliio airarraa reale... per sentimenlo d' onesla...

Ho capilo: per senlimento d'onesla viaggiale in camicia. (E

malto in mezzo al cervcllo! se gli vede il pazzo nelle luci intor-

bidale.
)

In questa giungevano gli spedalieri, e cosloro, squadralo 1'iioma

da capo a piedi , cominciarono a maslicare. Dice il loro capoccia :

Potrei sbagliare, ma costui non mi ha faccia di furioso...

Uhm! rafferma un altro, si e no. Ma pure questo andare sbra-

calo, queslo alenare, non parlare...

Proviamo a slegarlo: vediamo che cosa dice.

Don Ciccio non capiva nulla di queslo legarlo e slegarlo, si avvi-

luppava in un vortice di pensieri e di affanni : non Irovava fialo da

rispondere: pure rinvenulo alquanlo dal primo spavenlo: Che vo-

lele da me? disse: dove mi volete condurre?

Or via, spiegalevi, gl' inlimo serio il brigadiere, come vi tro-

vale in questo slalo?

Mi trovo cosi perche ho smarrilo i calzoni dalla fineslra del

vagone.
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Ma come cotesto? voi \i meltete in camicia nei vagoni?

Qui don Ciccio racconlo la sua taccola pianamente: gli aslanti gua-

tarsi in faccia, poi rompere in uno scroscio di risa ineslinguibili.

Daile quali riconfortato il pover'uomo, e preso animo, in breve ebbe

convinta la causa, con sua e altrui soddisfazione. Pero ebbe panni

in prestanza, e pagato uo ponci a quei signori, fu lasciato libero

alle sue faccende, che- gli pareva -uscire a riva di un pelago ine-

stimabiie.

La nolle passolla ad albergo in Castellamare, per riaversi dalle

passioui della crudele avventura, e piu ancora per lornarsi ad Aran-

cio alia sordino. Avrebbe desiderate che non ne giugnesse fialo in

paese, per non avere la picchierella dagli scioperoni del Lion d'oro:

ma elle furon novelle. Arancio non era si distanle da Castellamaie,

che un caso si nuovo polesse passare sotto silenzio. Al suo giugneie

cola, gia la fama 1' aveva divulgalo colle sue cento bocche degli uo-

mini e delle donne : la genie correva agli usci per vederlo passare,

e i bei parlatori della terra ne dicevano di quelle che non le diieb-

be una bocca di forno : e anche in sua presenza non si peritavano

di sfringuellarne alia piacevolona. I monelli perfino gli avevan preso

orgoglio addosso, intanloche a vederlo levavano alto le voci e lo

sgbignazzare : onde don Ciccio, che ne intendeva il perche, si divo-

rava di cruccio e di dispetlo.

Ma non mai i fanciulli tanto volentieri gli facevano il verso, quaii-

to allorche tornavano in filiera colle pietre pel campanile. Se veniva

con loro don Pasquale, la cosa tanlo quanto passava liscia, perch&

il cortese parroco, ne li avrebbe garrili per benino: ma dove quest!

fosse assenle, oh allora se la prendevano consolala, e gareggiavano

a chi piu sapesse inventare di berte a spese di don Ciccio. Al primo

scontrarlo tossivano, si guatavan soltecchi, e davano vista di de-

porre il carico e
riposarsi

: intanto gli facevano le boccacce e visac-

ci, e stretli in crocchio e in pispilloria con cerli allucci bertucceschi

raccontavano, rappresentavano, rifacevano in iscorcio i casi di lui

nel vagone e nella stazione di Castellamare. Guarda che mai don

Ciccio facesse moslra di essersene addalo: capiva anche lui, che sa-

rebbe stalo un versare olio sul fuoco : pero, sebbene avriali volen-
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tieri rosi vivi, pure lirava di lungo, e contentavasi di biascicare tra'

denti : Maledetti risacchioni ! oh che son io un coso da riderci

sopra? alti iin soldo di cacio
, e vonno far 1' omo addosso agli omi-

m! -- E guardava da im'altra parte.

Don Ciccio avrebbe potulo leggermenle rappaciarsi coi piccoli e

coi grandi e con tulti, se avesse consentito a smontare dal suo pun-

to. Ma no : egli era di coloro che quando hanno presa una incorna-

tura, ci stanno su, come sopra un impegno di onore. Pertanlo non

si avvedeva, che ad incaponirsi egli diventava la favola del paese.

Tanto piu che egli, per consolarsi delle scorbellature toccate dai pae-

sani ,
non aveva allro rifugio che il battere la campagna intorno, e

rifarsi co' fiaschi : ora il Tino gli riusciva il piu pessimo amico pos-

sibile, perciocche gli faceva ogni di nuovi tiri. Noi non siatno anco-

ra al termine del la sua odissea.
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.

Esame delle autorila circa gl' intrighi di Roma

nel Concilia di Trento.
'

II Concilio di Trenlo falli, col pa gl' iutrighi di Roma : la prova

viva e larnpanle di queslo fallo si e, cbe le pretensioni romane pas-

sarono a modo di trioufanti per le ordalie di quel Concilio. Tanlo

afferinano i difensori del Sarpi, non puuto disapproval! dall
1

arlicoli-

sla , e tanto viene rovescialo dalla storia. Lo dimostra 1'esame, isli-

tuito ne' due paragrafi antecedent!, oude e risultalo : 1. die nel

Concilio Roma non ha usalo 1'inlrigo ,
ma perpelua e franca lealta ;

2. che le prelensioni ,
lacciate di esorbitanza e di abuso di potere

HOD sono
,
che sacri dirilti del Papalo , fondali su prove evidenti e

riconosciuli come tali dai Padri. Cosi e, stando allarverila dei fatti:

ma gli avversarii non ragionano in queslo caso coi documenli alia

mano. Essi appoggiano il loro discorso all' aulorita di dolli prole-

stanli, di eminenli Prelali, di grandi maestri callolici, di Cardinal! e

perfino di Pontefici. Cbe volele di piu per convincervi, che nel Con-

1 V. questo volume, pag. 264 e segg.
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eilio di Trento non passo la consecrazione del dirilto, ma invece

1' abuso del potere e la esorbitanza delle pretension! per le arli usa-

tevi ? Facciamo la rassegna di questa massa di autorita, e vedreiao.

I dolli protestanli ,
a mo' di esempio, un Calisto, un Casaubono ,

un Anclrewes, un Grozio, studiando ne' Padri, erano tralli al calloli-

cismo , stante 1* accordo delle dotlrine di questi coll' insegnamento

della Chiesa cattolica
;
ma ne erano dislolti dagli atti dei modern!

Papi, de' quali non rinvenivano alcuna conferma nei Padri 1. Dun-

que cotali alii sono eflelto dell' abuso di potere e delle prelensioni

esorbilanli, passate incolumi per la via del artificio attraverso il

Concilio di Trento. Eccovi il povero loro argomento, figlio di pove-

ra logical Uditene la prova : I dotli proleslanti, come Uirico Un-

nio, Bertoldo Nihus
,
Luca Holslein , il Lambeccio e la erudila Cri-

slina, reina di Svezia, confronlando 1'anlica dollrina dei Padri col-

1' insegnamento , che si professa dalla Chiesa romana
,
trovarono

questo si conforme a quella, che si resero cattolici romani. Dunque
ai loro occhi gli atli dei Papi moderni non erano effetlo d' ingiuste

pretensioni, mantenute coll' intrigo, ma di sacri diiilli. L'autorila,

che serve di base al nostro discorso e per to meno pan a quella, di

di cui si valgono gli avversarii. Or se vale la loro conchiusione ,

perche non varra anche la nostra opposla? Essi hanno scordato la

semplice regola di logica ,
che 1'argomento della induzione dee fon-

darsi sopra una enumerazione compiula. II loro discorso rimane

quindi spuntato dal noslro.

fe egli poi vero, che i quallro dolli proteslanti ,
cilali ad esempio

dagli avversarii, abbiano affermalo 1' accordo delle anliche dollrine

dei Padri con quelle della Chiesa caltolica presente ;
che abbiano in-

dicato una sola discrepanza, e questa negli alii del Papalo; che per tale

cagione siano stali distolli dall'unirsi alia Chiesa? Ne sia giudice la

loro doltrina. Incominciamo da Giorgio Calisto. Ricevuti i Luterani

nel Sinodo protestante di Charenton alia comunione dei Calvinisti ,

1 All these men were attracted to Catholicism by its agreement with pa-

tristic ideas; and they were repelled by acts of the modern Popes for which

they saw no warrant in the Fathers.
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ne rampollo la necessaria conseguenza di riconoscere nelle different!

coraunioni religiose, non oslanle la loro separazione, una sola e me-

desiraa Chiesa. Mai sapendo al grosso del Luterani cosi slrana sen-

tenza, sorse il Calislo repulato il piu dolto tra essi, e la inise in opi-

nione di giusta , insegnando che tutte le selte
,
non eccetluala la

Cbiesa romana, sono da considerarsi nella Chiesa universale, purche

ne abbiamo conservato i principii fondamentali l. Di qui la tesi

segucnte, da lui sostenula nel colloquio di Thorn (1645): Tulti

quelli, che professano i tre arlicoli precipui della fede crisliana, do-

versi tenere in conlo di ciltadini del regno di Dio e del Gristo , e

tale professione bastare a salute. Questo principio fe presa in Ger-

mania,e specialmeute nella Universita diHelmstadt, in cui il Galisto

era maestro. Dalla quale poi e venuta al consullo di Luigi Rodolfo,

duca di BniDSwieh-Wolfenbutlel ,
la famosa risposta : potere sua fi-

glia Elisabetta, sposandosi all' Arciduca di Auslria
,

renders! callo-

lica senza risico della propria salute. Tale e la doltrina del Calisto.

Dunque egli non professo 1'accordo dell'insegnamento dei Padri col-

1' insegnamento della Chiesa caltolica dei suoi tempi : giacche que-

sto propugno la unita sotto un solo capo e uon la divisione : anate-

malizzo le selte, che ne'varii secoli spunlarono, qual loglio iufausto,

e non le accarezzo quali parti della Chiesa : predico il libero arbi-

trio, e non la ferrea necessila di Calvino : inculco la necessila delle

opere buone per la salute
,
e non la inulilila di Lulero. Dunque se

questo dolto prolestanle non enlro nella Chiesa romana, il vero mo-

tivo fu I'assurda indifferenza in opera di credenze, e non gli alii dei

Papi moderni.

Si cita in secondo luogo il Casaubono. Ma invano. Giacche se egli

fu conoscitore profondo degli scrittori lalini e greci, non fu lale del-

le discipline ecclesiastiche, come suppone la difesa del Sarpi. Leg-

gete in prova le sue Esercilazioni contro il Raronio 2, composle

per ordine di Giacomo I, re d'loghilterra. Fallo sta, che il padre

1 CALIXT. De fid. et slud. cone. Eccl. n. 1, 2, 3, 4, etc. Lugd. Bat. ,

1651. V. BOSSUET, v. VIII, pag. 907, Ecliz. Migue.

2 Exercitaliones contra Baronium, Load. 161i.
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Niceron giudicandole ,
aflerraa

,
che la impresa e'tait au-dessus de

ses forces , parce qu'il riavail pas assez etudie la Theologie , la

Chronologic et I'Histoire
,

el qu'il n'etait pas assez verse dans la

lecture des Peres. Ed altri conchiude ,
che miglior pro sarebbe ve-

nulo alia lelteratura, se egli avesse continuato a studiar negli aulori

profani. Dagli scritli passate alle credenze. Voi trovate uu uomo

che balena tra due, che vuole e clisvuole, che oggi e convinto 'e do-

mani no, sempre incerlo , indeterminate. Cio nonostante, se badate

alia sua inclinazione, essa fu si aperta verso la Chiesa romana
,

che i suoi amici protestanli vennero in timore di perderlo. Onde

essendo egli passato di Francia in Inghillerra , Pielro Du Molin

scrisse una lettera al Montaigu ,
Vescovo anglicano di Bath, in cui

significavagli, che il Casaubono piegava di mollo verso il Papismo,

che pochi articoli il teneano ancora Ira i Ri formal! e che, rivenendo

in Francia, cangerebbe rellgione siccome avea promesso, cosa, che

apporterebbe grande scandalo e grave nocumenlo alia parle rifor-

mata. Progavalo pertanto a veder modo di fermarlo in Inghil terra,

obbligandolo a scrivere conlro il Baronio. La lellera non cadde a

vuolo. Re Giacomo gli assegno due grasse prebende, gl'impose 1'in-

carico proposto, e con cio il Casaubono rimase fermo nel prolestan-

tesimo 1. Non fu dunque qualche atlo dei Papi modern!, che lo rilras-

sft dalla sua promessa, ma gli assegnamenli del re inglese.

Piu brevemente dell' anglicano Andrewes. La risposla, che egli

scrisse in favore dell' apologia del re Giacorno
,
tronca di bolto la

quistione. Pensate, egli pone fra i diritli dei Principi quello di con-

vocare i sinodi, di assegnare le materie da tratlarvisi, di confermare

o rigellare a talenlo le decision! fatlevi. In una parola, secondo lui,

ilReper dirillo e il tutto in religione,i Vescovi radunali non piu che

un umile consiglio di servitori. Quello che e piu slrano, 1'Andrewes

non dubila di asserire, che tanta esorbilanza di diritti fu riconosciu-

la nel Principe dai Vescovi fino dai primi secoli della Chiesa 2. E un

1 NICERON, Memoires des hommes ill. t. XVH1; BERNARD, NouveL dela

Repub. des Lett. Juill. 1710. Cf. Nouv. Diet, hislorique et critique, continual,

au Diet, de Pierre Bayle.

2 Ut consistat adhuc potestas sua regibus, qua et Synodos convocare et

confirmare possenl; et obire reliqua omm'a, quae et olini qui imperatores di-
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uomo, i\ quale scrive asserzioni si manifeslamenle contraddiltorie

a cio che hanno delta to i Padri e statuito i Concilii, \ien nondime-

no porlato qual esempio di cbi ha trovato la dollrina della Chiesa ro-

mana in accordo colla palristica, e die e ritratlo dall'unirvisi per gli

atli dei Papi moderui? Non polea esser citato piu a sproposilo.

Ne vale meglio 1'ese.mpio del Grozio. Nalo calvinista si fe armiuia-

no, indi incline a Socino, termino colla lontananza da ogni comunio-

ne. Essendo della scuola di Arminio, magnifico ed estese in un suo

scrilto 1' autorita del principe, come 1'Andrewes 1
: tocco di socinia-

nismo, die ne' suoi Commenlarii della Scriltura tanli scappucci circa

il domma, quanli furono i suoi passi: appartatosi da tulle le comu-

nioni, ecco in quali termini parlo della Chiesa romana verso il fine

della sua vita : La Chiesa romana non e solamenle callolica, ma

ancora ella presiede alia Chiesa callolica
,
siccome apparisce dalla

letlera di S. Girolamo a Papa Damaso. Essa e cosa nola a lullo il

mondo. E poco appresso : Tutlo cio che riceve universalmenle la

Chiesa di occidente, che e unita alia Ghiesa romana, io trovo che i

coucordemente insegnato dai Padri greci e latini, di cui pochi ose-

rebbero dire, che non si dovesse abbracciare la comunione; di gui-

sa che per istabilire la unila della Chiesa il punlo capitale si e di non

cangiar cosa nella doltrina ricevula
,
nei coslumi e nel reggimen-

to 2, Dove sono in quesle confession! i biasimi degli alii dei Papi

moderni ? Dove le accuse di abuso di potere e di esorbitanli pre-

tensioni nella Chiesa romana? Egli ne ammelte il principalo, ne

approva la dollrina, i coslumi, il reggimenlo. Che se pure accades-

se di farvi qualche correzione, si faccia
, egli soggiunge, ma pero

senza derogare alia riverenza giustamenle dovuta alia Chiesa ro-

mana 3. II Grozio sent! dunque alia fine allamenle e giustamenle

Hgenler obierunt, et qui turn Episcopi libenler agnoverunt.... Collige iam

Synodum ibi Rex congregat; ilia sine Regis nolitia nihil praesumit: Rex il-

lorumpotestali rem commitlil: illi secundum principalia praecepla, quae hoc

illorum tribuunt potestali, faciunt quod facto opus est, Torlura torli : Sive

ad Malthaei Torli librum Responsio etc. Pag. 177, 174. Cf. Diet. cit.

1 Ordinum Uollandiae et Wcstfrisiae pietas. Oper. t. Ill, pag. 99. De

Imperio summarum potestatum circa sacra. Ik. pag. 244.

2 Ep. 671.

-3 Ep. 613.
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della Chiesa romana. Ma non vi entro. Quale ne fu il motivo? Fu per

avvenlura la poca fedelta usala colle grazie divine, fu 1' aver voluto

esser savio oltre il bisogno, o checche altro , a noi non iraporla il

cercarlo, ma, come apparisce, non fu certo quello assegnato dai di-

fensori del Sarpi
1

.

In conclusione eccovi i due pregi dell' argomento, tralto dalla au-

torila dei dolli protestanti: falsila nella conseguenza, perche fallisce

in logica ;
falsila nella base, perche si appoggia a falti che non sus-

sislono, che e quanlo dire sostanzialmenle nullo.

Lo slesso confronto del presenlecol passato producea un effetto

tra i cattolici corrispondente a quello dei dolli protestanti. Eminenli

Prelati e teologi riconosceano i difelli del sistema esistente, e gli at-

tribuivano all' abuso del potere papale ed alle esorbitanze pontifi-

cie 2. Cosi gli avversarii a rincalzo dell' argomento or ora discusso.

La pugna, come vedete, ci e porlala in casa. Non sono i dotti prole-

stanti, che dannano di abuso di potere 1'esercizio presente deH'autonla

pontificia, ma eminent! Prelati e gravi teologi. Ebbene chi sono co-

tesli eminentit Non se ne cila un solo. Sono molti o sono pochi? Non

si delermina punto il loro numero. Chi conosce un tanlino di sloria

ecclesiaslica, non ignora la lunga tratta di uomini insigni, che da

S. Tommaso a noi, indotti dal confronto del presente col passalo y

scrissero e combatlerono per i dirilti della S. Sede , chiamali per

istrazio esorbilanli pretensioni dagli avversarii. E perche non appi-

gliarsi aH'autonla di cotesti grandi, anziche a quella assai scarsa de-

gli oppositori? Nossignore: e vezzo, insinuatosi fra parecchi, di non

curare il grosso ed illustre numero di quelli che stanno pro, e in-

1 Veggasi il BOSSUET Dissertation sur la doctrine et la critique de Grotius

v. X, ediz. Migne, pag. 607 e segg., in cui egli scrive: Je ne sais plus, apres

tet aveu, ce qui V empecha de se faire catholique: si ce n" est que, peu fidele a

la grace qui le remplissait de lumiere, il n' acheva pas I' oeuvre de Dieu...

Grotius a tovjours voulu etre irop savant, et il a peut-etre deplu a celui qui

aime a confondre les savant du siecle.

2 The same comparison of the present with the past produced a correspon-

ding effect among the Catholics. Eminent prelates, and divines acknowledged

the defects of the existing\system, and attributed them to the abuse of the

papal power, and the exaggeration of the papal claims.
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vece magnificare la frotla di quelli che stanno contro. Eppure sape-

te di qual gente e essa generalmenle composta? Passalela in rasse-

gna. Di uomini infetti piu o meno di errori, o spiegatamente gian-

senisti. Pognamo, cbe Don siano tali: conchiuderebbe 1' argomento?
Ne runto, ne poco. 11 criterio del cattolico., per sceverare la dottrina

sana dall* ammorbata
,
non e la dignita o il sapere della perso-

na, che la professa ;
ma la decisione della prima Catledra e della

Chiesa.

Piu. Consideriamo un po' cotesti emincnti Prelali e gram leologi,

supplendo noi alia mancanza di citazioni, che abbiamo nel testo. Fu-

rono essi veramente convinli dell' abuso di potere in quistione? La

storia dei loro falti ci dice di no. Citiamo i piu nominati della scuola.

Eccovi il Richer, il quale nel suo libello : De ecclesiastica el politico,

potestate, manomette da capo a fondo i diritti ponlificii. Ma che?

sbollila la sua vanita, se ne pente e disdice le teoriche spacciate,

soggellandosi al giudizio infallibile della S. Sede 1. Anzi Iroviamo

riferila una memoria scrilta di suo pugno , nella quale appunta le

precipue proposizioni del sistema immaginaio, quali rampolli dell' e-

resia di Calvino 2. Eccovi II De Marca. Nel 1641 esce alle stampe

il suo volume De Concordia Sacerdotii et Imperil, portando pa-

recchie offese alia giurisdizione ecclesiaslica ,
alia immunita. ed ai

diritti del Papato. Condannato dalla Congregazione dell'Indice, 1'au-

tore scrive una solenne protesta di sommessione, e professa di ab-

bracciare e seguire in tutto la doltrina della Chiesa Romana, e di

1 Ego Edmundus Richer... hie protestor, et declare, me semper voluisse,

atque etiam nunc velle et me ipsum et libeUum praefatum, quascumque eius

propositiones, earumqueinterpretationem, omnemque meam doctrinam Eccle-

siae Calholicae Romanae, Sanctae Sedis Apostolicae iudicio subiicere quam
matrem ac magistram omnium Ecclesiarum, et infallibilem veritalis iudicem

agnosco... Quas propositiones, quatenus Ecclesiae Catholicae Apostolicae Ro-

manaeque iudicio, ut sonant, contrarias, vehementer improbo et condemno.

THEOTIMI EUPISTINI, de doctis cath. viris, qui cl. lustino Febronio in scrip tis

suis retract, laud, exemplo praeiverunt Liber singularis C. II.

2 LA FONTAINE
,

Conslitutionis Unigenitus theol. propugnatae t. IV,

ol. 1143.
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manlenervisi fermamente l. Eccovi 1'Hontheim, Vescovo di Miriofito

col falso nonae di Febronio. Chi non sa i fieri colpi, onde egli Ienl6

di abbatlere il presente ordinamento della Chiesa , per surrogarvene

un altro, foggialo, come egli s' immaginava , sopra I'anlichila? Ma
e nota ancora la sua ritrattazione

,
il suo chieder merce al Ponte-

fice
, 1'obbligo assunto in una sua lettera pastorale ,

di combattere,

come false, le ree teoriche da lui vantate come vere 2. Trentaqualtro

Vescovi gallicani sottoscrissero la famosa dichiarazione del 1672.

Ma niuno ignora ,
che 1' assemblea da essi composla fu raccolla per

ordine del Re
,
che la materia fu traltala per ordine del medesimo,

che i quattro famosi articoli sono roba del Colbert ammanita dal Ve-

scovo di Meaux, che ebbero coutraria la Sorbona e la cristiamta, e

che infine i sottoscrillori, addoloralissimi dell'accadulo, domaudaro-

DO perdono al Pontefice, e dichiararono altamenle doversi tenere per

millo quanlo paresse decrelato nell' assemblea citala inlorno al po-

tere ecclesiastico ed all' aulorila ponlificia 3.

Si , vi furono adunque dei Prelati e del leologi nel seno della Chie-

sa catlolica, i quali sorsero ad oppugnare per via, or direlta ed ora

indirelta, i sacri diritti del pontificate. Ma qual valore puo egli avere

1'argomento, che gli avversarii traggono dalla loro auloritk? Niuno

in logica, perche il numero e la qualita di colesti oppositori scom-

paiono di fronte al numero e la qualila dei difensori : niuno in pra-

tica, perche i maestri piu ragguardevoli della scuola oppositrice

sconfessano alia fine le proprie teoriche come false, e le d^nnano ab-

borrendole come ree.

1 Ego infrascriptus Pelrus De Marca profiteer me in omnibus sequi et

amplecti earn doctrinam de iurisdictione ac immunitale ecctesiaslica, caete-

risque rebus et caussis ecclesiasticis, quam docet Romana ecclesia, eique fir-

miter adherere etc. Cf. Libr. Theot. Eupistini cit. c. IV.

2 Memoires pour senir d, I' Hisloire Ecclesiastique, t. II, pag. 78.

Nota. V ebbero alcuni, che dolenti di quesle ritrattazlonl, si studiarono

di metterne in dubbio la liberta o la sincerita. Ma invano, come dimostra

con irrefragabili document! il P. Zaccaria nel suo libro sopra citato: THEO-

TIMI EOTISTINI de doctis catholids viris etc.

3 Cf. ROHRB\CHER, Histoire universelle de I' EgUse Catholique, t. XXVI,

pag. 212 e segg.



432 IL CHRONICLE E FRA PAOLO SARPI

Gli avversarii rivengono alia carica. Le riforme, cbe inlese il Sarpi

e dalle quali traeva i suoi rimproveri al Papalo, fnrono caldeggiale

prima e dopo di lui, e sapele da chi? Da illuslri Cardinal!: da! iMu-

rone e dal Seripando prima, dal Sacchelli e dal Passionei dopo. Dal

Morone : quando? Solto Giulio III, quando egli fu cbiamalo dalla Ger-

mania per dar opera con altri deputati alia Bolla di una riformazione

generate; oppure quando a capo de' Legati presiedeva al Concilio di

Trento sotto Papa Pio IV? Ma nel prinio caso fu risolulo dagli slessi

deputali, che mettea meglio abbandonare il consiglio della Bolla e

riporlarsene alle deliberazioni del Concilio ;
e nel secondo il Morone

ebbe del Papa amplissima liberta ad ogni proposla, come lo prova-

no i documenli, riferitir nel quaderno anlecedente. Dal Seripando:

ma tra quei che conoscono un poco la storia del Concilio, chi igno-

ra, come egli fu messo a capo di zelanli Prelati per comporre un di-

segno di riforma, e come tale disegno fu presentalo a Padri , di-

slinto in dodici articoli? Si cita il Sacchelti: quale dei due? II Car-

dinal Giulio o il Cardinale Urbano? Sappiamo, che il primo visse piu

anni alle corte con carichi importantissimi, che non mai penso a di-

minuire i dirilli del Papalo, e che nulla disse in conlrario il secondo.

Si nomina il Passionei : e noi citiamo la fermezza di lui Nunzio ,

dimostrata al Congresso di Utrecht e di Bade nel mantenere le istru-

zioni avute da Roma; e in fede citiamo le solenni proteste, che egli

scrisse. Pognamo che il Passionei ed il Sacchetli o qualche allro

Cardinale, dimentico del suo dovere, avesse consigliato checchesia

contro i dirilli della S. Sede
,
che ^

7arrebbe 1' aulorita di tali con-

sigli? Presso ai savi non ad altro, che a deslar compassione di tanto

traviamento.

Queste sono ciance. Molle delle opinioni del Sarpi erano larga-

mente seguitale da caltolici, e quello che e il piu allre sono sla-

te sancile dalle moderne legislazioni, riconosciute dai Concordat! ,

messe in opera da Innocenzo XI e Benedello XIV, da Clemenle XIV

e da Pio VII 1. Figuralevi un Innocenzo XI, un Pio VII, che la

1 Many of his opinions were widely shared by Catholics. Others have

been established by modern legislation, recognized by concordats, carried

into operation by Innocent XI, and Benedict XIV; by Clement XIV, and

Pius VIL



BELLE PRETE1N
7

SIONI DI ROMA 133

senlono col Sarpi circa le pretension! romane
,
e die non solamenle

la sentono con lui, ma eziandio meltono in opera i suoi divisamerJi :

che volete di piu per dir questi lullo oro di riforma, e che il Conci-

lio di Trenlo falii 51 suo scopo? In Yerila leggendo colesli nomi noa

credemmo ai nostri occhi : H tornammo a leggere per limore di ave-

re errato. Un Innocenzo XI fu della sentenza del Sarpi circa le cosi

dette pretensioni pontificie, quando sappiamo, che per soslenerle

oppose un pelto di brouzo alle vere pretensioni di Luigi XIV
;
che

casso ed annullo la famosa Dichiarazione e il Decrelo regio, che ne

sanciva la pratica ; che scomunico i Prelati
,
che si alteneano agli

ordini di si potente monarca
;
che nego allo stesso le Bolle della isti-

luzione dei Vescovi proposli ;
che abbandonato in questa lolta dalla

piu gran parte dell' Episcopate gallicano, ollremodo inlimorilo, egli

solo ne soslenne tutto 1'impeto , apparecchiato a spargere il proprio

sangue ,
anziche permetlere , che fossero comecchessia intaccali i

diritli del pontiflcato e della Chiesa gallicana in ispezie? Un Pio VII

penso col Sarpi circa le cosi dette prelensioni romane , quando sap-

piamo, che egli di un tratto soppresse i vescovadi antichi della Fran-

cia e li riordin6 con nuove giurisdizioni ,
che impavido tenne fronte

ad un Imperalore ,
dinanzi a cui taceva incurvata pressoche tulta

1' Europa? Lo diciamo altamente, queslo non e spandere il lume della

yerita sopra il leltore, ma un farsi giuoco della sua buona fede colla

confusione delle idee e coll'equivoco.

Se voi dimandate: i Papi sopra citali hanno eglino operalo rifor-

me? hanno stipulate concordat!? Noi rispondiamo che si. Lo dicono

i pubblici documenli. Hanuo essi messo in opera le opinioni del Sar-

pi? Rispondiamo che no. Qui sta la confusione e 1'equivoco. I Papi

colle riforme non menomano punto i sommi dirilti del ponlificalo ,

ne li cedono in veruna parte ai principi coi concordati : ma con le

riforme correggono or questo ed or queH'ordinamento, quando la ne-

cessita delle circostanze mutate ,
o qualche abuso insinuates! lo ri-

chieggono ; e coi concordati vengono a componimento circa alcuna

materia in litigio, raltemperando, ove bisogna, la rigida applicazione

dei sacri canoni. Onde non fanno come i Re, che rendendosi coslitu-

zionali, cedono in grandissima parle la somma deH'autorila,' ma co-

Serie T7, vol. XII, fasc. 424. 28 7 Novembre 1867.



134 IL CHRONICLE E FRA PAOLO SARPI

me que' savi! governanti, che sccondo le mutate cireoslanze correg-

gono e riformano gli ordinamenli della pubblica amministrazione, e

stringono con altri principi nuovi Irattati. Eccovi il tulto. Direle che

quesla maniera di operare e un recare ad effetlo le opinion! del Sar-

pi? Siete nell' inganno : giacche egli volea scemali sostanzialmente i

dirilti del Pontificate per trasporlarli nel principe laico.

Gli avvocali del Sarpi, non disapprovati dall'articolista, asserisco-

no, che i teologi sostenitori della infallibilita ponlificia nelle cose del

domma e della morale non curano le valide ragioni degli avversi alle

pretensioni romane, e che lambiccano il proprio cervello nel torcere

testi per soslenerle. Due insulli gravissimi! Sono essi lanciati da

chi non ha lealla, o da'chi non ha letto le opere degli insultati? Non

lo sappiamo. Gli scritti modern! dei Ballerini , del Zaccaria e del

chiarissimo Cardinale Gerdil, valgono di per se soli a sfolgorare co-

tanta ingiuria. Non curiamola : guardiamo il processo del loro dis-

corso. Citano a fondamento delle accuse contro il Papato 1' autori-

la di dotli protestanti ,
di eminent! Prelali, dileologi, di Cardi-

nal!, di Ponlefici. A che si riduce si polente castello di aulorila? L'ab-

biamo veduto esaminandolo. Ad una larva, ad un'ombra fabbricata

dall'immaginazione, perche deslttuilo di base logica e fondalo sopra

fatli storici che non sussistono.

Chiuda il nostro esame una riflessione. Rileggete ora seguila-

mente il discorso degli avversarii: non vi potra sfuggire iL velenoso

artificio adoperatovi. A che esso conduce? Voi lo sentite alia fine: a

disprezzare e ad abborrire cordialmenle il Capo della Chiesa e i suoi

difensori: quello come pieno d'intrighi, come cieco ostinato nelle

suo inique pretension!, seguane che puo alia religione : quest!, co-

me non curanli la ragione e come stiracchialori di testi. Non basta.

Esso v' induce a diffidare degli stess! Concilii, rappresentandoveli

avviluppati dall' intrigo ! Se lali infamie s! fossero gitlate sopra le

vittime in termini schielti, qual lettore cattolico non avrebbe inorri-

dito? Quindi per torne la rea brullura facendole comparire ragione-

voli
, si chiama in sussidio 1'autorita di dolti proleslanti ,

che ri-

fuggono dalla Chiesa Romana per le inique pretension! dei Papi

moderni
; s'invoca 1'autorila di eminent! Prelati e di gravi teologi,
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che merce il confronto del passalo col presente la senlouo coi clolli

proteslanti ;
si ricorre alle legislazioni degli Stati, alle opinioni dei

catlolici, ai consigli di illustri Cardinali, ai falli degli stessi Ponte-

fici. Con tali argomenli storici
,

trovato della menzogna, riferili

colla franchezza della verita, ed aslulamenle ordinati
,

si balle e

ribatte nell' auimo uno slesso concello
;
sicche alia fme il male ac-

corto lettore si trova con sentimenli abborrenti del Capo della

Religione, alieni dalle decisioni dei Concilii, e diffidenli di ogni au-

torita della Chiesa : ed eccovi con questo giuoco fieramente scossa

nelle menli la pietra fondamentale della fede crisliana. L'esempio del

discorso teste esaminato, e di allri in cui ci siamo avvenuli, indicano

spuntato un nuovo metodo di combattere 1'autorita del Papato. Esso

consiste nell'accatastar falli senza vagliarli, ricavati da storici avver-

si alia S. Sede, ordinarli, comporne argomenti e ferirc malignamen-

te con essi il sommo polere del Capo della Chiesa. Coleslo modo di

argomentare sembra all' apparenza effetto di zelo per la verita; ma

in fondo proviene da ree prevenzioni, se non da mal talento. Gra-

vissimo, inestimabile e il danno, che puo cagiouare col bagliore della

sua bugiarda erudizione! Vero e, che da Ire secoli la Chiesa combalte

e vince a favore deH'aulorila ponlificia: vero e, che a trofeo delle sue

viltorie giacciono prostrati a suoi piedi i maestri delle eresie moder-

ne in prima fila, poi i Giansenisti, i Richeriani, i Febroniani, ei

rigidi Gaflicani, Tun dopo Tallro conquisi dalla forza della verita

cattolica. Ma non tulli sanno coteste villorie : non tulti conoscono,

come ormai non v'ha argomento, ed autorita storica contro il potere

supremo della S. Sede, che non siano stali disbussi ed annientati.

Di qui il pericolo.
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V.

Due osservazioni circa due slorie del Concilia di Trento.

Chi Ienl6 singolarmente di mettere in discredilo il Concilio di

Trento, come opera guasta dagYintrighi di Roma, niuno lo ignora,

fu F. Paolo nella storia, che ne compose. L'arlicolista parla di essa

e di quella del Pallavicini, che la confute. Eccovi i suoi precipui

giudizii. La sloria di F. Paolo resse agli assalli del suo avversario.

Due ne sono le cagioni : 1'una ,
la prodigiosa abilila e vigoria con

che fu scritta
; 1'allra, la condizione del Pallavicini. Ebbe questi

un' opportunity pressoche senza esempio, di conoscere il vero, pro-

cacciata dall' ampia facolla di consultare i documenti del Valicano

e delle altre Biblioleche di Roma. Ma che? un tale vantaggio non gli

giovo gran fallo : giacche ei non pole recarli a verbo in testimonio

di cio che scriveva, ed a niuno fu concesso di riscontrarne le cita-

zioni. Piu
;
la soppressione delle carte speltanli al Concilio, la pub-

blicazione per le slampe di alcuni documenti, i manoscritli di alcuni

altri conservali in Inghilterra, che non sono del lutlo favorevoli alia

sua onesta, e la voce comune tra i gesuiti, che il Bellarmino e 1'uni-

co Cardinale, di cui vada altera le societa, danno tutla 1'aria di ve-

rita al sospelto circa la buona fede del Pallavicini. Dall' allro canto

molti documenti veneli, su quali il Sarpi ha compilalo la sua sloria,

sono perili. Ondeche, sebbene argomenlando da cio che si conosce,

il Pallavicini stia generalmenle al di sopra nella controversia, pure

le affermazioni di F. Paolo non possono essere definitivamenle giu-

dicate, o dimoslrata la sua mala fede, finche Roma non disvela i

suoi secreli l. La conclusione:, che si deduce da tale disegno, non e

1 It hat resisted the assault of Pallavicini, partly by reason of its asto-

nishing ability and vigour, but especially from the fact that Pallavicini, who

had almost unexampled opportunities of knowing truth, was unable to prove

it, because he could not produoe his authorities. Be consulted the niss. of

the Vatican... but nobody was allowed to lest his references. The suppression

of the Tridentine papers looks like a suspicion of the good faith of Pallavi-
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punto dubbia: il Pallavicini gravemente sospello di mala fede, impos-

sibilita di convincere F. Paolo di lale reato, Roma colpevole, che

sopprime le carte del Concilio e cuslodisce gelosa il secreto su que-

sto punto. Insinuazione piu che maligna ! Due osservazioni : Tuna

circa i secreli di Roma, 1'allra intorno la fede dei due scriltori.

La soppressione delle carte speltanti al Concilio, e il profondo se-

creto , in cui diconsi gelosamente custodite, e una caluunia spaccia-

la dal De Dominis in Inghillerra col reo intendimento d' insinuare

negli animi
,
che Roma volesse con queslo mezzo occullare le male

arti e le allre nequizie, che di essa ha bugiardamente divulgalo il

Sarpi nella sua sloria del Concilio. II Pallavicini 1' ha smascherata,

facendo noto a chi lo vuol sapere, che tali carte si custodicono con

la cura dovula agli Archivii ponlificii ,
ma non con quella impene-

Irabilila, che presuppone 1'Arcivescovo di Spalatro e che anzi a mol-

ii in varie occorrenze sono state comunicale e prestate 1. Roma non

fu, e non e avara de'suoi Archivii ai dotti, che hanno bisogno di con-

sullarli. Venga 1'arlicolista, e lo provera per esperienza. Quindi non

sussisle la impossibilila di risconlrare, per chi ne ha voglia ,
le ci-

tazioni del Pallavicini, e il Ranke ne e teslimonio recenle; non sus-

sisie il divielo di rifedre in tulto o in parle per disteso i documen-

ii, e lo prova in varii luoglii lo stesso Pallavicini, e piu amplamenie

il Raynaldi ne' suoi Annali. Eccovi la prima osservazione, e con essa

ill in dileguo i sospetli , provenienli dalle soppressioni e dai male

supposli secreli di Roma.

Per la seconda valga il giudizio di due chiari scriltori
,
che non

debbono essere punto sospetti all
1

articolista. 11 primo sia il Ranke.

Oltrei documenti stampali, io ho avuto la sorte, egli scrive, cU

poler esaminare tulla inlera una serie di quelli, che non hanno an-

clni. Some of his documents have been printed *and the mss. ofolhers are

in this country: they are not in all respects favourable to his honesty; but

they support him generally in his controversy with Sarpi.... Many of the Ve-

netian documents from which Sarpi compiled his book have perished. His sta-

tements will not be definitively verified, or his bad faith demonslred, until

Rome reveals her secrets.

1 Storia del Concilio di Trento, Inlroduzione c. V.
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cora veduto la luce, e che sono cilati dal Pallavicini. Conviene pri-

ma di tutto rendergli questa giuslizia, che i sunti dellc istruzioni e

dei document! officials, da lui arrecati, sono della piu scrnpolow

esaltezza, e che gli ha consultati tutli con diligenza. Cosi egli giu-

dica la buona fede del Pallavicini: ma quanto diversamenlp quella

del Sarpi ! Imperoccbe afierma, che F. Paolo altera i documenli per

mettere in odio i vescovi
,
che copiandoli Ironca tutlo cio che e

favorevole al Concilio, che Iravisa le parole del Papa, che gli mollo

in bocca cio che non ha mai dello : sottile e tristo ad un tempo, bia-

sima
,
condanna

,
combatte tutto e ad ogni costo : la sua opera c il

primo esempio di un'istoria scrilta con determinalo consiglio # ()-

nigrare tutti i fatti e tutti gli oggetti proprii dello storico l. Non

meno esplicito e il chiaro Cantu, citato pure dall' arlicolista in altro

argomento. II piu vantato storico della odierna Germania
, egli

dice, il protestante Ranke, risconlro le asserzioni del Pallavicino coi

document! a' quali si appoggia ,
e lo trov6 di scrupolosa esaltezza

,

benche alcune volte pigliasse sbagli, e come avviene nella poleml-

ca, eccedesse nel volere scusare tullo, perche F. Paolo tutto accu-

sava : dove non puo negare ,
almeno afiievolisce

;
dissimula qualche

obbiezione
, qualche documenlo. Supposte in tutto vere le pecche

notale, difficili a schivarsi nei grandi lavori, la sua buona frde pero

non e mai colta in fallo, rimane invulnerata. Non cosi quella del

Sarpi, su cui suona terribile la sferza del biasimo. Giacche egli co-

pio a man salva gli storici precedent!, Giovio, Guicciardini, DeThou,

Adriani e sovente non fa che tradurre lo Sleidan
,
oslilissimo a Ro-

ma (e mendace) : ma li complet6 con qualche documenlo e colle re-

lazioni de' legali veneti: rialzo i falti con osservazioni proprie; ma

non guardandone che il lalo esterno, fa la parodia anziche la storia

della piu insigne assemblea che si fosse mai veduta
;
vuol ridurre

alle proporzioni d'un inlrigo la decisione delle cose superne, e farle

dipendere da una manovra, da un' infreddatura, da un' arguzia feli-

ce, da un discorso eloquente, da un' infornata di cardinali, dalla

pronunzia strana di un prelato forestiere, daH'arlifizio de' president!

1 Eistoire de la Papaute, 1. 1. Appendice.
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a soffogar la quislione e prorogarla. . . Staccasi dal dogma cattolico

volendo la personale interprelazione delle sacre Scrillure
; ripudian-

do i libri deuterocanoDici
; disprezzando la vulgata ; separando la

esegesi dalla doitrina patdstica ; riguardo al peccato originale, alia

grazia, alia giuslificazione, ad altri dogmi, copia alia leltera il leo-

logo (eretico) Martino Chemnitz
,
uno del piu avversi al Concilio.

NOD solo i polemic! ,
ma gli annolatori piu benevoli ed assenzienli

lo conviucono di grossi error!
;
senza contare la sistematica Cnzione

di lunghi discorsi, che mai non furono recitali o da lutl'altri che da

quelli, in cui bocea li pone. II quale vezzo retorico, se e brulto nelle

storie profane, sta ben peggio qui, dove si discutono punti di fede.

Ma appunto uno dei molli artifizii di F. Paolo e il non asserire in le-

sla propria, ma o far dire da altri, cio che sarebbe evidente eresia,

o narrarlo come doitrina ne approvata, ne riprovata, oppure con-

futarlo con ragioui, che ne crescono forza... Tulto disponeva non

per chiarire la verila, ma per oltenere effetto sin alterando i docu-

menli, perche servissero alia sistemalica sua opposizione e agli in-

teressi politici del suo paese 1. L' arlicolista del Chronicle affer-

ma che non puo essere dimostrata la mala fede di F. Paolo. Ben

altrameole la pensano i due scrilturi citali su la fede dei document!.

Riepiloghiamo. Roma non uso 1'inlrigo nel Concilio di Trento a

soslegno de' suoi diritli. Lo prova 1' esame dei falli : le autorila op-

poste non valgono : la storia del Sarpi , a cui si allinge 1' accusa ,
e

riboccanle di mala fede.

1 Gli eretiei in Italia. Disc. XLYI.
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I.

Dell'ufficio che hanno nel composlo umano yli dementi materials.

Letlera del dottor FBEDAIILT 1.

II chiarissimo do I tor Fredault nella lellera sopraccennata rispon-

de alia rivisla, cbe noi facemmo dell' insigne sua opera, Traite

d'anthropologie physiologique el philosopkique ; e dirige quesla sua

risposta a ribadire quel solo punto di doltrina
,

in cui noi ci disco-

itavamo da lui a rispetto dell'unila sostanziale dell'uomo. Per mag-

gior cbiarezza sara bene richiamare succinlamente lo slato della

quistione.

II sig. Fredault nell' opera soprallodata avea rimesso in seggio,

nel giro altresi delle scienze fisiche, la teorica scolaslica della ma-

teria e della forma, come 1' unica, che desse una spiegazione vera-

mente filosofica della soslanza corporea. Solamenle per cio, che ri-

guarda i corpi misti, e segnalamente i viventi, egli ripulo che le

forme dei corpi semplici rimanessero in alto. Noi osservammo, che

quanlunque cio potesse ammeltersi in ordine ai misli inorganici (
i

1 flu role des elements materiel* dans le compose hiimain. L'Univers,

num. 142.
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quali in lal caso non sarebbero una nuova sostanza
,
ma un ag-

gregato di piu sostanze); lultavia non polea sostenersi a riguar-

do dei viventi ,
i quali indubitatamente costituiscono un nuovo es-

sere, dolato di vera unila sostanzialc 1. Nella costoro costituzione

uopo e che uno sia il principio formale
;

il quale, conlenendo nel-

I'eminenza della virtu sua la perfezione delle forme inferiori, comu-

nichi alia materia tulli i gradi subalterni di altuazione, dei quali

ella e capace, e sia fonle unico dell' inlera atlivila del soggelto.

Ora il sig. Fredaull in questa sua replica sosliene che a salvare

1'unita della sostanza vivenle basla che il principio vitale si trovi in

tulle le parti di quella, e a se sommelta tulle le forze inferiori, di cui

essa e fregiata. Ecco le sue parole : L' essere essenzialmenle uno

non ha che un sol principio formale, senza di che 1'unila sarebbe

divisa fra due altivila. L'obbiezione e grave, ma piu, che grave,

speciosa. Che 1'essere sia uno, cio e vero e fuori di conlroversia.

Per quesla unita egli e necessario che il principio di atlivila sostan-

ziale, e per queslo slesso d'unila, si trovi in lulte le parti, in tinti

gli alii piu minimi deH'essere, altrimenli vi avrebbe alcuna par-

te, alcun alto, che non sarebbe di colesla allivila sostanziale, che

non sarebbe nell'unila dell'essere. Tutlo cio fin qui e molto giuslo.

Ma non e assolulamenle necessario che ranima sopprima quesle al-

tivita secondarie per fade passare neH'imila : egli basta d' impadro-

nirsene, di sommellersele, di subordinates!, di maniera che esse

perdano ogni indipendenza nell'unione che contraggono 2.

Quesla spiegazione, che il sig. Fredault da deH'unit&, non ci sod-

disfa punlo. E noi potremmo fin d'ora conlro di lei recare 1'aulo-

1 Che le forme de' corpi elementarl restino in atto nei misti inorganici,

conseguibili aoche per arte hi virtu di sintesi chimica, e cosa che si pud

soslenere, senza pregiudizio della teorica scolastica. Non cosi per cio che

riguarda la permaneuza delle anzidelte forme nei mlsli organici, verso cui

1'arte non ha valore ma sol la nalura. Qui 1' unila sostanziale dell'essere vi-

veitte non polra mai sostenersi senza ammeltere un sol principio formale,

da cui la materia, come pura potenza, riceva ogui suo atto, quanlunque

innanzi predisposta sotto altre forme determinate, che poscia nella disso-

lu/.ione dell' organismo ripigliano il loro essere. CIVILTA CATTOLICA
, Se-

ric VI, vol. VIII, pag. 325.

2 L'Univers, luogo citato.
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rila del medesimo Fredault, in quel luogo citato gia dalla nostra

rivista, dove 1' illustre scienzialo dalla necessita di tal predominio

inferisce 1' impossibilita clella coesistenza di piu principii formal!

in una stessa sostanza. Se piu principii, egli dice, coesistessero

insierae, converrebbe necessariaraente che uno di essi dominasse

gli altri, per prochirre unila, li regolasse nel loro essere, nel loro

grado e nel loro posto, sicche uiuno potesse operare senza di lui. Or

in una siffalta dominazione chi non vede che il principio superiore

dovrebbe essere per lutlo ad UD tempo, nell' intero e nelle singole

piu minute parti? E posto che un principio unico debba essere per

tutto, affin di lutto muovere, lulto dirigere, tutlo unificare, qual bi-

sogno piu resla di altri principii? E se non ostante vogliansi am-

meltere, chi non vede che essi non sono piu alcuna cosa per loro

stessi e che sono annullati dal principio dominante, poiche sesza

di lui non possouo avere ne direzione ne attivita
,
vale a dire non

possono avere esistenza? Si ammelle volentieri che vi abbia at-

tivita different!
,
e se si \uole potenze secondarie

,
o come si chia-

mano facolla diverse, per compiere atti diversi. Ma acciocche que-

sti principii secondarii operino neU'unita, sicche nienle della loro

influenza sia fuori dell' essere che e uno
;
e assolutamente necessa-

rio che essi stessi sieno compresi nell'unila, ewe a dire che proce-

dano da un sol principio formale comune, come da principio gene-

ratore 1. Niente polea dirsi con maggior lucidilci e sodezza. Noi

pienamente solloscriviamo a cotesta dottrina
;
ma evidenlementa

essa e in opposizione con quella della risposta, che il sig. Fredault

fa contro di noi. Ma non anticipiamo 1'esame, prima di esporre tutli

i pensieri del chiarissimo scrittore.

II sig. Fredault dice che egli sopra questo punto , allontanandosi

dalla scuola di S. Tommaso, segue quella di Scoto. La prima era

troppo preoccupala dal sogno della trasmutazione sostanziale. Di qui

nasceva in lei un doppio errore. Col dire che il principio altivo o

forma d' una sostanza puo essere ora in potenza ed ora in atto, ella

faceva una confusione terribile, assimilando la forma a una facolla.

1 Physiologic genemle. Traite d'Anthropologiephysiologique etphyloso-

phique. Pag. 185.
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La facolta puo trovarsi ora in allo ed ora in potenza ;
ma la soslanza

110. L'allro errore, non meno grave, si e che la scuola tomistica veni-

va con cio a disconoscere le leggi piu semplici della Fisica generale.

La Fisica generale c' insegua cbe quando due forze o due movimenti

iion sono opposti e contrarii
,

il piu forte non annulla il piu debole,

ma con esso si unisce per dirigerlo e regolarlo. *I1 medesimo dee

Uirsi dell' incontro di due forme sostanziali
;

le quali al trar de' coii-

ti non sono cbe allreltante forze o allivita. L'anima dunque non

dislrugge le forme elementari, ma se ne impadronisce, e imprime

loro la sua direzione e la sua natura, per fade enlrare nell'unita del-

la sua azione e della sua esistenza. Annullandole, essa si priverebbe

d' un utile appoggio.

Ed e questo un lerzo errore grave e flagranle, in cui cade la teo-

rica tomistica. L' esperienza ci dimoslra che tali o tali elementi sono

essenzialmeute richiesli alia costiluzione del corpo organico, e che

hanuo in esso uua parte importante. Cosi, per recare un esempio ov-

vio, le ossa nel bambino non si formano senza una cerla porzione di

maleria calcarea, presa dagli elemenli nulrilivi. Onde se il lalle del-

la uulrice e troppo acquoso, il medico procura di correggerlo me-

diaule un nutrimento piu lerreo. Secondo la teorica di S. Tomma-

so
, cio uon sarebbe necessario ; giacche per essa la calce non si

distingue dal piombo se non per la forma, e questa vien distrulta nel-

1' assiuiilazione degli alimenti
,
restando la pura maleria

, capace di

qualuiique forma. Ne si dica che tal maleria, bench& capace di qua-

lunque forma, e nondimeno segnata da ciascheduna
, ricevendone

paiiicolari dcterminazioni. Cio non sarebbe che un' inutile sottigliez-

za
; perocche, le pretese delerminazioni dovrebbero sparire insieme

colla forma da cui procedono, lasciando la sola maleria prima sen-

za alcun' altiludine parlicolare.

Conchiudiamo : uella formazione del corpo organico dagli elemenli

inorgauici avviene una trasformazione slraordinaria, e se 1'esperien-

za non ce la ponesse solt'occhio, si ripulerebbe incredibile. Ma il

pensare percio che delle forme soslanziali passino dalla polenza al-

V atlo, per lornar poi dall' atto alia potenza, e una vera bambinag-

gine ,
mollo scusabile per la qualila de' lempi. L'alchimia ha avulo

sopra le idee filosofiche del secolo XIII una grande influenza ;
e non
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c meraviglia cbe S. Tommaso non abbia poluto affrancarsene del

tullo. Ma se egli e gli allri grandi Doltori scolasiici potessero venire

oggidi a conversare con noi, riconoscerebbero il loro errore. Di-

nanzi alia dimostrazione delle sostanze elemenlari, che essi non co-

noscevano punto e che 1' analisi chimica ha messo in luce, dinanzi

alle formazioni e decomposizioni degli ossidi, degH acidi, dei sali,

dei diversi composti binarii, ternarii
, quaternarii, essi non esite-

rebbero certamenle, e non vedrebbero quivi che un'occasione felice

di collegare la dottrina si feconda delle forme sostanziali con cio che

la scienza moderna offre di piu certo. Essi vi troverebbero un moti-

TO per riformare, in nome di cio che 1' esperienza ha di piu accer-

tato, il loro errore sulla polenzialila delle forme sostanziali. Cosi

il Freclault.

L' illustre Aulore ci perdonera , se diciamo che qucsla leltera ci

sembra di carattere alquanlo diverso dai precedenli suoi scrilli. se-

gnatamenle per cio che concerne il rispelto verso 1' angelico Dotlor

S. Tommaso. Per fermo non e significazione di gran rispello, il tac-

ciare di enfanlillage e di reve una dottrina, si costantemente soste-

nuta dal S. Dottore, e rappresenlar lui stesso come ofleso dai deliiii

degli alchimisli, ed incorso in errori gravissimi e in terribile coufu-

sione l. Ma sia nulla di ci6, e veniamo all'esame. Per cominciar

dall' ultimo tratto, la menzione fatla qui dell'Alchimia non ci sem-

bra molto a proposito. forse dal Villanova e da Raimondo Lullo,

e non piutlosto da Platone , da Aristolile
,
da S. Agostino trae origi-

ne la teorica della trasformazione sostanziale dei corpi? Che biso-

gno dunque avea S. Tommaso dell' influenza degli alchimisli , per

un punlo di dottrina al lutlo indipendente dalle costoro esagerazioni ?

Del pari non sappiamo udire con seriela che S. Tommaso e i Dolloii

scolasiici si sarebbero ricreduti del loro errore, se avessero conver-

salo coi chimici moderni e si fossero Irovati present} alia decompo-
sizione dei misti binarii, ternarii e quaternarii. Speltacolo veramente

nuovo sarebbe stato per essi, e da farli trasecolare di meraviglia ! Vi

1 Quesle qualiiiche di rimbalzo colpiscouo ancora noi ;
ma in si onor^la

compagnia , qual 6 quella di S. Tommaso e de' Doltori Scolastici, esse non

ci riescono discare.
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par egli? Vecler uscir da una sostanza, che essi riputavano essenzial-

mente una e informata da un sol principle, veder uscire, diciamo, nel

proprio loro essere specifico due, Ire, qualtro elemenli diversi ! Cer-

lamente questo era un fenomeno lale, che li avrebbe indolli ad ab-

bandonare non solo il sogno (la reve) della trasmutazione sostan-

ziale, ma la slessa realta della teorica della materia e della forma, se

fosse slalo necessario.

Senonche a quesla previsione osla una non disprezzabile difficolla,

ed e che S. Tommaso e i Doltori scolastici conoscevano benissimo un

tal fenomeno; e tutlavia non ne stimavano punlo offesa la loro teorica.

Diciamo che conoscevano un tal fenomeno, non quanto alia sua acci-

dentalita, variabile secondo i progress! della scienzasperimentale, ma

secondo la sua sostanzialita, sola da considerarsi nella presenle qui-

stione. Anche gli Scolaslici dividevano i corpi in composti, che chia-

mavano misti, e in semplici, che chiamavano elemenli; e stabiliva-

np che quelli sono formati da quesli, e in questi da ultimo si risol-

vono. Ilia dicuntur esse elementa ,
in quae ultimo resolvunlur

omnia corpora mixta; et per consequent ea stint,, ex quibus primo

componunlur huiusmodi corpora. Ipsa autem corpora , quae ele-

menta dicuntur, non dividunlur in alia corpora , specie differentia ,

sed in paries consimiles. Cosi S. Tommaso 1. Or potrebbe un chi-

mico moderno parlare altrimenti? E il Suarez nella sua metafisica

esaminando ampiamente questa quislione: De formis elemenlorum

an maneant in mixlo, toglie da Aristolile la seguente difficolta : In

ligno et in came elementa conlineri
, quia ab illis manifesle segre-

gantur: e contra vero carnem et lignum non conlineri in igne, quia

ab eo segregari non possunt 2. Nondimeno egli in conclusione defi-

nisce con S. Tommaso: Verissimam esse senlenliam, asserenlem

unius substantiae compositae tanlum esse unicam causam formalem,

el in vero composite nalurali unicam tanlum esse formam substan-

1 Metaphysicorum, lib. 5, Led. 4.

2 La stessa difficolta si avea mosso piii sopra con altre parole: Si ele-

menta non manent in mixto, non sunt elementa; neque etiam mixlum potent

in ilia resolvi; quod est falsum el contra experientiam, Disputat. Melaph.

Disp. XV, sect. X.
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tialem 1. Dunque S. Tommaso e i grand! Doltori che lo seguirono,

procedettero in questa faccenda con plena cognizione del fenomeno ,

che si allega dal Fredault
;
e se fossero vissuli ai giorni noslri, 11011

avrebbero avuto nulla da apprendere dai moderni chimici , per in-

dursi a mutare opinione.

Adagio, dirassi: quei Doltori credevano che da un composto, ver-

bigrazia, quaternario si eslraessero acqua, terra, aria e fuoco; giac-

ehe questi per loro erano i soli corpi elementari: e i chimici moder-

ni avrebbero ad essi insegnato che tali corpi sono composti ancor

essi, e che i veri elemenli del detto qualernario sono ossigeno, idro-

geno, carbonic ed azoto. Benissimo; e che importa cio alia presen-

te controversia? II nucleo di essa non consiste nel sapere se i corpi,

che per analisi chimica si estraggono dal composto, sieno vera-

menle semplici o no (il che e accidentale alia quistione); consi-

ste bensi nel sapere che a formare il composto concorrono dei corpi

elementari, in cui per conseguetiza esso puo sciogliersi novamente.

Che poi tali elemenli siano in realta semplici, ovvero risolubili in

altri elemenli, e quistione meramente chimica, che non ha che fare

colla soluzione metafisica. Ed in falti chi sa se coll'andare del tempo

non venga a scorgersi che 1'ossigeno, a cagion d'esempio, e il car-

bonio sieuo composti. Crede il Fredault per questo, che se egli si

trovasse a conversare eoi chimici ipotelici di allora
, dovrebbe per

tal fenomeno ripudiare ci6 che pensa presenlemenle iutorno alia

composizione sostanziale dei corpi? La congellura adunque che i

grandi Dottori della Scolastica avrebbero mulalo sentenza, se aves-

sero saputo le scoperle della chimica moderna, e meramente arbi-

traria e senza fondamenlo 2.

1 Disput. Metaphys. Disp. XV, sect. X.

2 E questo un punto degno d' essere bene avverlilo. I moderni nel con-

futare la teorica scdastica della materia e della forma, menano gran vampo
dei progress! della chimica, e sostengono che gli Scolastici s'illusero per

non averne avulo contezza. Ma evidentemente tulto ci6 che dicono sopra

tale proposito, e per lo meno ozioso. II solo fatto che avrebbe potuto

influire nella determinazione della teoria iutorno alia composizione sostan-

ziale dei corpi, era 1' analisi e la sintesi dei misti, a riguarcto dei corpi
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Ma tra quei grand! Dotlori il Fredaull trova cbi soslenue la sua

opinione, e quest! e Scolo colia sua scuola. Auche in cio non siam

d'accordo con lui. L'opinione della permanenza in alto delie forme

elementari nel misto, non fu sosteuuta nel medio evo
,
come nota il

Suarez, cue da Avicenna ed Averroe tra i commentalori di Aristolile,

da Nifo e Zimara tra i filosofi, da molt! Ira i medic!, e dal solo Au-

reolo tra i Teologi 1. Ma e'ssa e diversissima dall'opinione di Scolo.

Scoto voleva la sola forma di corporeita, superstite nei soli viventi;

e 1' ammetteva come una forma incompiuta e passaggiera ,
che non

costiluisse il soggello in nessuna specie determinata
,
ma gli comu-

nicasse il solo grado generico di corpo 2. E si moveva ad ammelterla,

emplici. E questo era conosciuto dagli Scolastici, come abbiamo sopra

mostralo, e puo vedersi nei loro scrilti. Dirassi: conoscevano un lal fatto,

ma noii ne cavavauo la legittima conseguenza. Queslo e un altro palo di

manlchc e non ha che fare colla presente quislione. La presente quistione

non e se ragionavano bene o male; ma se ignoravano o no 1'esperienza

per riguardo al punto in che essa poteva connetlersi colla soluzione me-

tafisica. Veduto che non 1' ignoravano, non puo dirsi ragionevolmenle che

essi avrebbero mutato sentenza, se si fossero trovati al tempo nostro. Quan-

to poi aH'averne tratta o no la debita conseguenza, non e affare di Chimica,

ma -di Logica; e ci sembra inverisimile che in essa i moderni meritino la pal-

ma sopra gli antichi.

1 Luogo sopracitalo.

2 Nel trattato del Composto umano del P. Liberatore e toccata questa

quistione. Cio che quivi si dice contro gli Atomisti, i quali ancor essi ricor-

revano a Scoto, puo, data proporlione, applicarsi anche al Fredault. Ripor-

tiamone un tratto. Gli Atomisli indarno ricorrono allateorica di Scoto per

trovare un puntello al loro sislema; essendo capitalissime le discrepanze

dell'uria dall'altro. Eccone alcune: I. Scoto ammetteva per 1'animala comu-

ne nozione di forma sostanziale, d'essere cioe principle comunicativo di es-

ere assolutameute preso. Egli confessava che omnis forma substantialis dat

esse simpliciter, e che in cio si distingue dalla forma accidentale: Nulla est

causa, quare ista dat esse simpliciter et ilia secundum quid, nisi qula haee

est forma substanlialis et ilia accidentalis. Per contrario gli atomisti stabili-

scono che 1'anima unendosi al corpo non gli comunlca propriamente alcun

grado di essere, ma solamente lo pervade in tutti i sensi emescola colle

forze di lui le proprie forze. II. Scoto stabiliva che il corpo neH'uomo per

quella forma di corporeita, distinta dall'anima, riceve un atto parziale ed in-

compiuto, sicche per esso non viene costituito vero iadividuo in genere di
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perche vedeva nel cadavere rimanere la stessa eslensione
,
la slessa

figura con tutti gli altri accidenti alia quanlita inerenti l. Ma il Sua-

rez agevolraenle gelta a terra quel suo fondamenlo
, opponendogli

che a salvare 1' idenlita di quelle apparenze ,
si richiede la perma-

ueuza non del medesimo principio formale, bensi del medesirao prin-

cipio materiale, da cui la quanlita e 1' estensione rampolla, ed a cui

come a soggetto inerisce. Quanlo poi alia tesi in se slessa ne dimo-

slra 1' assurdila, osservando Ira le altre cose che o bisogna negare

che 1'anima sia forma del corpo, ovvero bisogna ammeltere che essa

stessa nel \ivenle sia principio alluanle del suo essere in quanto

corpo ; giacche per queslo stesso che un principio formale si unisca

soslanzialmenle alia maleria, fonte di quanlita e di estensione, vie-

ne a costiluirsi il corpo, la cui essenza consiste appunlo nell' essera

soslanza composla d'un doppio principio, come per conlrario 1' es-

senza dello spirito cousiste nell' essere sostanza semplice 2.

Ma che dire del triplice errore
,

in cui il Fredault afferrna esser

caduti gli Scolaslici colla loro leorica ? Quanto alia terrible con-

corpo, ma sol prossimo ricettivo deil'anima ragionevole. Per istam format*

est in aclu partiali et est proximum receptivum animae intellectivae, liett

wc-n sil per illam in genere corporis, ut corpus est genus. Per essa il corpo

e tale, precisamente in quanto deve far parte del vivente, sicche di per se

non sia sostanza propriamante delta, ma sol parle di sostanza: Per hoc non,

est individuum nee species in genere corporis nee in genere substantiate. Quin-

di slabiliva che quella forma di corporeita, distinla daH'auima, e uua form*

non permanente ma transeuute, la quale nou comunica alcun essere per-

fetlo e stabile, ma solo un essere transilorio che tosto cessa per la risolu-

zione del cadavere negli element! della maleria bruta. Non manel in esse

perfecto et quieto.... Et ideo nullum corpus animabile habet simpliciler esst

perfeclum et quietum, recedenle onfmo, immo statim est in continua tendenlia

ad resolutionem $ui in elementa. Per contrario 1'atomismo stabilisce chi

1'essere degli atomLnel corpo umano e vero essere sostanziale e perfelto iu

genere di corpo e di sostan/a, con vera individualila sotto un tale rispello e

in maniera incorruttibile e permanente . Del Composio umano Tratlato del

P. MATTEO LIBERATORE d. C. d. G. cap. X.

1 Lasciamo da parte le ragioni teologiche, a cui anche ricorre; giacche

il solo nome di S. Tommaso e di Suarez basta a fare intendere che la teo-

logia resla intatla nella sentenza da esso Scoto impugnata.

2 Disput. JUetaphys. Luogo sopraccitalo.
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fusion, per cui
,
ammettendo chc la forma d' una soslanza puo es-

sere ora in potenza ed ora in alto, assimilavano la forma a una fa-

colta; essa, se fosse vera
, potrebbe essere giustificata dai prin-

cipii stessi, che il Fredault stabilisce. Egli dice che la forma non e

che una attivita o un movimento, benche soslanziale 1. Dunque gli

Scolastici facevano bene ad assimilarla a una facolla; giacche Ira

facolla e altivita, secondo lo stesso Fredault, non ci ha differenza se

non di nome 2. Quindi facevano anche bene a concepir la forma in

potenza; giacche il sig. Fredault ci fa sentire che la facolla puo es-

sere in potenza 3. Ma il fallo e che non da questa simiglianza gli

Scolastici deducevano la teorica dell' essere in potenza la forma, ma

bensi dal principio della produzione sostanziale. Piuttoslo
,
a dirla

schietta
,

ci sembra che il signer Fredault incorre qui una con-

fusione, se non terribile
,
al certo non aggradevole. Imperocche la

facolta, come facolta, ossia come qualita attiva del soggelto, e sem-

pre in atto; soltanto la sua azione puo essere in potenza. Cosi quan-

d' io chiudo gli occhi
,
la visione e in potenza ,

ma la facolla di ve-

dere rimane attualmente nell' organo della vista
,
e per essa io mi

distinguo dal cieco. Onde avrebbe dovuto dire che gli Scolastici

assimigliarono la forma piultosto all' azione che puo trovarsi in po-

tenza nella facolla
;

sicche la facolla
, per questo rispelto , avrebbe

porla immagine piuttosto della materia, che iiene in potenza la forma.

Cosi la facolla visiva e capace di attuarsi injndefinile visioni : e 1'og-

gello la determina a tale o tale, come appunlo la causa efficienle cle-

termina la materia a tale o tal forma. Dippiu, la forma non e atli-

vita
,
ma fonte di attivita, non e movimento ma radice prima di

fliovimento. La forma riguarda 1' essere; e rallivita sgorga dall'es-

sere. Confondere 1' una coll' altra e confondere il principio con cio

-che sorge da esso.

1 Les formes subslantielles ne sont en somme que des principes d'activile

on plus simplement des aclivites, des mouvements substantiels.

2 Nel teslo che abbiamo citato piii sopra, egli nominando atlivita diffe-

.renli, soggiunge, o, come si cMamano, facolta diverse. Phys. etc. p. 185.

3 Une faculle peut-Slre tantot en puissance et tantot en acle.

Serie VI, vol. XH, fcuc. 424. 29 9 Novembre 1867.
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Da quesla confusione crediaiuo nascere 1' aUra accusa
,

che 51

sig. Fredault fa ingiuslamenle a S. Tommaso, di aver disconosciulo

le leggi general! del movimento, iusegnate dalla Fisica. E di vero ,

che cosa insegoa sopra questo punto la Fisica? Che due forze, se non

sono opposte, la maggiore non distrugge la minore, ma se la unisce e

a se la subordina. Benissimo
;
ma insegoa ella di piu che quell' uuio-

ne e subordinazione costituisce un
r

unita soslanziale tra amendue? Se

Insegnasse cio, insegnerebbe uno sproposito, e S. Tommaso avreb-

be fatto ottimamente a non curarsi di tale insegnamenlo; giacche

1' unita di ordine e unila accidentale ed infima tra le unila l. Ma

per buona ventura la Fisica nou dice questo ; e pero ricorrere ad

essa e fuor di proposito ;
a meno che non si creda veramenle le

forme sostanziali non essere allro che movimenti o forze; nel che ,

in rigor di frase
,

la confusione sarebbe terribile
, perche sovverti-

rebbe da capo a fondo lulla la costituzione e differenza esscuziale

dell'essere nel mondo corporeo.

Quanto al terzo errore di disconoscere 1' importanza dei diversi

elementi nella formazione del misto, crede egli davvero il sig. Fie-

dault che se un medico, scguace della dottrina di S. Tommaso, fosse

chiamato a curare una nutrice, la quale avesse il latte troppo ac-

queo, in cambio di ordinargli alimenti piu terrosi, le ordinerebbe,

per figura, un sorbetto? Si ; se \uol essere conseguente a'suoi

principii: giacche egli tiene che la materia degli uni e dell'altro e la

medesima, e cbe questa sola resta nel nuovo mislo Adagio : qui

son da fare diverse a\\erlenze. Primieramente, secondo S. Tomma-

so e gli Scolaslici , altro e la maleria prima del corpo ,
ed allro la

maleria prossima. Quella in lutti e la stessa, non la seconda; giac-

che quesla consisle nella prima ma diversificata, secondo le varie

disposizioni richieste dalle diverse forme. Quaelibet forma substan-

tiate propriam dispositionem acquirit in materia, sine qua esse non

potesl... Impossible esl eamdem esse dispositionem , quam requirit

forma ignis ,
et quam requirit forma aeris vel aquae 2. Saepe vo-

catur materia secunda, materia disposita sen affecta disposilionibus

1 Vedi S. TOMMASO Quodl. 1, a. 6.

2 S. TOMMASO De General, et Corrupt. 1. 1, lect. 24.



DELLA STAMPA ITALIANA 451

accidentalibus, non quia composilum ipsum ex materia et accidenti-

bus sit subiectum in quo recipitur forma ,
sed solum qma receptio

taliwn disposilionum antecedit ordine naturae, et constituit materiam

proximo capacem talis formae. Unde proprie vocatur talis materia,

proxima 1. Dunque a formar 1'ossa del bambino, o H lalte acconcio

delia nuldce non basla apportare qualunque corpo, ma tale in cui la

materia abbia le disposizioni acconce per ricevere la forma, di cui si

tratta, solto 1'azione della virtu assimilante. Di piu, come notammo

piu sopra, S. Tommaso e gli Scolaslici, riconoscevano benissimo che i

corpi componenti restano in qualche modo nel corpo composto. Essi

accettavano la definizione d'Aristotile : Elementum est ex quo aliquid

fit,
ila ut insit. Essi riconoscevano che i componenti risultano di bel

1 SDAKEZ, Disput. Metaph. Disputa XIV, sect. I. La materia colle sue

diverse disposizioni, ossia la materia prossima sopraddetta, riceveva an-

che 1'epiteto di permanente, per differenziarla dalla materia prossima trans-

eunte, ossia dalla sostanza atta a convertirsi ia un'altra. Aristoieles ma-

teriam propriam sen proximam vocavit materiam transeuntem, accommo-

datam ad rei genera*ionem; ut vinum est materia aceti. SUAREZ, Ivi. Dirassi

che lulle queste dislinzioni son sottigliezze. Sia; ma se nella spiegazione

della natura vogliamo fuggire le sottigliezze, abbandoniamo la filosofia, e

buona nolte. Ma tali sottigliezze qui nulla giovano; giacche cio che re-

sta della precedente sostanza nella nuova non e infine che la nuda ma-

teria, ogni altitudine particolare di essa non derivando che dalla forma.

Rispondiamo: ancorche cio fosse vero in tutta 1' ampiezza, nulla nocerebbe

al caso nostro, giacche non si cerca onde procedono tali altiludini, ma
se esse son necessarie e se per avverarsi, sotto 1'influsso della nuova for-

ma, abbiano dovuto precedere sotto 1'influsso dell'altra che viene espulsa.

II fatto e che nella sostanza vivente, oltre la pura maieria degli elementi,

resta altresi la quantita estensiva della medesima e tutte le affezioni ine-

renti alia quantita; giacche fonle e subbietto della quanlila e la materia.

Quanlo aHe disposizioni attuose e superior! alia ragione di quantita, anche

esse restano, benche non nella loro condizione primiera, ma trasformate ed

elevate. Restano, perche nel soggelto continua a causarle la nuova forma

che sopravviene. Son trasformate ed elevate, perche procedono da una for-

ma piu alia. Ne vale il dire che a tale effetto bastava offrire un qualunque

siasi corpo. Imperocche la forma che sopravviene non pud cagionare le an-

zidette disposizioni, se non secondo la capacita che nell'istanle della produ-

zione le presenla il subbietto, e questa capacita il subbietto non pud pre-

sentarla sotto 1'influsso di qualunque forma precedente.
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nuovo per 1'analisi del composlo : Omnia miscibilia primo sunt se-

parata, etpost mixlionem separari possunt 1. Ma pensavano al lem-

po stesso che la verild, d'un tal fenomeno nbn deve distruggere la

verila d'un altro, egualmente certo, la produzione cioe del nuovo

essere, dotato di vera unil& soslanziale. Cio accadrebbe, se si dices-

se che i corpi componenti restano coll' inlero loro essere nel corpo

composto. In lal caso uon sorgerebbe una soslanza in realla una, ma

solo in apparenza, per miscuglio cioe di particelle non discernibili ,

slante la- loro piccolezza di mole. Si mixtio fiat remanentibus formis

simplicium corporum, sequitur quod non sit mixtio, sea solum ad

sensum; quasi iuxla se positis parlibus , insensibilibus propter parvi-

tatem 2. II che sebbene pei misti inorganici non ha grande inconve-

niente
; pei corpi organici lo ha grandissimo, perche distruggerebbe

ogni idea di vita vegetaliva ,
riducendo 1'assimilazione a mero accoz-

zamento di nuove parti quantitative. Quindi S. Tommaso giuslamente

conchiude doversi trovare una spiegazione, che salvi 1' una cosa e

1'allra. Oporlet igitur modwn invenire, quo et verilas mixtionis sal-

velur (la produzione cioe di una vera nuova sostanza composta), el

tamen elementa non totaliter corrumpanlur, sed aliqualiler in mixlo

remaneant 3. Or qual sara questa spiegazione? Secondo S. Tomma-

so e gli Scolastici e quella di dire che le forme dei componenti re-

stano nel composlo non in alto, ma in virtu; in quanto restano in

una disposizione media della materia
,
la qual disposizione partecipi

dei singoli estremi e sia diversa, secondo la diversa proporzione, in

cui concorrono i diversi componenli 4. In tal guisa e evidente che

1 S. TOMMASO, luogo citato. 2 Ivi. 3 Ivi.

4 Cos! spiegbiamo la qualita media di S. Tommaso ,trasferendola a mera

disposizione della materia, per ricevere quella data forma ; it cbe non e a-

lieno dal suo stesso linguaggio. Considerandum est igitur quod qualitates

activae et passivae elementorum contrariae sunt ad invicem et magis et minus

recipiunt: ex contrariis auffm qualitatibus, quae suscipiunt magis et minus,

constitui potest media qualitas, quae sapit ulriusque extrcmi naluram, sicut

pallidum inter album et nigrum.Sic igitur, remissis excellcntiis elementarium

qualitatum , constiluitur ex els quaedam qualitas media, quae est propria

qualitas corporis mixli, different tamen in diversis, secundum diversam pro-

porlionem mixlionis, et haec quidem qualitas est propria disposilio ad for-

7nain corporis mixti, sicut qualitas simplex ad formam corporis simplicis. Ivi.
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lion ogni corpo puo concorrere come componente di un dato mislo;

ed apparisce eziandio la ragione per cui nella dissoluzione del misto

le forme elemenlari riacquislano il loro essere, perche virlualmente

contenute nella disposizion del soggelto ,
la quale partecipava delle

disposizioni di ciascuna, ridolte a temperamento sollo 1' unica forma

del composto, che allora si distrugge.

Noi non veggiamo perche questa spiegazioile, accennata cosi bre-

vemente, sia da sfatarsi; per ammeltere quella che il sig. FredauH

preferisce ,
cioe che le forme elementari restino in alto nel misto

,

beuche subordinate alia forma piu alia. Noi concediamo che in questo

modo riesce piu facile 1' intelligenza del fenomeno chimico, quanto al

concorso dei tali o tali component! e alloro riapparire. Ma non puo

negarsi che queslo medesimo fenomeno riesce ininlelligile, quanlo

al cambiamento di nalura, che inlerviene, e alia novila dell'esser*

che si produce. Lo slesso Fredault e coslrelto a confessarlo dicen-

doci : Cc changemenl de nature a quelque chose qui desoriente, et

on hesite a I' expliquer; je suis le premier a le reconnailre. Onde

lo chiama fenomeno ires extraordinaire e curieux e etonnant, e laic

che parrebbe incredibile. Manco male ! Nella supposizione che gli

dementi reslano in alto, il fenomeno non solo e lullo queslo, ma e

qualche cosa ancora di peggio. Noi dovremmo asserire 1'esislenza di

un essere in opposizione a tulle le sue manifestazioni
;
a cagion d'e-

sempio il carbonio, 1' ossigeno eccetera, come altuali coslitutivi del-

la carne
;
raentre tulle le manifeslazioni della carne sono non solo

diverse ma opposte alle manifeslazioni di quegli elemenli. Or d' on-

de, se non dalle manifestazioni dell'essere, veniamo noi a discerner-

ne la nalura? Ma il fornello e il lambicco del chimico mi estrae po-i

dalla carne gli anzidetti corpi. Bene sta; ma, come appunto lo stesso

Fredaull notava nella sua opera, chi dice a voi che quelli non sieno

veri prodotli nuovi, oltenuti dall'azion della causa, secondo le dis-

posizioni del soggello, sopra cui si opera e in cui virtualmente con-

lengonsi? E cosi appunto spiegavano gli Scolaslici. Non est neces-

se ea quae videntur ex ligno fieri, cum comburilur, in eo formaliter

praecessisse ; sed virlule tanlum, 'secundum aliquam minus remolam

disposilionem, ralione cuius ilia omnia de now generanlur 1.

1 SUAREZ Disp. Metaph. Disp. XV, sect. X.
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Ma in tal caso bisognerebbe ammettere la potenzial e preesislenza

delle forme nella materia, e la loro uscita in atto, con nuovo rilor-

no dall'alto alia polenza ;
e questo appunto sembra al sig. Fredault

un enfantillaye. Davvero ! Ma d'onde nasce qui il merito a tanto di-

sprezzo? Dall' idea generiea di passaggio dalla potenza all' alto o

viceversa; o dall' idea specifica di tal passaggio, a riguardo delle for-

me sostanziali? Noi dfediamo nou polersi dire ne 1'uno ne 1' altro. E

vaglia il vero; prendiamo, per valerci di un facile esempio, una mas-

sa di cera. Essa cerlamente puo conforrnarsi da noi a figura, verbi-

grazia, piramidale. La figura dunque piramidale e in polenza in quel-

la cera; e quando noi di essa cera formiamo di fallo una piramide,

ben puo dirsi che querlla figura dallo stalo di potenza passa allo stato

di atto. Che se poscia, guastando la piramide, di essa cera formia-

mo un globo, la figura piramidale cessa d'essere in atto, e lorna ad"

essere in potenza. diremo che la cera ha perduto la capacita di ri-

Yestire novellamente 1'anzidelta figura? Ecco dunque un passaggio

di polenza all'atto e viceversa, che puo essere eseguilo ripetutamen-

te e non puo negarsi senza irragionevolezza.

Dirassi : ma qui si tratta di semplice modificazione, ossia di forme

accidental!
;
laddove nella quistione, di cui parliamo, si tratterebbe

di forme sostanziali. Dunque, ripigliamo noi, 1'ubbia in questo pro-

posilo non nasce dall' idea generiea di passaggio dalla potenza all'at-

to
;
bensi dall' idea specifica per riguardo alle sostanze. Ma d'onde

qui sorgerebbe 1'assurdo? Da parte della causa materiale o della

causa efficiente? giacche queste due son richieste alia produzion

della forma soslanziale, ossia al suo passaggio dalla potenza al-

1'alto. Or che 1'assurdo non proceda da parte della causa materiale,

pu6 ricavarsi dagli stessi principii del sig. Fredaull. Egli ammelle

che la stessa materia si trova in tulti i corpi semplici , qualunque

sia la diversita delle loro forme sostanziali l. Cotesta materia dun-

que di per se e indifferente a ricevere la forma di ossigeno, d'i-

1 On doit considerer dans ces substances une maliere premiere sembla-

ble ou analogue chez tons, et un prindpe formate chez chacun d' eux: la

doctrine des formes substanlielles I'exige; la science ne pent que I'enrichir

n y soucrivant.
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drogeno, o diazoto, o di qualsiasi altro elemento. Potra dunque

ricevere anche quella di came
,
di osso

,
di lendine e via dicendo.

Non vediamo ragiooe, per cui debba ripugnarvi. Potra bensi riehie-

dersi che un tal passaggio non sia immediate ma mediate
;

e che

in essa materia debbano prima prodursi, sotto altre forme, delle di-

sposizioni acconce all' esigenza della forma piu elevata
,
che dee so-

pravvenire : clo si ammette agevolmente ed e confermato dalla spe-

rienza. Ma che ripugni a riceverla ; si potra ben asserire, non per6

mai dimostrare. Dirassi : la ripugnanza nasce da ci6, che la mate-

ria, ricevuto che abbia una volta la forma di ossigeno esempligra-

zia, non puo mai piu perderla. Perche questo? Da quali principii

si deduce? Come la cera, indifferenle di per se a qualunque configu-

razione, poteva solto 1'azion della mano ricevere or 1' una or 1' altra

figura, benche non potesse esistere mai senza qualcuna ;
non pud

dirsi proporzionalmente il medesimo della materia prima, indifferen-

te per se a qualunque forma sostanziale, cioe che sia capace secon-

do i diversi processi nalurali di riceverne or Tuna or 1'allra, benche

non possa mai esistere priva di lutte? E se la materia puo vestire

una data forma, ben puo dirsi che questa e in lei in potenza ; non

significando altro 1'essere in polenza in un soggetlo, se non il poler

essere prodotto in esso
,
come sua attuazione e con dipendenza dal

medesimo. L'assurdo dunque dovrebbe ritrovarsi da parte della cau-

sa efficiente. Ma come potrebbe dimostrarsi? Qual ripugnanza che

Iddio abbia comunicato alle cause seconde la virtu di potere, solto

il suo concorso
, produrre nella materia e dipendentemenle da essa

forme sostanziali ? Non e ci6 anzi conforme alia munificenza divina,

e alia bellezza dell'universo sensibile ? Non si trova in armonia con

quello slesso, che la sperienza ci offre? Certamenle il sig. Fredault

non nega alle cause secoude la virtu di produrre la forma sostan-

ziale delle piante e dei bruli. Perche dunque dovrebbe negarsi loro

la virtu di produrre quella degli esseri inferiori?

Queste cose, piutloslo accennate che svolle, abbiam voluto sotto-

mettere alia considerazione dell' illustre Fredault, col quale niente

piu vivamente brameremmo, che di trovarci unanimi, come in ogni

ultro punto di dottrina filosofica, cosi in questo imporlanlissimo del-
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la Irasformazione soslanziale. Ma se cio non ci e dalo, un lal dissen-

so non potra giammai iiulla dctrarre all' alta opinione clie abbiamo

del suo sapere ,
e all' affezione sincera che porliamo alia sua virlii.

II.

Di un curioso dociimento del Governo italiano pubblicalo

nel w. 27 di Ollobre dalla Gazzella ufficiale di Firenze.

Sogliono i borsaiuoli esscre sempre almeno in due : 1'uuo del quali

ruba, 1'altro Irafuga ;
lirando per tal modo ambedue a corbellare la

giuslizia, la quale o ceglie il ladro e non trova il furlo che resta cosi

ben conquistato ed annesso, o coglie il furto e non trova il ladro che

rimane sempre libero a ricominciare. Queslo bel giuoco fecero da un

pezzo in Italia compare Governo, e compare Garibaldi, 1'uno del

quali teneva il sacco aH'aHro, nascondendosi ora il Governo dietro

al Garibaldi, ora il Garibaldi dietro al Governo, secondo che porlava

la convenienza del rubare a man salva. Tulta 1'Europa vedeva il

giuoco. Chi ne fremeva, chi ne rideva, secondo la coscienza di cias-

cheduno: ma nessuno era zimbello di questa arte volgare del ta-

gliaborse.

Roma sola rimaneva ad essere rubala : e gia per 1' Europa corre-

vano le scommesse quale dei due compari avrebbe fallo il liro. Dun-

que i due compari , dopo avere con lulti i loro piii santi giuramenti

data alia polizia la loro piu solenne parola di onore che avrebbero

inantenuta la Convenzione, ossia che si sarebbero ritirali a casa

avanti nolle, non avrebbero frequenlati i callivi compagni, ed avreb-

bero osservali gli altri precelli solili darsi a lal sorta di gente, si

aecinsero subito a provvedersi degli arnesi necessarii a sforzare que-

st'ultima serratura, convinli e persuasi che non \i sarebbe stata

altra difficolla che riel fare poi le parli giusle.

Disgraziatamente compare Garibaldi trovo la serratura piu forte

che non credeva, e die cosi tempo alia polizia che lo colse colle ma-

ul nel forziere del prossimo. In lale frangente era dovere del com-

pare Governo di farsi innanzi risolutamente e salvare 1' arnico.



BELLA STAMPA ITALIAN! 457

E cosi fece, con tanta dignila, nobilta, decoro e solennila che a udirlo

si sarebbe detto che non parlava un compare ma la giuslizia slessa

in persona: Confido, disse, che la voce della ragione sia ascolta-

ta, e che i ciltadini ilaliani che violarono quel diritto si porranno

prontamente dietro Ic linee delle noslre truppe .

Non si tratlava infatti per allora d'altro, nell' inlenzione di com-

pare Governo, che di porsi egli innanzi colle sue truppe, tirandosi in-

dietro il povero Garibaldi per difenderlo e nasconderlo insieme.

Che se al Garibaldi fosse riuscito di sforzare la serratura, e evi-

dente che il Governo gli sarebbe venulo dielro colle linee delle sue

truppe per raccogliere il frulto della opera comune
;
e non avrebbe

poi avuto altro impiccio che quello che ha ora, quando si ode rimpro-

verare che egli ebbe in dono dal Garibaldi 51 Regno delle due Sici-

lie. Ai quali rimproveri il Governo ilaliano suole molto bene rispon-

dere Senza di me e della mia autorizzazione e del mio aiuto Gari-

baldi non avrebbe sapulo far nulla.

Ma siccome questa volta il Garibaldi non fece difatto nulla, non

ostante 1' autorizzazione e 1' aiuto del Governo italiano, cosi ora il

Governo italiano dice Italiani ! Schiere di volonlarii eccitali e se-

dolti dall' opera di un parlilo senza aulorizzazione mia ne del mio

Governo hanno violate le frontiere dello Stato. Non parlerebbe con

piu sicurezza un Governo innocenle. Ma quale sia la sua innocenza

non lo diremo noi. Bensi glie lo lascieremo dire in sul viso da una

Deputazione di suoi rispettosi suddili di Milano
,

i quali in un pub-

blico manifesto diretto alia Prefeltura di Milano disscro cosi : Non

$ esatto che le schiere dei volontarii abbiano passato la fronliera

senza 1'autorizzazione del Governo. Per quanto la parola di auloriz-

zazione possa salvare il Governo da una azione dirella nell' arma-

mentoe spedizione dei volontarii, restera sempre il modo indiretto,

che in circostanze di questa fatta ha poi lo stesso significato. 11 ge-

nerale Garibaldi da Caprera veniva a Firenze
,
e da Firenze

,
dove

arringava il popolo, partiva con convoglio speciale alia volta dello

Stato pontificio. Cio non pole accadere all' insapula del Governo, il

quale percio se non ha detto a Garibaldi, vi aulorizzo a fare, gli ha

delto, vi permello di fare. Le schiere dei volontarii sono passate in

mezzo alle file dell'esercilo regolare che stava a custodia delle fron-
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Here, e nella cilia di Terni volontarii e soldali si Irovavano e forse

trovansi tullavia frammisti nell'armonia piu bella e fralerna, e nep-

pur questo doveva avvenire senza il permesso ed il tacito consen-

so del Governo del re. AI che vuolsi aggiungere che da un mese e

piu, tulli i Municipii d' Italia si occupano della quislione romana in

senso tutto favorevole all' insurrezione, deliberando generose offerte

ai volontarii ed insorti, e il Governo del Re non ha pronunziato un

accenlo che disapprove quesl'opera veramente ilaliana.

Quel che vale per ['autorizzazione vale per Yonore. Siccornel'au-

torizzazione ci fu e sarebbe anzi stata vantala altamente dal governo

italiano, che se ne sarebbe fallo bello e ne avrebbe trionfato seil Ga-

ribaldi fosse riusci to;' cosi, in questo caso, ci sarebbe pure stato per il

Governo un inesorabile debito di onore di insediarsi in Roma, senza

punlo curarsi ne delle leggi ne dei palli internazionali. Ma siccome

disgrazialamente Garibaldi non riusci , perche la polizia inlervenne

a tempo, cosi il Governo italiano sentenzia ora nobilmenle in quest!

termini : II rispello ugualmente da lulli i cilladini clovulo alle leggi

ed ai patli internazionali sanciti dal Parlamento e da me stabilisce

in quesle gravi circostanze un inesorabile debitodi onore . II qnal

debito di onore sarebbe stato pagato onorevolmenle qualche giorno

prima che venisse la polizia a pigliare il debilore pel collo. Ma pa-

gato cosi in extremis e propriamenle per forza costiluisce un paga-

mento lulto sforzato, niente medtorio e lutl'altro che onorevole.

Segue il compare Governo cosi : L' Europa sa che la bandiera

innalzala nelle terre vicine alle nostre
,

sulla quale fu scrilta la di-

struzione della suprema autorila spirituale del Capo della religione

callolica, non e la mia. Queslo tentative pone la patria comune in

un grave pericolo, ed ingiunge a me I'imperioso dovere di salvare

ad mi tempo 1'onore del Paese, e di non confondere in una due cau-

se assolulamenle'distinte, due obbieltive diverse.

Anche quesle parole, che sono senza dubbio le migliori che si

trovino in quel documenlo
,
hanno

,
se ben si mirano, la loro parte

molto dcplorabile. Prima di tulto e una ben miseca condizione quella

di un Governo che si trova nella necessila di dover far sapere al-

)' Europa, che egli non riconosce per sua la bandiera del congresso

di Ginevra. Neanche il Gran Turco ha bisogno di assicurare sopra
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queslo 1'Europa. Ma il Governo ilaliano, che conosce se medesimo e

quel che ha falto e quel che lascio fare, sa bene ch'egli ha dalo ad

ogni onesto il diritlo di sospetlare ed anzi di credere di lui tullo il

peggio che si puo immaginare, e percio si scusa, con iscusa non di-

mandata, di non volere la dislruzione delta suprema aulorila spiri-

iuale del Capo della religione caliolica. Quello che non vogliono ne

i protestanti ,
ne i Turchi ,

ne gli ebrei
,

si poteva supporre che lo

volesse il Governo italiano. Egli fece dunque bene ad assicurar di

questo 1' Europa. Ma e pero ben deplorabile che un Governo civile

si sia trovalo in questa dura necessity.

Se non che questa stessa protesta il Governo ilaliano non ha sa-

pulo farla che in guisa deplorabile. Due obbieltive diverse ! Ecco lo

stile nobile e dignitoso, onde il Governo italiano discorre della reli-

gione cattolica e del suo Capo. Garibaldi ha un' obbieltiva ed e la

distruzioue deU'autorita spiriluale del Papa : il Governo ilaliano ha

un' allra obbiettiva ed e la distruzione della sua aulorila temporale.

Del resto non una parola che accenni a disapprovare o la ban-

diera di Ginevra o Yobbiettiva del Garibaldi. La bandiera non

e la mia; ma non si osa giudicare quella bandiera. L'obbietliva

e diversa
;

ma non si osa qualificare queAYobbietlwa.

lafine e anche deplorabile che, mentre il governo ilaliaiio si e tro-

valo nella crudele necessila di assicurare 1'Europa con un documento

solenne che egli non e poi quel diavolo che si polrebbe forse crede-

re, e mentre quesla stessa assicurazione non 1'ha sapula fare che

freddamente e quasi dichiarando che egli rispelta tulle le opinioni,

o vogliam dire tulle le obbietlive e persino quelle del Congresso di

Giuevra e del Garibaldi
;
e anche deplorabile, diciamo, ehe egli non

abbia capito che all' Europa uon poteva poi infine mollo importare

di sapere queslo. Giacche non e ora la queslione dell' auloriia spiri-

luale del Papa, ne delle obbietlive religiose del governo ilaliano, le

quali si conoscono molto beoe dai falli. Bensi lutta e sola la questio-

ne e dell' aulorita temporale del Papa. L'aulorit^ spiriluale il Som-

mo Ponlefice 1' ha avuta da Cristo : e non ha bisogno che il governo

ilaliano o qualsivoglia allro venga ad assicurargliela. Sicche ben ridi-

colo per lo meno si e colui che trae innanzi a dichiarare che egli non

intende menomave lo spiriluale del Papa. Lo spiriluale il Papa lo da
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agli allri e non lo riceve, e raollo meno lo puo ricevere da chi si sa

che non ne ha neanche il puro nccessario per se medesimo. La que-

stione e lulla e sola del lemporale, cioe di quell' obbieliiva in cui pur

troppo combinarono e corabinano i due corapari.

E che il Garibaldi e il Governo italiano ancora si combinino in

questa obbiettiva, apparisce dalla perorazione del discorso in cui si

dice: Allorche la calma sia rieulrala negli animi e 1'ordine pub-

blico pienamente ristabilito, il mio Governo, d'accordo colla Francia,

secondo il voto del Parlameuto, curera con ogni Icalla e sforzo di

trovare un ulile componimento, che valga a porre uu (ermine alia

grave ed imporlanle queslione dei Romani. Spremulo bene il sugo

del periodo, e liberals dalla corleccia delle frasi inutili, il senso di

queste parole si e: Per ora, come vedete, bisogna fmgere di rili-

rarsi; ma vi prometto che, alia prima buona occasione, saremo da ca-

po, secondo it volo del Parlamento, che proclamo Roma capitale di

Italia.

La sola cosa che splende chiara come il sole nel documento che

esaminiamo si e la decisa volonla di non Irovarsi a viso a viso colle

armi francesi. Qui non vi e tergiversazione, ne equivoco, ne invilup-

po di frasi elasliche: L'Europa dee essere convinta che 1'Ilalia, fe-

dele aisuoi impegni, non vuole ne pub essere perlurbatricc dell'or-

dine pubblico. La guerra col noslro alleato sarebbe guerra fralrici-

da fra due esercili che pugnarono per la causa mcdesima. Deposi-

sitario del dirilto della pace e della guerra, non posso tollerarne la

usurpazione.

E nessuno venga a dire che dopo tanle altre assicurazioni fallite,

anche questa puo fallire. No. Queslo non e possibile. II Governo ita-

liano ha deciso di star in pace colla Francia e vi stara a qualunqtie

costo. E se la Francia vorra combaUere, non (rovera con chi misu-

rarsi. Qui il passa(o rende guarentigia dell' avvenire. Navi coraz-

zate italiane erano fieramente appostate dinanzi a Civitavecchia, sfi-

dando i ven(i e le tempesle. Ma appena comparve la flotla francese,

I'italiana scomparve. II Governo ilaliano fece sapere alia Francia che

egli avea (ulla la fiducia che 1'esercito francese si sarebbe fermato a

Civitavecchia; giacche se avanzasse verso Roma, non si sapeva

quello che egli Governo italiano avrebbe poluto fare nella sua inde-
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gnazione. Ma i Frances! entrarono in Roma e 1'Italia non si dichiaro

offesa. Soltanto per una cerla cotal rappresaglia fece entrare le sue

truppeinalcun punto dello Stalo pontificio, dichiarando ben alto,per-

che ognuuo il sapesse, che egli confidava che la Francia nonavreb-

be vedulo in questo tm atto ostile. Ma la Francia accenno agli ita-

liani che lornassero donde erano venuti, e subilo gl'italiani obbedi-

rono. Non si sa fino a qual punto la Francia possa comandare all'Ita-

lia. Ma si puo esser certo che 1'obbedienza italiana sara senza con-

fini. E cosi sta bene a quest! gradassi che non sanno che vessarela

Chiesa, perseguitare i frati, e incrudelire coi deboli. Quel Cialdini

medesimo che condusse i tanti suoi ad assassinare i pochi ponlificii

a Caslelfidardo, quel Cialdini comanda ora quel corpo d'esercito che

indielreggia, raenlre scriviamo, dinanzi al un solo cenno di chi e piu

forte di lui. La polilica del ministero, dice il Diritlo dei 7 Novem-

bre, e d'una semplicita spaventosa ;
cedere sempre. Cosi si e sicuri

di evitare ogni litigio e di aver fama di prudenti. Di queslo passo

noi andiaui verso 1'ignoto, la ove non si sa piu, se prima cessera la

villa nostra o la prepolenza allrui. Ripetiamo: cosi sla bene a quesli

gradassi che non conoscono altro diritto che quello della forza.

Moltealtre osservazioni si potrebbero fare sopra questo documen-

to veramente curioso della storia di quesli giorni passali : siccome

dove parla dell'onor delpaese, della fiducia che ha lanazione nel

Governo, del senno proprio e dell' allrui, della lealta, delle leggi,

ed altretlali cose che allegale due mesi prima, quando il Governo

italiano potea forse lusingarsi che il compare Garibaldi gli avrebbe

procuralo Roma
,
erano a proposito e poleano riuscirgli onorevoli ;

ma detle dopo il fiasco solenne che ha fatto egli col Garibaldi e coi

famosi insorli, che doveano sempre insorgere e non insorsero mai, e

specialmente dopo che la Francia mostro la punta della sua spada,

non dimostrano altro se non che il senno in certa gente e del lutto

uguale alia lealta ed all'onore. Ma tanto basti di questo documento

che lulti i giornali italiani hanno esaminalo e giudicato liberamente,

e sopra il quale percio niun dovra maravigliarsi se anche noi ci siam

presi la liberla di dire chiaramente il nostro parcre.
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1. Verita della Sedia pontificale di S. Pietro, che si conserva nella Basilica

vaticana 2. Descrizione della medesima 3. Una epigrafe inedita,

trovata in Risano nella Dalmazia.

1. E a tatti noto che il-sommo Pontetice Alessandro VII, sono gia due

secoli, per meglio conservare il preziosissirao monumento, che la Basili-

ca vaticana possedeva, della Cattedra di S. Pietro, voile che fosse chiusa

in una grandiosa sedia di bronzo e collocata, siccome simbolo dell'inse-

gnamento apostolico, neH'abside del medesimo tempio. Quest' anno pero,

per occasione del Centenario del Principe degli Apostoli, celebrate con

tanta pompa e col concorso de' fedeli di tutte le parti del mondo, il Santo

Padre Pfo IX ordino ,
che fosse tratta di quel luogo ed esposta per otto

intieri giorni alia pubblica venerazione. II chiaro cavaliere Giambattista

De Rossi non si lascio fuggire cosi bella opportunita per istudiare da

presso il monumento ,
e recarvi tutta la sua diligenza e le sue vaste co-

gnizioni archeologiche a fine d' illustrarlo. Di falto nel numero 3. del suo

Bullettino di Archeologia cristiana del corrente anno ha pnbblicato sopra

questo argomento una dotta dissertazione; della quale, non potendo al-

tro, esporremo ai nostri lettori i capi principal}.

La prima questione, che in questa materia si presenta, e se la Catte-

dra, la quale si venera nella Basilica vaticana, sia veramente quella, che

il Principe degli Apostoli adoper6 qui in Roma nelle sacre adunanze. II

Febeo due secoli addietro e il Wiseman ai nostri tempi aveano con suf-

ficienza messo in sodo questo punto dell' antica tradizione, facendone ri-

coDOscere le origini ne' primi secoli della Chiesa. Ma il chiaro De Rossi

aduna cotanta luce su quelle origini stesse
,
che oggimai e tolto ogni

fondamento di dubbio alia critica piu riottosa. II primo testimonio che

esamina, prendendo un ordine cronologtco inverso, come piu acconcio

alia presenle conlroversia, e quello di Enoodio di Pavia , fiorito nel se-

colo quinto e ne' principii del sesto. Dice dunque questo Padre, introdu-

cendo a parlare la Chiesa di Roma : Eccc mine ad gestatoriam sellam apo-
stolicae confession's uda mittunt limina candidates; et iiberibus, gaudio

exactore, fletibus collata Dei beneficio dona geminantur
l

. Ttitti in queste

parole scorgevano una cbiara allusione alia Cattedra di S. Pietro iu sen-

so anehe materiale , come quella che e delta gestatoria ;
e per conse-

guenza ne dejducevano che ai tempi di Ennodio essa era veuerata presso
il Sepolcro dell* Apostolo. Ma il De Rossi, colfaiutodi afiri monumenti,
ne rileva di piu a che fare i neofiti batlezzati venivano condotti dinanzi

a quella, e quale luogo del tempio la medesima occupava. II tine adun-

\ EHNOD. Apologet. pro synodo, ap. Sirmon, Opp. torn.
I, pag. ^647.
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que di una tale presentazione alia Sedia di Pietro era, perche i rigenerati

allora allora dalle acque battesimali ricevessero per le mani del Ponte-

fice, assiso in quella Sedia, il Sacramento della Confermazione. Le stesse

parole del lesto, chi per poco si conosca del fraseggio ecclesiastico, dan-

no sufiieiente indizio di questo senso. Esse dicono che il neofito, condot-

to dinaozi alia Sedia apostolica, riceveva un secondo beneh'zio, in cui gh
erano conferiti nuovi carismi, non inferior! a quelli gia ricevuti nel bat-

tesimo. II che se s'intende del Sacramento della Confermazione, che il

battezzato venisse a rieevere per le mani del Pontefice, ne proviene un

signiticalo giusto e naturale. Per contrario, se a quel Padre si fa dire,

come interpreto il Febeo, che il battezzato era menato ai piedt del Pon-

tefice a protestar la sua fede, le sue parole hanno un senso molto inesat-

to
;

slanle che il dono dell' abito della Fede gli era gia stato infuso col

layacro sacramentale.

Ma un argomento assai piu decisivo viene a confermare la detla in-

terpretazione ,
ed inoltre ci fa conoscere it luogo precise , doV era col-

locata la Cattedra dell'Apostolo. Questo e un'epigrafe, che il soprallo-

dato archeologo ha rinvenulo nella silloge epigrafica romana del codice di

Verdun, dettata nel metrico stile del quarto o del quinto secolo, ed era

apposta al luogo, nel quale ai neoh'ti era dal sommo Pontefice conferito

il Sacramento della Confermazione. Diceva dunque cosi :

Istic insontes coelesti flumine lotas

Pastoris summi dextera signal oves.

Hue undis generate veni, quo sanctus ad unum

Spiritus ut capias te sua dona meat.

Ai versi recitati sono nello stesso codice premessi i seguenti, che era-

no iscritti sopra 1'ingresso del fonte battesiniale :

Sumite perpetuam sancto de gurgite mtam ;

Cursus hie est fidei, mors ubi sola pent.
Roborat hie animos dimno fonte lavacrum;

Et dum membra madent, mens solidatur aquis.

Auxit apostolicae geminatum Sedis honorem

Christus, et ad coelos hunc dedit esse mam.
Nam cui siderei commisit limina regni

Hie habet in terris altera claustra poli.

Da queste epigrafi chiaramente risulta
,
che nel luogo medesimo

,
in

cui si amministrava il battesimo
,

si amministrava altresi per mano del

Pontefice il Sagramento della Confermazione. Vi e inoltre falta menzione

della Sedia apostolica ,
cumulata da Cristo di doppio onore

;
in quanto

per doppia maniera indirizzava i fedeli al cielo, cioe per mezzo di quei
due Sacramenti. Solamente si potrebbe dubitare, se oltre al seuso spiri-

tuale che e dalo alia Sedia apostolica, le convenga di piu il senso mate-
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riale. Ma la difficolta e tolta dal soprammentovato testiraonio di Ennodio,
il quale ci ha fatto sapere, che i nuovi batlezzati erano condotti innanzi

alia Sedia gestatoria della Confessione apostolica, per ricevere altri doni,

donageminata dello Spirito Santo. Adunque la Sedia apostolica dell'epi-

grafe, che e delta cumulata da Cristo di doppio onore, a cagione de' due

Sagraraenti che vi aveyano cosi immediala relazione, non dinota soltan-

to la suprema potesla del Pontificate
,
ma anche la Sedia materiale che

n' era il sirabolo.

Due altri indizii vengono a raffermare questa deduzione. II primo e

tolto dalla iscrizione storica del battistero della basilica Yaticana ,
eretto

da Damaso Papa nella seconda meta del secolo quarto ;
dove fra gli allri

versi si leggeva anche questo: UNA PETRI SEDES, UNLM YERUMQUE LAVA-

CRUM. L' altro e 1' elogio sepolcrale di Siricio, successore immediate di

Damaso, sulla cui tomba era scritto : FONTE SACRO MAGNUS MERUIT SEDE-

RE SACERDOS. E Yeramente il trono consuelo e solenne di ogni YCSCOYO

era nelle absidi delle basiliche
,
non gia ne' fonti battesimali. Che pero r

se e detto di Siricio
,
che egli sommo Sacerdote merito di sedere ncl

luogo del sagro fonle, e questo una conferma che in quel luogo era con-

servalo il seggio pontificale, cioe, come abbiamo veduto per altri monu-

menti, la Caltedra di S. Pietro; e perlastessa ragione a questa medesi-

ma Cattedra alludeva il verso sopraccitato della iscrizione del battistero.

Le cose sinora esposte aggiungono altresi nuova luce al celebre passo
di Ottato milevitano intorno allo stesso soggetto. Perocche vantandosi i

donatisti di avere in Roma un vescovo di loro setta
,
Otlato oppose loro

la serie de' Romani Pontefici da Pietro sino a Damaso
,
e nella seconda

ed'zione della medesima opera da Pietro sino a Siricio: quindi soggiu-

gneva: Denique si Macrobio l
dicatur, ubi illic sedeat; numquid potest

dicere in Cathedra Petrit Quam nescio si vel oculis novit ,
et ad cuius

Memoriam non accedit quasi schismaticus 2
. La Cattedra di Pietro, a cui

Ottato appella i donatisti
,
era tale che potea vedersi cogli occhi

,
e che

esisteva nella Memoria di lui , o sia nella basilica editicata in suo onore

al Vaticano. Era dunque la Cattedra materiale del santo Apostolo; quella

stessa, che ai medesimi tempi abbiam veduto che era conservata nel bat-

tistero della Basilica vaticana.

La quale persuasione ,
cosi salda e generate , non potea esser sorta in

quel secolo. E in vero, anche prima della persecuzione di Dioclezia-

no, durante il secolo.terzo, gli apologisti cattolici opponevano agli eretici

quello stesso che Otlato milevilano ai donalisli, la sussistenza cioe della

materiale cattedra di Pietro, conservata in Roma, ed indicante di mano
in mano la successione de' Ponlefici. Ce ne rimane un monumento nel

poema contro Marcione, che suole andare accompagnato come appendice
alle opere di Tertulliano. L'aulore di esso e ignoto ,

ma senza dubbio e

4 Era il vescovo donatista che irovavasi in Roma.

2 Ad Parmenian. lib. II, 4.
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anteriore al quarto secolo
,
come lo dimostra lo stile

, e il singolare ri-

scontro, discoperto dal De Rossi, di un esamctro che ne e lolto quasi di

peso e posto per epigrafe ad un monumento anteriore alia persecuzione
di Diocleziano, ritrovato nel cimitero di Callisto J

. L' autore adunque di

questa poetica confutazione de'marcioniti, imprendendo yersolafine del

libro III ad esporre la serie dei Romani Ponlefici, incomincia cosi:

Hac cathedra, Petrus qua sederat ipse, locatum

Maxima Roma Linum primum considere iussit.

E seguita numerando a mano a rnano gfi altri che succedettero. Ora e

impossibile non vedere indicata nelle citate parole la Caltedra materiale

di Pietro: certo 1' autore, a yolerla designare senza tiraore d' equivoco,
non avrebbe potuto adoperare formole piu precise e determinate. E per6
se il suo teslimonio e paragonato, com'e giusto, cogli altri testimonii

paralleli del secolo susseguente, ne risulta uua certezza, di cui maggiore
non puo aversi in simili rnaterie.

Finalmente, procedendo piu oltre nell'antichita, c'incontriamo nel ce-

Jebre passo di Tertulliano, il quale per convincer gli eretici di avere in-

trodotte novita, gli provoca a interrogare le cbiese apostoliche. Percur-

re (egli dice a qualunque avversario della Chiesa cattolica) percurre ec-

clesias apostolicas, apud quas ipsae cathedrae apostolorum suis locis

praesident. Si Italiae adiaces, habes Romam 2
. Tertulliano dunque, per

segno sensibile della idenlita della dotlrina apostolica, conservala nelle

chiese fondate dagli Apostoli , produce la identita delle loro catedre ma-

leriali, che nelle stesse chiese si conservaYano; argomentando che come

quelle sedie materiali degli Apostoli furono eredilate da' vescovi succes-

sor!
,
cosi parimente ne era ereditata la dottrina. La Caltedra di Pietro

e da lui ricordata come una, ed anzi la principale fra queste.

Dalle quali memorie, e specialmenle dal testo di Tertulliano, appa-
risce ad evidenza la somma yenerazione, in cbe furono presso i primitivi

fedeli le caltedre degli Apostoli, essendo riguardate non lanlo come pre-

ziosi monumenti di quegli uomini insigni, quanlo siccome pegno, ovver

testimonio del loro perenne insegnamento. Per questa ragione a tulli i

contradditori delle Terita catloliche si costumo, dal secondo al quinto

secolo, opporre le cattedre degli Apostoli, come segnale della legitti-

ma successione da quelli e della permanenza della loro doltrina. II che

specialmente si faceva per la Cattedra di Pietro
,

la cui predicazione ,

per la solenne promessa di Cristo ,
non dovea mai venir meno nella

Chiesa. Pertanto se tutte le chiese apostoliche, come dimostra il Fe-

J II luogo del poema (lib. I
, v. 228

)
e i! seguente : Quam Dominus mira sapientia

fecit et arte. L'epigrafc che cita il De Rossi, fu posta da Severe diacono del Papa Marcel-

lino sopra il tumulo di ana fanciulla
,
e dice con poca modificazione : Quam Dominus na-

gci mira sapienlia et arle lusserat.

2 TEBTULL. De Praescriptionibus, cap. XXXVI.

Serie V7, vol. XII, fasc. 423. 30 9 NovemDre 1867 ,
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beo 1
,
custodirono con somma diligenza le cattedre.degli Apostoli che

!e fondarono
, quanto piu e da credere che la Ghiesa rorrana fosse solle-

cita di conservarsi quella Cattedra, che rappresentava^il magistero di

Pietro, e quindi la forma della cattolica unita?

L* insigne reliquia, come abbiamo veduto, fu deposta da S. Daraaso

Papa nel battistero della Basilica vaticana, e quivi era tuttora conserva-

la nel secolo quinto e ue' principii del sesto. Di la fu trasferita di uno in

altro oratorio
;
ed ogni anno il di 22 di Febbraio era portata all' altare

maggiore, per servire nei divini ufiicii al sommo Pontefice. Finalmente,

come si e detto, Alessandro VII la fe'chiudere in quel magnifico monu-

mento di bronzo, dove al presente si conserva.

2. Ecco poi la descriz'one di questa Cattedra, come ce la fornisce il

cbiaro De Rossi, dopo di averla per ben due volte diligentemente esami-

nala. La sedia (egli dice) e composta di legni e di parti diverse. 1 quat-

tro piedi, a foggia di pi'lastri quadrat! ,
le aste orrizzontali che. legano quei

piedi, e le due aste del dossale sono di quercia giallastra, corrosa dal tem-

po e solcata dalla raano dell' uomo per trarne schegge e religuie. In que-
sti pilastri sono infissi gli anelli per rendere gestatoriala. sedia, qualein-
fatti Ennodio la chiama. Niun ornato d'avorio copre coteste parti. Lo spa-

zio pero tra i due piedi anteriori della sedia, le due siraili facce laterali

ed il dossale hanno un ornato e fortezza d'altro legno nerastro, d'acacia,

poco tocco da mani avide di reliquie. Questo e un primo indizio, che ci

fa distinguere la diversa origine ed eta delle parti intagliate in legni di-

versi
;
le piu antiche corrose dal tempo e dal pio desiderio di averne qual-

che particella, le seconde piu intere. Decisive poi e 1' indizio fornito dal-

la stile architettonico. Le facce laterali, oggi distrutte, rappresentavano
archi sorretti da pilastri, sormontati da goffi capitelli ;

il dossale e effi-

giato a timpano triangolare sopra un portico d' archi simile ai predelti.

Cotesta architettura e dello stile de' secoli cristiani
;
e niun archeologo

classico potra attribuirla ai tempi di Glaudio. Gli ornati poi d'avorio sono

di due specie: lisle con rabeschi, che corrono lungo i margini della fac-

cia principale del dossale e del timpano, e lastre compartite in quadret-

ti, che coprono tutto il telaio tra i due piedi anteriori. Le lisle sono in-

tngliale a rilievo
;
le laslre a graffito con laminette d'oro dentro gl' inca-

vi. 1 rabeschi a rilievo sono grevi, e mi sembrano lavoro piu recente del

secolo quinto; le imprese d'Ercole e le immagini di varii mostri graffite

le stimo piu antiche T cerlamenle pero di lempo assai posleriore al secolo

di Augusto. Questo e il frutto di un primo esame assai breve, e falto in

condizioni difficili ed incomode.

Dopo un secondo esame, pel quale ebbe agio migliore, pote fare alcu-

ne altre osservazioni, che raccolse in un' appendice ;
ed eeco le piu no-

tabili. Le parti della Cattedra intagliate in legno d'acacia e adornate di

4 PHOKBKI s, De identitate Cathedrae, in qua S. Petrut Romae primum sedit.
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lisle eburnee, sculte a rilievo, costituiscono tutto 1' interne di essa, e so-

no uaa -vera sedia di stile bizantino. Le lastre d' avorio, sulle quali sono

incavate le figure delle erculee imprese, coprono il telaio antenore e non

furono fatte per esso, ma ad esso applicate. Le liste scolpite a rilievi sono

adattate e proprie ad ogni merabro dell'archittetura della sedia, e non le

posso stimare piu antiche .e adoperale ad altro uso. Nei rabeschi di quel-

le sculturine sono effigiati combattimenti di animali, di cenlauri
,
di no-

mini; e nel mezzo della fascia orizzontale del timpano nel luogo cioe piu

degno e centrale, e ritratto il buslo d' un imperatore coronato, stringc-n-

te colla deslra lo scettro, ch' e rotto, colla sinistra il globo ;
ha nel volto

i soli mustacci senza barba; Corse e un Carlo Magno, o uno de'primi suc-

cessori di lui. Due angeli, uno per parte, gli offrono ciascuno una corona:

allri due angeli seguono nella stessa guisa, portanti ciascuno una palma.
L'arte delle sculture eburnee e de' rabeschi mi sembrano benissirao con-

venire all'eta del rinnovato irapero occidentale. Questa Sedia e stretta e

chiusa dentro 1' armatura di quercia assai corrosa
,
che e composta del

quattro pilastri, ossia dei piedi anteriori, dei posteriori co' sostegni del

dossale, e delle aste orizzontali, che legano quegli assi. Alcune delle asle

di quercia mancano, e sono slate sostituite da altre di acacia
;
del medesi-

mo legno cioe, nel quale e intagliala la sedia inleriore. Ai pilastri di quer-

eia sono infissi gli anelii di ferro, che rendevano gestatoria la sedia.

Queste nolizie, attinte immediatamente dal monumento, nell'atto che

eonlermano le pruove tradizionali della esistenza della Cattedra di S. Pie-

tro, fanno disparire le difficolla piu gravi, che le si possono opporre. Per

verita ne I'architellura ne 1'arte del dossale e degli ornati potrebbero ri-

ferirsi all' eta" di S. Pietro, lie ad una curule senatoria de' tempi di Clau-

dio. Ma ognuno scorge a prima vista, che queste son parti aggiunte ad

altre parti molto piu antiche. Cosi parimente le immagini profane delle

imprese di Ercole ottimamente si spiegano coll' uso de' secoli piu bassi,

di adornare i sacri arnesi con profane sculture, tolte dai dittici e da ogni

maniera di supellettili antiche, senza far caso della qualita delle cose che

vi fossero effigiate. II che non si costumava ne' primi Ire secoli, quando
era cosi viva la lotta fra il paganesimo e il cristianesimo. Per contrario i

tanti intacchi nelle parti piii vetuste manifestano la grande venerazione,

in che era in antico; e di fatti una di queste reliquie, colla indicazione

de Cathedra S. Petri, si trova registrata nel catalogo compilato da Nicola

Signorili sotto Martino V. Simihnente gli anelii di ferro, che si veggono
attaccati alle aste del legno, ond' era composta la Sedia primitiva, fatta

ragione degli altri argomenti, sono un chiaro indizio che e quella dessa,

die da Ennodioju appellata gestatoria. E dunque, come conchiude I' illu-

stre archeologo in possesso del titolo della Cattedra famosa, che nei pri-

mi secoli fu pegno e segno visibile dell'apostolica origine della Chiesa ro-

mana, dedotta da Pietro. L'intronizzazione, che su quella cattedra per

molti secoli si fece d' ogni nuovo Pontefice, e la festa annua de' 22 Feb-
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braio *, nella quale il Pontefiee su questa Caltedra sedeva, dimostrano

quanlo irragionevole e storicamente improbabile sarebbe il supporre che

una nuova sedia sia stala sostituita all'antica, ed abhia usurpato il titolo di

quella, che Damaso pose nel battistero... Queste osservazioni, congiunte

alle storiche testimonianze sopra recitate, achi non abbia 1'animo preoc-

cupalo da opinione contraria, sembreranuo assai gravi e persuasive.

3. Ci e riraessa la copia di una bella iscrizione, che fu trovata ultiraa-

mente in Risano nella-Dalmazia. E incisa sopra di un piedistallo lungo

pollici di Vienna 34
1

/, largo 2*2 e della spessezza di 11. Le leltere sono

di ottima forma, e scolpite a perfezione; il piedistallo poi, tranne che e

spezzato per una rottura traversale, si trova in buono stato di conserva-

zione. Noi volentieri la pubblichiamo, coin'e il desiderio dell' egregio si-

gnore , che ce ne ha mandate il disegno ,
imitando colla stampa ,

come

raeglio e possibile, la qualita dei caratteri. Dice dunque cosi:

C STATIVS C F
SERG ' CELSVS *

EVOC AVG DONIS
DONATVS BIS CORONA

AVREA TORQVIBVS
PHALERIS ARMILLIS

OB TRIVMPHOS ' BELLI

DACICI
' AB IMP ' CAESA

RE NERVA ' TRAIANO AVG
GERM ' DAC j>ARTHICO

OPTIMO ?
' LEG VU '

GEMlVAE
'

IN
'

HISPANtA
'

T
'

P I
'

ET EPVLO
'

DEDICAVIT
I II dotto autore dimostra con cfGcaci argoraenti, che in Roma fu anticamente onorata

un'altra sedia di S. Pietro, quella in cui print tedit, cioe nella sua prima venuta, istrucu-

do e battezzando i couvcrliti nel ciiuitero Ostriauo. Di questa, come rileva da' calendarii e
da altri anticbi monument!, si faccva mcmoria a' 48 di Gennaio : dell' altra poi, che adopero
nella seconda venuta e che rimase piu famosa, perche ereditata da' suoi successor! nel Pontifi-

cate romano, si celebrava con assai magjiore solennita la Commemorazione a' 22 di Febbraio.
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Ecco in breve le cose che apprendiamo da questa iscrizione. Un tal

C. Stazio Celso della Iribu Sergia, finiti gli stipend!!, dice di essere slato

invitato dall'imperatore Traiano a militare di nuovo. Combalte dunque,
come evocato, nelle guerre daciche contro Decembalo; e I'iraperatore pre-

inio la sua bravura due voile con la corona d'oro, e gli dono le falere, le

armille e le collaue ne' due trionfi dacici
;

il primo de'quali fu celebrato

nell'anno 856 di Roma, ed il secondo nell'859. Dopodi che Celso fu pro-

mosso al centurionato della legione settima gemina ,
la quale stanziava

in Ispagna. Egli pose questa memoria prima della morte di Traiano. Cio

si fa chiaro per 1'appellativo Imp. Caesare; laddove se fosse morlo,

avrebbe dovuto scrivere Divo Traiano. Ma 1'erezione del mouurnento

ne anche pole precedere 1'869, perche egli da a Traiano il litolo di Par-

tico, cheappunto in quest' anno comincio ad essere iscrillo ne' pubblici

monumenli. Or poiche Traiano mori 1'Agoslo dell' 870; egli e manifeslo

che il monumento fu dovuto erigere Ira 1'869 e 1'870.

C. Slazio termina colle parole T. P. I. et epulo dedicavit. Le Ire sigle,

nell'uso che d'ordinario se ne fa nell' epigrafi latine, vogliono significare

Testamento poni iussit. Ma come puo esser cio, se egli inlervenne alia

cerimonia della dedicazione
,

e distribui agli aslanli il solito epulumf
Yuole dunque il buon senso

,
che a quelle sigle si dia nel presente caso

un altro valore, e polrebb'essere queslo : Titulum poni iussit. Nou aven-

do 1'epigrafe nominate altro che Caio Stazio, e da supporre che egli aves-

se collocala la sua statua sopra il piedistallo, in cui si e irovata scolpita
1' iscrizioue.
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TAM SAECVLAHEM QVAM REGVLAREM

ET AD RELIQVOS OMNES CHRISTIFIDELES SICILIAE

QYIBYS PRAESCR1RITYR MODYS

QYO CAVSAE AD- FORVM ECCLESIASTICVM PERTINENTES

ABOLITO IVD1CE DELEGATO

EIYSQYE TRIBYNALI IYDICARI POSSINT AC DEBEANT

YENERABILIBYS FRATRIBYS ABCHIEPISCOPIS EPISCOPIS

ALIISQYE LOCORYM ORD1NARHS

AC DILECTIS FILIIS ECCLESIASTICIS ET RELIGIOSIS YIBIS

CVNCTISQYE CBRISTIFIDELIBYS SICILIAE.

P1YS PP. IX.

Veoerabiles Fratres, ac Dilecti Filii, Salulem et Apostolicara Benedi-

ctionem. Multis gravissimis aeque ac iustissimis causis permoti , Yel po-
tius impulsi, per Apostolicas Nostras Litteras hodierno die sub Plumbo
datas

,
ac perpetuo Yalituras, Suprema Nostra Apostolica Auctoritate

LETTERE APOSTOLIC HE
DEL SANTISSIMO SIGNOR NOSTRO PIO

PER DIVINA PROVVIDENZA PAPA IX

AGLI ARCIVESCOVI
, VESCOYI ED AL CLERO.SECOLARE E REGOLARE ED A

TUTTI GLI ALTRI FEDELI BELLA SlCILIA ,
COLLE QUALI SI PRESCRIVE

IL MODO DI GICDICARE LE CAUSE APPARTENENTI AL FORO ECCLESIA-

STICO DOPO L'AROLIZIONE DEL GIIDICE DELEGATO E DEL suo TRI-

BUNALE.

Venerabili Fratelli e Figli diletti, salute ed apostolica benedizione.

Mossi, anzi spinti da molte gravissime e giustissime cause, con lettere apo-

stoliche, date in questo giorno e valevoli per sempre, abbiamo estinlo, sop-

presso ed annullalo del tutto in forza della nostra suprema potesla apostoli-
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praetensam Apostolicam Siciliae Legationem ,
ac ita appellatara Monar-

chiara, ludicem Delegatum eiusque Tribunal, atque etiam alterura Tribu-

nal Messanae, a civili potestate, superior"! fere exeunte saeculo, perperam
inslitutum, Notarios, Scribas, Ministros, et alios quoslibet Ofliciales quo-
vis nomine nuncupates, Dignitates, ofBcia, ministeria, omnesque illorum

titulos, denorainatiouem omnino extinximus
, suppressimus , delevimus,

atque etiam omnia et singula, si quae essent, illis et cuicumque illorum

a Nobis, et a quibuscumque Romanis Pontificibus Praedecessoribus No-
stris quomodolibet concessa, ac pluries confirmata privilegia, facultates,

mdulla
, penitus et omnino revocavimus

,
et abrogavimus ,

et ilia yeluti

plane revocala, abrogata el extincta ab omnibus Christifidelibus baberi

et aestimari debere voluimus et mandavimus. Verum eodem tempore de

vestra utililate et bono summopere solliciti, et iccirco vestris incommodis

paterna Nostra sollicitudine occurrere exoptaales , cognovimus alium a

Nobis modum esse statuendum
, quo ex Sacrorum Canonum norma cau-

sae ad ecclesiasticum forum pertinentes ,
extincto et abolito munere et

officio ludicis Delegati, eiusque Tribunali, possint rite cognosci, iudicari,

et ad debitum finem adduci
,
ac propterea perspeximus , pro earumdem

causarum cognitione et fine in ista ipsa Insula a Nobis peculiar! rations

esse providendum. Ex quo profecto omnes non solum magis magisque

intelligunt, summam esse paterni Nostri animi in Vos caritatem
,
ac sin-

gularem de Yestris commodis et utilitatibus curam
,
verum etiam clare

ca, la pretesa legazione di Sicilia e la cosi delta monarchia, il giudice dele-

gato e il suo Iribunale, ed anche 1'altro Iribunale stabililo a Messina, coulro

ragione, dall'autorita civile al finire deH'uHimo secolo;i notari, gliscrivani,
i minislri e gli altri officiali di qualsivoglia qualita e nome

;
le dignita, gli of-

ficii, i minister! e tutti i loro litoli ed appellazioni. Abbiamo rivocato, abro-

gate ed estinto affatto ed onninameute; ed abbiamo voluto e comandato che

da luttii fedeli siano tenuti,stimaii ed abrogati interamente, eslinti ed annul-

lali tutti e singoli gli indulti, le facolla ed i privilegi, anehe piii volte con-

fermati se ve ne fossero, coiicessi in qualunque modo a loro ed a ciascun di

loro da Noi e da qualunque altro sommo Pontefice nostro antecessore. Ma
nel medesimo tempo sommamente solleciti per la vostra utilita e vantag-

gio, e percio desiderosi di ovviare ai vostri incomodi con somma cura, ab-

biamo conosciulo dover noi stabilire un altro modo, col quale, a norma del

sacri cano-ni, estinto ed abolito 1'incarico e 1'uflicio del giudice delegate e il

suo tribunale, le cause appartenenti al foro ecclesiastico possano legalmente
essere discusse e giudicate, e condotte al debito fine : laonde abbiamo av-

visato dover noi provvedere in ispecial guisanella slessa vostra isola al mo-
do di esaminare e decidere le medesime cause. Dalla qual cosa tulti certo

ogni di piii vedranno non solo la somma carita deU'animo nostro verso di voi

e la singolare sollecitudine pel vostri comodi ed utilita; ma chiaro ed aper-
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aperleque agnoscuut, Nos ad praemissa devenisse ut gravissima amove-

renlur scandala, et mala, quibus Siculi fideles vehementer affligebantur,

utque Ecclesiae
,
el huius Aposlolicae Sedis auctoritati

, dignitali et ho-

nori
,
et Episcoporura lurisdictioni, atque animarum saluti consulerelur.

Itaque, diuturna et accurata adhibita consultatione
, rebusque omnibus

diligentissime perpensis, prout rei gravitas omniuo postulabal, el auditis

nonnullis Yenerabilibus Fratribus Noslris S. R. E. Cardinalibus, ac Di-

leclis Filiis Romanae Curiae Antislitibus consilio, doctrina, ac sacrarum

leguni scientia, rerumque gerendarum peritia praestantibus, pro facili et

recta earumdem causarum cognitione, et tractatione, sequentem normam

statuere, praescribere, et sancire decrevimus, quam ab iis omnibus, ad

quos special, el in futurum spectabit, diHgenler, inviolabililerque obser-

yari volumus, praecipiraus et mandamus.

I. Causae omnes non exemptorum ad forum ecclesiasticum quomodo-
libel pertinentes, cuiusdimque sint generis, in prima provocatione, seu

inslanlia, coram Ordinariis Locorum dumlaxal cognoscaulur, nee ab eo-

rum Iribunali avocari possinl ,
nisi litulo tantum appellationis a senten-

tia definiliya, aut ab interlocutoria definitivae vim habente, cuius gra-

Tamen per appellationem a definitiva reparari nequeat, vel nisi integro

biennio a die molae lilis computando, coram ipsis Ordinariis pependerint

iniudicatae, seu non decisae, quemadmodum Concilii Tridentini decreto

(cap. Causae omnes 20. Sess. 24. de Reformat.) provide cautum cst.

tantieme conosceranno Noi aver preso le sopraddelte risoluzioni per torre di

mezzo scandali e mail gravissimi, dai quali erano veementemente afflilti i fe-

deli Sicilian!; e per provvedere alia salute delle anime, alia giurisdizione dei

yescovi, all'onore, alia dignita ed all'autorita di questa Sede apostolica.

Quindi dopo lungaed accurata investigazione, ponderata ogni cosacon som-

ma diligenza, come richiedeva la gravita della maleria ed uditi alcuni vene-

nerabili nostri Fratelli Cardinal! della santa Chiesa Romana ed i dilelti figli

prelali della Curia romana, prestanti nella scienza legale e periti nella prati-

ca degli affari, abbiamo deciso di stabilire, prescrivere ed ordinare la nor-

ma seguenle, per la pronta e retia cognizione e tratlazione delle stesse cau-

se, la qual norma vogliamo, ordiniamo e comapdiamo che sia diligentemenle
ed inviolabilmenle osservata da tulti al presenle ed al future:

I. Tulte le cause dei non esenti, le quali appartengono in qualsivoglia mo-
do al foro ecclesiasticOj di qualunque genere siario, nel primo giudizio, os-

sia istanza, deggiano essere trattale soltanto dinanzi agli Ordinarii del luogo,
ne si possano avocare dal loro tribunale, fuorche a titolo di appello o della

sentenza interlocutoria, il cui gravame non possa essere riparato colla sen-

tenza definitiva; ovvero siano rimaste dinanzi al tribanale dell'Ordinario ,

senza essere giudicale o decise, per due anui interi da computarsi dal di in

cui comincio la causa, come fu prudeutenieute stabilito con decreto del Con-

cilio di Trento (cap. Caussae omnesZb. Sess.24.de Reform.). Se non si osser-
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Quod si secus fiat, quaevis appellatio , inhibitio
, aut sentenlia ad eius-

dem Concilii praescriptum eo ipso irrita sit, ac nullius prorsus roboris

yel momenti.

II. A sententia Ordinarii ad Metropolitanum appelletur, servata in om-

nibus forma, quae ab eodem Concilio sancilur. Ubi vero Metropolita-
nus in prima instantia tamquam Ordinarius Loci in causa pronunciave-

ril, appellatio deferatur ad Episcopura seniorem Provinciae
, tamquam

Aposlolicum Delegatum. A sententiis vero in prima provocatione latis

ab Archiepiscopo Calaniensi , qui Suffraganeis caret, appellandum erit

ad Archiepiscopum Messanensem, uti Apostolicae Sedis Delegatum.
III. Ab Archimandrita vero Messanensi, qui iurisdictionem quasi Epi-

scopalem in nonnullis oppidis, seu locis nullius Dioecesis Provinciae

Messanensis exercet
, appelldtur ad Archiepiscopum Messanensem ,

uli

Delegatum Apostolicum.

IV. Ab Abbate deraum S. Luciae, qui similiter iurisdictionem quasi

Episcopalem inuno, seu pluribus oppidis, vel locis nullius Dioecesis

Provinciae Messanensis exercet, appelletur ad Archiepiscopum Messa-

nensem uti Delegatum Apostolicum.

V. Per praemissa autem non intendimus eisdem Archimandritae Mes-

sanensi, el Abbati S. Luciae quidquam novi iuris tribuere.

VI. Quaecumque pars a secunda sententia vel Metropolitan!, vel Epi-

scopi, ut supra Senioris Provinciae, vel Delegati gravatam se senliat,

ad Nos, sen ad Romanum Pontificem pro tempore existentem poterit ap-

vera questa regola, qualunque appello ,
inibizlone o decisione sia nulla di

per se slessa e senza nessun valore o forza.

II. Si appelli dalla sentenza dell'Ordinario al metropolitano,osservando in

lulto la forma prescritta dallo stesso Concilio. Quando il metropolilano avra

deciso la causa in prima istanza, come giudice del luogo, 1' appello si porti

dinanzi al Vescovo suffraganeo piii anziano nella provincia, come delegate

apostolico. Le sentenze in prima istanza pronunciate dall'Arcivescovo di Ca-

tania, che noil ha Vescovi suffraganei, si portino in appello all'Arcivescovo

di Messina, come delegate della Sede aposlolica.

II. Dall'Archimandrita di Messina, che in alcune terre, ossia luoghi di nes-

sunadiocesi della provincia di Messina, esercita la giurisdizione quasi epi-

scopale, si appelli all'Arcivescovo di Messina, come delegate apostolico.

IV. Finalmente dall'Abbate di S. Lucia, che parimente esercita la giurisdi-

zione quasi episcopate in una o piii terre, o luoghi di nessuna diocesi nella

provincia di Messina, si appelli all'Arcivescovo di Messina, come delegate

apostolico.

V. Colle sopraddette prescrizioni nori intendiamo conferire nessun nuove

dirillo agli slessi Archimandrita di Messina ed Abbate di S. Lucia.

VI. Quella delle parti che si credera gravata dalla seconda sentenza del

metropolitan o del Vescovo anziano, o del delegate, potra appellarsi aNoi

od al Pontefice Romano allora esistente, affinche la causa si decida definiti-
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pellare, ut causa in Romana Curia ad formam iuris absolvatur, aut eiiam,

si eidem parti magis libuerit, petere, ut causae cognitio ludici ecclesia-

stico in partibus Siciliae committatur per Litteras Apostolicas, necessa-

riis et opportunis clausulis, prout iuris fuerit, muniendas.

VII. Caveant taraen omnes Ordinarii Locorum, ne causis, quae maio-

res appellantur, quaeque apud Sedem Apostolicam tractari debent, si-

ve in prima ,
sive etiara in alia ulteriori instantia, ullo pacto sese inge-

rant, aut immisceant, sed illae iuxta commemorati Tridentini Concilii, et

Sacrorura Canonurn, et Apostolicarum Constilutionum praescriptum in

Romana durataxat Curia, vel a ludicibus, quos Romanus Pontifex pro

tempore existens specialiter deputaverit, cognoscantur. Insuper cayeant

quoque, ne cuipiam intercipiatur ius sive in prima, sive in ulteriori in-

stantia, omisso medio, adeundi Sanctam Sedem pro obtinenda cognitio-

ne, et definitione aliarum causarum, quas minores vocant, dummodo ta-

men partium accedat consensus.

VIII. Nulli praeterea e'x supradictis sive primae, she secundae, sive

etiam tertiae instanliae ludicibus, nee cuiquam alteri ecclesiastico ludi-

ci cuiuscumque gradus et conditionis, etiamsi Legati a latere dignitate

insignito, potestas sit ullo unquam tempore quempiam absolyere, etiam

cum reincidenlia, et ad effectum agendi tantum, a censuris ecclesiasticis

per Apostolicas Constitutiones inflictis, quarum absolutio soli Romano
Pontifici reservatur. Caveant item omnes praedicti, ne postquam eaedem

censurae ab ipsis declaratae ac promulgatae fuerint, ullo modo sese in-

yamenle nella Curia romana, secondo il giure; ovvero, se meglio piacera alia

stessa parte, potra chiedere che la sentenza definitiva sia conimessa ad un

giudice ecclesiaslico in Sicilia, con lettere apostoliche munite delle opportu-
ne e necessarie'clausole, secondo il giure.

VII. Si astengano gli Ordinarii del luogo dal tratlare in nessun modo, ne

in prima, ne in seconda istanza, le cause chiamate maggiori, le quali secon-

do il prescritto del Concilio tridentino, dei sacri canoni e delle costituzioni

aposloliche, devono essere trattate >olo nella Curia romana, o dai giudici,

che il Romano Pontefice pro tempore specialmente deleghera: si astengano
eziandio dal privare del diritto di ricorrere alia Sede aposlolica in prima o

seconda istanza, omesso il Iribunale. di mezzo anche per le cause minori. le

parti che vogliono ricorrervi.

VIII. Nessuno dei predetti giudici di prima", di seconda ed anche di ler-

za istanza, ne verun .allro giudice ecclesiastico di qualsivoglia grado a

condizione, ancorche insignito della dignita di legato a latere, non possa
mai assolvere, neppure colla coincidenza ed all' effetto solo di operare vali-

damente, chi ha iucorso le censure ecclesiastiche stabilite dalle Costituzio-

ni apostoliche, 1' assoluzione delle quali e riservata al sovrano Poutefice.

Parimeute si astengano tutli i sopradetti, quando le stesse censure da loro

furono dichiarate e promulgate, dall' ingerirsi in nessun modo e Tlall'esami-
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gerant, aut immisceant cognition! an illae
, earumve declaratoriae vali-

dae, aut nullae, iustae aut iniustae sint, cum eiusmodi cognitionem Ro-

mano tantum Pontifici pro tempore existenti corapetere satis constet, et

exploratum sit.

IX. Ceterum Archiepiscopi, Episcopi, aliique ecclesiastici ludices tarn

Ordinarii, quam ceteri ut supra deputati ,
vel deputandi, turn in causis

definiendis turn in appellationibus excipiendis, sese omnino conformare

deheant Saf.ris Canonibus, Concilio Tridentino, Apostolicis Constitutio-

nibus, ac praesertim Decreto rec. me. dementis VIII, Praedecessoris

Nostri, die 16 Octobris anno 1600 edito et incipient! a Ad iollendas ,

et rec. me. Benedict! XIV, Praedecessoris pariter Nostri Constitution!',

quae incipit Admilitantis Ecclesiae
, die! 29 Martii anno 1742.

X. Cum suspensiones, quae per Ordinaries ex informata consdentia

inferri solent, minime possint coasiderari ut causae, quae publici iudicii

formam sustineanl ,
iccirco qui huiusmodi suspensionibus obnoxii sunt

preces Summo Pontifici tantum deferre poterunt, quin praedicti Indices

in huiusmodi causis sese ullo modo immiscere possint.

XI. In causis de nullitate matrimonii observari iubemus Constitutio-

nem Benedict! XIV, Praedecessoris Nostri
, quae tertio Nonas Novem-

bris, anno 1741 edita, incipit Dei Miseratione . Quae autem diligen-

ter servanda sunt sequentibus articulis summatim comprehendunlur :

1. Qualibet in Dioecesi .proprius Ordinarkis in patronum seu defensorem

malrimonii eligere debet personam probatae fidei, et canonici iuris peri-

riare se quelle censure siano valide o nulle, giuste od ingiuste; questo esa-

me appartenendo solo al Romano Pontefice, come e provato e manifesto.

IX. Del resto gtt Arcivescovi, i Vescovi e gli altri giudici ordinarii, o

delegati a giudicare le cause o da delegarsi, anche negli appelli, devono
inleramente uniformarsi ai sacri cauoni, al Concilio tridentino, alle Costi-

tuzioni apostoliche e principalmente al Decreto della felice memoria di Cle-

mente VIII iiostro antecessore, in data del 16 Ollobre 1600, 51 quale comin-

cia: Ad tollenda, ed alia Costituzione della felice memoria di Benedetto XIV
noslro antecessore, la quale comjncia: Ad militanlis Ecclesiae del 29 di

Marzo 1742.

X. Le sospensioni che ex informata conscientia, sogliono infliggere gli

Ordinarii non potendosi considerare come causa da trattarsi in giudizio ;

percio coloro che furono sottoposti a quesle sospensioni potranno solo pre-
sentare preghiere al sommo Pontefice ,

senzache i suddelti giudici possano

per niun modo immischiarsi in tali cose.

XI. Nelle cause di nullita del matrimonio comandiamo che si osservi la

Costituzione di Benedetto XIV nostro antecessore, in data del 3 di Novem-
bre 1741, la qaale comincia: Dei Miseratione. Le prescrizioni poi che si de-

vono ossefvare diligentemente sono compendiate nei seguenti articoli: 1. In

ciascuna diocesi il proprio Ordinario deve eleggere a difensore dei malri-

monii una persona di specchiata fede, perita nel giure canonico, se e po-
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tarn, ac si fieri possit, ex coetu ecclesiastico. Fas erit Ordinario iustis de

causis illam ab officio removere, eique alterara suflicere, quae designa-

tis dotibus sit praedita, idque Ordinario item licebit, quoties electa ad

defensoris mimus persona aliquo legitirao prohibeatur impedimento, quo-
minus commissi muneris paries expleat. 2." Is porro defeosor, seu patro-

nus, omnibus causis adesse debebit, quae de matrimonii nullitate, seu

validitate instituantur, atque adeo ad omnia et singula acta erit citandus,

atque etiam adesse debebit testium examini, ac tarn voce, quam scripto

matrimonii validitatem 'tueri tenebitur, omniaque adferre augumenta ,

quae ad eius valorem probandum necessaria et idonea cognoscat. 3." Ut

institutum de malrimonii validitate iudicium integrum sit, nee nullitatis

vitio laboret, necessarium erit, ut matrimonii defensor iudicio inlersit

sive unus, sive uterque ex coniugibus agat pro invaliditate matrimonii,

sive ambo coniuges stent in iudicio
, quorum alter matrimonii valorem

oppugnet, alter vero tqeatur. Idem matrimonii defensor munus adsu-

mens iuramentum omnino praestet de ipso munere recte fidelilerque ge-

rendo, idemque iuramentum singulis causis renovabit. Quisvis actus iu-

dicialis Sat, quin matrimonii defensor legitime citetur, Tel iutimetur, pla-

ne irritus erit. 4." Si sententia edila matrimonium admittet, ac nulla ex

parlibus appellalionem interponat, matrimonii defensor ab appellando se

abstinebit, eademque ratione se geret, si iudex secundae inslantiae pro
matrimonii yaliditate sententiam tulerit, licet primus iudex pro nullitale

sibile appartenente al ceto ecclesiastico. L' Ordinario avra facolia di rimuo-

yerla dall'ufficlo e di surrogarla con allra persona, fornita delle specificate

doti, ogniqualvolta la persona scelta all'ufficio di difensore, sia impedita le-

giltimamente dall'adempire al proprio dovere. 2. Questo difensore od avvo-

cato dovra assistere a tulle le cause che si tratleranno sulla validita o

nullila del matrimonio, e percio dovra essere citato in tutti e singoli gli at-

ti ed assislere all'esame dei teslimonii, che si fara a voce o per iscritlo, do-

rra difendere la validita del matrimonio ed addurre lutli gli argomenti, che

sappia necessarii od acconci a provarne la validita. 3. Affinche il proces-
so sulla validita del matrimonio sia legale e non abbia nessun difelto di nul-

lila, e necessario, che il difensore dei matrimonii vi assisla, sia 1' uno o 1'al-

tro dei coniugi in giudizio per I' invalidita del malrimonio, ovvero ambe-
due i coniugi piatiscano, 1'uno oppugnando e 1' altro difendendo la validila

del matrimonio. Lo slesso difensore dei matrimonii, assumendo il suo offi-

cio, deve dare giuramento di adempirlo con retlitudine e fedelmenle, il

qual giuramento deve rinuovarsi in ciascuna causa. Qualunque atlo si fac-

cia senza cilare ed ordinare legittimamente la presenza del difensore dei

matrimonii, e nullo affatto. 4. Se la senlenza pronuncia valido il malrimonio

e nessuna delle parti si appelli, il difensore dei matrimonii si asterra dal-

Tappello egli pure, e se ne asterra eziandio se la senlenza del giudice in

seconda istanza sara per la validita del malrimonio, quantunque in prima
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ludicaverit
; quod si iudicatum fuerit pro raatrimonii invaliditate, hoc in

casu defensor intra terminura a iure canonico definitum provocationem a

sententia interpooat necesse est, declarando, so adhaerere parti, quae
matrimonii valorem sustineat. Si autera nemo existat, qui a sentenlia

contra raatrimonium lata appellet, defensor ex officio ab eadem senten-

tia provocabit. 5." Pendente appellatione a prima sententia, vel appel-
latione nequaquam interposita, quamlibet ob causam, si .unus vel uter-

que coniux novas inire nuptias attentaverit, subiicientur canonicis san-

ctionibus contra illos qui nuplias ab Ecclesia vetitas inire ausi fuerint,

ac praesertim obnoxii erunt separations, donee altera lata fuerit senten-

tia de nullitate matrimonii, a qua intra decem dies interposila non sit ap-

pellatio, vel eadem deserta iaceat : insuper poenas omnes incurrent con-

tra polygamos a Sacris Canonibus et Apostolicis Constitutionibus prae-
finitas. 6." Posteaquam causa ad secundi gradus ludicem delala sit cir-

ca matrimonii defensorem, ilia omnia servanda erunt, quae praescripta
sunt in iudicio primae instantiae. Ad eumdem secundae instanliae iudi-

cem perlinebit defensorem malrimonii deligere, atque ita porro in iudi-

ciis ulterioris gradus. 7. Si turn prima turn secunda sententia matrimo-

nii nullitatem declaraverit, nee pars, cui inlersit, appellationem iuterpo-

suerit, ac defensor ex conscientia censuerit non provocandum, vel in-

terpositam appellationem minime prosequendam ,
tune fas erit ulriusque

coniugi novas contrahere nuptias, dummodo tamen neque ob legiliraum

impedimentum, neque aliam ob causam a novo ineundo coniugio proht-

istanza giudicato nullo: ma se la prima sentenza fu per la. nullita del malri-

monio, il difensore deve appellarsi nel termine defmito dal diritfb cano-

nico, dichiarando di stare per la parte che sostiene valido il matrimonio :

se nessuna delle parti si appella dalla sentenza di nullila, il difensore dei

matrimonii deve appellarne per obbligo del suo ufficio. 5. Durante 1'ap-

pello per qualunque causa, se 1'uno o 1'altro dei coniugi tentasse di passare
a nuove nozze, sia soltoposto alle pene canoniche stabilile contro coloro,

che ardiscono contrarre nozze proibile dalla Chiesa e sopraltulto i coniugi
saranno sottoposti alia separazione, finche nou sia pronunciata la seconda

sentenza, sulla nullita della quale non venga appellate tra 10 giorni ,
o

siasi abbandonato 1'appello: inoltre incorreranno le pene stabilite dai ca-

noni contro i poligami. 6. Dopo che la causa fu definita dal giudice di

seconda istanza, riguardo al difensore dei matrimonii si deve osserva-

re quanto fu prescritto per la prima istanza. Allo slesso giudice di se-

conda istanza spettera eleggere il difensore dei matrimonii, e cosi nei

giudizii di grado ulteriore. 7. Se tanto la prima come la seconda sen-

tenza avra dichiarato nullo il matrimonio, ne la parte cui spetta avra in-

terposto nuovo appello ,
e il difensore secondo la sua coscieuza non giu-

dichera di doverlo provocare o di non doverlo proseguire, allora sara leci-

to ad ambedue i coniugi passare ad altre nozze, purche non esisla nes-

in impedimento legitlimo, ne per altra ragione sia loro proibito di con-
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beantur. Firmum vero raanebit causarum matrimonialium privilegium,

hoc est, sententias in huiusraodi causis editas post quemcumque tempo-
ris lapsum numquara transire posse in rem iudicatam

; ideoque si quid-

piam repertum sit, vel minime in iudicii disceptatione prolatum, vel

ignoratione occultum, iterum causaro de matrimonii validitate in iudi-

cium posse deferri. Huic privilegio obnoxia semper erit facultas coniu-

gum novas nuptias contrahendi. Quod si a secunda sententia contra matri-

monii valorem edita vel nulla ex partibus appellaverit, vel sit eiusmodi,

ut illi defensor minime acquiescat ex conscientia, sive quod ei manife-

ste iniusta, aut invalida videatur, sive quod in tertii gradus iudicio lata

fuerit contra sententiam in secundo gradu emissam pro yalore matri-

monii, tune baud licebit ulrique coniugi ad novas nuptias transire sub

poenis superius commemoratis, iterumque causa in tertia et quarta in-

stantia erit cognoscenda, servatis omnibus et singulis, quae praescripta

sunt in primae et secundae instantiae iudiciis etiam quod special ad ma-

trimonii defensorem. 8." Matrimonii defensor emoluments accipiet, quae

descripta sunt in praedicta Benedicti XIV Constitutione.

Xll. In Regulares, et in eorum causas nulla Archiepiscopis et Episco-

pis per praesentes Lilteras facultas conceditur, sed in eos, et in illorura

causas in casibus a hire permissis ea tantum auctoritate uti poterunt,

quae Ordinariis iuxta Sacros Canones, Concilium Tridenlinum ,
et Apo-

stolicas Constitutiones revera competit. Quapropler ipsi Ordinarii nullo

trarre matrimonio. Fermo pero restera il privilegio delle cause matrimo-

nial! che uon possono mai per nessuno spazio di tempo passare in cosa giu-

dicata: percio se si scoprisse qualche cosa non addotta in giudizio, o per

Ignoraoza oon conosciuta, di nuovo si pud riprendere la causa sulla validi-

ta del matrimonio. La facolta concessa ai coniugi di passare a nuove nozze

resta sempre sottoposta a questo privi'egio. Che se dalla seconda oentenza,

ehe pronuncia per la prima volla la nullita del matrimonio, nessuna delle

parti appellera, o sia tale che 51 difensore non possa approvarla, perche gli

sembri chiaramente ingiusta ed invalida ; o perche fu pronunziata in terza

istanza contro la sentenza di secoado grado per la validita del matrimonio,
allora sara proibito ai coniugi solto le pene sopraddette, di passare ad altre

nozze, e la causa si dovra tratlare di naovo in terza e qu?rta istanza ,
os-

servando tutte e singole le prescrizkmi che sono ordinate nella prima e se-

eonda istaaza relativamente al difensore dei matrimonii. 8. AI difensore dei

matrimonii verranno dati gli emolument! prescritti nella suddelta cosiHu-
zione di Benedetto XIV.

XII. Riguardo ai Regolari ed alle loro cause non si concede colle prc
senti lettere nessuna facolla agli Arcivescovi e Vescovi, che potrannc
esercitare, a riguardo di quelli e delle loro cause, soltanto quella autorita,
che dai sacri canoni, dal Concilio di Trento e dalle aposloliche Costitu-
zioni realmente compete agli Ordinarii. Per la qual cosa gli stessi Ordinj
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modo poterunt prefergredi limites a iurc praescriptos ,
ct impedire quo-

minus Regularium Ordinum Superiores ad normam ac tramites peculia-
rium cuiusque Ordinis Constilulionum suara iurisdictionem, auctoritatem-

que libere exerceant, ac procedant: secus sententiae ab Archiepiscopis,

etEpiscopis latae, et omnia alia acta ab ipsis gesta nulla et irrita omni-

no sint.

XIII. Ut autem Religiosis occurramus, qui causam de nullitate eorum

professionis promovere yolunt, non obstante Constitutione a Benedi-

cto XIV, Decessore Nostro, quarto Nonas Martii anno 1*747 edita, quae

iocipit Si datam, haec quae sequunlur observanda esse mandamus.
Si quis ultra quinquennium ad tramites Concilii Tridentini computandum
causam instiluere yelit de restitutione in integrum, de hac re supplicare
debebit Apostolicae Sedi. Si vero ex informationibus, quas super hac re

sumendas existimaverit Summas Pontifex, preces exhibitas iustis inniti

argumentis deprehenderit ,
in singulis casibus in Sicilia unum, vel plu-

res eiusdem insulae Episcopos designabit, cui, vel quibus preces remit-

tet, ut de huiusmodi causa ad tramites iuris disceptent, ac decisionem

edant, decisionemque ab iis latam nulli plane obnoxiam yolumus appel-
lationi apud quodcumque tribunal. Si definitum fuerit, locum esse resti-

tutioui in integrum, Tel si quis infra quinquennii spatiuna causam inten-

dere velit super nullitate religiosae professionis, causa erit instituenda

coram Ordinario loci
,
ac Superiore regulari, qui Ordinario ipsi, uti iu-

dex assidebit. Fas erit Ordinario causam huiusmodi deferre ad suum tri-

rii non potranno in nessun modo oltrepassare i limit! prescritti dal giure ;

ne impedire ai superiori degli Ordini regolari di procedere ed esercitare

liberamente 1' autorka e la propria giurisdizione a norma e secondo le pre-
scrizloni delle special! Coslituzioni di ciascun Ordine religiose : in caso con-

trario le sentenze pronunciate dagli Arcivescovi e Vescovi e tutti gli altri

atli da loro compiuti siano del lulto nulli e vani.

XIII. Per provvedere ai regolari, che vogliono promuovere la causa della

nullita della loro professione religiosa, nonostante la Costituzione di Bene-

detto XIV del 4 di Marzo 1747, che comincia: Si datato, comaiidiamo che si

osservi quanto segue: Se altri, dopo il quinquennio, da coDtarsi secondo il

prescritto del Concilio di Trento, vuole incominciare la causa per la restitu-

zioue in integro, dovra porgerne supplica alia Sede apostolica. Se poscia dal-

le informazioni, che sopra tale cosa avra creduto di prendere, il sommo Pon-

tefice conoseera la supplica contenere giusti argomenti; designera pel singoli

casi in Sicilia uno o piii Vescovi, cui rinviera la domanda, afiinche tratlino la

causa a termini del dirilto, la decidano e dettino la sentenza, la quale sara

definitiva, inappellabile. Se decidera che vi ha luogo alia restituzione in in-

tegro ;
ovvero se altri nel quiuquennio vuole fare causa per la nullita del-

la professione religiosa, se ne comincera il processo dinanzi all'Ordinario del

luogo eel al superiore regolare che sara giudice assessore collo stesso ordi-

nario. L' Ordinario avra sempre dirilto di rimandare questa causa al suo tri-
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bunal definiendam; quod quidem tribunal constabit ex Vicario General?,

etex personis ecclesiasticis, inter quas iudex assideat Superior regularis,

ita tamen, ut iudicum numerus dispar sit, et iisdem omnibus competat
votum decisivura. Decisio hac ratione per Ordinarium edita, seu vali-

dara, seu nullam declaraverit regularem professionern ,
novae revisioni

erit subiicienda, ut inde duae decisiones conformes existant. Quamobrem
Ordinarius ipse decisionem suam Apostolicae Sedi comraunicabit, ut

Summus Pontifex unum vel plures Episcopos, ut supra, designet ad cau-

sae revisionem institue'ndara, adiecla etiam, si opportunum illi videalur,

ad iudicandum regulari persona. Nova haec revisio sive ab uno
,
sive a

pluribus Episcopis iuridiee erit instituenda. Si secunda decisio a prima

discrepet, locum esse voluinus tertiae revisioni, ac proindeab Episcopo,
ac si plures fuerint, a digaiore inter eos secunda decisio coramunicanda

erit Sanctae Sedi, ut causa in Romana Curia ad formarn iuris absolva-

tur, vel ut Roraanus Pontifex, si id pars petierit, aliura vel alios Episco-

pos , veluti supra statulum est, designet pro instituenda tertia revi-

sione, ac tertia item decisio Sedi Apostolicae, quemadmodurn superius

fuit indicatum, erit communicanda. Posteaquarn duae decisiones prola-

tae sint pro nullitate regularis professionis, et ipsius professionis defen-

sor minime censuerit esse appellandum, quemadmodum uti supra prae-

scriptum est quoad causas matrimoniales
,
tune religiosa persona tam-

quani nullo obstricta voto egredi ab Ordin.e poterit; quod si post unicam

decisionem pro nullitate latam, vel adhuc pendente, aut omissa revisio-

ne, et clauslris exire, et religiosum Ordinem deserere, vestemque Ordi-

ni suo propriam exuere ausus fuerit, in poenas omnes ac censuras incur-

bunale, composto del Vicario generale e di altre persone ecclesiastiche, tra le

quali sedera giudice eziandio il superiore regolare: queslo tribunale sara com-

poslo di un numero dispari di giudici, tutti con voto deliberative. La deci-

sione presa dall' Ordinario in questo modo, sia favorevole, sia contraria alia

validit^ della professione religiosa, dovra sotloporsi ad una' revisione per
avere due decision'! conformi. L'Ordinario quindi comunichera la sua senten-

za alia Sede apostolica, affinche il sommo Pontefice scelga uno o piu Ve-

scovi, come sopra, per rivedere la causa, evi aggiunga un giudice regolare,
se gli pare opportune. Se la seconda sentenza e contraria alia prima, voglia-
mo una nuova revisione e percid la seconda,sentenza dovra essere comuni-
cata alla'S. Sede, ailinche si fmisca la causa nella Curia romana a termini del

diriito, o, se la parte-lo chiede, il sommo Pontefice scelga un altro od altri

Vescovi per la terza revisione, e la terza sentenza, come sopra, si comunicbi
alia Sede apostolica. Dopo due senlenze per la nullita, se il difensore delle

profession'! religiose, come fu detto sopra nelle cause matrimonial!, nou cre-

dera di dovere appellarsene, allora la persona religiosa, come non legata
da nessun voto, potra uscire dal monastero; ma se dopo una sola sentenza
di nullita pendente od omessa la seconda revisione, osera uscir di mona-

stero, abbandonare 1'Ordine religiose e 1'abito proprio, incorrera tutle le
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ret, quas Sacri Canones, et Apostolicae Constitutiones contra aposlatas

comminantur, atque adhuc religiosis votis obstricla censebitur. lam ve-

ro turn in causis restitutionis in integrum, turn in aliis. super nullitate

regularis professionis, ac successivis revisionibus, et singulis illarum

partibus, observari omnino volumus, ac mandamus memoratam Consti-

iutionem Benedicti XIV, quae incipit Si datam
,

in iis tamen articu-

lis, seu partibus, quae supradictis Nostris concessionibus minime adver-

santur; quapropter qui erunt observandi articuli, eos summatim indican-

dos censemus. 1. Concilii Tridentini decretum Sess. XXV. deRegulari-
bus cap. 19. eliam Moniales comprehendit. 2." Praescriptae formae ob-

servandae etiam erunt, quoties Religipsus Ordo de nullitate professionis

ab alumno aliquo emissae conqueratur. 3. Quinquennii spatium, intra

quod expostulation! locus esse potest, computandum erit a die professio-
is quolibet in casu, quamvis timor per integrum quinquenii interval-

him, ac etiam ultra perduraverit. i. Superior regularis, qui cum Ordi-

nario de causa iudicabit, erit Moderator, seu Superior actu existens re-

ligiosae domus, seu Coenobii, in quo expostulans religiosa yota profes-

sus fuerit; pro Monialibus Yero, quae Regularibus subiiciantur, erit Su-

perior regularis, cui monasterii regimen commissum fuerit. Huiusmodi

vero Superiores regulares suum in locum suflicere poterunt ecclesiasti-

c-am aliam personam ex Clero sive regulari, sive saeculari
, quae lamen

canonici iuris sit perita. 5.' Nulli religiosae personae intendere causam

pcne stabilite dai canoni contro gli aposlatl, e verra gitfflicata sempre legata
da! voti religiosi.

In ultimo vogliamo e comandiamo, che tanto nelle cause di restiluzione in

inlegro, quanto nelle altre per la nullita delle profession! religiose e succes-

sive revision'), sia osservata la sopraddetla costituzione di Benedetto XIV,
<5hecom!ncia: Si datam, in quelli articoli pero ed in quelle parti solo, che non
s' oppongono alle nostre concession! soprariferite: per la qual cosa crediamo

di dover indicare in compendio gli articoli che si devono osservare: 1. II

<decreto del Concilio di Trenlo, Sess. 25. de Regularibus cap. 19, comprende
anehe lemonache. 2.Le forme prescritte si devono osservare eziandio ogni

qualvolta 1'ord'me religioso chiede 1'annullamento della professione fatta

'da un suo membro. 3. Lo spazio di 5 anni, nei quali si puo chiedere 1' an-

millamenlo, deve contarsi dal giorno in cui fu fatta la professione religiosa,

quantmique il timore sia duralo per piu di 5 anni. 4." II superiore regolare
he col Vescovo giudichera della causa, deve essere il mocleratore o supe-

Tiore, in esercizio, della casa religiosa, e del convento in cui 1' attore fece

la sua professione. Per le monache soggette alia giurisdizione del regolari,
ara il superiore regolare, cui e affidata la direzione del monaslero. Quest!

superior! regolari potranno farsi surrogare da un' altra persona ecclesia-

^tica, sia secolare, sia regolare, purche perita nel diritto canonico. 5. A nes-

Serie VI, vol. XII, fasc. 424. 31 11 Novembre 1867.
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fas erit super votorum nullitate, nisi antea constet, illam intra claustra

degere, ac religiosas iterum induisse vesles, si forte easdem exuerit; ac

durante indicii cursu subdita manebit Praepositis regularibus sui Ordi-

nis. 6. Probationes extraiudiciales nunquam admittentur; sed vero in

forma iuridica erunt acta conticienda, in quibus articuli exhibeanlur a

persona, quae contra professions validitatem agit; quaesita autem, seu

interrogationes, proponantur a persona, quae tuetur professionis validi-

tatem. Super exhibitis articulis testes examinandi erunt, nee non super

propositis interrogtitionibus. Acta quae huiusmodi forma careant, et de-

cisio iis innixa, nullitatis yitio laborabqnt, baud exclusis vitiis aliis, pro-

pter quae ad formam iuris irrita esse queant. 7.' Sub eadem poena nul-

litatis ad quaestionem vocandi erunt, atque audiendi patroni, seu defen-

sores religiosae domus, seu coenobii, seu monasterii, in quo expostulans
yota professus sit, itemque expostulantis propinqui, et quaelibetalia per-

sona, cui ipsa ante professionem bona cesserit, vel donaverit, nee non

personae, quae tamquairfincussi timoris, vel auctores, vel complices ha-

beanlur, si ob metum praesumatur invalida votorum professio, ac deni-

que omnes in causam erunt vocandi, quibus interesse queat votorum,
seu religiosae professionis yaliditas. Porro turn in prima quaeslione, seu

causa, turn in sequentibus revisionibus, ab Ordinario, ad quern decisio

pertinet, vel ab Episcopo, sive Episcopis , cui, vel quibus revisio com-

missa est, inter personas probitate, fide, ac iuris canonici scientia prae-

stantes, patronus seu defensor religiosae professionis eligetur, prout in

sima persona religiosa sia lecito intimare la causa per nullila dei voti reli-

giosi, se prima non provi che sta in convento e che ha ripreso 1'abito reli-

gioso, se prima I'avea abbandouato: e durante il giudizio, restera sottoposta

ai Prepositi regolari del suo Ordine. 6. Non saranno mai ammesse prove

stragiudiziali, ma gli atli dovranno essere compilati in forma giuridica, nei

quali gli argomenti siano presentali dalla persona che impugiia la validita

della professione religiosa; le interrogazioni invece siario fatte dal difen-

sore. Sopra gli argomenti esposti e le risposte date si devono interrogare i

testimonii: gli attinon compilati in questa forma saranno nulli, s'enza esclu-

dere le altre nullita, che potessero avere a termini del diritto. 7. Sotto la

slessa pena di nullita devono interveuire al giudizio i protettori o difensori

della casa religiosa, ossia del monastero, in cai 1'altore ha fatto 5 voli ;
i pa-

renti dello slesso attore e tutte quelle persone alle quali prima della profes-

sione avra ceduto i suol beni o donato; come anche le persone che siano le-

nule quasi autori o complici dell' incusso timore, se 1' invalidita dei voti si

presume derivare dal timore; finalmeute devono essere chiamati in giudizio

tutti coloro, cui interessala validita della professione religiosa. Inollre tanto

nel primo giudizio, quanto nelle seguenti revision'!, dall' Ordinario, o dai

Vescovi, cui spetla la decisione, si elegga un avvocato o difensore della pro-
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causis matrimonialibus, qui praestito iuramento de officio suo recte ac

fideliter administrando ,
turn in adeundo, alque assumendo eodem offi-

cio, turn in singulis quaestionibus, seu causis, ad quas debeat accedere,

Yocandus et audiendus erit in omnibus et singulis actis turn yoce, turn

scripto ; ilemque su-b poena nullitatis citandus erit ad omnes quaestiones

seucausas, et illarum revisiones, 'quemadmodum praescriptum est in

causis de raatriraonio. Quod vero special ad huiusraodi defensoris emo-

lumenta, iisdem consuletur ad formam memoratae Constilutionis Praede-

cessoris Nostri Benedict! XIV. 8. In iudicio restitulionis in integrum Epi-

scopus vel Episcopi a Sancta Sede desigaandi deputabunt palronum, seu

defensorem religiosae professionis, ac praelerea in conficiendis actis, eo-

rumque forma in cilandis partibus, quae adesse debeant, ilia omnia ser-

vabunt quae superius constituta sunt in causis intra quinquennium in-

stituendis.

XIV. Siculorum utilitati et commodo prospicere \ehementer cupien-

tes, omnibus et singulis Archiepiscopis, Episcopis, aliisque Locorum Nul-

lius Dioecesis in Sicilia exislentrbus Ordiuariis, ac etiam Vicariis Capi-

tularibus canonice electis specialem facultatem tribuimus concedendi

inatrimoniales dispensationes in tertio et quarto consanguinitatis et affi-

nitatis gradu, sive simplici, sive duplici, ac etiam mixto, dummodo pri-

nmm non attingat, et dummodo canonica adsil causa, et dispensatio gra-

tis omnino concedatur, nullo prorsus yel minimo recepto emolumento, et

in eorum tantum favorem, qui vere pauperes sint. Volumus tamen atque

praecipimus, ut in singulis dispensationibus concedendis semper expres-

fessione religiosa, come nelle cause matrimonial}, che prestato il giura-

mento di adempiere rettamente e fedelmente al sno officio, venga chiamato

e consultalo in tutte le cause di nullita e nei singoli atti, sia a voce, sia

per iscritto, e deggia intervenire in tutte le cause e nella revisione di esse,

sotto pena di nullita, come e prescrilto per le cause matrimonial! ; per gli

emolumenli di questo difensore si osservi la sopraddelta costituzione di

Benedetto XIV. 8. Nelle cause di restiluzione in integro, i Vescovi da desi-

gnarsi dalla S. Sede sceglieranno un avvocalo o difensore della professionc

religiosa in tulto come sopra e si osserveranno le soprariferite prescrizioni

per compilare gli atti, citare i testi e tutte le aitre formalita.

XIV. Desiderando ardentemente di provvedere all'utilila ed al comodo
dei Sicilian!, concediamo a tutti gli Arcivescovi, Vescovi ed agli altri Ordi-

narii di nessuna diocesi che sono in Sicilia ; ed eziaudio ai Vicarii capitolari

canonicamente eletti, la speciale facolta di dare dispense matrimonial"! nel

terzo e quarlo grado di consanguineita ed affinita, sia semplice, doppio, o

misto, purchfe non tocchi il primo grado e purche esista una causa canonica

e la dispensa venga concessa del lutto gratuitamente, senza ricevere il piii

piccolo emolumento e sia solo in favore di quelli che sono veramenle pove-
ri: vogliamo per6 e comandiamo, che nelle singole dispense sia fatta sempre
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lumus, huiusmodi de praediclis malriraonialibus dispensationibus conce-

dendis facultatem a Nobis tributam ita omnino esse ab omnibus intelli-

gendani, ut nemo unquam earn interpretari queat yeluti impedimentum,

quominus Siculi fideles, si ipsis placuerit, possint supplices hanc Apo-
stolicam Sedem directo adire ad easdem assequendas dispensationes.

XV. Demum declaramus turn facultatem dispensandi super enunciatis

impedimentis matrimonialibus
,

turn alias superius memoratas Aposloli-
cas concessiones ad decennium tantum hinc proximum a die, quo prae-

sentes sub Annulo Pisca-toris, et aliae Nostrae de hac re hoc eodem die

sub Plumbo editae Lilterae fuerint yulgatae, computandum esse va-

lituras.

Non obstantibus, quatenus opus sit, fel. rec. Bonifacii Papae Octavi

Praedecessoris Nostri una et Concilii Generalis de duabus diaetis, ila ut

yigore praesentium etiam ultra duas, pluresque diaetas quilibet in iudi-

cium trahi possit, aliisque Constilutionibus et Ordinationibus Aposloli-

cis, nee non omnibus et siogulis illis, quae in praedicta Nostra Constitu-

tione hodierno die edita, non obstare \oluimus, ceterisque etiam specia-

li et individua mentioue ac derogatione dignis contrariis quibuscumque.
lam vero maiore, qua possumus, animi Nostri contentione, Yos etiaro

atque etiam monemus, horlamur, et obsecramus, Venerabiles Fratres, ut

ilia Episcopal! fortitudine, qua omnes Sacrorum Antistites pollere de-

bent, ea omnia, quae constituimus, atque sancivimus, servanda ac per-

espressa menzione di questa speciale facolta apostolica. Parimenti vogliamo
che s' inlenda concessa questa facolia di dare dispense matrimonial!, in mo-
do tale, che nessuno non possa mai inlerpretarla, come un impedimento ai

fedeli siciliani di ricorrere direitameute, se cosi loro piace, a questa aposto-
lica Sede per ottenere le suddette dispense.

XV. Finalmente dichiariamo che tanto le facolta di dare le dispense malri-

moniali, quauto le altre concession'! apostoliche soprariferite, devono dura-

re solo per un decennio, dal giorno in cui le present!, date solto 1'auello del

Pescatore, saranno pubblicate. Nonostante per quanto sia d' uopo, 1' unica

dieta della felice memoria di Bonifacio VIII nostro antecessore e le due die-

te del Concilio generale, sicche in forza delle present! chiunque possa esse-

re tratto in giudizio, anche dopo due o piii diete, o giorni ; e le altre Costi-

tuzioni ed ordinazioni apostoliche, come pure tutte e siugole le cose che

nella nostra Costituzione in data di questo giorno, abbiamo voluto non mo-

strare, ancorche degne di speciale ed individuate nienzione, nonostante lutte

le allre cose contrarie.

Ed ora col maggiore impegno dell'aninio nostro, o Venerabili Fratelli, di

nuovo caldamente vi ammoniamo, esorliamo e scongiuriamo ,
aflinche con

quella energia episcopate, che deve rendere forli lutti i sacri prelati, pro-

curiate che siano osservate e praticale tutle le cose che abbiamo ordinato
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ficienda curetis, et singularem adhibeatis vigilantiam, ut omnes Vobis

subiecti eadem diligentissime exsequantur. Ac vestrum zelum vehemen-

ter in Domino excitamus, ut hisce praesertim calamitosissimis christia-

nae, civilisque reipublicae temporibus, quibus Dei hominumque hostes

nefariis omnis generis raolitionibus Arcem Sion quaquaversus iavadere,

el in hanc Pelri Sedera, quam Redemptor Noster Christus lesus posuit

in colunmam ferreara, et in murum aeneum adversus principes lene-

brarum, irruere, et sanctissiraae religionis t'undamenta convellere, omni-

uraque animos mentesque, corrumpere connituntur, pro loco
, quern te-

nelis, pro dignitale, qua insigniti estis, et pro poteslate, quam accepistis

a Domino, velilis calholicae Ecclesiae causam, iura, doctrinam, liberta-

tem ac disciplinam impavide Uteri, propugnare, et animarum saluti slu-

diosissime consulere. Nihil igitur intentatum
, nihilque inexpertum im-

quam relinquite, ut fideles Vobis concrediti quotidie magis enutriti "ver-

bis fidei, et religionis, ac pietatis sensibus incensi ambulent digne Deo

per omnia placentes ,
ac summa Nobis

,
et huic Petri Cathedrae obser-

vantia constantissime adhaerere, debitamque Ecclesiae legibus, discipli-

nae, et Sacrorum Canonum sanctionibus reverentiam et obedientiam

profiler! glorientur. Atque omnium caelestium munerum auspicem ,
et

praecipuaeNostrae in Vos benevolentiae pignus Aposlolicam Benedictio-

nem ex imo corde profectam Yobis, Yenerabiles Fratres, acDilecti Filii,

edapprovato, ed adoperiate una speciale vigilanza ,
aflinche siano esegui-

te con somma diligenza dai vostri sudditi. Ed eccitiamo gagliardamente il

vostro zelo nel Signore, aflinche pel luogo che tenete,. per la dignila di cui

siete rivestiti e per la polesla che avete ricevuta da Dio, vogliate impavidi
difendere e propugnare la causa, i diritli, la dottrina, la liberia e la disci-

plina della Chiesa cattolica e provvedere con sommo studio alia salute delle

anime, principalmente in quesli tempi tristissimi per la crisliana e civile

sociela, nei quali i nemici di Dio e degli uomini, per isvellere la religions

dai suoi fondamenti e per corrompere il cuore e 1'intelletto di lutli, si sfor-

zano, con nefande macchinazioni d'ogni genere, d' invadere da tutte le parti

questa Rocca di Sion, e si avventano contro questa Sede di Pietro, costituita

clal noslro Redentore in colonna di ferro ed in muro di bronzo contro i

principi delle lenebre. Non lasciale mai adunque di tentare e di adoperare
tulti i mezzi,affiuche i fedeli a voi atfidati, ogni di meglio nutriti colle parole
della fede e della religione, ed accesi dai sentimenli della pieta, camminino

degni di Dio, piacendogli in tutte le cose; e con somma osservanza si tenga-
no uniti slrettamente a Noi ed a questa Cattedra di Pielro, e si gloiiino di

professare la dovuta riverenza e obbedienza alle leggi ed alia disciplica

della Chiesa ed alle prescrizioni dei sacri canoni.

E come auspicio di tulti i doni celesli e pegno della Noslra precipua be-

nevolenza per voi, diamo con sommo amore e dairinlimo del Nostro cuore

1'apostolica benedizione a Voi, venerabili Fratelli e dilelli Figli.
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peraraanter impertimus. Yolumus autem, ut praesentium Litterarum tran-

sumptis, seu exeraplis etiara impressis, manu alicuius public! Notarii sub-

scriptis, et sigillo Personae ecclesiastica dignilate ovnatae munitis, ea-

dem prorsus fides tarn in iudicio, quam extra illud adhibeatur, quae ip-

sis praesentibus adbiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die XXVIII la-

nuarii Anno MDCCCLXIY.
Pontificatus Nostri Anno Decimoctavo.

N. Card. PARACCIANI CLARELLI.

Vogliamo poi che alle copie di queste lettere, anche starapate, sotto-

scritte da un pubblico notaio e munite del sigillo di persona ornata di di-

gnita ecclesiastica, si presti la stessa fede in giudizio e fuori, che si preste-

rebbe se fossero presentate nel proprio originale.

Dato a Roma presso S. Pietro, sotto 1' anello del Pescatore, il 28 Geu-

naio 1864.

Del nostro Pontificalo, 1'anno decimottavo.

N. Card. PABACCIANI CLA.RELLI.
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CONTEMPORANEA

Roma 11 Novembre 1867.

I.

COSE ITAllANE.

STATO PONTIFICIO 1. Pubblicazibne deW Enciclica del 17 Oltobre, sopra la

persecuzione sofferta dalla Chiesa in Italia e nell'Impero russo 2.

Ringraziamenti del Municipio romano alle milizie pontificie 3. Mira-
bile difesa di 350 Pontificii in Monierotondo, contro quattro migliaia di

Garibaldini ,4, Scoperta e castigo di unbrancodi Garibaldini forestieri

in Trastevere 5. Nolificazioni per guarentire la sicurezza pubblica in

Roma 6. Cooperazipne de'citladini romani al manienimento del buon
ordine 7. Sbarco di Iruppe francesi a Civitavecchia ; loro entrala e ri-

cevimenlo in Roma 8. Bando del Generate francese De Failly 9.

Conflilto di Zuavi con seltarii armati presso la villa Cecchini 10. Inva-
sione di truppe regolari di Vittorio Emmaimele nello Stato pontificio
11. Disfatta del Garibaldi e delle sue baude riunite a Mentana 12. Ec-
cessi di codesti malandrini in Monterotondo 13. Yelletri liberala

14. Ritorno delle truppe francesi e poulificie da Montana 15. Frosino-
ne e sgombrata dagli invasori 16. Attestati di gratitudine ai caltolici

per parle del Santo Padre 17. Funerali alia Sistina, pei mprtV in difesa

della S. Sede 18. Ritorno delle autorita e truppe ponlificie nelle pro-
vince sgombere dagli invasori.

1. Nel Giornale di Roma del 26 Ottobre venne pubblicata una gra-
Tissima Encidica del sommo Pontefice Pio Papa IX a tutti i Patriarchi,

Primati, Arcivescoyi e Vescovi dell'orbe cattolico, da noi ristampata
con la versione italiana in questp quaderno a pag. 385 sopra le rniseran-

de condizioni in cui versa la Chiesa per la incessante e crudele persecu-
zione cui soggiace, daparte del Governo di Yiltorio Emmanuele II in

Italia, e da parte del Governo russo in Polonia. Quest' atto dimostra

quanta sia la vitalita di quel Papato, che i settarii della Frammassoneria

regnante a Firenze proclamavano gia quasi morto, ed al quale il Gari-

baldi presumeva di poter recare 1' ultimo colpo.
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2. Nel regno della violenza,che e ad un tempo il regno della menzogna
e della ipocrisia, bandivasi una solenne impostura ond'era offesa del pari
e la inconcussa fedelta del popolo romano, e la Magistralura di qucsta

Capitale del mondo cattolico, spaccianddsi da Firenze die il Senatore ed
i Conservator! del Municipio romano avessero, almen per indiretlo,

chiesto la protezione delle truppe di quel Governo rivoluzionario rimor-

chiato dai masnadieri Garibaldini, di cui e manutengolo, protettore, ca-

po ed usufruttuario degnissimo.
Nel precedente quaderno, a pag. 359-60, abbiamo trascritto un do-

cumento solenne che smenliva da capo a fondo quella sozza calunnia,

degna dei fabbricatori dei plebiscite e delle annessioni del 1859 e del

1860. Ma, a viemeglio chiarire i veri sensi del Municipio e del popolo
romano giovera in prima il riferire qui il solenne attestalo di gratitudi-

ne, che il Municipio slesso rendette alle valorose e fedeli truppe pontifi-

cie; quindi cio che accenneremo del concorso che questo stesso popolo

presto spontaneo alia difesa deU'ordine pubblico.
Infatti ecco quanto venne pubblicato nel Giornale di Roma del 28 Ot-

tobre.

La romana Magistratura ha rimesso a S. E. il sig. generate Kanzler,
Pro-Ministro delle Armi, il seguente foglio, che siamo invitati di pub-
blicare: Dal Campidoglio, 26 Oltobre 1867. La romana Magistra-
tura non puo rimanersi silenziosa neH'ammirare la condotta della trup-

pa pontificia-da Y. E. merilamente comandata, la quale ollre all' aver

valorosqmente combattuto e respinto i nemici della Religione e del

Trono, ha saputo cosi bene mantenere 1'ordine interno di questa domi-

nante. Facendosi quindi interprete della volonta della popolazione, Le
teslifica i piu. sentiti ringraziamenti e la piu riconoscente gratitudine,
che prega Lei a volersi compiacere di manifestare alia Ufficialila e Sol-

dati di ogni arma; tenendo per fermo che, continuando ancora per po-
co neH'ammirabile abnegazione, saranno onninamente disperse e di-

strutte le masnade, che hanno osato di spingersi fin sotlo queste mura.

FRANCESCO marchese CAVALLETTI Senatore; Ferdinando Giraud;
Annibale Moroni; Giuseppe Pulieri; Pietro Merolli Conservator!.

3. Nello stesso giorno in cui la Magistratura romana rendeva si bella

e si merilata testimoniatiza al valore delle milizie pontih'cie, queste con
tratti di mirabile eroismo rendeano piu splendida la difesa che, da quasi
un mese intero, sosteneano contro forze enormemente superior), dei di-

ritli e del territorio della Santa Sede. Di che il Giornale di Roma del 28

Oltobre reco i cenni seguenti.
Nello scorso Venerdi (25 Ottobre) la guarnigione di Monte Rotondo

composta di pochi gendarmi, d' una sezione di arliglieria, d'un distac-

camento di dragoni, di due compagnie della legioue romana formata

in Antibo, e d'una compagnia de' carabinieri esteri, in tutto 350 uo-

mini, fu atlaccata da quattromila Garibaldini cOmandati dallo stesso Ga-
ribaldi. Quel pugno dei nostri Yalorosi soldati, con un eroismo che ri-

corda le piu belle pagine della storia militare, respinse per quatlro vol-

te i nuraerosi assalilori cagionando ai medesimi gravissime perdite, e si

sostenne fino alia mattina del vegnenle giorno, non cedendo che al

quinto attacco, quando finalmente sppravvennero nuovi ppderosi rinfor-

zi al Garibaldi, il quale senza tale aiuto ayeya gia disperato del succes-
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so. II rinforzo spedito da Roma in soccorso del nostri soldati, nelle ore

antimeridiane di sabato, a meta del cammino ebbe notizia di tale risul-

tato, e retrocedette percio verso la capitale. Queste sono le notizie che
in genere possiamo dare di cio che e avvenuto in Monte Rotondo, man-
cando finora di piii particolari informazioni.

Com' era da prevedere i diarii ufficiali della Garibalderia
,
e gli uffi-

ciosi del Governo di Yiitorio Emmanuele
(
di quesli due Governi 1'uno

vale 1'altro quanto a lealta ed onesla!) magnilicarono, come appena sa-

rebbesi potuto fare per 1'espugnazione di Sebastopoli, codesla \orovitto-

ria contro 350 soldati pontiticii. Ma affinche abbiasi chiaro concetto del

fatto, ne riferiamo qui i seguenti particolari, onde risulta che quella, an-

ziche una vittoria, fu una sconfitta dei Garibaldeschi, e pei Pontificii una
di quelle fazioni, onde potrebbe andare altera la truppa scelta di qualsia-
si piu bellicosa nazione. Imperocche essendo posto in sodo, ne potuto
contraddire neppure dai Ganbaldini stessi, che Monte Rotondo era difeso

da soli 350 uomini con due cannoni, gli sforzi dovuti fare dalle masnade

irregolari del Governo di Firenze, per occupare quelle posture, costarono

loro presso a un migliaio Ira morti e feriti, benche gli assalitori fossero

oltre a 10 contro 1. Ecco a lal proposito quel che pubblico, sopra auto-

revoli e sicure relazioni, 1' Osservatore Romano del 28 Ottobre.

Circa quattro mila uomini, condotti dal Garibaldi furono ben qualtro
volte ributtati da quel pugno d' eroi, che fecero loro ricalcare le proprie
orme sul corpo di centinaia di caduti. Testimonii oculari ne riportano la

rabbia feroce del cpndottiero nel subire le prove di una si robusta resi-

stenza; e come, chiamati a s& quanti allri potfc avere di suoi seguaci, si

mosse una quinta volta, con i considerevoto rinforzi ricevuti, riuscendq-
gli cosi d'appiccare il

fuocq ad una delle porte. I nostri bravi d'ecimati,
come e a credere ;'da sensibili perdite ,

esausti dalla diuturna lolta
,
si

trovarono impari a una piu lunga resistenza, e dovettero cedere. Ci e ri-

ferito che i nostri prigioni, specialmente gli ufficiali
,
fossero fatti segno

ad insulti da quelle bordaglie senza legge, senza disciplina e senza fre-

no. Le tradizioni del 1860 non sono ancora spente, e 1' Italia della rivo-

luzione ha, crediamo, sola il vanto d' insultare il prigionierq
inerme.

Chi poi vuol conoscere approssimativamente le forze di cui dispone
Garibaldi, lo puo dedurre dalla Riforma, che in un dispaccio del 23 spe-
ditole da Garibaldi stesso

riferiya
: 0ccupo il passo di Corese e Monte

Maggiore'con le forze riunile di Menotti , Caldesi, Salomone, Mosto e

Frigessy. II quantitative delle bande che questi diversi capi raccoglie-
vano sotto i loro ordini lo deduciamo dall' Indipendente, che da una co-

lonna di quatlro mila uomiui a Menolti
;
di quattrocento a Moslo ;

di mil-

le a Frigessy. Questi soli sarebbero 5400 Garibaldini
,

senza contare i

comandati dal Caldesi e dal Salomone. Egli pare che per vincere la resi-

slenza della guarnigione di Monte Rotondo fosse necessario a Garibaldi

chiamare alia pugna tutte le forze di cui poteva disporre. E un combat-
timento che circonda la testa dei vinti dell' alloro della vittoria, e slam-

pa sulla fronte de' vincitori 1'onta della sconfitta.

Qual fu la sorte dei valorosi soldati^pontificii caduti cosi in potere dei

malandrini capitanati dal Garibaldi? E da credere che
cqstui

si sentisse

impacciato a custodirli, e per amore delle molte centinaia de' suoi, che

stanno prigioni in Roma e Civitavecchia, non osasse fame macello. S'ap-

piglio dunque al partito di rimetterli ai suoi complici delle truppe rego-
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lari oltre ai confmi dell' usurpata provincia di Rieti. A Firenze allora si

senti eguale irapaccio , poiche la massima parte dei prigionieri era di

francesi appartenenti allaLegione organizzata giaad Antibo, eposti sot-

to quella tulela che appariva dalla letlera del maresciallo Kiel, da noi ri-

ferita a pag. 627-28 del precedente volume XL Fu dunque risoluto di

trattare
, aggiungendp il vitupero e 1' ingiuria all' ipocrisia, que' valenti

campion! di santa Chiesa come disertoril

Naturalmente quei prodi respinsero COQ indegnazione le proposle loro

fatte di accettare il trattamento coasueto a usarsi con vili disertori
;
ed

il Goyerno di Firenze fu ridotto a non poter far uso d'altro che dei .soli-

ti suoi sutterfugii,improQtati di vigliaccheria delI pan chedi pertidia. La
Gazzelta ufficiale del Regno, del 1. Novembre, subito dopo una Circo-

lare che trascriveremo piu sotto, del nuovo Presidente del Gonsiglio dei

Ministri, reco la nota seguente:
In seguitoagli ultimi avvenirnenti, individui gia appartenenti a cor -

pi pontificii vennero a trovarsi sul
territprio

del Regnp. Collo scopo di

evitare ogni possibile inc'onveniente, essi
furpno

trasferiti dal confine alia

Spezia, d' onde, essendo essi in piena liberta, potranno rimpalriare. II

R. Governp provvedera, secondo gli usi, al rimpatrio di quelli che fos-

sero sforniti di mezzi sufficients.

4. Nello
slessp giorno 25 Oltobre, nel quale il Garibaldi niovevasi alia

eroica impresa di sopraffare con 4500 uomini un presidio di 350 valorosi

spldati, certi suoi complici, direili e prezzolati dal deputato Cucchi,

dispoueansi a qualche orrendo attentato in Roma. Tultavia i
lorp

dise-

gni furono
syentati

dalla vigilanza della Polizia, e dalla bravura dei Gen-
darmi e degli Zuavi. II Giornale di Roma del 26 Ottobre ne diede con-

to, dopo qualche cenno sopra'le cose delle province. Ecco il suo articolo.

Da Orvielo e dalla Toscana giungono continuamftote drappelli e

bande garibaldine, che non trovano ostacolo nel passare la frontiera. In

Acquapendente, S. Lorenzo e Bolsena hannp fatto ritornp
altre bande:

le quali alle ore 2 pom. di ieri attaccarono il cpnvento di S. Francesco

presso Bagnorea. I Gendarmi e i Zuavi
,
che ivi si trovavano, le respin-

sero vitloriosamente con breve combattim.ento. In lal conflitto furono fe-

rili 5 Garibaldini
;

i nostri soldali non ebbero a deplorare veruna perdita.
La banda garibaldina, che dicesi condotta da Nicotera, trovasi ora tfa

Monte S. Giovanni e Bauco. Quesle souo le notizie delle province.
In Roma poi e accaduto ieri quanto segue. Saputosi dalla Polizia

che nella casa e lanificio di un tal Giulio Aiani, situata alia Lungaretta
n. 92, Irovavasi un forte deposito d'armi, vi fu, verso 1'una pomeridia-
na, inviato un distaccamenlo di Gendarmi e di Zuavi per eseguirne il se-

questro. Giuntayi la forza,trovo che in quel momento incominciayasi
in

detlp luogo la distribuzione delle armi in una numerosa riunione di Gari-

baldini. Questi, cosi'sorpresi, opposero la piu viva resistenza tirando

dalle finestre fucilate e lanciando bonibe cosi delte all' Orsini. Malgrado
cio, dopo oltre un' ora di fuoco, la truppa prese d' assalto la casa e riusci

a vineerli del tutto. I Garibaldini ebbero 16 raorti , restandp gli altri in

numero di 39, fra i quali 5 feriti, in mano della forza. Essi sono quasi
tulti forastieri. Nella casa si trovo un gran deposito delie

sup"dette
bom-

be, di fucili, di revolvers, di lance ed altre armi e munizioni. Dei nostri

spldati non si sono avuti prodigiosauiente cheun sergente e due zuavi fe-

rili. Tutti questi fatti mentre fanno sempre piu risaltare la tranquillita
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che serbasi costantemente dalla noslra popolazione, che non solo non

prende parte, ma e altamente indignata a tali imporlati iniquissimi ec-

cessi, sono eziandio una nuova ed elpquente conferma dell' insussistenza

delle assicurazioni pubblicate dai giornali italiani
,
e da noi ieri accen-

nate.

La complicita del rivoluzionarii imperanti da Firenze, in nome di Yit-

lorio Enimanuele II, in codesti atroci attentati contro ogni diritto divi-

no ed uraano, apparisce chiara da quanto riferirerao qui, e che YOsserva-
tore Romano del 31 Ottobre pole starapare per comunicazione ad esso

pervenuta, senza che veruno da Firenze osasse, tanta era 1'evidenza del

i'atto, dir parola per ismentirlo.

Sfidiamo tutta quanta la bugiarda e spudorata stainpa italiana
,
che

dice essere sorto nell' interne 1' attuale iniquo attentato contro la Santa
Sede

,
a sraentire i fatti che ora narriamo. Da qualche tempo venne ed

abito a Roma con falso nome il colonnello Cucchi , deputato del Parla-

mento, ed uno dei piu perversi, audaci e
pericplosi capi della cosi delta

democrazia italiana. Egli e intimo del Garibaldi
;

cio basta a qualificar-
lo

;
e d'intesa con lui, e con alcuni scellerati dell'infima classe in Roma

,

doyeva preparare un movimento. Infatti per molti
giprni andavanp e

venivano continuamente dal Cucchi tutti i sedicenti capi-popolo, uomini
della peggior feccia di Roma, e pochissimi per fortuna, i quali ricevet-

tero molio denaro per promuovere e mantenere 1' agilazione. Tutto
ciq

d'intesa col famoso Comitato Romano costituitosi in Firenze di Senator!

e Deputati. Per venire a fatti piu particolari, diremo che la sera del gior-

np 22 alle ore 6 il Cucchi andp a porta S. Paolo e diede in persona le

disposizioni ad alcuni facinorosi, per sorprendere quel piccolo corpo di

g-uardia e quindi atterrare la porta che era chiusa e barricata. Ben con-

cepito era il piano di tale operazione , perche da quella porta dovevano
entrare le masnade e le armi gia fuori preparate, che ad una accozzaglia
di

fprestieri ,
nascosti lungo la Marmorata e falti poco dopo lutli prigiq-

nieri
, doveyano servire ad insanguinare e disonorare Roma. La previ-

denza del Governo aveva pero gia arreslate genti ed armi in una villa

fuori porta san Paolo
; per cui, quandp i Garibaldini ebbero atterrata la

porta, invece dei complici ,
trovaronsi di fronte i valorosi noslri dragoni

e Zuayi e si diedero a precipilosa fuga. Alle 7 Dre della sera stessa il

Cucchi trovavasi al Campidoglio, e lepoche fucilate tirate in piazza d'A-

racoeli ed al Foro romano lo furono per suo ordine e sotto la sua dire-

zione. II giorno dello sciaguralo fatto di Trastevere, il Cucchi fu veduto

aggirarsi cola. Egli aveva fatto portare fucili, munizioni e bombe in casa

Aiani
, e fece fupco dalle finestre d'una casa vicina

, dopp avere invano

adpperato infami parole e sforzi scellerati, onde eccilare il popolo tran-

quillo ad erigere barricate. Altri uomini egualmente perversi, venuli dal

di fuori, aiutayano il Cucchi in questi mezzi indegni e ne pubblicheremo
i
npmi. Questi fatti che devono eccitare 1'indignazione di tutte le oneste

e civili persone, sfidiamo chiunque a smentirli. Altri ne aggiungeremo
in breve, che sempre piu serviranno a smascherare una setta iniqua.

5. L'evidente impossibilita di difendere con le scarse truppe pontin'cie,

contro le orde de' Garibaldini le frontiere delle province ,
e di vigilare

al tempo stesso tutto il recinto delle mura ed il suburbip di Roma, dava

troppp ragionevole fondamentp al timore ,
che i settarii introdottisi alia

spicciolata nel territorio pontificio potessero segretamente raunarsi in
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qualcheduno dei poderi e delle \ille
,

ond' e circoDdata 1' alma citta
, e

quinci muovere a repentino assalto d'alcuna porta. Questo attentalo non
avrebbe potulo ayere alcun risultato rilevanle , ma si geltarc sgomento
nei pacific! cittadini , e dare appiglio a dire che gli insorti gia s' eranq
impadroniti di Roma. A cessare tal pericqlo ,

fin dal 22 Oitobre erasi

pubhlicata dalla Direzione generale di Polizia la seguente Notificazione :

o Per precauzioui militari vaano a chiudersi
,
fiao a nuova disposizione,

le porte Salara , Maggipre, S. Sebastiano
,

S. Paolo, S. Pancrazio.

Rimarranao aperie dall'alba del giorno fino ad un'ora dopo 1' Ave Maria
della sera, le porte Pia, S. Lorenzo, S. Giovanni, Portese, Angelica,

Cavalleggeri, e del Popolo.

Questa disposizione tutelare fu eseguita; e per meglio assicurare il

Toluto intento di antivenire qualsiasi attentato, le porte del Popolo,
Pia, Angelica, Portese ,

S. Giovanni furono con mirabile celerita Ibrti-

iicate con lunette a parapetto di robuste gabbionale, e trincere e fos-

se profonde, secondo tutle le regole dell' arte militare, ed armate di

artiglierie, in guisa da poter eziandio sfidare un assalto di forze re-

golari italiane che tenessero dietro, come era da presuraere, alle scor-

rerie dell'avanguardia loro propria, cioe delle masnade garibaldesche.

Quanto aH'interno della citta, attesa I'audacia con cui i seltarii fo-

restieri, introdottisi sotto mentili norni e con regolari passaporli, eransi

provati la sera del 22 Oltobre per levarla a rumore, venne affissa la

segueute Notificazione :

II sottoscritto Generale, comandante la seconda suddivisione-e co-

mandante superiore mililare della citta e piazza di Roma, nell' inieresse

ed a tutela della buona e leale popolazione della Dominaute crede pre-
venire tulti gli onesli cittadini: 1." Che per mera curioska non si

mescolino a qualche tumultuosa riunione che potesse arrischiarsi da mal

intenzionata forastiera accozzaglia qui nascostamente introdoltasi. 2.'

Che si ritirino tranquillamente alle lor case chiudendone le porte ,
e

fermandone le fenestre, ove il segnale d'allarme, annunciate da 5 colpi
di cannone venisse dato per la tutela della pubblica sicurezza ed av-

yiso alia tranquilla popolazione. 3.' Viene severamente proibito il ras-

sembramento di piu di 4 persone. Tali rassembramenti saranno dispersi
con la forza delle armi. 4.' Che anche li negozii e le bolteghe dovran-

no in tal caso esser subito chiusi per quel breve tempo che si cre-

dera puramente necessario. Yiene raccomandata la calma nell' esecu-

zione dei sopraddelti avverlimenti. Roma, li 23 Ottobre 1867. // gene-
rale di Brigata, comandante la 2.* suddivisione, marchese Zappi.

Tuttavia la scoperta del
deppsito di bomb.e, d'armi, di lance, di revol-

vers e munizioni in casa all' Aiani , e la feroce resislenza ivi incontrala

per parte dei malandrJni, tulti forestieriad eccezione di soli due indmdui
della piu abbietta plebaglia di Roma, rendette necessario I'imporree

1'esigere la consegna delle armi, come si fece con apposita Notificazione;
ed iuollre, a rassicurare I'ordine pubblico conlro i pericoli ond' era mi-

naccialo dall'audacia di seltarii forestieri, venne affissa quest'altraiYo/t-

fieazione.

aPerche i buoni e leali abitanti della citta di Roma, che col loro digni-

toso ed onesto procedere fan conoscere quanto siano affezionali all'ordi-

ne ed alia legalila, vengano efficacemenle tutelali nelle loro persone e

sostanze; perche possa 1'aulorila esecutiva, accordando tutta la prole-
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zione delle tutelatrici leggi agli pnesti cittadini, punire severamente col

rigore delle disposizioni marziali quell' iraportata accozzaglia d' indivi-

pui estranei
,
che hanno potuto insinuarsi nella Citta, affine di promuo-

Tere tumulli e sommosse , e procedere quindi a vendette e rapine ;
il sot-

toscritto Comandante della 2.
a
Suddivisione, e Comandante superiore

raililare della Citta e Piazza di Roma, in seguito di ricevulane superiore

aulurizzazione, proclaaia: Art. 1. La Cilia di Roma e suo Circondario

e dichiarata in istato di assedio. Art. 2. Un Consiglio diGuerra speciale
straordinario, in permanenza, giudichera inappellabilmenie, . 1. dei de-

lilti di lesa Alaesta; di violenza pubblica; di ritenzione e delazione di

armi; di assoldamento e d'ingaggiamento, di cui nel titolo 11, 111, V e
VI dell'EdiUo 20 Settembre 1832 sui delitti e sulle pene. . 2. dei de-
litti generalmente contemplati dal Regolamento 1 Aprile 1842 sulla giu-
stizia criminale e disciplinale militare, quantunque (bssero commessi da

persone non militari
,
e saranno applicate le pene in esso

stability per lo

stato di azione. . 3. della roltura o di qualunque altro doloso impedi-
menta delle strade ferrate, colla pena ,

secondo le conseguenze che avra

recato, dei lavori forzali a tempo o a vita, ed anche dell'estremo suppli-
zio. . 4. della dolosa rottura dei telegrafi colla pena, secondo le conse-

guenze che avra recato, dei lavori forzati a tempo o a vita. . 5. della

mancanza di denuncia di alloggio di persone venute dall' estero, punibili
come al . 4. . 6. della lacerazione e lordura degli Edilti pubblici, colla

pena dei lavori forzati a tempo. Art. 3.
e
L'ordinatoria dei processi sara

latta dall'Uditore militare, assistito dall'Attuario in modo spmmario e

spedito. Art. 4.' Le forme del giudizio saranno quelle stabilite daJI'ar-

ticolo 165 e seguenti del Regolamento 1 Aprile 1842, sulla giustizia cri-

minale e disciplinale mililare pei Consigli di guerra speciali straordi-

narii. Art. 5." Le Autorita civili continueranno ad esercitare i loro poteri
ad eccezione di quanto sopra e

dispostp.
Roma 250ltobre 1867. // Gene-

rale di Brigata, comandante la %* suddivisione militare, marchese ZAPPI.

6. Da pertutto altrove un bando di stato d' assedio
, anche mitissimo

come il presente , avrebbe gettato sgomento e rendute.poco meno che
deserte le vie. Maqui, dove il popolo, non che palteggi pei settarii,

Ji delesta cordialmente, i soli ad entrar in timore furono appunlo i set-

tarii stessi, cioe quei pochi che per ambizione o per lo stipendio ri-

cevuto da quei di Firenze, andavanp altra volia si peltoruti , massime

dopo compiule le gloriose e magnanime imprese di far scoppiare qual-
che petardo ,

di appiccicare banderuole di carta ai muri o di lordare

qualche cantonata. Del resto Roma continuo a presentare il suo con-
sueto aspelto tranquillo ;

le vie ed i pubblici passeggi erano frequen-
tati dalla folia ordinaria; le milizie, se stavano sull'avviso, non si spar-

pagliavano pero in pattuglie armate a solcare la cilta, come suole farsi

altrove; e, per dir tulto in una parola, come fu stampata anche da parec-
chi giornali liberalissimi di Lombardia, lo stato d' assedio per Roma non
si conpbbe che per la notificazione, afiissa nei luoghi soliti, e rispettata.
Ed invero abbiamo in confermazione di queste disposizioni del popolo

romano le confessions dei settarii
fprestieri ,

e le prove di fatto date
dai Roman! stessi. Quanto ai settarii forestieri non e a dire quanto si

mostrino percio inveleniti contro il leale e fedele popolo di Roma. Una
corrispondenza dal campo del Garibaldi al Diritto del 4 Novemhre con-

fessa, che YEroe dei due mondi vista la riluttanza dei Romani ad in-
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sorgere, ha ordinato una ritirata generale di tutli i corpi (
delle sue

bande) sopra Monte Rotondo. E detto, come fosse intendimentp del-

1' eroe di riorganizzare o diro meglio organizzare i 7,000 uomini che
attualmente coslituiscono nel loro complesso le forze della insurrezione
e quali provvedimenli si fossero dati a tal effetlo

,
il corrispondente

con grande amarezza prorompe in queste parole: Un bravo nostro

ufficiale, il signor Virgilio Eslival, e gia stato a Roma due volte per
intendersela coi Roman!, onde stabilire un raolo simullaneo. Mi spia-
ce dovervi dire, che 1'Estival, scuorato dal contegno dei Romani, ha
assicurato il Generale che la citta e lungi dall'avere la coscienza del-

la propria posizione e non si muoverd ajfattol Questo vuol dire che
noil solo non v'era principio d' insurrezione romana spontanea, raa che
la canaglia forestiera, venuta qua per rappresentare tale scena, doveite

convincersi come niuno qui le avrehbe dato di spalla, e che si erano per-
cio butlati i denari, con cui da ollre a sei anni la setla governata dai fram-
massoni di Firenze sludiavasi di aver pronti in Roma

,
ed in numero

compelente, disertori , discoli, ladri e scherani da iogrossare le file dei-

1'esercito di Garibaldi.

Per contro fu veduto con ammirazione e compiacimeolo universale
della cilta il

concprso spontaneo e generoso d'un considerevole nunierq
di giovani romani

,
raolti dei quali appartenevano ai piii cospicui casati

della aristocrazia
, a mantenere 1'ordine pubblico ,

sotto il comando di

Principi romani, uniti ad ufficiali pontificii, perlustrando in patluglie ar-

male la citta durante la nolle, dopo che, per 1'allenlato del 22 Otlobre,

poteasi ragionevolmente temere che qualche altra orda di malandriai

sbucasse da) covo sellario e si muoyesse a fare il suo mestierea servigio
del Garibaldi. E degnissima d'ogni elogio fu pure la Guardia palalina,

composta tulta di cittadini romani, che voile partecipare a tutte le faiiche

ed a tutli i pericol-i del presidio della cilia, avendo anche assunlo la cu-

stodia delle mura ond'e cinto il Vaticauo, si che 100 almeno dei suoi

membri di e nolle erano solto le armi e pronli ad ogni cimenlo per la di-

fesa del Pontefice-Re.
7. Malgrado di cotanto eroismo delle truppe, e di lanla devozione dei

fedeli sudditi
ppnlificii ,

il
prpluugarsi della lolta contro le sempre cre-

scenii bande d'invasori spediti in parte , ed in parte lasciati venire dal

Governo di Firenze, avrebbe esaurite le scarse forze loro contrapposle a
difesa dei piu sacri diritli, conculcati con si aperta scelleraggine da chi

professava di voler ristaurare in Italia Vordine morale.

Gkmla in Francia la novella del rilorno del Garibaldi dalla Caprera a

Firenze, e della sua marcia contro Roma,. si capi da lutli che le assicu-

razioni date dal Governo di Vitlorio Emmanuele non erano che arlih'cii

di perh'dia e di imposlura, per gabbare il Governo imperiale, trattenerlo

dal metier mano a mezzi efficaci per esigere rispetto alia famosa Con-

venzione, ed intanlo sopraffare il Governo pontittcio, alleslirsi di luttq

punto all'invasione con truppe regolari, consunimare Tassasginip, e poi

appe|!are
alia teorica dei fatii compiuti per averne la tacita sanzione del

Governo francese, e piu tardi la solenne della diplomazia. La magnauima
nazione francese si commosse talmenle

, che il Governo dovetie pure
troncar gli indugi, e far parlire da Tolonele truppe, che gia avea comin-
cialo ad imbarcare, e che poi, ad istanza di Viltorio Emmanuele, avea di

nuovo falto scendere dalle navi e sostare nelle circostanze di quel porto.
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La mattina del 26 Ottobre salpavano da Tolone alquanie navi da tras-

jjorlo, scortate da uoa parte delta squadra corazzata, e giungevano, verso

sera del 28, nelle acque di Civitavecchia; e la mattina vegnente incomin-

-ciavano a sbarcarne le truppe che S. M. Napoleonc III mandava sul ter-

ritorio pontificio per adempirvi, secondo le dichiarazioni fatte nella nota

ufliciale del Moniteur del 21 Otiobre, un dovere di dignita e d'onore
,

uon potendo la Francia esporsi a vedere la firma delia Francia apposla
alia Gonvenzione del IS Settembre 1864, violala o disconosciuta.

II Giornale di Roma del 29 Otiobre ne diede 1'annunzio ne' termini

seguenti: Riceviamo da Civitavecchia la
nptizia

che la flolta francese

giuuta in quel porto, e che lo sbarco ayea immediatamente luogo. E
iiei giorao appresso, lo stesso diario aggiunse: Lo sbarco in Civitavec-

chia delle truppe francesi, ieri annunziato, ha avuto definitivameute luo-

go. Esse sono in cammino per Roma.
8. Infatti alle 4 pomeridiane del giorco 30 Ottobre, colla ferrovia di Ci-

vitavecchia giunse alia stazione di Roma il 29 Reggimento di linea fran-

cese, che dalla piazza di Termini, preceduto dal generate Polhes, marcio

fiiio a piazza Colouna, ed ivi schieralosi in quadrato e salulata la ban-

diera, si sparti per gli apprestali alloggiamenli. Al tempo stesso affig-

gevasi per le vie e le piazze di Roma il seguente bando del Generale su-

premo del Corpo di spedizione.

AL POPOLO ROMANO

Romani. L' imperatore Napo-
leone manda di nuovo un corpo di

spedizione a Roma per proteggere
coutro gli attacchi armati di bande
rivoluzionarie il Santo Padre ed il

troiio pontificio.

Voi ci conoscete da mollo tem-

po. Come sempre, veniamo a com-

piere una missione lutla morale e

disiuteressata.

Noi vi aiuteremo a stabilire la

fiducia e la sicurezza.

I nostri soldati continueranno
a rispettare le vostre persorie, i vo-
stri costumi e le vostre leggi. II

passato lo garantisce.
Civitavecchia 29 Oltobrel867.

// Generale in Capo del Corpo di

spedizione francese DE FAILLY.

AU PEOPLE ROMAIN

Remains. L' empereur Napo-
leon envoie de nouveau un corps

expeditionnaire a Rome pour prote-

ger le Saint.Pere et le trone ponti-

tical, conlre les attaques armees de
bandes revolutionnaires.

Vous nous connaissez depuis

longtemps. Comme toujours nous

venons accomplir une mission toute

morale et disinleressee.

Nous vous aiderons a e'tablir la

confiance e la securite".

Nos soldats continueront a re-

specter vps personnes, vos moeurs
et vos lois; le passe vous en est

garant.
Civitavecchia le 29 Oct. 1867.

Le General en Chef du Corp expe-
ditionnaire francais DE FAILLY.

Mentre scendeano a Civitavecchia le prime schiere di questo Corpo di

spedizione francese, vi giungeano pure dalla provincia di Yiterbo, e ri-

melteansi subito in marcia per Roma a rinforzarne il presidio, le valorose

truppe pontificie, che da ollre un mese in qtiella provincia aveano con
tan la abtiegazione e con incessante loro travaglio sostenuto una serie

contiuua di avvisaglie e di combattimenli contro le bande garibaldesche,
scatenate dal Governo di Firenze a desolarue le citta e le borgate.
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I Gendarmi, la Linea, gli Zuavi aveano rivaleggiato, sottq
il comando

del colonnello Azzanesi, in dare mirabili prove di fedella, di devozione,
di eroismo. E se non avessero avuto a fronle che le truppe irregolari di

Vittorio Emmanuele, fin allora da essi combattute e respinle, non avreb-
l)ero certarnente abbandonato un palrao di quel territorio. Ma per una

parle cresceva enormeraente il numero delle altre bande che moveansi
da Corese e da Scandriglia verso Roma, difesa da scarso presidio; e per
1' altra scorgevasi imminente il passaggio delle truppe regolari per com-

piere I' invasione cominciata dalle irregolari, in nome di quel Re.
Fu dunque giuocoforza richiamare in Roma si le truppe sparpagliate

nella provincia di Yiterbo, e si quelle che con non minore prodezza e
costanza aveano difeso le province di Frosinone e di Velletri. Con que-
sto, e con i primi aiuti sopraggiunti dalla Francia, poteasi aspettare, coa

migliori speranze di buon successo, 1'assalto dei Garibaldini che aveano
il loro quartier generale a Monte Rolondo, sotto il comando del Garibaldi

in persona.
9. Ed appuntp la sera" del 30 Oltobre, due ore dopo entrati in Roma i

primi battaglioni di truppa francesi
,
ebbero termine i conati abbomine-

voli della setla rivoluziouaria. Imperocche alcuni settarii, narra 1' Os-

servatore Romano del 31, in gran parte forastieri
,

si erano rauuati in

una osteria della villa Cecchini. Zuavi e Gendarmi spediti per arrestar-

li impegnarono un breve fuoco, uccisero cinque dei malfattori
,
tre ne

ferirono, e quattro ne arrestarono, riuscendo agli altri di prendere la fu-

ga. Ma svenluratamente, oltre a due Zuavi feriti
, cadde trafitto da una

palla il valoroso capitano aiutante maggiore DeFournel, fratello del te-

nente che rnori pur combatlendo a Farnese; e la ferita fu si grave, che
in capo ad otto giorni mori.

E nella stessa sera del 30 un branco di masnadieri, che oso appres-
sarsi alia porta san Giovanni, vi trovo tale accoglienza per pane dei

Pontificii
,
che ebbe a gran merce di sparpagliarsi per le campagne. La

mattina appresso una ricognizione ,
falta tutlo intornp a Roma da buone

squadre di Gendarmi, non iscopri piu traccia di Garibaldini, che eransi

tulti ritirati a parecchie miglia, di la dal ponte Salaro e verso Mentana.
10. Al tempo stessq pero succedeanp, a continuare 1' impresa del Gari-

baldi
,

altri battaglioni non mascherati di Yittorio Emmanuele, che da

piu parti invadevano il territorio pontih'cio, occupando Acquapendeiite 7

Civita Caslellana, Frosinone ed altre grosse borgate e terre, mentre il

capp-masnadiere deputato Acerbi occupava Yiterbo, laglieggiandola da

pari suo, ed il Nicotera, suo degno collega, facea le stesse prodezze in Yel-

Jetri, facendo amendue recitare da' loro scherani la sozza commedia del

plebiscito popolare per 1' annessione all' Italia.

II Giornale di Roma del 4 Novembre contentavasi di annunciare laco-

nicamente questa ripetizione del dramma, recitato gia dal leale Governo
del ReGalantuomo nel 1860, dicendo: Le molteplici violazioni del di-

ritto delle genti, ond' e vittima da oltre un mese il Governo pontificio,
sono ben lungi dall' avere un termine. Dopo la brutale aggressione per-

pctrata dalle armate e numerose bande del Garibaldi, abbiamo oggi a

aeplorare eziandio in varii punli del territorio pontificio 1' invasione

delle regie truppe piemontesi , alle quali i Garibaldini cedono il luogo,
avanzandosi sempre neliT interne dello Stato.
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Infatli i Garibaldini non erano che la degnissima avanguardia del-

J'esercito regolare di Vittorio Emmanuele, composta in non piccole parti
di uificiali e soldati, a' quali , per evitare noie diplomaliche, erasi dato
un congedo ,

affinche potessero camufl'arsi da Garibaldini e marciare su
Roma a farvi le parti di insorti!

E che cosi fosse veramente, apparye anche da cio, che appena Frosi-
none i'u occupata dalle truppe regie, il Nicotera alii 2 Novembre abban-
dono Velletri, per muovere piii innanzi e congiungersi al Garibaldi, pas-
sando solto Tivoli e marciando yerso Monte Rotoudo.

La legiltima magistratura di Yelletri, dice il Giornale di Roma del
6 Novembre, riprese subito la tulela dell'ordine pubblico, inviando per
telegrafo, e quindi con appositaDeputazione, 1'espressione di ossequio e
della costante fedelia della citta medesima -verso il Governo pontiticio e
i'amatissiino suo Padre e Sovrano.

Questo basta a far capire qual fondamento si avesse la impostura, con
cui i diarii della rivoluzione, e specialmente la Nazione, la Riforma, il

Dintto, \'0pinione, magniticarono il plebiscito di Velletri per 1'anaessione.

11. Ma se il Governo di Firenze procedeva audacemente all'esecuzio-
ne dei suoi disegni, non rimaneansi inerli in Roma le truppe francesi e

pontiticie. Le quali, uscite la nolle del 2 al 3 Novembre, si mossero alia

volta diMonleRolondo. La prima Rrigata, di truppa pontin'cia, componea-
si del reggimento degli Zuavi, del batlaglione dei Carabinieri esteri, del

battaglione delta Legione formata in Antibo, di una batleria e mezza di

artiglieria di campagna, di due squadroni di Gendarmi e di Dragoni con
un drappello del Genio e le ambulanze. La seconda Brigata, di truppe
francesi, componeasi di quattro battaglioni del 1." del 29.' e del 59." di

tinea, con un batlaglione di cacciatori, ed una balteria d'arliglieria.
In luiio le due Brigate non eccedevano la forza di 5600 uomini.

Naluralmente, essendo partite tre ore innanzi, prime a scontrarsi colle

truppe del Garibaldi asserragliatesi nelle case di Meutana, ed appostate
in torlissime poslure di quel luogo, a due miglia in qua da Monte Roton-
do, furono le truppe pontiticie che subito impegnarono il combattimento,
e lo sostennero sole, respingendo il nemico che difendevasi accanitamen-
te. Si calcolo che fossero oltre a 10,000 i Garibaldini. Dal loro modo
di manovrare, anche per cio che riguarda I' artiglieria, dice il Giornale
di Roma del 4 Novembre, non puo nou dedursi che la maggior parte di

dette bande sia composta di soldati regolari travestiti da Garibaldini.

Come mai quest! aveano artiglierie? E quando aveano appreso con tanta

perfezione lemosse rapide e disciplinate dei bersaglierit Dalle deposi-
zioni

degli oltre a mille prigionieri fatti dalla eroica Brigata pontin'cia,

apparira poi manifesta la lealta del Governo del Re Galantuomo, e come
suoi

soldati, in maschera, combatlessero a Mentana, e suoi ufficiali ne di-

rigessero le artiglierie.
All' incalzare impetuoso degli Zuavi e dei Legionarii francesi d' Anti-

bo mal poteano tener testa le masnade garibaldine, e gia il loro condot-

tiero erasi avviato a rifugio in Monle Rotondo, lasciando a' suoi Luogo-
tenenti il carico di sostenere la ritirata, quando sopravvenne sul campo
di battaglia la Brigata francese, che coll' irresistibile suo assalto e con

la disciplina, onde primeggia ognora 1'esercito di quella gran nazione,
ebbe finito in poco d' ora di sgominare e volgere in fuga quelle bande.

Serie 77, vol. XII, fasc. 424. 32 11 Novembre 1876.
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II risultato della gioroata di ieri, dice il Giornale di Roma del 4 No-

vembre, fu piii brillante e decisive di quello che comparve a prima vi-

sta, avuto riguardo al numero eccessivamente maggiore dei Garibal-

dini, che oggi si conobbe ascendere a circa 15,000. Le bande che oc-

cupavano Mentana, scoraggiate dalle gravissime perdite ieri sofferte,

e circondate da ogni lato, si arresero questa maitina, mentre altre fortifi-

catesi in Monte Rotondo deposero nella maggior parte le armi, ritiran-

dosi nella nolle verso Corese. II primo reggimenlo di linea,francese ed
il batlaglione cacciatori,-che trovavansi all' estrema dirilla della colon-

na franco-pontilicia, sono entrali questa mattina in Monte Rotondo accol-

ti dalla popolazione al grido di viva Pio IX, viva la Francia. Dai rag-

guaglt fin qui avulisi sembra che le truppe francesi abbiano avuto dai

50 ai 60 uomini fuori di comballiraenlo, Ira i quali ferili iufliziali : mag-
giori son forse le perdile sofferte dalle milizie ponlificie, fra le quali ab-

hiamo a deplorare il ferimento di 5 uffiziali e la morle del capitano De
Yeaux. Le perdite poi dei Garibaldini sommano, per quanto finora si co-

nosce, ad oltre 400 fra morti e ferili. Mollissimi di essi son caduti in ma-
ni delle nostre forze, le quali ne avrebbero potuto catturare anche un

maggior numero se non 1' avessero trovalo pel momenlo d' imbarazzo.

In potere delle truppe e rimasta eziandio la sezione d'artiglieria, di cui

i Garibaldini erano raunili. 3Non si ha bisogno di aggiungere che tutti i

eorpi delle due accennate railizie ban mostrato una nobile emulazione, ed
un c-iHusiasmo degno in lulto della causa sacrosanta ch' esse insieme

difendono.

12. Rioccupato dai Francesi Monte Rotondo, fu universale ed inde-

scrivibile il senso di esecrazione con cui si
yidero

le tracce degli abbo-

minevoli eccessi, onde i Garibaldini aveano ivi dato.saggio di qnel che

proponeansi di fare a Roma. Di che VOsservatore Romano del 5 Novera-
bre pubblico i cenni seguenli.

Riceviamo da persona bene informata e che per combinazipne si Iro-

vava sul luogo, i seguenli brevi cenni delle empieia e degli alii van-

oalici commessi dalle bande garibaldine in Monte Rotondo. Circa le 11

del giorno 4 giunto S. E. il signer generale Kanzler, Pro-Ministro delle

arrni, il quale comandava lutta la colonna di operazione, col suo stato

maggiore, sulla piazza del Duomo di Monte Rotondo, veniva invitato da

quegli abitanli ad entrare net Duomo per vedervi i resti del vandalistnO

deile opere garibaldine, le quali a yoce pubblica cola si esclamava non
ersere ne gente baltezzata ne uomini

,
ma demonii incarnati spediti a

solo sterminio della religione e delle proprieta degli onesti. Enlrali infat-

ti nel Duomo non si riscontro quasi piu vestigia di lempio , perche tolto

tutio cio che forma ornamenlo in immagini di santi, crocifissi, candela-

bri ecc. All' intorno tutto sozzure, e lettiere di paglia ,
come vi avesse-

ro dormito animali im-mondi. Entrato nella Sagreslia, si videro tutti gli

gli armadii messi in pezzi come da ladroni allorche rapinano 1'abitazione

di qualcheduno assente: non piu un vaso sacro, non piu un arredo, lutto

derubalo o distrulto; cassetli, sporlelli, libri, scaffali
, registri in mezzo

alia Sogrestia laceri, insucciditi od abbruciati. Le sacrosante ostie consa-

crate furono gettate al pavimento, e ai prigionieri furono Irovate indos-

so iucensieri, pissidi frantumale, e ad uno la lunetta o cerchio dell'osten-

sario, ove si posa la sacrosanta particola consacrata per 1' esposizione
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del SS. Sacramento. Tutti gli astanti non credevano ai proprii occhi e

raccapricciayano dall' orrore. Nessuno di qualunque partito si augura pill

la Yisita di simil razza
,
che in mezzo all' esercizio di un unico nella' sto-

ria sozzissirao vandalisrao, si atteggia poi a modo di crociati del medio
evo colla pretesa di essere riconosciuti per armata regolare belligerante,
nel mentre che e 1' onta stessa personificata dell' Italia e del nome i-

taliano.

13. Gli orrori di Monte Rotondo ebbero riscontro nelle taglie enprmi
onde furpno assassinate le altre citta e terre occupate dagli scherani del

Garibaldi, come esporremo a suo tempo. Ma, per Dio meree, prima ad

esserne liberala fu Yelletri
;
come leggesi nel Giornale di Roma del 5 No-

yembre.

Saputosi appena che le bande comandate dal Nicotera avevano sgcm-
brato, come ieri si annunzio, dalla citta di Yelletri, un distaccamento di

40 uomini, fra gendarmi a cavallo e dragoni, marcio a quella volta sotlo

gli ordini del maggior Lauri per farvi una ricognizione. I nostri solda-

ti entrati Delia citta vi t'urono accolti con le piu simpatiche dimostrazio-

ni, e vive istanze veonero fatte da quel magistrate per avere un congruo
presidio, che fu cola in seguito spedito.

14. Ma veramente mirabile fu il tripudio di Roma iiell'accogliere le

truppe Yittoriose reduci da Mentana. Queslo ritorno, dice il Giornale di

Roma del 7 Novembre, produsse una di quelle feste cittadine, che nella

moltitudine immensa degli accorsi, e nella espansione calorosa degli affelli

a cui die luogo, determioano il valore delle opinioni dominanli, e la gioia

provala nel trioofo che le medesime hanno conseguito. Gia prima delle

due pomeridiane la spaziosa via che dal Quirinale mette alia porta Pia ,

e da questa si protende per 1'antica Nomentana
finp

a sant'Aguese fuori

le mura, riboccava di popolo senza numero, di ogni stato e sesso, confa-

si insieme i membri della piu alia aristocrazia e del piu eletto fiore della

borghesia, recativisi in cocchi, e i popolani della piu umile condizione.

La gioia irradiava ogni Tolto, e la impazienza di vedere i prodi che

ayevano combattuto per 1'allare e per la patria, misuravasi solo dal biso-

gno che ognuno senliva in cuore di altestar loro la gratitudine del bene-

ficio ricevuto, la cui rilevanza lanto meglio e conosciuta, quanto piu con

pacatezza si misura la gravita immensa del corso pericolo.
S. E. il signor general Kanzler, pro-ministro delle Armi, e S. E. il

signor generate de
Failly,

comandante in capo 1'esercito francese di spedi-

zione, seguiti dai rispettivi slati maggiori, uscirono sulle ore due e mezzo
fuori la porta a ricevere le reduci milizie. Fatte le accoglienze di uso,

le precederono sostando alia piazza di Termini, quasi dinnanzi al tempio
che i padri nostri eressero alia Yergine, intitolandola della Yiltoria. in,

memoria di quella che la Crislianita ebbe riportata nel secolo XYI con-

tro i Musulmani, e quivi assisterono allo sfilare che esse fecero alia loro

presenza.
Precedevano le truppe il generale de Polhesed il generale de Cour-

ten, comandanti dei due Corpi. Quello delle milizie pontificie lo compo-
nevano il reggimento dei Zuavi, il battaglionedei Carabinieri, la legione

romana, una compagnia del Genio, una Balteria, e squadroni di caval-

leria dei Gendarmi e dei Dragoni. Seguiya il Corpo francese e cpmpo-
nevanlo un battaglione di Cacciatori, ed il 1, 29 e 59 dei Reggimenti
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di linea; poi il Genio, una Balteria ed im distaccamento di Cacciatori a

cavallo.

Le arraooie del concert! musicali, il suono delle trombe, il rullo dei

tamburri, che accompagnavano la marcia, erano vinti dalle voci esul-

tanli che nella foga dell'affelto mandava fuori la moltitudine dei cittadini

fra la quale a stento potevano quei prodi aprirsi il passaggit). Essi pro-
cedevano non alleri ma gloriosi di aver sconfillo orde molto piii nume-
rose dei loro battaglioni; e di avere con la yiltoria vendicato I'audacia

armatasi contro la religione e la civilta. E le grida di viva ilsommo Pon-

teftce, viva Pio IX Papa Re, viva la Francia cattolica, viva I'imperato-
re Napoleone, viva la Religione, viva Roma papale, e i saluti che fra le

delte torraole si mescolavano a quelli resi a ciascuno dei Corpi, faceyano
eziandio inlendere potentemenle come il popolo dividesse la yerita dei

loro sensi. E lo sventolar dei-fazzolelti, il dimenar delle mani, 1'agitarsi

delle persone con che la molliludine accompagnava la signih'cazipne alta

degli affetti del cuore, la pioggia dei fiori che cadeya sul capo dei yitto-

riosi soldali, resero 1'assieme di queslo spettacolo si tenero e commo-

vente, che la soprabondante gioia doye cercare uno sfogo ancora nelle

lagrime.
Le milizie procederono nell' ordinanza sopraddetta fino al magnitico

quadriyio delle Quattro fontane, ove si divisero prendendo ciascun cor-

po la
vqlta della propria caserma. La moltitudine raccogliendosi dalla

lunga via, nel passare dinanzi ai General! supremi, rinnpvaya
a questi

illustri Personaggi la significazione della propria gratitudine e dei senti-

ment! deil'animo; e ritornava alle proprie abitazioni conlenta di aver

soddisfatto ad un debilo, che fu pagato con la dignila propria della me-

tropoli dell' orbe cattolico.

15. La vittoria di Menlana e gli ordini di Parigi coslringevano i sol-

dati di Vittorio Emmanuele a sgomberare da Frosinone. Ed anche que-
sfa cilia fu sollecila di dichiarare i suoi sensi al legittimo Sovrano, come

leggesi nello stesso diario ufficiale del 7 Noyembre.
Ripristinato

in

Frosinone, dopo lo sgombro delle regie truppe piemontesi, con gioia
universale il Governo penlificio, la Magistratura municipale di delta citta

e stata sollecita di darne immediatamenle telegrafica notizia rinnoyando
in nome dell'intera popolazione al sommo Pontefice i sentimenti di fede-

le sudditanza e di verace devozione ed affetlo.

16. Questi eventi, diretti dalla divina Provvidenza a maggior gloria
della sua Chiesa edi questa santa Sede Romana, sono in gran parte do-

yuti al mirabile fervore dei cattolici anche d' altre nazioni, che con ogni
sollecitudine e con isvariatissimi mezzi vollero concorrere alia difesa

della giustizia e dei sacrosanti diritti calpestati gia da tanto tempo, ed

impunemente, dalla frammassoneria italiana. Di che il Giornale di Roma
del 6 Novembre manifesto quali siano i sentimenti provali dal Santo Pa-

dre, pubblicando la Nota seguenle.
II Santo Padre e stato viyamente commpsso dalle molteplici manife-

stazioni di tiliale affelto, che in questi giorni, per mezzo di molli gior-
nali di Francia, del Belgio, dell'Italia, della Spagna e di altre contrade,
ha ricevute da numerosi cattolici, i quali con dimostrazioni anche di fat-

to ban palesato la loro generpsa devozione yerso questa Santa Sede Sif-

fatli attestati nelle present! circostanze ban grandemenle contribuito ad



CONTEMPORANEA )01

alleviare le amarezze procurate al Santo Padre da tanti ingrati ed auche

sacrileghi figli.

17. Inoltre il Santo Padre, con un tratlo che i nostri letlori apprezze-
ranno certamenle secondo 1'alta sua significazione, -voile che nella cap-

pella Sistina si celehrassero solenni esequie per le anime dei prodi ca-

duti in difesa dei dirilti di santa Chiesa, nel modo descritto dal Giornale
di Roma dell'8 N7

ovembre.
La Saniita di nostro Signore ha voluto che nella Sistina al Yalicano

si tenesse questa mattina Cappella papale per celebrare solenni esequie
a sulJVagare le anime di quei prodi soldati, che gloriosamente sono morti

difendeudo !a causa della Chiesa e della Sede
apostolica.

La Messa si e

cantata daU'Eiiio e Rnio signor Cardinale Panebianco, penitenziere mag-
giore. Sua Santita vi ha prestato assislenza in trono, e dopo 1'incruento

sacrificio ha compiuto il rilo dell' assoluzione sopra il tumulo. II Santo
Padre fu grandemente commosso durante la funzione, ed in modo specia-
le nel recilare fOremus. Alia sacra espiatoria cerimonia sono intervenuti

gli Eiiii e Riiii signori Cardinal!, i Patriarch!, gli Arcivescovi e i Yesco-

yi, il Senatore con 1'intero Magistrate romano, i diversi coUegi dei Pre-

laii, e lutli gli altri che hanno posto nelle Cappelle papali. E stato grande
il numero dei personaggi concorsi alia Sistina per pregare i! riposo eter-

no alle anime dei valorosi militi; ed in apposite gallerie vi sono inteive-

uuti diversi membri deH'eccmo Corpo diplomatico accreditato presso la

Santa Sede e S. E. il signor generate de Failly, comandante il Corpo di

spedizione francese, S. E. il signor generale Kanzler, Prp-Minislro delle

Armi, come pure tutti i General! e gli uffiziali degli stati maggiori, con

gli altri uffiziali dei Corpi delle milizie francesi e pontificie.
18. In questo mentre le ragioni di santa Chiesa, iniquamente calpe-

state dal Governo di Vittorio Emmanuele; trionfavano nelle province in-

Tase dai malandrini garibaldeschi e dalle truppe regie ;
e trionfavano

non meno pel disinganno prodolto nei popoli dalla nequizia ed atrocita,

dcgli invasori, che pel manifesto dichiarapsi della Provvidenza in fa-

vore della giustizia. Infalti lo stesso diario utticiale ne dava conto in

quest! termini :

Ci giungono da Frosinone le seguenti notizie. Alle 5 e mezza an-

limeridiane del 5 correnle sgombrarono dalla provincia le truppe piemon-
tesi. Finita la pressione, il Governo pontificio venne per ogni dove e

siili'isiante sponlaneamenle ripristinato. In Frosinone, capoluogo della

provincia, tuite le abitazioni furono imbandierate e nella piazza prin-

cipale una straordinaria riunione di popolo assiste con entusiastiche ova-
zioni al ricollocamento degli stemmi del Santo Padre facendo anche voti

per il ritorno delle truppe pontificie. L'ingresso di queste ebbe poi luogo
Delle ore pomeridiane di ieri e venne salutato con dimoslrazioni di giu-
bilo dall' intera popolazione ,

la quale ando ad incontrarle con bandiere

bianco-gialle e con a capo la Magistratura e fece nella sera una splen-
dida luminaria.

Ci si fa anche sapere da Viterbo che la citta venne nelle prime
ore antimeridiane di ieri liberata dai Garibaldini , che ritiraronsi come

fuggiaschi dinnanzi all' esecrazione e all' esasperazione del paese ,
delle

quali ,
a cagione delle loro rapine e violenze

,
avevano gia provato gli

effelti. Quei cittadini, tornati per tale sgombro alia liberta di esprimere i

proprii sentimenti, hanno subitamente rislabilito il Governo ponliQcio in
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mezzo alle piii vive acclamazioni ail' adorato Soprano e Pontefice
, ed

ban reso pubbliche grazie all'Altissimo cantando 1'Inno Ambrosiano nei

tempi! dedicati a S. Rosa ed a Maria SSiiia Liberatrice. Anche cola e

atteso con impazienza I' arrivo delle truppe ,
le quali sono gia state spe-

dite a quella volla.

Nella nolle del 6 partirono pure da Palestrina le masnade garibal-

dine, alle quali cosi avversa si era mostrata la popolazione, che solo colla

forza delle arrai poterono radunare i pochi contadini di cui si servirono

per le loro forlificazioni.

In Tivoli i Garibaldini comandati dal Pianciani all'avvicinarsi delle

truppe francesi ritiraronsi precipilosaraeole dopo aver piantato nella piaz-
za inia loro bandiera con minacce di vendetta a chiuqque 1'avesse toc-

cata. Tale niinaccia non impedi la popolazione dall' alterrarla sostituen-

dovi con gridi di gioia la bandiera pontificia ed acclamando appena vi

giunsero le truppe francesi che venivano a liberarla daquelle feroci orde,
le quali non ban sapute far da per tutlo che atti di barbaric.

Tali fatti , insieme con quelli da noi accennali nei passati giorni e

con gli altri che a lor tempo verranno pubblicati, dimostrano abbastanza

la salda fedelta delle uoslre popolazioni al Governo del Santo Padre e la

fatuita di certe scene che con la pressione ed assistenza delle bande ga-
ribaldine o delle truppe piemontesi si son fatte rappresentare, sotlo 1'am-

polloso litolo dei cosi detli plebisciti.

TOSCANA E STATI ANNESSI 1 . Promesse di Yittorio Emmanuele per una pros-
sima conquista di Roma 2. Confession'! de'rivoluzionarii circa la cpm-
plicita del Governo di Fireuze negli attentati dei Garibaldini 3. Nuo-
vo Gabinetto formalo dal generale Menabrea i. Bando del Re e del

nuovo Minislero contro 1'impresa del Garibaldi 5. Le truppe regie
invadono palesemenle il terrilorio pontificio; Circolare del Menabrea

per giustificare quest' atlo 6. Splegazioni della Gaz-zetta vfficiale 7.

II Governo di Firenze e costretto di richiamare indietro le sue truppe
8. Arresto del Garibaldi.

1. Tra gli artificii adoperati, come mezzi morali, dai frammassoni, per
tinire di abbaltere la sovranita temporale del sommo

Ppnlefice,
non po-

tea mancare quello degli Indirizzi in nome de' Municipii e dei popoli,
chiedeuti a gran voce che 1' Italia dovesse una buona volta aver Roma,
sua Capitale, e compiere cosi la sua unita. La Gazzetta di Firenze del 25

Ottobre, num. 291, annunzio che S. M. il re Yiltorio Emmanuele avea

ricevuto alii 24, alle ore 4
1

/. pomeridiane, i signori Ghivizzani e Gam-
bierasi che, in atto di presentargli uno di codesti Indirizzi, soltoscritto

il di precedente da migliaia di persone, gli rolsero le seguenti parole.
a Maesta I II paese in questi gravi monienti e commosso da tirnori e

speranze, ma fra le speranze ed i timori vince la fede nella Maesta Vo-
stra

;
e noi siamo lieti di presentarvi un Indirizzo soltoscritto da miglia-

ia di ciltadini, per sempre piu comprovarvi la loro fiducia nella V. M. e

persuadervi che, in ogni pericolo che possiate correre per la salute d'lta-

lia, saranno tutti e sempre con Yoi. Speriamo di raccogliere daH'augu-
sto labbro

yoslro
una parola che, nei potente amore che vi slringe all' Ita-

lia, ravvivi e consoli gli animi tulti.

A queste parole ,
dice la sullodata ufficiosa Gazzetta di Firenze, il

Re con vollo commosso e pieno di vita, e in cui si leggeva chiaramen-



CONTEMPORANEA 503

te Taffetto dell'animo, ha
risppsto

con le seguenti parole, che noi pub-
blichiarao quali ci furono riferite da chi ebbe 1' pnore e il conforto di

udirle da quelle auguste labbra, e neile quali ci e tutta la forza del-

i'animo maschio e leale del Re galantuomo.
Accertino i loro coociltadini che io sono con

Ipro,
e che essi abbiano

piena fiducia in me. Sono venti anni che colle armi e collapenna conibat-

to per 1' Italia; e credano che vi sono stati tempi difficili quanto quesli; ma
che ahbiamo saputo superare. Dicano che il mio passalo mi sembra dover
meritare una piena tiducia, e che e impossibile che io f'accia cosa che non
miri sempre alia gloria della naaione. Insult! ne minacce non ho ricevuto

ne io ne la nazione; ne ora ne mai li avrei tollerati: oh credauo, che in

tal caso avrei rischiato di tutto, certo che con me sarebbe stata la nazio-

ne! Io pure voglio il compimento dei nostri destini, e son certo che essi si

compiranno; ma che il popolo italiano abbia fede in me e slia a me uni-

to; msieme abbiamo fatto grandi cose, e quando fosse il caso saremo

pronti a fame delle altre per la gloria della patria comune. Credano che

presto, con
sayii propositi, la nostra ineta sara raggiunta; assicurino i lo-

ro coucittadini, che Rattazzi fu sempre un vero patriotta ed amico mio.

Gli vogliano pur beue, perche ne e degno. Stiano dunque quieti e fidenti

gl' Italiani, abbiano fede in me, Io ripeto; abbiano senno e presto vedre-

mo compiersi per noi tutti un'era di felicita, ed assecoudati i Yoti della

nazione. Quando il Parlamento sara riunito, m' adoprero aflinohe esso si

occupi dell'esercito e della flotta, il cui ben'essere e indivisibile da quello
della nazione, ma calmino un poco 1'impeto generoso e credano che an-

ch' io qualche volta sotfro nel dovermi rattenere.

Nolisi bene che, ad eccezione di un solo giornale, che non e dei priyi-

legiati alia mangiatoia, tutti gli altri e riprodussero ed ammisero come
autentico questo discorso di Yittorio Emmanueie, stampato sotlo gli oc-

chi del Governo, in Firenze stessa, senza che ne la Gazzetta ufficiale, ne
\'eruno de' giornali ufficiosi dicesse parola per metterne in dubbio I'au-

tenticita. Or e chiaro che in codesto discorso il Re: 1. negava che la

Francia avesse fatf.o udire miaacce; 2." affermava di yoler compiere il

Toto nazionale; 3. dava a intendere che presto tal voto, per 1'occupa-
zione di Roma, sarebbe compmto. II che equivaleva all'assumere I'impe-

gno di mandare a compimento 1' opera condotta sotto mauo dal Rattazzi e

palesemente dal Garibaldi. Or di questo deesi prendere atlo, per metterlo

a riscontro con altre pubblicazioni ufficiali, che recheremo qui appresso.
2. Del resto, quand'anche fosse apocrifo codesto discorso, che dalle

circostanze tulle apparisce aulentico, non potrebbe negarsi fede alia evi-

denza dei fatli, che dimostrano la complicita del Ratlazzi col Garibaldi.

Come se non bastasse la licenza data a tanli officiali, anche superiori ,

dell'esercilo regio, di prendere il comandp delle bande garibaldesche,
i!i Ghirelli, che era raaggiore d'un battaglione della Brigata dei Grana-
tieri di Piemonte, ebbe la schieltezza di mandare alle stampe un opu-
scolo, nel quale 1. espone come di pieno giorno, passando tra le file del-

1'esercito regio, egli valicasse colla suabanda il confine pontificio; 2."co-

me egli fosse anche provveduto, per opera d'un ufticiale d' arliglieria, di

cannoni e munizioni.

Onde la Gazzetta d' Italia, del cui liberalismo niuno puo muover dub-

bio, ebbe a pubblicare quanlo segue, a proposito di quello che dicevasi

insunezione romana.
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II moto e slato apertaniente importato. Per due mila giovani che si

sono rimandati a casa, dodici mila hanno libero Iransito. Ai Depulati del

Parlamento si e afn'dalo un comando tra gli invasori del terrilorio ponli-
ficio. Si e lasciato coprire 1' Italia di una fitta rete di comitati pronti a

spingere come a guardare le spalle degl'irrompenti. Ad un comitato cen-
trale si e permesso, non solo di raccogliere soccorsi per i feriti, lo che era

undovere, ma di costiluirsi come un comitato di salute pubblica che
dalla capitale del regnp nomina, promuove e dimette i comandi, dispone
le forze, dirige i piani'di guerra e governa con poteri straordinarii ed
eccezionali.

I maneggi del Rattazzi per favorire ed aiutare 1' impresa del Garibal-

di, ch' egli tingeva di contraslare, furono cosi descritti da Firenze in u-
na corrispondenza alia liberalissima Perseveranza di Milano: La Que-
slura di Napoli, aiutata da amici intimi del Ministero, e stato il focolare

di arruolamenli piu vivo ed acceso. Come nel 1862 fu mandato il Palla-

vicino a Palermo
,
cosi

x
ora la Questura di Napoli e stata privata dei mi-

gliori e piu fidi ispetlori, destiluiti perche si temeva che non avrebbero
islinlo nell'affare, o n'avrebbero discorso con chi si credeva fosse amico
loro. I volontarii lasciati partire di Firenze palesemente, a frotle, in fol-

ia. II maggiore Ghirelli lasciato dimettersi da ufficiale dell'esercito, ed
ordinare una legione in buona parte di soldati, alia scoperta; e lecartuc-

ce, learmi foruite, il denaro raandalo, le soscrizioni dei Municipii per-
messe, e quelle dei privati agevolate sotto il coperchio facile d'una men-

zogna; insomma, tutta 1' attenzione del Governo come allentata e ram-

mollita, ed ogni cosa lasciata andare per la sua china. Intendete bene che,

s'egli e cosi, il partilo moderate aveva bel dire al Rattazzi: Entrate
coll' esercito regolare per rimanere padrone della situazione ed occupar-
to- II Rattazzi contava prenderla e padroneggiarla appunto con quei
Tolontarii, che noi gli consigliavamo di precorrere. Eravamo, in queslo
punto, ingannati ;

ma chi non si onorerebbe di avere creduto che I' Ita-

lia non fosse assoggetlata dal suo Governo ad una politica cosi ignomi-
niosa, subdola, sotto mano; ad un intrigo di cui la repubblica di S. Ma-
rino dovrebbe arrossire, se v' ayesse accondisceso? Come? E a queslo
palto. che noi dobbiamo andare in Roma a farvi i romani?

3. Con questo si spiega come a Parigi finalmente si avesse buono in

mano da poter provare la slealla delle assicurazioni date
afljne

di far so-

spendere I'imbarco delle truppe francesi alia volla di Civitavecchia, c

cosi il Gabinelto delle Tuileries fosse astretto, e come tirato pei capelli,

per tutela del suo decoro, a far sentire a Firenze com' egli non volesse

essere messo alia gogna del mondo civile. A Firenze codesto linguaggio
fu capito. II Cialdini, saputo che il Garibaldi da Scandriglia era pene-
trato sul territorio

pontificio fino a Monte Rotondo, riniinzioaH'incarico

assunto di formare irGabinetto
;
ed il Re, sperando di eludere un' altra

Tolta le esigenze della Francia, avuto a se il Menabrea, gli affid6 il pen-
siero di costituire subito un nuovo Ministero. E I'urgenza di dar soddis-

fazione alia Francia era tale e tanta, che la Gazzetta ufficiale del 27 Ot-
lobre in capo al foglio reco 1'annunzio seguente:

In seguito alia dimissione del Ministero presieduto dal commenda-
tore Rattazzi, S. M. il Re incaricava il generale Menabrea della forma-
zione di un nuovp Gabinelto, che venne costiluito

cpi signori: Generale
Menabrea al Ministero degli affari csteri colla presidenza del Consiglio
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del Ministri; Marchese Gualterio, all'interno; Conte Cambray-Digny,
alle tinanze; Conle Cantelli, ai lavori pubblici; Generale Bertole Viale,

alia gvierra; Deputalo Mari, a grazia e giustizia e culti. Finche sia corn-

pletalo il Gabinetlo sono incaricati di reggeregli altri dicasteri i signori:
Generale Menabrea, la marina; Conte Cambray-Digny, 1'agricollura e

commercio; Conte Cantelli, 1'istruzione pubblica.
4. II significalo politico di questo nuovo Gabinetto era poi chiarito da

un bando ivi appresso pubblicato, e firmato dal Re e dai nuovi Ministri,

per isconfessare I' impresa del Garibaldi
,
lavarsene le mani, e mostrare

disposizioui ad opporvisi. Ecco codesto curioso documento.

Italiani ! Schiere di volontarii eccitali e sedotti dall' opera di un par-

lilo, senza autorizzazione mia ne del mio Governo, hanno Tiolato le

frontiere deilo Stato. II rispetto egualmente da tutti i cittadini dovuto
alle leggi ed ai patti internazionali sanciti dal Parlamenlo e da me, sta-

bilisce in queste gravi circostanze un inesorabile debito di onore. L'Eu-

ropa sa che la bandiera innalzata nelle terre vicine alle nostre, sulla

quale fu scritta la dislruzione della suprema aulorita spirituale del Capo
delta religione caltolica, non e la mia. Questo tentativo pone la patria
comune in un grave pericolo, ed ingiunge a me 1'imperioso dovere di

salvare ad un tempo 1' onore del paese, e di non confondere in una due

cause assolulamente distinte, due obiettive diverse.

L'lialia deve essere rassicurata dai pericoli che puo correre; 1'Eu-

ropa deve essere convinta che 1'ltalia, fedele ai suoi impegni, non vuoie

ne puo essere perturbatrice dell'ordine pubblico. La guerra col nostro

Alleato sarebbe guerra fratricida fra due esercili che pugnarono per la

causa medesima. Depositario del dirillo della pace e della guerra, non

posso tollerarne 1'usurpazione.
Confido quindi che la voce della ragione sia ascollata, e che i citla-

dini italiani, che violarono quel diritto, si porranno prontamente dietro le

linee delle nostre truppe. I pericoli che il disordine e gli inconsulti pro-

positi possono crearefra noi, devono essere scongiurati, manlenendo fer-

ma 1'autorita del Governo e 1'inviolabilita delle leggi. L'onore del paese
e nelle mie mani; e questa fiducia che ebbe in me la Nazione, nei suoi

giorni piu luttuosi, non puo farm! difetto. Allorche la calma sia rientrata

negli animi e 1'ordine pubblico pienamente ristabilito, il mio Governo,
d'accordo colla Francia, secondo il voto del Parlamento, curera con ogni
lealta e sforzo di trovare un utile componimento, che valga a porre un
termine alia grave ed importante questione dei Romani.

Italiani! lo feci e faro sempre a h'danza col vostro senno, come voi

Jo facesle con 1'affetto del vostro Re per questa grande patria, la quale,
merce i comuni sacrifizii,tornammo h'ualmente nel novero delle Nazioni,

e che dobbiamo consegnare ai nostri figli Integra ed onorata. Firenzo, 27

Oltobre 1867. VITTORIO EMMANUELE. Menabrea. Cambray-Digny. Gual~

terio. Cantelli. Bertole-Viale. A. Mart.
A dimostrare qual valore si avesse, nella estimazione pubblica, la lealta

delle dichiarazioni del Re e dei suoi nuovi Ministri, circa la loro innocen-

za quanlo all'attentato deiGaribaldini contro il territorio pontificio, basti

dire che in Milano venne pubblicamenle aflisso un manifesto, ristampato

per disteso dalla Gazzetta di Firenze del 31 Ottobre,nel quale, frase per

frase, e ritiutato ogni periodo del bando regio, come contrario alia verita.

AI nostro intento bastera recitare il breve tratto seguente.
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Non e esatto che le schiere del volonlarii abbiano passato la fronliera

senza autorizzazione del Governo. Per quanto la parola di autorizuzzione

possa salvare il Governo da un'azione tliretta neil'armamento e spedizio-
De dei volontarii, restera sempre in raodo indiretlo, che in circostauze di

questa falta ha poi lo stesso signiticato. II generale Garibaldi daCaprera
yeniva a Firenze, e da Firenze, dove arringava il popolo, partiva con con-

voglio speciale alia volta dello Stalo ponliticio. Cio non pu6 accadere al-

1'insapula del Governo; il quale percio, se non ha dettoa Garibaldi: vi

autorizzo a fare, gli ha dello: vi permetto di fare. Le schiere dei volon-

tarii sono passate in mezzo alle file dell' esercito regolare che slava a

custodia delle frouliere
;
e nella citta di Terni volonlarii e soldali si iro-

vavano, e forse Irovansi tuttavia, frammisli nell'armonia piu bella e fra-

terna, e neppur queslo dovrebbe avvenire senza il tacilo consenso del

Governo del Re. Al che vuolsi aggiungere che da un mese e piu tutli i

municipii o" Italia si occupano della queslione romana in senso tutlo favo-

revole all'insurrezione, deliberando generose offerle ai volontarii ed in-

sorli
;
e il Goveruo del Re non ha pronuozialo un accento che disapprovi

quest' opera veramente'italiana.

5. 31a che? Codeste arti non poteano piii far gabbo a veruno, e nem-
meno fornire prelesto plausibile a chi avesse pur voluto fingere di essere

gabbato, per iscusare la propria inerzia alia vista delle nefandezze che si

commettevano. Percio a Parigi non si esito piii oltre, ed alii 25 gia erasi

spiccato 1'ordine che 1'armata navale corazzala, con una parte dell' eser-

cito allestito per una spedizione a Roma, dovesse subito partire alia volta

di Civitavecchia. La notizia ne giunse a FHrenze come un colpo di fill-

mine. Ma non avendo ne forza da reprimere i conati della demagogia,
ne lealta per confessare la propria complicita nei precedenti misfalti di

essa, si prese il partito di partecipare scopertamente all' opera avviata

da quella, sperando di poter poscia amichevolmente comporre il negozio
con la Francia.

II re Yitiorio Emmanuele, spaventato dal ruggito della demagogia sca-

tenatasi in Firenze ed in Torino, per nulla dire degli altri centri princi-

pali delle province, si affretto di mandare egli stesso al Sindaco di Tori-

no il seguente dispaccio telegrafico, che quel Magistrate fu sollecito di

far subilo affiggere su pei canli delle vie e delle piazze: Firenze. Pitli.

Truppe fraocesi sbarcale a Civitavecchia. Le truppe italiane passarono
subito la frontiera. Comunichi pure. YITTORIO EMMANDELE.

Al tempo stesso la Gazzetta ufftciale del 30 Ottobre stampava la nota

seguenle: Avendo il Moniteur di Francia annunzialo, che la handiera

francese svenlola suite mura di Civitavecchia, il Governo del Re, coe-

rentemente alle dichiarazioni da lui antecedentemente fatte, anche alle

Potenze amiche, in vista di tale eventuatota, ha dalo.ordine alle RR.

truppe di varcare la frontiera per occupare alcuni punti del territorio

ponliticio.
II Menabrea poi, da parle sua, nello stesso giorno spediva una circo-

lare ai rappresentanti presso le Corli straniere, onde spiegare quest' alto

di energia, giustificarlo e determinarne lo scopo. Codesto documento e

del tenore seguente.

Fireoze, 30 Ottobre 1867. Signor Ministro.La Convenzione conchiu-

sa fra il Governo del Re e quello di S. M. 1'lmperatore dei Francesi, il

15 Seltembre 1864 da un lato stipulava lo sgombro delle truppe francesi
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dal territorio
ppntificiq,

ma imponeya dall'altro all' Italia obblighi oltre-

modo gravi e di difficilissima esecuzione. Noi ne assumemmo non pertanto
il carico col proposilo sincere e deliberate di tare tutti i nostri sforzi per
mantenerne la osservanza. Se, in dispregio delle leggi e malgrado le ri-

petule dichiarazioni del Governo del Re, parecchie schiere di volontarii

riusdrono a penetrare nelle vicine province pontificie, schivando la sor-

veglianza delle regie milizie poste a guardia del confine, ognuno che co-

nosce la postura del terreno, il grande sviluppo dei limit! da sorvegliare,
e tenga conto del diritlo che ad oguuno spetta di muoversi e yiaggiare
a suo talento, si rendera ragione della impossibility assoluta in cui era il

corpo di osservazione, preposto alia vigilanza della frontiera, di impedire
con efficacia fatti di simiglianle natura.

a Queste difficolta, signor Ministro, non isfuggirono certamente alia

penetrazione eel allo accorgimento delle alte parti contraenti, allorche es-

se spUoscrissero la Convenzione di Setterubre. Ognuno ricorda infatti co-

me il termine prefisso all' esecuzione di tale Convenzione fosse stato ap-

punto stabilito nella speranza che si potesse nel frattempo operare una
conciliazione fra la Santa Sede ed il Regnp d' Italia, o almeno che si fos-

se potuto giungere, fra i due Govern! hmitroti, ad un modus vivendi che

rendesse compatibili i loro vicendevoli rapporti. Questa speranza, fa

d'uopo ormai confessarlo, e riuscita vana. Non e gia che il Governo del

Re non siasi adoperato a fare dal canto suo quanto era in lui per raggiun-

gere siffatto scopo; ma esso inconlro sempre, nella S. Sede, resistenza

e persino acerbe censure per aver promulgate leggi che gia sono da lim-

go tempo applicate in allri paesi cattolici.

Non puo quindi recar merayiglia che una crisi, che noi deplonamo,
dovesse prodursi. II Governo di S. M. I'lmperatore dei Frances!, in un
documenlo pubblicato dal Moniteur, ha dichiarato per bocca del Ministro

imperiale degli affari esleri, che 1'intervento delle trtippe francesi nel ter-

ritorio della Santa Sede non aveva alcuno scopo ostile verso 1' Italia, e

che esso non intendeva in verun modo rinnovare una occupazione di cui

misurava tutta la gravita. Mentre il Governo del Re apprezza altamente

la importanza di cosiffatte dichiarazioni
,
non giunge pero a persuaders!

che le circostanze present! richiedesserp
un tale atto.

II Governo imperiale non puo non riconoscere, come la Convenzione
del 15 Settembre 1864 fosse conchiusa

nellp scopo principalissimo di ri-

porre lo Stato della Santa Sede nelle condizioni comuni a tutti gli altri

Principal!, che debbono da per loro stessi provvedere alia propria sicu-

rezza. Potrebbesi invero mettere in dubbio che non sempre sia stato su

questo riguardo osservato lo spirito della Convenzione; ma, checche sia,

le truppe assoldate dal Governo pontiticio mostrarono di bastare a difen-
dere la loro bandiera e di corrispondere quindi allo scopo che loro era

slato assegnato. II Governo imperiale di Francia, malgrado le nostreos-

servazioni in conlrario, e malgrado le nostre ripetute proteste, ha pensa-
to altrimenti ed ha deciso d'intervenire.

Le nostre recent! e formali dichiarazioni di voler adoperarci ad im-

pedire, per quanto era in noi, la invasione di bande di volontarii nel yi-

cino territorio della Santa Sede, dichiarazioni che abbiamo mandate ad

effetto, non sono valse disgraziatamente a rimupverlo da un passo di

tanta gravita. E inutile che io le dica, signor Ministro, che noi ne siamo
sinceramente addolorati. UQ simile atto ha profondamente commosso la
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pubblica opinione; e se le popolazioni non trascorsero a gravi fatti, egli e

perche la raaggioranza assennata della Nazione e usa a tidare nel Gover-
no di un Re kale, che ha saputo e sapra sempre tutelare il suo onore a
costo di qualsiasi sacritizio. Nello intento di provvedervi, e consultando

soltanlo la propria dignita ed i proprii interessi, il Governo del Re ha do-

vuto quindi assumere la grande responsabilita di ordinare alle regie

truppe di varcare il confine ponliticio.

Questa determinazione non puo essere in verun modo considerata

dalla Francia come un atlo ostile. Occupando alcuni pimti di quel terri-

torio, le regie truppe hanno formale istruzione di adoperarsi a rassicurare

gli anirai e a ricondur're la calma nelle commosse popolazioni, che da

ogni lato si rivplgono al Governo per chiedere la sua prolezione. Esse
hanno ordine di rispeltare dovunque le autorita ed i municipii cosliluiti,

e di condursi in guisa da evitare un conflHto che possa far nascere ulte-

riori complicazioni. Pel fatto dello intervento delle truppe imperial"! di

Francia essendosi alterate le
condizipni

della Convenzione di Settembre,
il Governo del Re era in obbligo di tutelare il suo diritto, ponendosi in

eguale condizione dell',altra parte contraenle, per poter imprendere in

pari situazione nupvi negoziati. Noi facciamo dal canto nostro voti sin-

ceri perche essi riescano ad una soluzione definitiva, che dando legit-
tima soddisfazionealleaspirazioni nazionali, guarentisca nel tempo stesso

il decoro e 1'indipendenza necessaria al sommo Gerarca per 1'esercizio

della sua divina missione. Gradisca, ecc. L. F. Menabrea.
6. Un giorno dopo la Gazzetta ufficiale del 31 Ouobre aggiungeva

1'ultima spalmatura di ipocrisia, destinata a salvare la dignita del Go-

verno, con la seguente nota.

In obbedienza agli ordini ricevuti dal Governo del Re le nostre

truppe hanno ieri yarcato la frontiera pontificia. La coscienza della di-

gniia nazionale, e il dovere di tutelare i principii di ordine e di liberta,

consigliavano imperiosamente questa risoluzione ,
ed il Goyerno, non si

tosto venne informato dell'arrivo dei Francesi a Civitavecchia, non ha ne

esitato ne indugiato a prenderla. La Convenzione di Seltembre 1864
vincola allo stesso grado le due parti contraenti, ed impone ad enlrambe

gli obhlighi medesimi.
II Governo del Re non poteya esimersi all' adempimento di questi

obblighi ,
e percio esso porta liducia che il Governo imperiale di Francia

ravvisera in questa determinazione la prova dei fermi e leali propositi
del Governo italiano, e del suo sincere desiderio di fare quanto e in poter
suo per appianar le presenli difficolta. II Governo imperiale ben sa che

dove sventola la bandiera del Re d'ltalia ivi e la tutela dell'orrftwe, 1'os-

sequio a lutti i grandi principii.
Le popolazioni accolgono con manifestazioni di enlusiasmo, che non

puo essere sospetto, le nostre truppe, non mandate dal Governo a civili

lolte, ne direlle a provocare deplorabili sciagure, ma rendendo omaggio
in lal guisa a quei principii ,

che sono stati 1 origine del nostro rinnova-

mento e ora formano 1'essenza della nostra tradizione nazionale. Le po-

polazioni ben comprendono, che la presenza dei nostri soldaii e guaren-

tigia di osservanza a quei principii ,
e con essa, mentre sono tulelati i

loro diritli e la loro sicurezza, la questione dei loro deslini rimane impre-

giudicata.
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La risoluzione presa dal Governo del Re dovrebbe pure giovare , e

confidiamo che giovi, a persuadere il generale Garibaldi a non ostinarsi

ad accrescere le gravi difficolta nelle qtiali versiamo, ed aiutare COD sa-

yio consiglio la desiderata pacificazione del paese e lo scioglimento della

qucstione di Roma, che con tali mezzi troverebbe piu facile soluzione.

Sotlo tutti i riflessi adunque il Governo del Re e rinfrancato dalla co-

scienza d' avere adempiuto il debito suo. II paese col senno e con la

calma deve continuare I'opera provvida e riparatrice.
7. Ma che ayvenne? Le truppe francesi giunsero a Roma, ed alcuni

loro batlaglioni diedero mano alia sconfitta del Garibaldi presso Menta-

Da, prima che i vincitori di Lissa e di Custoza fossero in grado di poler
affrontare anche solo le truppe ppnlificie.

Conveniva percio scegliere tra

una guerra colla Francia o !a ritirata. II Governo di Firenze fece di ne-

cessiia virtu, ed ordino la rilirata. Ecco inqual modo 1'annunzio la Gas-
zelta tifficiale del 5 Novembre:

II generate Garibaldi, malgrado i consigli riceyuli
di arrendersi al-

l

1

invito fatto dal Re nel suo proclama, e di ritirarsi coi suoi volontarii

dietro le file dell' esercito, voile perdurare nei suoi tentativi contro lo

Stato pontiticio. Le sue colonne, mentre erano dirette yerso Tivcli, furo-

no altaccate e sconfitte, ed egli fu costreito a rifugiarsi, dopo un deplo-
rabile spafgimento di sangue, a Passo Corese entro i nostri confini. Con
treno speciale erasi di la avviato verso Livorno per quindi recarsi a Ca-

prera ;
ma il Governo del Re, deciso a mantenere, sopra pgni cosa, 1' im-

pero della legge ed a rimuovere ogni causa di perturbazione dell'ordine

pubblico, ha creduto necessario tratlenere il generale Garibaldi, facen-

dolo custodire a Varignano nel golfo della Spezia.
Durante gli avvenirnenti succedutisi in questi ultimi tempi ,

molti

paesi dello Stato della Santa Sede facevano plebisciti, coi quali votava-

no la loro unione al Regno .d' Italia. II Governo del Re non solamente
non provocava tali dimostrazioni ,

ma apertamente le sconsigliava : ep-
per6 ha dovuto, sebbene con rammarico, riliutarsi ad accettarne i risul-

tati
allp scopo di non rendere maggiormente complicata la situazione, e

di lasciarsi nel tempo stessp maggiore liberta, per tutelare in modo piu:

efiicace i voti e gli interessi della Nazione. Intanto egli fa i piu premu-
rosi officii afBnche le persone che presero parte a tali atti non vengano
molestate.

Siccome la dissoluzione ed il disarmo delle bande dei volontarii fan-

no cessare il bisogno di ogni interveuto, cosi il Governo del Re, non
ravvisando oppprtuno

di rimanere piu a lungo nei punti occupati dalle

nostre truppe, fino da ieri prese la deliberazione di farle rientrare nei

confini dello Stalo. Considerazioni militari e politiche consigliarono d'al-

tronde questa determinazione, la quale, rendeudo la posizione del Gover-
no del Re piu nelia e svincolata da ogni impegno, fara si che egli potra
con maggiore autorila far valere le ragioni che gli competono nelle pre-
senti gravi cpngiunture.

Dacche il territorio pontiticio e ormai sgombro
dai volonlarii ed ogni pericolo di nuove aggressioni e svanito, il ritiro

delle nostre truppe togliera ogni motivo o pretesto alia continuazione

di un fatto che ha piu d' ogni altro addolorato il paese, cioe il nuovo in-

tervento francese in Roma.
II Ministro imperiale degli aftari esteri dichiarava nel suo dispaccio

circolare del 25 Ottobre che, tostoche il territorio pontiticio fosse stato
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libero dagli aggressor! e la sicurezza ristabilila, la Francia avrebbe con-
siderato come adempiuto il suo compito e sarebbesi ritirala. II Governo

presto fede a tali assicurazioni, e, quando esse saranno state mandate ad

effetto, potra entrare nelle vie delle trattative per regolare in modo de-

finitivo la questione romana, e cercare di ottenere una soluzione che
coucilii le naturali aspiraziooi degli Italiani cogli interessi delta religio-
ne cattolica e tolta di mezzo una causa permanente di agitazione che tur-

ba 1' Italia, allarma le coscienze, e compromette la pace d' Europa. II

Governo del Re, con una politica fernia e uettauiente definitiva, fa ogni
sforzo per salvare lo

Statp
dalla crisi terribile che subisce in questo mo-

mento, e deferira poscia i suoi atti all'alto giudizio del Parlamento.

8. Come accadesse 1'arresto del Garibaldi, e descrilto, in forma assai

comica, dal Crispi suo complice deH'impresa fallita per la conquista di

Roma
,
nella Gazzetta di Firenze n. 304

;
e la Nazione con meno colori

rettorici lo narra in questo modo: II Generate entro in strada ferrata la

mattina del 4 alia stazione di Corese. Era accompagnato dai suoi figli e

da varii de' suoi amici, fra i quali 1'onorevole Crispi. Quest' ultimo da
$arni mando un telegramma alia societa Rubattino, perche inviasse un
battello a vapore a Livorno per ricondurre Garibaldi a Caprera. A Pe-

rugia entrarono nel convoglio sei carabinieri con un capitano. Giunto il

treno a Figline, fu fermato. Si presento alia carrozza, dove era il Gene-

rale, il tenente-colonnello dei carabinieri cav. Camozzi, e gli intimo 1'ar-

resto, dichiarando che avea ordine di condurlo alia Spezia. L'on. Crispi

protesto conlro 1'atto che dichiaro illegale. II Garibaldi prolesto pure di-

chiarando, che egli non era colpevole di alcuna oslilita conlro lo Stato

italiano, ne contro le sue leggi. Disse essere deputato italiano, generate
romano, eletto da un Governo legalmente costitnito, e cittadino ameri-

cano. E concluse coU'affermare, che non avrebbe ceduto che ad uu atto

di violenza, e che se volevano arrestarlo, sarebbe stalo necessario tras-

sportarlo a forza. II deputato Crispi invio lelegrammi al presidente del

Consiglio, perche revocasse 1'ordine. Fu pregato il colonnello Camozzi a

telegrafare al Governo, chiedendo istruzioni, al che egli recisamente si

rifiuto. Scorsa circa im'ora senza alcuna replica ai telegrammi del Cri-

spi, quaitro carabinieri trasportarono di peso il Garibaldi dalla sala di

aspelto alia carrozza. Fu concesso alia sua famiglia e ai suoi domestici

di accompagnarlo: ma solo il Canzio rimase con lui.

*

II.

COSE STRANIERE.

FRANGIA. 1. Dispaccio delMinistro degli affari eslerni, circa la spedizione di

truppe francesi nel territorio pontificio 2. Altro dispaccio dello sles-

so signer De Moastier contro Y intervento delle truppe regolari di Vit-

torio Emmanuele" nel territorio della Santa Sede.

1. La soverchia abbondanza delle cose che, circa gli avvenimenti dello

Stato pontificio, non si poteano da noi trasandare, ci toglie in questo
quaderno la facolta e lo spazio di narrare quel mohissimo che opero la

caltolica nazione francese per riyendicare
il rispelto dovuto ai sacri di-

ritti del sommo Pontefice
;
onde il Governo imperiale fu indotto ancor es-
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so a dover procedere risolutamente a fatti, che obbligassero quello di Fi-

renze a cessare dai soppiatti aiuti ai Garibaldini, ed a ritirare le truppe

regolari, maudate a corupiere 1'opera da questi incominciata.

Ci riserbiamo pertanto ad esporre in altro quaderuo, in forma a ba-

stanza particolareggiata, non pure gli atti ufficiali del Gabinetto di Pari-

gi, e le dichiarazioui del suo Monileur sopra i recenti attentati del Go-
verno rivoluzionario di Firenze; ma si prmcipalmente le prove mirabili

di fervidissimo zelo, dato in Francia da quel popolo generoso e magnani-
rao, per la difesa della Santa Sede. Le oblazioui pel corpo degli Zuavi

;

le liste di
yolontarii partiti subitamente per impugnare le armi contro i

sacrileghi invasori dello Stato pontin'cio; le offerte di danaro pel piccolo
ma prode esercito della Sauta Sede, che eccedettero in qualche settima-

na un milione di fraochi
;

le Lettere paslorali dei Yescoyi ;
le spedizioni

di derrale, medicinali e fin di espertissimi cerusici e di Sucre di carila

per aiutare alia cura dei feriti; queste ed altre memorande dimostrazio-

DI di quella fede cattolica che ancora yigoreggia nel cuore della magna-
Dima nazione francese, saranno ampio argoniento di lode e di ammira-
zione ancora pei posleri.

Per ora ci e forza di star paghi a riferire due dpcumenti diplomatic!',
che s'attengono intimamente ai fatti narrati qui innanzi, e che per se

bastano a
spiegarne

le yicende.
II primo e un di^paccio del sig. Moustier, ministro per gli affari ester-

ni, che sembra aver ricevuto ordine di scriverlo e spedirlo quandq 1'au-

dacia del Garibaldi, reduce da Caprera ed avviato in forma pubblica al-

1'assallo di Roma, e la evidente complicita del Governo di Firenze, cad-

dero come due schiaffi sulle guance della Francia, provocata ad opporsi,
se osasse, ed a rivendicare, se le bastasse 1'animo, 1'osservanza della

Convenzione del IS Settembre 1864. Ecco la versione di codesto docu-

mento :

Parigi 23 Ottobre 1867. Signore. Noi non vogliamo occuparci pel
momento ad enuraerare gli incidenti successivi che hanno fatto uascerc

ed hanno spinto alle sue estreme conseguenze una crisi tanto minaccio-

sa per la sicurezza della Santa Sede, quanto pericolosa pei veri interes-

si dell' Italia. Ci basta di cousiderarla dal punto di vista del nostro di-

ritto e nel nostro onore e di constatare i doveri che per noi da essa de-

rivano. La Convenzione di Settembre e stata provocata e firmata libera-

mente dal j&overno italiano ;
essa lo obbligava a proteggere efficacemeu-

te la fronti'era degli Stati ponlificii contro ogni esterna aggressione.
Nessuno puo oggi affermare che tale obbligo sia stato osservato e

che noi non siamo in diritto di riporre le cose nello stato in cui si trova-

\ano avanti 1' esecuzione leale dei nostri impegni per la evacuazione di

Roma. II nostro onore c' impone certamente il dovere di non disconosce-

re quali speranze ha riposto il mondo cattolico sul valore di un atto ri-

Testito della nostra firma. Ciononostante crediamo opportune di dire che
non vogliamo in alcun modo rinuovare un'occupazione della quale meglio
di ogni altro misuriaino la gravita. Noi non siamo animati da alcun pen-
siero ostile verso 1' Italia

; conseryiamo fedelmente la memoria di tutti i

legami che ad essa ci uniscono e siamo convinti che lo spirito d'ordine e

di legalita, sola base possibile della sua prosperitae grandezza, non tar-

dera a rassodarsi fermamente.
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Appena il territorio ponlificio sara
liberatp,

e la sicurezza rislabili-

ta, avremo adempiuto al nostro compilo e ci ritireremo. Ma tino da que-
sto momenta dobbiamo richiamare sulla situazione reciproca dell' Italia

e della Santa Sede 1'attenzione delle Potenze come noi interessate di far

prevalere in Europa i principii di ordine e di stabilila. Noi non dubitia-

mo che esse si occupino con sincere desiderio di trovare imp scioglimen-
to a questa questione, alia quale per un si gran numero dei loro sudditi

si annettono interessi morali e religiosi del caraltere il piu elevato.

Tali sono, o signore, le considerazioni che voi cercherele di far va-

lere, e che non dubito-saranno apprezzate dal Governo presso il quale
siete accreditato. Gradite ecc. Moustier.

2. Ma il Gabinetto di Firenze credette che col raddoppiare gli atti au-

daci avrebbe forse ridotta la Francia, se non a fermarsi in cammino, al-

meiio a farsi sua complice neH'iniquo disegno di compiere 1'assassinio

del Papa, ed a contentarsi che, reslando le truppe imperiali a Roma ed
a Civitavecchia, le masnade di Vittorio Emmanuele si tenessero intanta

la preda delle province aspettando I'oceasione propizia di nibare anche
Roma e il resto. Percio fece Vittorio Emmanuele valicare i confini del

poco territorio non ancora da lui rubato al Vicario di Gesii Cristo, e vi

lece spiegare la sua bandiera.

La Francia ricevea
cpsi

un terzo scbiaffo solenne, che la determine a

procedere con viemaggiore energia. Di che rendette conto il sig. Mou-
stier col seguenle suo dispaccio, pubblicato nel Moniteur ufficiale del 1.*

Novembre.
Proclamando il rispetlo dovulo da tutti i cittadini ai patti internazio-

nali e dichiarandosi pronto a reprimere il disordine e a mantenere I'auto-

rita del Governo e 1' inviolabilita delle leggi ,
il re Vittorio Emmanuele

ci diede a sperare che il nuovo Mmislero, camminando d'un passo fermo
nella via che gli era tracciata, saprebbe con misure efficaci scoraggiare
tulle le mene rivoluzionariee rislabilire sopra le sue basi I'ordine mora-
le e materiale. Questa politica messa in pratica senza esitazione e senza

concession! alle imprudenti passioni d'un partito, che si e presa la mis-

sipne di combattere, doveva condurre alia paciticazione della crisi terri-

bile che 1' Italia ora atlraversa, porci in faccia d' essa in una situazione

conforme ai noslri intimi senlimenti e facililare cosi il compito reciproco
Jei due Governi. Non e adunque senza una penosa sorpresa, che venia-

rao a conoscere la risoluzione del Ministero italiano di occupare alcuni

punti del territorio pontificio.

Non vogliamo oggi disculere le ragioni per le quali si cerca di moti-

vare un atto cosi conlrario al diritto delle genti, ma desideriamo di mani-

fcslare senza ritardo I' impressione che la delerminazione del Gabinelto
di Firenze ci ha fallo provare. Per quanta fossa e^sere limitato i inter-

nento italiano negli Stati della Santa Sede, e quali che siano la prontez-
za colla quale lo si'fara cessare i riguardi con cui si cercherd di circon-

darlo
,

il Governo francese, che 1'hasempre biasimato e
scpnsigliato,

non saprebbe in alcun modo coprirlo col suo consenso. Se il Governo
del Re crede poter aspettarsi da noi anche un adesione tacita, e questa
un' illusione che non dobbiamo esitare a dissipare, e voi dichiarerete

con qual vivo e sincere rincrescimento lo vediamo allontanarsi da una
linea di condotta che, secondo noi, e la sola conforme agl' interessi d'l-

lalia. Firmato Moustier.
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Se gli uomini della rivoluzione fossero capaci d' imparar qualche

cosa
,
la severa lezione , avuta ullimamente in ordine a Roma

,
do-

vrebbe esser loro di non lieve aiuto a farli rinsavir finalmenle. Si era

ad essi ripeluto mille voile il celebre motto : Roma e fatale. Se n'e-

rano ricordati i falti costanli della storia
;
se ne erano chiarile le in-

lime e necessarfe cagioni. L'una e 1'altra evidenza, la razionale e la

sperimenlale ,
si erano messe in opera per ammaestraiii. Non ne fu

nulla. Incaponilisi ad avere Roma, ne seguisse che pu6 ,
tenlarono

d' impadronirsene , quando essa
,
abbandonala alle sue tenui forze

,

appariva, secondo tutti i calcoli umani, facile preda del primo occu-

pante. Che cosa ne avvenne? Ball' una parle una viva agitazione

eommosse profondamente il mondo cattolico; dall'altra la fastosa

macchina del regno italico fu a un pelo di sfasciarsi e cadere in tocchi.

II mondo cattolico si eommosse
;
e ne die pruova in ogni maniera

di manifestazione, colla preghiera, colla parola, col danaro, coll'o-

pera. All' invito de' sacri Paslori, si convenne in folia dai fedeli nei

templi, per supplicare Dio, che soccorresse in tanto periglio la Chie-

sa, e colla potenza del suo braccio fiaccasse 1' audacia de' novelli

musulmani. Tutti i giornali onesli levarono alto la voce a sfolgorare

la scelleratezza dell' attentato e propugnare i diritti della religione e

della giustizia. Copiose largizioni piovvero da ogni parle, pe sop-

perire al dispendio, che cagionava al Pontefice la necessila di difen-

Serie VI, vol. XII, fasc. 425. 33 22 Novewbre 1867.
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clersi colle armi dai sacrileghi assalitori : e perfino nella protestan-

iica Inghillerra si vide sorgere im Comilalo, sotto la presidenza di

quatlro membri della piu alia aristocrazia
, per procurare soccorsi

alle railizie papali 1. Ma sopratlutto fumirabile 1' entusiasmo, che si

deslo nella giovenlu piu elella
, ^per accorrere a sostenere col pro-

prio sangue la causa di Dio e della sua Chiesa. Ne ci fu lusinga di

agi domestic! , o tenerezza di figlio ,
o di padre ,

o di sposo, che ne

frenasse lo slancio. La brama di partecipare alia sorte di durar fati-

che, sopportar palimenti, esporsi a pericoli, e incontrare, se a Dio

piacesse, la morte, pel Vicario di Crislo emulo, se pure non vinse,

i tempi piu belli delle antiche Crociale. luomi piu illustri per avita

nobilta di sangue si videro registrati nei ruoli di questa sacra raili-

zia; e molli gia chiari per gradi e comandi militari si recarono ad

onore il farvisi ascrivere in condizione di semplice soldalo.

1 giornali liberaleschi, cbe o per ignoranza, o piu veramente per

malizia, dicono bene il male e male il bene, ban declamalo sopra la

mostruositci d'un esercito, composto di tutte le nazioni del mondo.

Ci6 che essi chiamano mostruoso, e per conlrario di una bellezza

incomparable. E quale speltacolo piu vago, che vetter uomini diver-

sissimi per lingua , per indole
, per costumi , raccolti insieme sotto

una sola bandiera, neH'unita d'una medesima idea, d'un medesimo

patio, d'un medesimo affello, e considerarsi a \1cenda non altrimen-

ti, che se fossero fratelli, e sorli nonche d'una slessa pallia, d' una

stessa famiglia? E quesla la milizia, che al vivo rappresenta la

Chiesa
, ed e per6 sommamenle propria di lei. La Chiesa , una per

la fede , pel reggimento d' un solo Capo , per la pratica d'una sola

jnoraie, e nondimeno composla di lutte le genti. Non edunque con-

yenevolissimo che da tulle le genti sia raccolta la forza, che dee lute-

larla, qual vindice armato delle sue sacro&ante ragioni?Nerispelto ad

essa Chiesa un tale esercilo puo dirsi composlo di stranieri, come stol-

tamenle calunniand i suoi nemici; essendo slrano e ridicolo cbiamare

1 Un Comitato di soccorso per sovvenire al mantenimenlo delle trup-

pe pontificie, si e formato sotto la direzione dei Lord! Derbigh, Graensbo-

rough, Pelre e Arundel. Cosi una corrispondenza da Londra del Monileur

di Parigi. Vedi Osservatore romano, n. 263,
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stranieri alia madre i proprii figliuoli. L'errore di quelli, che spro-

positano nell' anzidelta guisa, consiste nel voler misurare il Papa-re

alia slregua degli allri principi secolari, e far discendere Roma dal-

1'allezza di capo del raondo alia condizione d' ogui allra privata me-

iropoli, raeramente politica. Certamente se il Papa non fosse che Re

del suo piccolo Slato , e Roma non fosse che la capitale del mede-

simo ; gli altri popoli sarebbero stranieri all' uno e all' altra. Ma il

Papa e insieme Principe e Padre deH'intera sociela crisliana; e per-

che tale, e re eziandio in questa Roma, che di quella e il cenlro e la

citta regiua. Roma e la metropoli del Cattolicismo; e appunlo per es-

sere slala da Dio sollevata a si sublime condizione, non puo essere

capitale se non dello Slato, in cui regna il Ponlefice. Quindi e che

lutti i popoli battezzati uon sono strauieri al popolo romano, ma fra-

telli; fratelli non nel malerialismo d'un medesimo ceppood'una.

slessa favella, ma uello spiritualismo d'una medesima acfozione in

Cristo , del quale le veci lien qui in terra il Ponlefice. Cogoazione

tanlo piu intima ed eccelsa , quanlo 1'anima fa piu parle di noi che

non il corpo, e la paternila divina sovrasla alia palernila terrena.

I popoli cristiani amano e riveriscono nel popolo romano il loro fra-

tello primogenilo ;
ma , quanto al Padre comune

,
essi si repulano

strelli dai medesimi vincoli, dagli stessi doveri ; e pero giustamen-

te si repulano leuuli ad accorrere alia difesa de' suoi dirilli
, quali

clie sieno, conlro 1'audacia sacrilega di qualsivoglia aggressore.

Di qui apparisce la stoltizia di do, che i giornali rivoluziouarii van

ripeteudo : II Governo pontificio e incapace di sostenersi colle pro-

prie forze. Quali sono le proprie forze d' un padre? Quelle di lutli

i suoi figli. Le furze dunque del Papa son quelle di lulti i credent!.

Le armi della Caltolicila , ecco le armi del Capo della Chiesa calto-

lica. Esse accorrono in maggiore o minor copia, secondo il bisogno ;

ed e piacevole il sig. Menabrea, allorche nclla sua curiosissima nota

del 1 Novembre si lamenta che il Ponlefice tenga una milizia spro-

porzionala alia piccolezza del proprio Stato. Poverelto! ha primiera-

mente dimenlicalo che se e piccolo lo Stalo presente del Papa, lo ha

reso tale 11 ladroneccio appunlo di quel Governo, ch'egli rappre-

senta. La secondo luogo non avverte, o piultoslo finge di non avver-
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tire , che la proporzione della difesa vuol misurarsi dalla dimension

dell' offesa. Or conlro le numerose orde del Garibaldini veri e ma-

scherali un minor numero di milizie difficilmenle saria stalo baste-

yole , non ostanle lo slancio del loro eroismo. Senonche questo ap-

punto gliele fa dire sproporzionale : conciossiache la proporzione ,

desiderata dal sapieute Minis tro
,
sarebbe slata quella , per cui esse

fossero polute venir sopraflalle agevolmenle , se non dal valore,

almen della massa degl' irrompenti nemici. Ma che volete? lo sba-

glio e falto
;
in allra occasione si terr conlo del suo pio desiderio.

Per ora sara bene che egli , invece di dar consigli al Governo pon-

lificio, rivolga lutli i pensieri e le cure a punlellare il proprio ; giac-

che, come dicemmo, esso fu sul punto di sfasciarsi e precipitare in

rovina.

A provar cio basterebbero le tesiimonianze dei giornali di lutli

i parlili J i quali sclamavano concordemenle che I'llalia, dal suo na-

scimenlo infino al presente, non avea mai corso acque si burrascose,

non si era trovata mai in crisi si Hera, non si era veduta mai a fron-

le di pericolo si Iremendo. Ma piu delle parole valgano i fatli. II Re-

gno italico pel suo lentativo contro Roma ha sofferto convulsion! ler-

ribili. In primo luogo, si confusero le sue lingue. Chi voleva che si

differisse, chi che si affrettasse 1'impresa. Allri consigliava il Go-

verno ad irrompere colle sue armi
;

allri che ne lasciasse il carico

al Garibaldi. Quale gridava che si rompesse guerra alia Francia ;

quale in coulrario protestava che cio sarebbe la massima delle fol-

lie. II Governo perde la bussola
;
ne sapeva come raccapezzarsi o

che si fare. Arresto da prima il Garibaldi, poi lo Iasci6 venire libe-

ramente a Firenze e quindi passare nel territorio pontificio. Nego

piu volte il passaggio ai volontarii, poi lo permise apertamente. Gli

spiacevano i tumulti di piazza, ma non trovava i mezzi per impedir-

li. Ci fu tempo in cui il regno stelte quasi senza Governo, avendo il

Raltazzi dale le sue dimissioni, e non Irovandosi chi volesse suben-

trare nel periglioso uilido. Lo stesso Cialdini si sbigotti; e confessd

all' incaricato di affari per la Francia, che il Governo non era piu in

focze da tener testa al parlilo democratico. Inlanlo coteslo partilo im-

baldanziva ogni di piu, e si fu sul punto di veder proclamala la Ac-
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pubblica. In varie cilia si bandirono proclami insurrczionali, vi fu-

rono sediziose manifestazioni
,

si dovelle far uso delle armi contro i

tumullanli ,
e nella stessa fedelissima Torino \i fu chi ardi spezzare

in pieno giorno a col pi di scure la slalua del Re Galanluomo. Le cose

giunsero a tale
,
che Vitlorio Emmanuele non osava piu moslrarsi

in pubblico, e tenevasi chiuso e ben guardalo con forle nerbo di mi-

lizie. In somma le turbolenze, che il Regno ilalico voleva suscilate in

Roma, ebbe a godersele in casa sua: Incidit in foveam, quam fecit.

Pari alle convulsion! furono i danni. In lanlo bisogno dell'erario,

svanile le operazioni finanziarie, che il Governo aveva architettate

con tanlo studio intorno alia vendita dei beni ecclesiastic!. Al deficit

immense, che gli pesava sulle spalle, aggiunta la perdita non piccola

della monela, somministrata da lui sottomano o offerta dai Comuni,

gia esausti, per 1'impresa garibaldina. Tanla gioventu uccisa o mu-

tilata, nei diversi conflilli colla truppa ponlificia. Svanito ogni pre-

sligio del suo leggendario eroe , vedulosi fuggir lurpemente , prftna

ancora che la baltaglia decidesse la totale sconfilla de'suoi l. Abbas-

sato il polere nell'opinione de' popoli, per la debolezza mostrata nel

iron sapere ne resistere al partito democratico, ne secondarlo con ri-

soluta e ardimenlosa attitudiue. La stessa fedella dell'esercilo dfte-

nuta vacillante, per lo scandalo del comune scompiglio, e per gli ele-

menli di disordine introdotlivi dalle parole e dall' esempio di molli

capi. lufine 1' alleanza colla Francia
, quanlo allarealla, rotta per

sempre ; giacche ella non dimentichera giammai la perfidia usatale,

per le pratiche ed i maneggi adoperali colla Prussia
, contro di lei.

In somma le perdite fatte dal beatissimo Regno sono grandissime ;

e quel che e peggio ,
non ha neppure la consolazione di poter dire :

tutto e perdulo ,
tranne 1' onore. Imperocche 1'onore e anzi quello ,

1 Secondo la stessa relazione del Bertani, inlimo del Garibaldi, apparisce

che coslu! a mezzo il combattimenlo, vedulo le cose volgere a male, racco-

mando ai volontarii di difendere fino all' eslremo Mentana, ed egli co'due

suoi figli guadagno preslamente Monlerolondo, d'onde la nolle slessa si

pose in salvo ripassando il confine, e lasciando i merlolti, che lo avevano

seguitato, alia merce delle baionelle nemiche, eccelto quelli, che, piu pru-

denli, imilarono 1'invitlo Duce.
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che ha falto piu grave naufragio. Qualunque sia 1' orpello ,
onde il

Governo italiano cerchi coprirsi ,
non riuscira glamraai a liberarsi

dalla viluperosa taccia di fedifrago insieme e di codardo. Di fedifra-

go , por la violala Convenzione del 13 Sellembre; di codardo
, per

1' arrendevolezza, onde si e sotloposto a tutle le umiliazioni, che da

lui giustamente ha richiesto la Francia. Per toccar d' una sola
,
che

di per se salta agli occhi di lutti
,

il Governo italiano aveva annun-

zialo con grande prosopopea , esigere la dignity nazionale che se le

trupps francesi sbarcassero a Civitavecchia, issofalto le truppe ita-

liane entrassero nel lerritorio ponlificio. Infatti
, appena risaputosi

10 sbarco delle prime ,
immantinente le seconde valicarono la fron-

tiera. Di che esso Governo si affrello a dare boriosamente pel tele-

grafo elettrico la novella e consecrare 1' annunzio con nola diploma-

lica. Se-non che appena la Francia gli fe' sapere senza molte ceri-

monie, che si ritirasse in buon ordine, la dignila nazionale mulo

esigenza ;
e il Menabrea in altra sua nota, quella cioe del 7 Novem-

bre, con molta seriela fe sapere all' Europa, che essendo veuuli

meno i molivi che avevano reso necessario 1' intervenlo delle truppe

italiane ,
il Governo italiano le richiamava entro i confini dello Sla-

to. Delia qual vergognosa simulazione ragiouevelmenle indegnato

11 Diritto rinfaccia al buon Minislro di aver, dimenticato che il

priticipale di quesli molivi, a delta di un allro documento uiliziale

(
la nota scrilla dallo stesso Menabrea il 30 Ottobre

)
era per 1' ap-

punto I' intervento francese 1. Egli e vero che un tal motivo era

ridicolo ; giacche mirava a porre eguaglianza di diritlo tra 1' ag-

gressore e il difensore. Esso equivaleva al discorso, che facesse

un assassino in questo modo : La pubblica forza e entrata in quella

casa, dov'io avevo spedito i miei emissarii per isvaligiarla. Dunque
ho diritto di entrarci anch' io. Ma per ridicolo che fosse un tal mo-

tivo, o bisognava non melterlo innanzi
;
o messolo innanzi, bisogna-

va soslenerlo, e non fingere d' averlo obbliato, colla puerile speranza
d' illudere il pubblico.

Or qui nasce naturalmenle una dimauda: Onde avvieneche il sen-

plice lentalivo dell' usurpazione di Roma abbia suscitalo commozione

1 // Diritlo, n. 313.
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si grande ,
e falto si che Y aggressore, tanto piu potente dell' aggre-

dito , sia stato costretto a tornarsene colle pive nel sacco , ripor-

tandone per converse onta e disastro? Se dagli effetti vuolsi argo-

mentare la causa, e da dire che qualche gran principle qui e im-

plicato , il quale sia superiore ai comuni interessi dell' uomo e slia

solto la salvaguardia stessa del cielo. Quale e questo principio? Fu

detto e ridelto le mille vofte : esso e il principio religiose. Nella so-

vranita temporale del Papa non si tralla dei diritti d'una Dinaslia o

d'un equilibrio politico o dell' indipendenza d' uno State , cose tutte

sopra cui, a ragione o a torto, si acquietano finalmente popoli e ga-

binelti. Bensi si tratta dell' indipendenza stessa della Ghiesa catto-

lica, della sua liberla nel governo delle anime, della sua autonoma

esplicazione nel mondo. Cio dovrebbero alia perfme intendere i rivo-

luzionarii; o, per dir meglio, essi 1'intendono, e per questo appunto

vogliono dislrulta la sovranila pontificia. II Dirilto, uno degli organ!

piu sinceri della stampa liberalesca, lo ba dello piu volte, e ullima-

menle lo ripeteva con ingenuila degna di lode : Saremo sempre da

capo (quanto al rionovare gli assalti conlro lo Stato pontificio) , fin-

che 1' unita italiana non sia dislrulta, o non sia distrutto per sempre
il poter lemporale del Papa. E guerra a morte

;
non vi ha concilia-

zione possibile 1. Ed ha ragione da vendere. Scope della molu-

zione italiana non 6" tanto formare il Regno d' Italia, al quale in fin

delle fini, come talvolla ban confessato i suoi stessi fautori, on ri-

leva gran fatto avere qualche provincia di piu o di meno
; quanto e

piuttosto di abbattere il regno di Dio sulla terra
,

vale a dire la

Ghiesa 2. Essi vogliono toglierle ogni azione pubblica, ogni esi-

stenza sociale , rilegandola (dove non potrebbero penelrare) nella

coscienza di pochi credenti isolati , e quesli stessi coslringendo a

stare incerti de'loro atti, per la mancanza di liberta in chi deve

ammaeslrarli e dirigerli. A questo mena nell' ordine presente della

>ciela umana la dislruzione del poler temporale del Papa, sola

Terace guarentigia della sua indipendenza politica. Una tal verila

i

UlDiritto,v.no.
2 Vedi il secottdo artlcolo di questo stesso quaderno.
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e oggimai messa in tanta luce , che e divenuta assioma
; ne 1' ipo-

crisia dei moderati , che si sforzano di negarla ,
vale ad indebolir-

ne
,
anche presso i raeiio accorti

,
1* evidenza

,
stanle la contraddi-

zione che splende tra i loro fatti e le loro parole. Ne volete un re-

centissimo esempio? 11 Menabrea, nella sua nota del 7 Novembre,

diceva con incantevole semplicila ,
che se 1' Italia conseguisse Ro-

ma , saprebbe difendere il Pontificate e circondarlo di tulla la ve-

nerazione e lo splendore ,
che gli sono dovuti , e fame rispetlare la

indipendenza e la liber la. Per una slrana coincidenza
,
nel tempo

stesso che il Governo ilaliano faceva quesle promesse, emanava or-

dine ai Procuratori general! della Sicilia di far punire, come rei con-

tro lo Stato chiunque desse esecuzione alia Bolla, colla quale il Pon-

tefice aboliva la pretesa legazione apostolica di quell' isola, in un coi

tribunali che V erano annessi. Ecco in che modo intendono costoro

di rispeltare la liberta e la indipendenza del Papa. Se vietano 1'ese-

cuzione di quella Bolla
,
a fortiori ne avrebbero vietata la promul-

gazione, dove ne avessero avulo il potere. II Papa dunque, non piu

padrone nella sua Roma , come avrebbe fatto a condannare e di-

slruggere quell' orribile abuso della potesta laicale , divenuto fonte

di rovina per le anime ,
e di perturbazione scandalosa nella Gerar-

chia ecclesiastica? Cio che diciamo di questo caso, dicasi parimente

della condanna delle leggi sacrileghe , stanziate dal Parlamento di

Firenze
;
della condanna degli alti tirannici del Governo russo verso

la Chiesa di Polonia , e cosi del reslo
;
cose tulte che sarebbero

slate impossibili in un Papa, suddilo del Re d' Italia. Acciocche la

Chiesa caltolica si mantenga nel suo essere di vera sociela visibile ,

e al lulto necessario che il supremo suo Capo non soggiaccia ad

alcuna autorita polilica ; ma, come ben disse Napoleone III, sia ve-

ramenle padrone in casa sua, Cio comprendono a meraviglia i ri-

voluzionarii
; e pero dichiarano che non si daranno rnai pace ,

fin-

che non abbatlono questa sovranita del Pontefice. Ma per cio slesso

essi dovrebbero capire che si accingono ad opera impossible. Se la

quistione di Roma e quislione, nel fondo, religiosa, e quistione irre-

solubile nel senso loro. Per darle la soluzione da essi agognala ,
bi-

sognerebbe svellere la religione dal cuor de' catlolici. Finche il Cat-
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tolicismo fiorira nel mondo, Don tollerera giammai che il suo Capo

sia suddito di veruuo. Gli stessi Govern! eterodossi, obbligati a lu-

telare i diritli de' loro sudditi caltolici ,
si crederanno in dovere di

propugnare, dove oecorra, eziandio colla forza il polere lemporale

della santa Sede. E ben ne diedero splendido esempio nei principii

di questo medesimo secolo la protestantica Inghilterra e la scismatica

Russia. Anche oggidi il Re di Prussia
,
benches sollecilalo dal Regno

italico con profferte d' alleanza contro la Francia
,

tultavia nel suo

discorso inaugurale al Parlamento si senti in obbligo di dichiarare

che nel concorrere alio scioglimento della questione romana non

poleva non far ragione ai dirilti de' suoi suddili Caltolici
,
che si

affidavano alia sua sollecitudine per la dignita e indipendenza del

Capo della loro Chiesa 1. II sapiente Principe riconosce qui non

una quistione di convenienza o di ragione politica ,
ma un vero di-

rilto de' popoli ,
che professano la religione cattolica.

I rivoluzionarii italiani dovrebbero inlendere che coll' inteslarsi a

volere Roma, essi non fanno che condannare se stessi al supplizio di

Tantalo. Quanto piu cercano d'avvicinarsi a Roma, tanto piu Roma

si dilunga da loro. Coll'usurpazione delle province, fatta nel 59 e

nel 60 essi ban provocata la solenne dichiarazione di tulto 1'Episco-

pato cattolico, intorno all'assoluta necessita del potere temporale per

1'indipendenza spiriluale del Pontefice ;
sicche la conlraria sentenza

Don e piu lecila a seguirsi dai veri credenti. Ecco il poter lempo-

rale del Papa assicuralo irrevocabilmenle, quanto al dirilto, e nella

pubblica opinione de' fedeli. Coll' invasione ultima del passalo Otto-

bre i rivoluzionarii italiani ban gittato 1'allarme in tulti i popoli, ban

resa impossible sopra questo puntola fede nella loro parola, ban ri-

chiamato inlorno al trono papale le armi iuville della Francia. Ecco

aperla la \ia a confermare slabilmente il poter temporale del Papa

quanlo al fallo, e nel giro della sanzion diplomalica. Dicano pertanto

gl' ilalianissimi in tutta schiellezza, chi ha guadagnato in solidita pel

loro stolli conali, il regno ilalico o la sovranita del Papa?

1 Yedi il Dispaccio telegrafico riportato da lulti i Giornali, e che trovasi

nell' Osservatore romano nel n. 264.
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E qui ci sia lecito Del lerminare questo breve arlicolo, di dire

una parola sopra una sciocchissima proposta, fatta al pubblico da

uno di quei scriltori tedeschi, che banno in costume di pigliare ia

mano la penna, quando la testa non e piu in grado di ben gover-

narla. Egli dapprima disapprova che alia difesa del poter tempo-

rale del Papa si adoperi la forza
;
siccome contraria al principlo

cristiano, che e 1'amore del prossimo. Yolendo poi che la quistione

si sciolga pacificamente, ma a favore del regno italico, propone che

il Papa stabilisca la sua residenza in Gerusalemme; dove gli si fab-

bricherebbe un magnifico palazzo, e si raccoglierebbero intorno a

lui anche altri persnuaggi, che rappresentassero le allre religioni

eterodosse. Quivi vuol anche aperta una grande universita , dove

gli studenti di teologia, mandali da tutli i paesi del mondo, sieno

obbligati ad ascoltare le lezioni di tutle le diverse credenze del Cri-

slianesimo, acciocch& veggano quali dotlrioe siano da accettarsi e

quali da scartarsi, come conformi o difformi dagli insegnamenti di

Cristo. Cosi egli non dubita che con le comunicazioni reciproche

delle contemplazioni migliori sul luogo, e con la mutua partecipa-

zione dei pensieri e pareri d' invesligatori cosi differenti della ve-

rita e purila della doltrina di Cristo, ne uscirebbe uua nuova Reli-

gione, che non fosse ne la cattolica, ne la greca, n& la lulerana,

ma tale che possa essere abbracciata da tutti i Oisliani indistinla-

mente. Non dirai, o lettore, che il nostro secolo, in cambio d'es-

sere il secolo de' lumi, e veramenle il secolo de' malli
; quando tali

balordaggini si propongono con seriela all'esame del pubblico, da

chi si dichiara Redattore d'ungiornale nella dolta Alemagna? II

Papa e successor di S. Pietro, non di S. Giacomo
;

e S. Pielro non

in Gerusalemme, ma in Roma stabili la sua Sede. Onde in Roma,

di cui e Vescovo, deve risedere il Papa ;
e da Roma, centro e me-

tropoli del Catlolicismo, deve governare 1'intero Orbe cattolico.

Spostare un tal centro e fuori d'ogni autorila, qual che essa sia,

sulla terra. La, proposizione cbe il sommo Pontificato possa per ope-

ra de' popoli o anche per sentenza di Concilio universale trasferirsi

fuori di Roma, fu spiegatamente condannala nel Sillabo dal regnante
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Papa Pio IX 1. Sebbene a che quistionare della residenza del Papa,

se di Papa, secondo le idee del nostro proponente, non ci dovrebbe

esser bisogno? II Papa in tanto e necessario nella Cliiesa catlolica,

in quanto e il Maestro supremo nella fedc, e il Direltore universale

delle coscienze crisliane. Ora il nostro scritlore vuole che la dol-

Irina e la morale, consona ai precelli di Cristo, sia appurata non

dal Papa, ma dagli studenti di teologia, in \irlu della scambievole

discussione e del libero esamc, nella foggia appunlo dei prolestanli.

A far cio basta la grande Universila, da lui disegnala; la quale

peraltro non vetliamo perche si debba aprire in Gernsalemme, con

disagio di coloro che dovrebbero frequentarla, e non piutloslo a Pa-

rigi o a Berliuo o a Vienna, citta piu accessibili e phi comode pel

dotli di Europa.

E questa esclusione del Papa ,
sembra tanto piu ragionevole ;

in

quanto dovendo dal sindacato di lutte le anzidelte dotlrine risultaro

una religione che non sia ne la cattolica, no la prolestantica, ne la

scismatica, il Papa colla sua influenza polrebbe esser d'impaccio ai

felice riuscimento di un tanto affare. Ma non perdiamo il tempo non-

che a confutare (che sarebbe un fuor d'opera) , neppure ad irridere

colesle bufFonesche ridicolaggini. Solaraente a togliere lo scandalo

dello scrittore per la difesa armata delle ragioni del Pontefice, gli

ricordiamo che il principio della carit& crisliana e da lui invocalo

fuor di proposilo : giacche 1'amore del prossimo, come non \iela

che si punisca il delinquente anche con pena capilale, cosi non vieta

che si respinga, eziandio coll'iiso delle armi, 1'ingiusto aggressore.

neghera egli ad ogni principe il dirillo di guerra, e 1' uso del po-

tere coaltivo ; giacche il precetto della carila crisliana obbliga tutti,

Papi e non Papi ? Ma forse il valentuorno dir& che 1'ordinato amore

del prossimo non patisce offesa, quando si Iratta di adoperare la

forza contro i \iolatori di ogni altro diritto ; bensi la patisce, quan-

do si tratta di adoperare essa forza per motive religioso : perocche

1 Nihil vetat alicuius Concilii generalis sentenda aut universorum popu-

lorum facto, mmmum Pontificatwn ab romano Episcopo atque Urbe ad alium

Episcopum aliamque civitatem transferri. Syllabus, n. XXXV.
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soggiunge : Guerre religiose dovrebbero sparire del tullo fra i

crisliani. Or noi diciamo all' incontro che egli in cio s'inganna a

partito. Imperocche se ci e caso in cui e giusta la guerra, e mas-

simamente allorche trattasi di difendere la religione. E cio per

doppia ragione. Primieramente, perche il dirillo di Dio e superiore

al dirilto di qualunque creatura ;
in secondo luogo, perche il bene

religioso e superiore .
a qualsivoglia altro bene dell'uomo. Se e le-

cito usare la forza contro chi offende le ragioni d'un Re, o eziandio

d'un privato ; quanto piu sara lecito usarla contro chi offende le ra-

gioni del padrone universale di tutti, del Re dei Re e del Signore

dei Dominanti ? Se e giusto e conforme alia ordinala carita resi-

stere eziandio colle armi a chi vuol rapirci i mezzi per la vila del

corpo , quauto piu sara giusta e non difforme alia carita una tal

resislenza contro chi vuol rapirci i mezzi per la vita dell'anima? Pul-

crum et decorum est pro patria won, canto nobilmenle il Poeta. Or

non sara piu bello e glorioso il morire pel cielo
,
vera palria ed im-

raortale, non del corpo, ma dello spirilo? L'uomo animale, alia cui

classe ,
senza pericolo di giudizio lemerario , possiamo credere die

appartenga 1'autore della stolta proposta, non sa estimare se non cio

che concerne il ben essere materiale. Per esso egli concede
,
senza

danno dell' amore del prossimo , il potere respingere colla forza Ja

forza. Ma 1'uonio spirituale apprezza ed ha in islima maggiore altri

beni piu alii, quelli cioe che si riferiscono alia gloria di Dio, al suo

regno quaggiu che e la Chiesa di Cristo, alia elerna salute delle ani-

me; e per quesli beni giudica non pur lecito
,
ma sanlo e doveroso

non solo adoperare le armi
,
ma il profondere il sangue e la vita.

Qjiunque per si nobile e santa causa cade sul campo ,
si cinge di

gloria non perilura giammai ;
ed intreccia sul proprio capo al lauro

del guerriero la corona del martire. Esempio illustre oggidi ne stan

porgendo i valorosi giovani, che formano le milizie papali; ne i so-

i dei miscredenti avranno forza di oscurarne il fulgore.
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II conquiso leste e stritolato in Roma dalle armi cattoliche nei tras-

corsi mesi di Ollobre e di Novembre non fu, propriamenle parlan-

do, il povero Garibaldi col suo strupo tutt' altro che superbo, ne il

sotlile Rallazzi colle sue donnesche e melense asluzie, ne 1'agoniz-

zante Regno d' Italia con tulti gl' inulili voti del suo sacrilege Parla-

mento ;
ma lo Spirito stesso Maligno e Satanico che invas6 e pos-

sede finora il Garibaldi col suo strupo, il Rattazzi colle sue astuzie,

il Regno d'ltalia col suo parlamento. Scribo vobis,iuvenes, quia for-

tes eslis et vicistis Malignum 1. Voi foste eroi o giovani difensori

del trono pontificate, ed avete sconfitlo il diavolo in persona.

Tutti questi Garibaldini che laceri, fuggenli e spavenlati ingom-

brano ora le citt& italiane e le carceri e le infermerie pontificie, ec-

cilano oramai , piu che altro, la compassione. Lo stesso Garibaldi,

per quanto egli sia tristo, si sa che egli non e poi infme che un fan-

ciullone barbuto . gonfalone piu che arnese di combaltimento
, che

cammina, come puo, dov' e guidato. Anche il Regno d
1

Italia non e

ehe un cieco bastone in mano di chi prelende servirsi della sua mal

contesla unila per abbattere Roma
;
destinato ad essere presto scon-

nesso e franlumato come inutile verga , quando abbia servito o non

possa piu servire. Tulli costoro non sono propriamente i domi e gli

sconfitti nella recente gloriosa \iltoria di Roma papale. Che anzi ,

se ben si mira, essi \i hanno tutti guadagnato qualche cosa in vario

1 S. lo. Ep. 1, C. 2, v. 14.
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maniere, chi materialmente, chi moralmenle e chi ancora in ambe-

due le guise. La sconfilta vera ed irrimediabile e senza compenso

alcuno, tocco alia rivoluzione stessa ed alia Massoneria universale,

che del Regno d' Italia e del Garibaldi voleva servirsi, come di lanti

altri mezzi dentro e fuori 1' Italia
, per oltenere il proprio trionfo ai

danni della Chiesa e di Cristo.

Queslo concetto vero ed nnico della rivoluzione, la quale non vuo-

le propriamenle ne repubbliche ne monarchie, ne federazioni ne

unita, ne progresso ne reazione, ne Garibaldi ne Viltorio Emma-

nuele
,
ne Borboni ne Napoleoni ,

ma tutti desidera o respinge, se-

condo i casi , al solo ed unico scopo dell' abbattimento di Roma pa-

pale; questo concetto^ ben lungi dall' essere ben capito da tulli i

medesimi piu feroci rivoluzionarii. E noi siamo persuasi e convinli

che lo stesso Governo italiano, come tale, non ne capisce mollo;

siccomc si fa evidenle dal famoso proclama del 27 Oltobre, dove, fra

le altre cose, si leggeva che la bandiera innalzata nelle lerre \i-

cine alle nostre (cioe a Ginevra) sulla quale fu scritta la distru-

zione della suprema autoriti spirituale del Capo della Religione cat-

tolioa, non e la mia . Le quali parole, se dall'un lalo teslifkano

della incredibile dabbenaggine di un Governo, che dice e crede di

non volere quello appunto che con quasi ogni suo atto promuove,

dall' allro lato dimostrano parimente una certa sua colale bonta re-

lativa in paragone dei pienamenle satanici voti della massoneria ,

della quale e pero cieco e fedele servitore.

Quel che didamo del Governo italiano in generale, molto piu si

puo e dee credere di moltissimi suoi o meinbri o fautori e perfmo

della peggior sua ciurmaglia, qual' e cerlamenle la garibaklesca.

La quale essendosi lulta precipitata a testa china contro le mura di

Roma coi capelli irli e cogli occhi fuor del capo ,
come una Megera

infernale, che parea volesse divorare quanto incontrava, noi la ve-

diamo ora, nelle carceri e negli spedali, cercare per la massima

sua parte in vita e in morte quella religione, che essa, senza saper-

lo forse bene, era condolta pero a distruggere.

Salve dunque lulte le eccezioni, e senza volere in verun modo

ferire nessuno in parlicolare (giacche ben sappiamo che mendaces
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filii
hominum in stateris], quello pero che e cbiaro ed evidente si e

cbe, quali che si siano le persone in cui si verifichi atluato Tideale

della Rivoluzione e della Massoneria, sopra esse appunto e sopra es-

se sole, non che principalmen le sul diavolo loro Grande Orienle, si

oitenne quella gloriosa \Htoria che la Chiesa e Roma hanno tesle

riportato. Spogliando la queslione romana (diceva il Diritlo dei

20 Ottobre, quando era tutto in giolito per la sperata conquista di

Roma, e credeva poter ormai parlar chiaramenle), spogliando la

questione romana delle passioni local! e nazionali che 1' hanno mu-

tala in una lite lerritoriale, e volendo osservare da piii alto luogo

cio che oggi avviene nel piccolo territorio pontificio, uon vi ha dub-

bio che 1'orizzonte si allarga di molto e che a Roma si vede dibat-

tersi non solo il diritlo della nazionalita Haliana, ma ancora quello

piii esteso della civilla alle press coicampioni del dispotismo. Non

credeva il Dirillo che la conquista vera da ottenersi in Roma fosse

la lite territorial o il diritto della nazionalita italiana. Poco impor-

tava di questo al giornale della democrazia ilaliana. Qucllo che egli

principalmente voleva cbe trionfasse, era il diritlo della cimlla alle

prese coi campioni del dispotismo.

Or qual e questo dirilto della civilla che doveva, secondo il Dirit-

to, trionfare in Roma? Entrando in Roma, continua quel giornale,

ed abbattendo 1'eredita di Carlo Magno, noi indeboliamo per rim-

balzo tutto quel complesso di forze e a" istituzioni che si chiama il

Papato, e che nella vita sociale significa il nemico di ogni progresso

che posi sulla scienza e sulla liberty. Ecco lo scopo della rivolu-

zione padrona in Roma. Indebolire, ossia distruggere, polendolo,

il caltolicismo slesso.

E lo stesso diceva il Berlani nella Biforma cilata nel Diritto dei

23 Ottobre: L' Italia e ora all' esordio di una insurrezione conlro

il Papato. Non contro il Papato temporale, ma conlro lo spirituale.

Infalli segue cosi: Non ci e via di mezzo; o bisogna che 1' insur-

rezione alluale negli Stati romani si converta in rivoluzione, o biso-

gna rassegnarsi che ci si dica : cosa mai andranno gli Italiani ad

emancipar in Roma? Gli spiriti? Le coscienze? II lavoro? Mai no.

Sono cattolici, apostolici e romani. Conviene dunque, secondo il
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Bertani
,

la Riforma e il Diritto, cessare di essere cattolici, apo-

stolici e romani, e mostrar cio in Roma, se pure si vuole che la con-

quisla di Roma sia utile a qualche cosa.

E se si conquistasse Roma e si conservasse la religione, questa con-

quista sarebbe non solo inutile ma dannosa all' Italia. Cio dice il

Bertani medesimo, approvato dal Diritto e dalla Riforma e da tulli

i veri rivoluzionarii. E inutile illudersi: e in Roma soltanto e nella

Roma aperta a noi dalla rivoluzione che sta lo scioglimento del gran-

de quesito. E gli uomini dell' altuale sistema (del Governo italiano)

non possono andare che alle sue porle od enlrarvi per ispegnervi

la rivoluzione. E chiaro che in tal caso e meglio pei rivoluzionarii

che 1' Italia non abbia Roma. dunque si vada a Roma a spegnervi

il caltolicismo: o non v'i si vada. Ecco il voto della vera rivoluzione

massonica.

Non si pu6 negare che quesla rivoluzione indiavolala e satanica

non sia slata quasi in sul punto di ottenere, almeno momenlaneamen-

te, il suo scopo. Orde ognora crescenli di Garibaldini altorniavano

questa Capilale del mondo e della civilt. A otto ore di marcia erano

le truppe regolari. L'intiero presente Stato ponlificio sguernito forzata-

mente di truppe, tutte richiamate alia difesa di Roma
,
fu in venti-

qualtr'ore ingombro di ogni fatta ladri e malandrini armati ed ar-

rabbiali. Dentro Roma congiuravano compri sicarii, pronti ad ogni

delitto. Le brave truppe pontificie avrebbero senza dubbio difeso o-

gni palmo di terra fino aH'ullima goccia del loro sangue. Ma il certo

si e che, mentre Roma era in queslo frangenle, per colpo di grazia

giunse dall' un lalo la notizia che le truppe regolari ilaliane move-

\fano contro Roma, e dall'altro 1* informazione che, stanle le assicu-

razioni leali dal Governo italiano e posciacche non vi erano oramai

pib Garibaldini nello Stato ponlificio, era sospesa la partenza delle

armi francesi. E iniauto niun mezzo, ne per mare, ne per terra, ne

per posta, ne per telegrafo, di comunicar con nessuno.

Orribile e memoranda fu in tale occasione la perfidia del Gover-

no italiano. Sapeva egli molto bene quello che venivano qui a fare

i Garibaldini. Conosceva egli appuntino quello che tenlavano i cosi

detti insorti. Non si trattava di meno che d' incendii ,
di mine, di
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saccheggi, di assassinii, di scelleraggini di ogni falta, per le quali

egli Governo italiano avea dali i danari
,
le armi e i sicarii. Or be-

ne : sapendo queste cose, e avendole anzi egli stesso maccbinate, ar-

diva far 1' innocente dinanzi all' Europa, ed assicurava la Francia

ed anzi le dava la propria fellonesca guarenligia della sicurezza di

Roma, per parte sua e delle bande. E lulto do per profittar poi egli

delle scelleraggini sue in verila, benche allrui in apparenza, e per

venir poi in Roma in alleggiamento di salvatore dopo averla Iradita

ed assassinata.

Erano cosi in parte avverate le speranze e i disegni della Masso-

neria. Che dobbiamo far noi? (chiedeva il Bertani al luogo sopra-

cilato). Bisogna inondare di patrioli il territorio pontificio; bisogoa

fare, e subito, la valanga su Roma per rendere impossibile ogni re-

sistenza. Inondare, Valanga: ecco lemetafore rivoluzionarie pre-

se dalle piu tremende catastrofi della natura. L' inondazione deva-

statrice era infalti al suo colmo : e allagatasi gici per tutlo lo Slato,

montava furibonda ormai sulle mura stesse di Roma. Ogni cosa era

inondata, eccetto il capo. La valanga avea lutto rovesciato dinanzi

a se, eccetto la rocca. Mai non si vide cosi letteralmenle avvcrato il

Portae inferi non praevalebunt.

Le misure furono ben tosto prese e preso bene
(
narra la Gaz-

zella di Torino cilata dall' Opinione dei 4 Novembre). Le truppe

disseminate
>
sulla frontiera furono concentrate in tre nuclei, i quali

per le vie di Napoli, di Fuligno e delle Maremme poteano in otto ore

di tempo penetrare conlemporaneamente in Roma. Era preparata o-

gni cosa: fino i convogli che doveano trasportare i nostri soldati; fi-

no il proclama che avea ad annunziare all' Europa il gran falto : il

giorno, 1' ora fissati : lulto stabililo, tutto pronto, in una parola. Ma

al momenlo in cui, a mezzo del lelegrafo, si stava per trasmetlere il

supremo cenno, venne dalFalto contr'ordine. La Gazzetla di To-

rino, con quel suo dall'alto, intende una cosa molto bassa. Ma la sua

parola e pero, contro ogni sua inlenzione, molto a proposito. II con-

trordine venne infalti dall'alto: e da piu alto assai che ella non crede.

Non mancava dunque nulla per parte delle orde irregolari erego-

lari. Denlro la cilia di Roma poi mai niuna rivoluzione in niuna cit-

Scrie Y7, vol. XII, fasc. 425. 34 22 Novembre 1867.
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la non si fe lecito tan to abuso del piu orribili e nefandi mezzi, pur-

che acconci al suo fine. Anche quesli fallirouo com'e noto: e 1'essere

cosi compiutamenle fallili e il piu bell' elogio del Governo e della

popolazione veraineute romana. Ma inlanto non e inopporluno il loc-

came qui alquanto a salulare memoria dell' infamia massonica e del-

la protezione portentosa , onde la divina Provvidenza difese in quei

giorni Roma papale.

11 danaro profuso per ottenere adesioni spontance e mezzo volga-

re che non porla il pregio di rnenzionare. Neanche e degno di nota

1' uso faltone, parte dagli speuditori che se lo anuessero fralernamen-

te, fuggendo colle casse del comitato , parle dagli spesati cue se lo

consumarono in onesli diverlimenti colle famiglie, lasciando che an-

dasse a insorgere chi voleva. E meglio ancora adoperarono coloro

che acceltarono il danaro offerto e poi vendicarono 1' onta della mal

tenlala loro fede con tan to piu viva resislenza agl' insorli, quanlo li

conoscevano ormai piu vigliacchi e piu traditori. Aoche uon e da

troppo fennarsi sulle pugoalaie e bombe notturne, solile armi del

frammassoni. Piutlosto e da ricordare il veleno onibilmente propinato

ai soldati; e il tradimenlo inaudito di travestirsi da Zuavi e da Gen-

darmi, per cosi pugoalare sicuramenle di nolle gli Zuavi ed i Gen-

darmi. Tutti quesli mezzi sono certamente morali e al tutto degni

di chi li adopero, di chi li suggeri e di chi li pago. Ma vi furono al-

tri mezzi di morale piu rigorosa e piu raffinata.

Lungo la piu celebre, e forse la piu ballula via d' Europa, quella

che da Caslello S. Angelo conduce al Valicano ,
nella piazza che di

poco precede quella di S. Pielro, sta ora sotto gli occhi dei viag-

gialori e dei pellegrini di tulto il mondo il monumenlo piu insigne

della furfanteria setlaria e della protezione della divina Provviden-

za. Queslo monumento, il quale noi siamo ben lieti cbe per la forza

delle circostanze debba durare piu a lungo che in altri tempi non du-

rerebbe, e costituilo -dal gran cumulo delle macerie, sotto cui la

insigne ribalderia del comilalo nazionale voleva seppellire gli Zuavi

solto la loro stessa caserma delta di Serrislori dal nome della nobile

famiglia cui giail palazzo apparteneva. Si credette in sulle prime che

to scoppio fosse slato cagionalo da una bomba gettata a mano in una
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pubblica cloaca. E questa voce fecero anche correre sui giornali set-

tarii lutii i raanutengoli dell' infame delitto. I quali anche aggiun-

sero di capo loro che il popolo, assalita la caserma la sera dei 22

Ottobre, la mino e fece saltare in aria. Tutto cio coll' evidente in-

tenzione di diminuire dinaozi all' Europa civile la macchia atroce

di un assassinio inaudito freddamente premeditalo. Ma ormai e noto

ad ognuno per 1' ispezlone stessa dei luoghi aperti ora all' esame di

tutta Roina, che la mina fa preparata raolto priraa, come un mezzo

morale di riconciliare il Papato col liberalismo italiano. E non solo

fu minata la caserma Serristori
;
ma molte altre ancora e allri luo-

ghi assai; sicche non e merito del Comilato nazionale se mezza Roma

non saltd in aria colla morle e colla ruina di innumerevoli persone.

A questo accennava 1' infamissima Gazzelta del popolo di Tori-

no quando, molto prima del tentato assassinio, diceva che le pro-

babilita del buon successo dell' insurrezioue romana Yincevano le

probability contrarie. A questo acceonavano le mezze confldenze

dei partecipi dell'orribile segreto, quando la sera andavano dicendo

agli orecchi di questo e di quello che un grande avvenimento si pro-

parava, e chi era savio si stesse a casa.

Or noi domandiamo, se mai in nessuna cilia di Europa la Masso-

neria usd somiglianti mezzi per favorire qualunque siasi da lei phi

ambita rivoluzione. Solamente per tentare di vincere Roma fu ne-

cessario per lei il giungere a tale eccesso di non immaginabile fe-

rocia.

E non vinse pero. Giacche Dio le permise solo quel tanlo, e non

piu,che baslasse appunto a far conoscere al mondo le sue sataniche

inlenzioni
; negandole tutlo quel resto, per cui ottenere essa avea

tulto usato.

Grande senza dubbio dee ora essere 1' umiliazione dispellosa di

questi birboni delusi del Comilato nazionale. Spendere tanti denari!

Lordarsi di tanti deli Hi! Incorrere in tale infamia! E nulla oltene-

re, tranue T infamia e il rimorso ! Ma cosi incolse e cosi incogliera

*empre a coloro che se la pigliano direltamente colla Pietra che

Dio stabili incrollabile. Hai \into, o Galileo I dicea il morenle

Giuliano Apostata. Hai vinto, o S. Pietro! debbono fremere ora

tra se i vinli liberali.
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Le loro mine preparate e studiale da tanto tempo e con tanli da-

nari, non iscoppiarono ;
ma scoperte e svenlate a tempo servono

ora di leslimonio al mondo della bonta del loro bel cuore. La sola

che scoppio non feri quegli zuavi ch' essi odiano cotanto, ma poveri

giovanelti romani che col suonare al concerto mantenevano se e le

loro famiglie, forse amiche e parent! del loro assassini. I loro arse-

nali di ogni fatta d' armi, celatamenle introdolte in Roma, riempio-

no ora 1'armeria pontificia, senza avere avula la sorte di pur essere

state sparate una volla. E ai furfanli del Comitato resta la consola-

zione di averle pagale dieci volte piu di quello che valgono. Le loro

carte topograQche di Roma coi punti rossi dei luoghi minati, e coi

neri di quelli deslinati al saccheggio, sono ora in mano della giu-

stizia, insieme con quelle loro famose armi di nuova invenzione,

tutte nuove e rilucenti, e mai, Dio grazia, non adoperate, picche, lan-

ce, spadoni, chiodi, coltellacci e pugnaletli che a nulla servirono fuor-

che a dimostrare la soda e rigida morale dei nostri rigeoeralori.

Ma sono degne di speciale menzione certe loro accelte o scuri di

nuovo conio che danno un' idea compiuta del loro buon gusto arti-

stico nella loro arte speciale di carneflci e macellai. Sono quesle

accetle a due ali o fendenti : e sopra hanno una coppa o piatto : e

sul piatto un lungo ed acuto chiodo. Sopra il chioda si doveano

coufiggere poi le teste recise, le quali sulla coppa, e sull'accelta stes-

sa sanguinolenta si sarebbero cosi potute portare per Roma in fe-

stosa processione.

Or quando si pensa che lullo questo lusso di mezzi satanici allo

scopo ipocrita di far apparire al mondo che Roma era insorta, non

servi ad allro che a danno ed onta dei medesimi seltarii, certo e da

riconoscere in questo un vero miracolo della divina provvidenza.

E di questo miracolo sta per ora come compendioso e visibile

monumento quel cumulo di macerie della caserma Serristori, la

quale Dio voile che fosse appunto in sulla via che conduce al Vati-

cano, perche quanti viaggiatori e pellegrini passano per di qua ogni

giorno ed anzi ogni ora, siano forzatamente condolli col pensiero a

maledire una rivoluzione di cui ormai non si sa se siano piu in-

fami i mezzi o lo scopo. Noi siamo cerlissimi che i complici di un

tanto delilto, se pure ancora ne girano alcuni per Roma, non osano
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piu passare per questa via, che loro ricorda troppo \ivamenle la pro-

pria scelleraggine, e quel che'forse piu loro cuoce, il proprio scorno

e la propria compiuta sconfilla. Dcgli allri noi questo possiarao asse-

rire, come testimoni di veduta e di udita, che non passa per cosla

forasliere che non inlerroghi la sua guida sopra la significaziooe di

quelle macerie accumulate, e che all' udirne la spiegazione , non

faccia un subito geslo di orrore misto di consolazione per la cono-

sciuta inulilila relativa di lanlo delitlo 1.

Or sopra le ruiue di quella caserma ci si assicura che sorgera

una chiesa espiatoria a perpetuo suffragio di quo' poverelti cola cru-

delmente sepolli dalla ferocia seltaria, ed a perpetuo ricordo di

quella protezione onde Dio coperse Roma e la intera cristianila per

I' inlercessione della Vergine SS. Immacolala e di S. Pietro e di

S. Paolo Principi degli Apostoli. Iquali appunlo nell'anno loro cen-

tenario, poclii mesi dopo che 1'episcopato e il mondo catlolico erano

venuli a pregare sopra la loro lomba, solennizzando spiritualmente

1 Siceome si suol dire sovente
, specialmente fuori d' Italia

,
che non ci

sono che i rivoluzionarii italiani capaci di certe atrocita, e bene notare qui

di passaggio che la rivoluzione come tale non e ne italiana, ne francese, ne

di altro paese; ma satanica al tulto e alroce serapre dovunque si maoifesta.

Del che ci da illustre leslimonianza la democrazia francese nel suo giornale

ulficiale il Courrier francais dei 15 Novembre. Era stato questo giornale ac-

cusato dall' Union di non avere, ne egli, ne allro giornale fra i democratici,

delta pur una parola di biasimo contro i democratic'! italiani per questa

loro infamia della minata caserma Serristori. Or che cosa rispose il Cour-

rier francaisl Odasi, e poi si dica se vi e al mondo ra/za peggiore di co-

storo. Noi confessiamo che, non solo noi consideriamo gli avversarii dei

clerical! come in quel pieno dirilto di difesa in cui lutli i mezzi sono legit-

tlml;' ma ancora noi pensiamo che sarebbe un vero servigio reso all' uma-

nita il purgarla di quesla setta malvagia, e che tulti i mezzi sono buoni per

ytungere a un risultato cosi desiderabile. Neanche nelle galere si odono

slmili facinorose goffaggini. Or ecco il testo francese : Nous avouons que

non seulement nous considerons leurs adversaires (des clericaux) comme etant

dans ce cas de defense oil tons les moyens deviennent legitimes, mais encore

nous pensons que ce serait un veritable service a rendre a I'humanite que de

lapurger de cetle secte malfaisanle et que tous les moyens peuvent elre bons

pour arriver a un resultat si desiderable. Lo scritlore di queste nefandila

democratiche e il signer Lucien Dubois.
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Roma papale, pagarono temporalmcnte al sommo Ponlefice Pio IX,

a Roma ed a tutla la cristianita degnamenle la festa, coprendo di

confusione e di obbrobrio il mondo massonico osatosi appressare a

queste mura, delizia loro e del cielo, che si riserbo quesla Sede co-

me nuova Gerusalemme, a cui lullo il mondo, voglia o non voglia,

dee, o in un modo o ia un altro, servire, o come amante figliuolo

o come nemico conquiso. . u

Ma soprattutto alia Vergine SS. Immacolata dee le sue grazic

Roma e il mondo cattolico. Essa sopra quella monumenlale colonna,

che il sommo Pontefice Pio IX , col concorso delle oblazioni dei fe-

deli, eresse in piazza di Spagna a memoria della defiuizione della

sua Immacolata Concezione decrelata da Lui mosso dalle suppliche

del mondo caltolico
,
Essa la Vergine SS. Immacolata su quella co-

lonna schiaccia il capo all'anlico serpente, che colle astuzie appunlo

e colle frodi, piu che non colla forza, minacciava or ora Roma e la

cristianita. In quella Vergine Immacolata erano appunto fisse le

speranze del Sommo Pontefice e di lullo il mondo cattolico. Essa

compi 1' opera felice. Beati coloro tulti
, che, fra lulte le nazioni

del mondo cattolico, Essa scelse e sacro come suoi prodi soUJati

cooperatori alia sua \itloria sopra i nemici di Roma e del suo

figliuolo Gesu Cristo e del Vicario del suo figliuolo II Sommo Ponle-

fice Pio IX. Beati veramente, e non sappiamo se piui vivi, oi morti

da veri martiri della santa fede. Giacche non era la loro una CO//M-

clalio adversus carnem et sanguinem, sed adversus mundi rectores

tenebrarum harum, contra spiritualia nequitiae. Questi eroi cattolici

forniti a Roma dall'intiera crislianila, combattevano veramenle pro

aris et focis? non come tanti altri esercili per una causa ne sacra ne

propria: ma per la fede, per gli allari e per la patria comune. Sic-

che non sappiamo qual altro esercilo abbia meritato mai maggiore

ammirazione, piu ampie benedizioni e piu solenne trionfo in terra

e in cielo. A Pio IX ed a Roma si dee dunque questa gloria: di

aver armato il braccio ai veri campioni della patria e della fede.

E mentre questi giustamente trionfano, e bello ora il vedere gli

sconfilli assassini gettarsi Tun sopra I'allro la colpa, accusarsi a vi-

cenda di latrocinii, di codardia e di spionaggio ed empiere i gior-

nali di lamenti, di strida, di accuse, il Governo contro iGaribaldini,
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i Garibaldini contro il Governo, e i Garibaldini e il Governo tra se

medesimi, accapigliandosi e togliendosi a vicenda ogni rimasuglio di

credito, come del reslo suol sempre accadere tra lutli i complici

quando scontano la pena dei loro delitti. E cosi sogliono fmire

tulle le amicizie dei trisli, grandi e piccoli.

Or siccome il Diritto teste citato voleva, colla presa di Roma ,

indebolire di rimbalzo tullo quel complesso di forze e d'isliluzioni

'che si chiama il Papato, cosi colla vittoria recente di Roma papale

sopra le orde garibaldesche, si e di rimbalzo, non solo indebolito,

ma pressoche oramai distrutto tutlo quel complesso di furli e di dia-

volerie che si chiama il Regno d'llalia.

Sono stali talvolta rimproverati i cattolici all' antica di aspettare

la ruina di queslo Regno, e di non volersi percio acconciare a certe

cornbinazioni colle quali si pretendeva conciliare gli inconciliabili ,

sanare 1'insanabile ,
conservare il putridume. Mortua quin etiam

iungebant corpora vivis: coll'inlenzione, al rovescio di Massenzio, di

risuscitare i cadaveri coi viventi. Ma non ci e voluto mai grande

spirito profetico per indovinare quello che lutli i savii hanno sem-

pre presagito ,
cioe che, come pel passalo, cosi ora Dio si sarebbe

servilo della ribalderia grossolana dei democratic*! per iscompigliare

la sollile ragnatela tessuta dalla fina tristizia dei moderati.

A Torino, dice il Itinnovamento lorinese
,
cilalo dalla Gazzetta

di Firenze dei 13 Novembre, a Torino si fa i Garibaldini per costi-

luire un regno del Nord con Torino capitale ;
a Napoli si garibal-

deggia per fare un' Italia del Sud con Napoli capilale; in Sicilia si

garibaldeggia per I'autonomia dell'isola
;
a Firenze si fa di tulto per

ridivenire toscani. Ouesla bella scoperta ha falto il Rinnovamenlo,

che e unitario e si meraviglia di questo moto eccenlrico. Ma la sua

rneraviglia cesserSt quando avra ben imparalo che 1'unila d'ltalia non

fu mai un fine volulo per se medesimo
;
ma un mezzo per olteuere

Roma. L'unila d' Italia, dice il Diriilo dei 20 Oltobre, e nata nel

pensiero di Roma
,

senza di cui la penisola non avrebbe forse pen-

sato mai a raccogliersi in un sol corpo. Quindi o Roma cementa

T unit&
,

o 1' unila sciolla da quel potenle vincolo resla sconnessa ,

baleslrala a lulli i venti e facile a scompaginarsi. L'llalia senza Ro-
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ma rimane un concetto inlerrotto, una deformila politica, che a guisa

di cerli fell non presenterebbe molta speranza di durata. E ad

un feto tale volevasi che i catlolici ispirassero aura vilale !

Al punlo in cui sono le cose, scrivevasi da Parigi al Dirillo dei

22 Oltobre, la paura e Tirresolutezza potrebbero compromeltere

1'avvenire d' Italia per forse piu di un secolo. Per difetto di ener-

gia, da un canto i Romani, dall' altro il Governo ilaliano stanno per

compromettere la causa di Roma. Di cio la democrazia francese e

profondamente coramossa, perche dal funesto risullaraento della que-

stione romana essa vede nascere in Francia ed in Italia una nuova

e potenle reazione. Soffiava tutta la democrazia in questo fuoco

garibaldesco perche sapeva che, se si spegneva, come si e spento

nel disprezzo e nella ripr6vazione generale, era ruinala per un pezzo

la causa della massoneria.

L' atlitudine dei Romani
(
scrivevasi pure da Parigi al medesi-

rao Dirillo) sembra a tulli inqualificabile. E che? Sono seltecento mi-

la abitanli all'incirca nel territorio ponlificio ; settecento mila abitan-

ti; e non osano per anco d' affrontare a Roma 1800 zuavi, e 1200 uo-

mini della legione antiboina? Che volele che noi rispondiamo, allor-

che ci dicono : le popolazioni romane sono tranquille ;
a Roma e nel

territorio pontiflcio tutto e calma
;

i Romani restano immobili ;
sol-

tanto poche bande garibaldine assalgono a mano armala il governo

pontificio? Quanto ai suddili essi si chiamano contentissimi della lo-

ro sorte, e niuno pensa a ribellarsi. II Governo francese pertanto,

non solo deve proleggere ilPapadagli allacchi del Governo italiano,

ma anche i Romani che non ne vogliono sapere. In che maniera ri-

battere tali argomenli? Se i romani sono contenti della loro sorle, in

nome di qual dirillo 1' Italia tenlerebbe distruggere il polere tempo-

rale del Papa? I nostri atversarii e i vostri trionfano della calma <Ji

Roma come di una splendida villoria, e si affalicano semprc piu per

ottenere dal Governo francese un'altra spedizione romana. Per no.i

liberali altro non possiamo desiderare, se non che 1' Italia scuota una

Tolla il giogo straniero che la opprime e dia prova della necessarja

risolutezza. Non isperava la democrazia un' insurrezione interna.

Sapeva che i Romani amano il Papa e il suo Governo : e non voglio-
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no sapere dello sgoverno italiano. Ma siccome Roma era necessaria

ai biechi suoi fini, si accingeva a pigliarla a forza, eccitando contro

di lei 1' Italia regolare come gia a Castelfidardo. Ora poi, non aven-

do nulla oltenuto ne colle orde irregolari ne colle regolari, vede se

stessa in pericolo e 1' Italia in isfacelo.

Tra Italia e Roma (dice il Diritlo degli 8 Novembre) corre un

abisso che nessun intermediario potra mai colmare. Sono di fronte

due inconciliabili ; mm si trovera mai modo di mettere assieme il

diritto ponlificio col diritto italiano. Al Pontefice occorre la sigeoria

di Roma. Soltanto colla sovranita assoluta di Roma egli pu6 tener

relto il trono del dispotismo religioso, 1' unite salda della fede calto-

lica. Ma logliete Roma all' Italia e 1' unita vacilla. Non conviene farsi

illusion!. In quel momento in cui 1' Italia abdicasse a Roma, 1' unila

perderabbe la sua chiave, la sua ragione. andare a Roma o per-

dere 1' unita: questo e pure il nostro fato. E sia pure. Ma vedano

intanto cerluni quanlo siano stolti i loro sogni di conservare, \ivifr-

care e sanare questo Regno d' Italia
;
e quanto insensati i loro tenta-

livi di conciliazione tra due si inconciliabili avversarii. Or siccome

1' Italia massonica oramai dee intendere che le e forza rinunziare a

Roma, che piu tarda a sfasciarsi e ricadere in quel nulla da cui mai

non avrebbe dovuta essere tratta? Sorgera allora 1' Italia cattolica

e vera, che ora geme sotto le catene liberalesche, di questo almeno

lieta e superba che mai non patteggi6 col suo liranno. L' Italia

che si ritrae da Roma (dice il Diritto dei 21 Ottobre) si lancia nel

vuolo, metle in discussione tutlo il quesito della sua esistenza, ri-

torna ad essere non piu un falto, ma una cifra da sciogliere. A qual

pro divenir popolo ,
aumentarci in 25 milioni

, serrarci in unita

e scegliere una dinastia guerriera per capitanarci e coordinarci
,

quando dinanzi alia capitale ci toccasse fuggire? Or bene quesle

appunto vi e toccato
;
di fuggire. Ne vi resta ora piu altro che scio-

gliervi, siccome ben dicesle, in una cifra.

In presenza di questo inevitabile scioglimento dell' Italia massoni-

ca, che i medesimi democralici piu esperti gia vedono essere neces-

saria conseguenza della recente vittoria papale, una consolazione

resta alia democrazia italiana ed un'altra alia francese.
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La democrazia italiana, per organo del suo giornale ufficiale il Di-

ritto, pone le sue poche speranze nel parlamento. Allorche lutlo e

finito (dice egli I'll Novembre) quando non resla che 1'amarezza

dei disinganni, o 1' acerbita dei mail sofferti e degli error! commessi,

allora si scende nel gran Salone, e la lotla morta nei falti risuscita

nelle parole. Al paese il gioco sembra un po' pericoloso e fuor di

luogo. Esso si accorge che in simile modo gli tocca sofferire prima

il difetto, poi 1'abbondanza del Parlamento. Ed il Parlamento stesso,

costretto non a dar vita agli atli nazionali, ma a notomizzarne i ca-

daveri, perde mollo della sua importanza. Saremmo stolti tutlavia

se, dopo gli ultimi avvenimenti, nascesse in noi la pretesa che le Ca-

mere ne tacessero. Non sono sagrificii da domandarsi. Ma pensaudo

che la storia vera e un pbcolino nota a tutti
;
e che tulti devono sa-

pere oramai dove principiano e dove finiscono le colpe e le virtu di

quelli : pensando soprattulto che il parlamentarismo in Italia ha bi-

sogno di assumere una speditezza, una praticita che e nell'im-

menso desiderio di liilto il paese, noi fln d' ora sentiamo debito di

scongiurare gli onorevoli rappresenlanti a far appello a tutta la

landwer delia loro prudenza. E poiche le cose sono ora rimesse

alia prudenza del Parlamento, possiamo essere tranquilli che lulto

andera per lo meglio.

La democrazia francese poi, per organo del Courrier francais,

propone una consolazione piu radicale. i\
7

on s' illudano i cattolici

politici (dice egli nel suo N. dei 2ti Ottobre per bocca del signor

Giorgio Ducheue) : bastera forse 1' intervento a Roma per far risol-

vere il parlito ,della rivoluzione a scattolicizzarsi immediatamente

senza mezzi termini ne transazione l. In verila nou ci aspettavaino

che il parti to della rivoluzione volesse final menle cogliere questa

propizia occrisione del uuovo e fausto inlervento francese a Roma

per fioirla una buona volta colla sua ipocrisia. Sarebbe davvero

queslo un nuovo guadagno, e non [preveduio, ne sperato della re-

cente villoria di Roma papale.

1 Que les catholiques politiques ne $'y trompent pas: ce serait assez,

peut-Stre d'une intervention immediate a Rome pour dettrminer le parti

de la revolution a se decatholiser immediatement, sans menagement, ni

transation. Coarrier francais, N. dei 26 Oltobre.
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Come appendice alia nostra trattazione sopra 1'Onlologismo fia

pregio dell' opera riporlare qui alcuni document! ecclesiastic! , ri-

guardanli altre opinion! filosofiche di non rainore importanza ,
ed

in parte anche ad esso rifenbili. Tanto piu che sifiatti documenti

furono riporlati da diversi giornali, non con lutta quella accuratezza

che meritavano. E per maggiore intelligenza daremo un brevissimo

cenno degl' incidenli, che li provocarono.

Posciache la vigilanza del sommo Ponlefice Gregorio XVI con-

danno gli errori del Lamennais, niolti tra i discepoli di coslui, ben-

che con docile ossequio all' aulorita ponlificia, ne rigetlassero il si-

slema, si filosofico e si politico, tultavia non seppero svestirne pie-

namente i principii. Alcuni, che lo aveano seguito nella dottrina so-

ciale, ne riprodussero una parte solto aspetlo piu mite
, e con cid

diedero origine al cosi detto parlito dei caltolici liberali. Altri , che

attendevano alia parte filosofica , ne rislorarono , sott' altra forma a

aspetli piu o meno rigidi, il punto capitale dell' incapacity della ra-

gione umana nella scoperta e dimostrazione del vero, e diedero

origine al sistema
, che quinci corse col nome di Tradizionalismo.

I Si trovano pubblicali nelV Ada etc. fasc. 28. Tip. De Prop. Fide,

Romae 1867.
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Dalla Francia, dove do avveniva, il movimento si propago nel vici-

no Belgio ;
e per quel che riguarda la filosofia Irovo un Talido sosle-

gno nel chiarissirao professore Ubaghs ,
il quale in varie sue opere,

dale alia luce, si dichiaro in favore del Tradizionalismo, studiandosi

piu tardi (1'anno 1850) di conciliarlo coll' Ontologismo, pel quale

infine si dichiar6 decisamente.

Un tal fallo suscito vivissima agilazione tra i dolli di quel catto-

Hco ed illustre paese, lodando altri altamente la nuova dotlrina, ed

altri riprovandola fieramente
,

atteso in ispecie lo scalpore suscitato

dal sistema del Lamennais. La quistione si riscaldo per guisa, che

Monsignor Fornari, allora Nunzio pontificio nel Belgio, ripul6 neces-

sario deferirla alia sacra Congregazione del 1' Indice, acciocche col-

1'aulorevole sua decisiohe ponesse fine al litigio. La delta sacra

Congregazione ,
avendo preso ad esaminare i libri del Professore

Ubaghs, ne nol6 diverse proposizioni, e in dala del 13 Giugno 143,
emano la seguente sentenza.

OBSERVATIONES.

SACRAE IND1CIS CONGREG. DIE VIGESIMA TERTIA ICNII 1843.

Rev. D. Ubaghs in sua Theodicea
,
et inlerdum etiam in Logica,

subsequenles proposiliones docet , quas Sacra Congregalio Indici

praeposita emendandas esse iudicat.

1 . Haud posse nos in cognilionem cuiusvis exlernae melaphysicae

verilatis venire, (nempe quae respicial ea, quae sub sensus nostros

non cadunl), absque allerius instruclione, ac in ullima analysi abs-

que divina revelatione. Porro haec doctrina admilti nequil, quia

sicut verilates internae el malhemalicae cognosci possunt ope ratio-

cinii
,
ut ipsemel auclor faletur

,
ila saltern possibile est

,
veritales

externas assequi, quoliescumque necessario cum internis conneclun-

tur ;
aul cum ipsae internae consislere nequeunl ,

non supposrla ali-

qua veritate externa.

2. Veritales externas metaphysicas demonslrari proprie non pos-

se (Vid. Theod. p. 220 N. 4, 13 et seq.)- lam vero veritales ex-
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ternac quandoque cum internis necessario copulantur tanquam effe-

ctus cum causa ; et ideo per hanc connexionem demonstrari possunt

eo genere argument!, quod a posteriori vocatur, cuius certitude non

minor ilia est, quae per demonslrationem a priori obtinelur.

3. Dei existentiam minime demonstrari posse Deum existere

demonstrari posse negamus Theod, p. 73. Quae importuna do-

ctrina ultro fluit ex opinionibus iam indicalis ipsius auctoris.

4. Probaliones existentiae Dei reduci ad quandam fidem aut

fundari in hac fide , qua non lam videmus quam credimus , seu

naturaliter persuasum nobis est, ideam hanc esse fidelem, id quod

evidentia mere interna cernere non possumus. Theod. p. 73.

Quae verba significare videnlur potius credi, quam demonslrari Dei

existentiam ; quod quidem a vero omnino distat.

5. Auctor omnes probationes veritatum exlernarum metaphysi-

carum reducit ad sensum communem ; quae doctrina admitti nequit,

eo quod aliquae veritates externae demonstrantur a posteriori per

verilales internas, absque ulla relatione ad sensum communem. Ifa

habentes conscienliam noslrae existentiae , directe inferimus existe-

re causam
, quae nobis existentiam contulerit

,
seu ab una vcrilate

interna deducimus aliam veritatem externam
, absque inlerventu

sensus communis.

Hae sunt praecipuae sentenliae, quae in praedicto libro corrigen-

dae videnlur. Monet igitur Sacra Congregalio Rev. Auctorem
, ut

nova aliqua editione librum suum emendandum curet; atque interim

in scholaslicis suis leclionibus ab iis sententiis docendis abslinere

velit.

II professore Ubaghs credette allora opportune, per propria dife-

sa, compilare una memoria che fece Irasmeltere alia sacra Congre-

gazione dell' ladice e nella quale egli chiariva il senso delle sue pro-

posizioni ,
e si sforzava di purgarle da ogni sospetto di errore. Ma

essa sacra Congregazione, arendo diligentemente esaminata la delta

memoria, persistelte nel giudizio gia date, e fece comunicare all'au-

tore le seguenti osservazioni.
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OBSERVATIONES.

SACRAE INDICIS CONGREGATIONS DIE OCTAVA ALGUSTI 1844.

Pauca quaedam loca in opere quod a Cl. viro G. C. Ubaghs, an.

1841 Lovaoii ediluin est, et inscribitur Theodiceae seu Theologiae

naturalis elementa, adnbtanda esse videulur, ut doclissimus auctor,

addilis quibusdam illustralionibus, obortas circa eiusdem operis in-

telligenliam difficultates e medio tollere possit; ac primo quidem

memoranda sunt ilia, quae p. 73 babentur de Dei existeatia Deum

existere demonslrari posse negamus, sed id certo certius probari

etiam atque etiam affinnamus._ Omuis certe ambiguitas ex hoc loco

tolleretur, si post vocem demonstrari adderelur a priori, quod con-

veuiret cum iis, quae tradit auctor in Logica p. 114 edit, tertia, de

demouslrationis divisione, ubi ostendit contra Kan llanos demonslra-

tionem a posteriori iure ac merilo veram demonstralionem vocari.

Auctor eliam ibid. p. 103 haec habet: Demonslrare si stride in-

telligilur, idem est ac prubare iudicium certo esse sicut efferlur.

Nemo aulem negabil probaliones existenliae Dei earn vim habere ,

ut respondeant notioni slriclae demouslratiouis, quae hie a cl. aucto-

re traditur.

2. Ubi auclor ad examen vocat diversa argumenloruin genera ,

quae ad Dei existentiam demonstrandam afferri solent , quaedam

habet, quae observalione digna videnlur. Theod. p. 86, deargumen-

tis physicis loqueus, ait: Et licet turn recta ex rationalis nalurae

nostrae impulsu, etc... probari possit, eumdem esse potentia et in-

telligentia vere iufiuita, illud lamen ex argumeutis physicis soils et

stride spectalis secundum leges logicas effici nequit p. 87. De

arguments, quae moralia dicuntur, ita se" exprimit : In his veram

Dei infmitalem expresse coutenlam esse , slrictis logicae legibus

nondum plane efficilur. Additis porro quibusdam de argumentis

ex ente inlinito
, concludit quod fide naturali et spoulauea quadam

progressione conlinuo suppleamus id quod ad accuratam Dei notio-

iiem concipiendam, et ad Dei veri exislentiam plene probandam illi
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soli probation! logicae, si strictissime acciperelur, deesse videretur.

Tandem p. 89 legimus probabiles quidera coniecluras facere de

prima causa, vel de primis causis, (nesciremus ulique, utrum una

aut pUires dicendae essent , ) deque earum proprietatibus pos-

semus.

In his omnibus mens doctissimi aucloris paulo clarius expli-

canda videtur , ne quis inde occasionem sumat vim elevandi argu-

mentorum, quae Dei existenliam demonstrant.

3. Clarissimus auctor Cap. 7, par. 3 Theod. profitetur se, magis

speciatim ac, si fieri possel, paulo apertius declarare velle : Ea,

quae ad veritatem cognoscendam spectant. Quaedam tamen ibi

leguntur, de quorum intelligeotia dubitationes oriri possent. Pag. 216

haec habenlur: Veritatem internam immediate cognoscere possu-

mus, exlernam non sine interposita fide Et p. 219: Necesse est...

ut instilulio aliena nobis manifeslas facial veritates, quae nee merae

animi affectiones sunt, nee sub sensus nostros cadunt. Plura alia

eiusdem generis ibi obvia sunt , quae contra mentem auctoris forte

in alienos sensus torqueri possent, et ad id adhiberi, ut vis humanae

rationis extenuaretur , et argumenta , quae pro veritatibus ejlernis

demonslrandis adhibenlur, ita infii marenlur , ut cerlitudinem illam

minime afferrent, quae in iis homini omnino necessaria est. Cosi la

Sacra Congregazione.

Ricevuta, questa risposta, il professore Ubaghs compilo la nuo-

va edizione delle sue opere; neJIa quale .comeche temperasse I'a-

sprezza di alquaote proposizioni, ritenne nondimeno il principio fon-

damentale del sistema tradizionalislico. Di che seguitarono senza

interruzioue accuse e difese dall'una parle e dall'aUra, con opere al-

tresi messe a stampa, con grave perturbazione degli animi.

Fervendo cosi la contesa, qualtro Professori dell' illuslre Univer-

sita di Lovanio riputarono bene nel 1860 fare una succinta esposi-

zione della loro dollrina, ed inviarla al Cardinale d'Andrea, prefetto

in quel tempo della Sacra Congregazione dell' Indice, Per occasione
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della risposia, ehe quinci ne venne, furono di bel nuovo denundate

alia Sanla Sede le opere del professore Ubaghs.

II S. Padre a porre definitamente un termine a tal quistione ordi-

n6 che ella venisse esaminata e dscisa da ambe le Congregazioni ,

del S. Uffizio e dell' Indice, riunile insieme. Dopo un diligenlissimo

esame i Padri delle anzidette due Congregazioni dichiararono che le

recenti edizioni del professor Ubaghs non erano state purgate dagli

errori notati, e in nome del S, Padre gl'inculcarono che ne eseguis-

se 1' emendazione. La lettera, scritta sopra tale proposito dal Cardi-

nale Patrizi al Cardinale Sterkcx, e del tenore seguente.

ILLUSTRIS AC RME DOMINE UTI PRATER,

Quam non levis momenti sit pluribus abhinc annis islis in re-

gionibus agitata questio circa doctrinam a nonnullis Universitatis

Lovaniensis doctoribus traditam de vi naliva humanae rationis,

gmus Dominus Noster, qui in Apostolicae sedis fasligio positus advi-

gilare pro suo munere debet
,
ne qua minus recta doctrina diffun-

datur, quaestionem illam examinandam commisit duobns S. R. E.

Cardiualium Conciliis, turn Sancti Officii ,
turn Indicis. lam yero

quum esset huiusmodi examen instituendum, prae oculis habitae

sunt resolutiones
, quas sacrum idem Concilium Indicis edidit iam

inde ab annis 1843 et 1844, posteaquam ad illius iudicium delata

sunt opera Gerardi Casimiri Ubaghs in Lovaniensi Universitate do-

clpris decurialis, imprimisque traclalus Logicae ac Theodiceae.

Etenim sacer ille Consessus, matura adhibita deliberatione, duobus

in convenlibus habitis die 23 iunii an. 1843
,
ac die 8 augusli an.

1844 emendandas iudicavit expositas tarn in Logtca quamin Theo-

dicea doctrinas de humanarum cognilionum origine, sive ordinem

metaphysicam spectent, sive moralem, et illarum praesertim , quae
Dei exislentiam respiciunt. Id sane constat ex duobus notalionum

foliis, quae ex eiusdem Sacri Consessus sentenlia, Gregorii XVI
summi Pontiflcis aucloritate confirmata, ad Emum Cardinalem Archie-

piscopum Mechliniensem per Nunciaturam Aposlolicam transmissa

fuerunt, monendi causa auctorem operis : ut nova aliqua editione
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librum suum emendandum curel, atque interim in scholaslicis suis

kctionibus ab Us senlentiis docendis abstinere velit. Quae duo no-

tationutn folia, modo res spectetur, simillima omnino sunt: si nam-

que in folio posteriori aliqua facia est specielenus immulatio, id ex

eo repelendum est, quod auctor acceplo priori folio libellurn die 8

decembris an. 1843 Em Archiepiscopo dedit, quo libello doclrinae

suae ralionem explicare, alque ab omni erroris suspicione purgar&

nitebatur. Quern sane libellum licet idem Emorum Patrum Concilium

accurate perpendisset, minime laraen a sententia discessit
, alque

adeo tractatus illos ac nominalim tractatum de Tueodicea, qui typis

impressi in omnium versabantur manibus, alque in Universitate ali-

isque scholis publice explicabantur, corrigendos iudicavit. Faten-

dum quidem est post annum 1844 nonnullos intervenisse actus, qui-

bus praediclo Lovaniensi doctori laus tribuebalur, perinde ac si in

poslerioribus sui operis editionibus sacri Consessus volo ac sentenliae

paruisset; sed lamen, uti firmum ralumque esl bina ilia nolalionum.

folia, post sacri eiusdem Concilii sententiam, summi Ponlifiuis auclo-

rilale comprobatam fuisse conscripla; ita pariter cerium est, poste-

liores illos actus haudquaquam sacri Consessus, multoque minus

Summi Ponlificis conlinere senlenliam, quod quidem aclus illos le-

geulibus videre licet. Quae cum ita sint, necessarium invesligare ac

perpendere visum est, num memoratus Lovaniensis doctor in edilio-

nibus Logicae ac Theodiceae, quas posl diem 8 mensis augusli an-

ni 1844 confecit, accurate sit executus quod a sacro Concilio libris

notandis inculcalum *i fuit in memoratis nolationum foliis, per Car-

dinalem Archiepiscopum eidem auctori transmissis. Huiusmodi por-

ro institute examine, rebusque diu mullumque ponderalis, memorati

Cardinales, turn qui Sacrae Inquisilioni, turn qui libris notandis

praeposili sunt, conventu habito die 21 seplembris proximo praete-

riti, iudicarunl recentes eorumdem tractaluum ediliones minime fuis-

se emendatas iuxta praedicti Sacri Consessus nolaliones, in iisdem-

que adhuc reperiri ea doclrinae principia , quae ,
uli praescriptum

fuerat, corrigere oporlebat.

Quod quidem auctor recenli in epistola, ad Emum Cardinalem Lu-

dovicum Allieri, Praefectum S. Concilii libris nolandis.missa, aperte

Serie 77, vol. XII, fasc. 425. 35 26 Novembre 1867.
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fatelur. Scribit enim, quatuor adhuc se publicasse Theodiceae cdi-

tiones, primam uimirum an. 1841, quae primilus subieclaest S. Se-

dis iudicio, alteram an. 1845, typis imprcssam baud ita mullo post

notcitiones a S. Cardinalium Cousessu propositas. Ulraque vero edi-

lio, quemadmodum suis ipse verbis fatelur audor similes pror-

sus sunt, idem capilum, paragraphorum el paginarum numerus,

eaedem locutiones, hoc solum differunt quod secunda aliquot di-

versi generis notas et paucas phrases incidentes continet, quae simul

paginas forte duodecim implere possint. Editiones vero, ut ipse pro-

sequilur, tertia ann. 1852, et quarta an. 1863 etiam inter se simi-

les sunt. et a praecedentibus ,
si formam exteriorem non doclrinam

species, mullum different. Ad Logicam porro quod special, cum il-

Jius Iraclalum iterum lypis mandavit post acceplas S. Consessas

notaliones, haec in praefalione significa\il : Quanlumcumque scri-

pta immutaverim, nunquam minime recedendum esse duxi a princi-

piis, quae in primis editionibus assumpseram, quae tamen repudia-

re vel mulare me non puderet, si ilia falsa vel minus recta esse

quisquam ostendisset. Hinc pariler memorali Cardinales iudica-

Terunl, exequendum ab auctore esse, quod minime adhuc praestilit,

uimirum emendandam illi esse expositam doctrinam in cun'-Us iis

locis seu capilibus, quae Sacer Consessus librorum uotandoruin iu-

dex minus probavit, iuxta notationes in supradidis duobus foliis com-

prebensas, et peculiariler in primo, ulpote quod rem apertius ac di-

slinctius explicat. Ex quo tamen haudquaquam intelligendum est

probari doctrinas reliquas, quae in recenlioribus operum praedicli

auctoris editionibus continentur. Hanc porro Em01
"

11111 Patrum senlen-

tiam Smu8 Dominus nosier Pius IX auctoritute sua ratam habuit ae

confirmavit.

Quae cum ita se habent, dumEm"3 Cardinalis Mechliniensis iuxta

demandatas ei parte"s memoratufti doctorem Gerardum Gasiminim

Ubaghs admonebit officii sui, eique veheementius inculcabit, ut do-

etrinam suam ad exhibitas S. Consessus nolationes omnino compo-

nat. Erit vigilantiae luique studii pastoralis una cum Archiepiscopo

aliisque sufifraganeis Episcopis omnem dare operam ,
ul huiusmodi

Emona> Patrum sententia executioni, nulla interiecta mora, man-
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delur, ueque in ista Lovaniensi Universitate , quaeab Archiepiscopi

Mechliniensis et suffraganeoruoi Antistitum aucloritate pendet, ne-

que in Seminariorum scholis, aliisque lyceis illae amplius explicentur

doclrinae, quae, ubi primum ad Aposlolicae Sedis iudicium delata

fueruut, visae sunt a scholis catholicis amandandae.

Haec significanda mini eranl Eminentissimorum Patrum nomine

Amplitudiui tuae, cui fausla omnia ac felicia precor a Domino.

Amplitudinis Tuae.

Romae die 11 Octobris 1864.

Addictissimus uti Prater,

(sign.) C. Card, uli Patrizi.

Allora il professore Ubaghs si accinse a una nuova edizione della

sua Logica e Teodicea, la quale prima di uscire alia luce fu, seconds

che gli Emi avevauo disposto, mandata a Roma per essere esaminata.

Fratlauto dalla Controversia sul Tradizionalismo gli animi si era-

10 volti anche a quella dell' Ontologismo , per occasione di una

risposta della sacra Congregazione del Sant'Uffizio, colla quale si

dicbiaravd non polersi in sicura coscienza insegnare sette proposi-

zioui contenute nel seguente rescritto.

A SANCTAE RUMANAE ET UNIVERSALIS INQUISITIONIS CONGREGATIONE

POSTLATUM ESI
,

LTRUM SEQUENTES PROPOSIT10NES TUTO IRADI

POSSINT.

Prop. I. Immediata Dei cognitio, habitualis saltern, intellectui hu-

mauo essentialis est
,

ita ut sine ea nihil cognoscere possit : siqui-

dem est ipsum lumen intellectuale.

Prop. II. Esse illud
, quod in omnibus et sine quo nihil intelli-

gimus, est esse divinum.

Prop. HI. Universalia, a parle rei considerata, a Deo realiter non

disliuguuntur.

Prop. IV. Congenita Dei, tanquam entis simpliciter, notitia omnem

aliam cognitionem eminent] modo invoh it, ita ut per earn omne ens,
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sub quocumque respectu cognoscibile est
, implicite cognitum ha-

beamus.

Prop. V. Omnes aliae ideae non sunt nisi modiGcaliones ideae,

qua Deus lanquam ens simpliciter inlelligilur.

Prop. VI. Res creatae sunl in Deo lanquam pars in lolo
, non

quidem in loto formali
, sed in toto infinite simplicissimo , quod

suas quasi paries absque ulla sui divisioue el diminulione extra se

ponit.

Prop. YII. Crealio sic explieari polesl : Deus ipso actu special! ,

quo se inlelligit et Mill tanquam dislinclum a determinala crealura,

liomine verbi gratia, crealuram producit.

Feria IV die 18 septembris 1861.

In congregalione general! habita in convenlu S. M. supra Miner-

vam coram Eminentissimis et Reverendissimis DD. S. R. E. Cardi-

nalibus contra haerelicam pravitalem in tola republica Christiana

Inquisiloribus generalibus ,
iidem Eminenlissimi el Reverendissimi

DD. praehabilo volo DD. consul torum, omnibus el singulis propo-

silionibus superius enuncialis mature perpensis , proposilo dubio

responderunt Negative.

a

.^

Fu dunque esaminala la nuova edizione e non essendosi Irovati

soddisfaceuti gli emendamenli, le due Congregazioni pronunziarono

1' ultima senlenza , nella quale fecero parola eziandio dell' Otitolo-

gismo deU'Ubagbs e di alcune sue proposizioni relative at Traduda-

nismo e Dinamismo. II decreto sopra di cio, approvato e confermato

dal S. Padre, viene Irasmesso con apposila leltera del Cardinalc

Patrizi ,
Vicario di sua Santila, al Cardinal Arcivescovo di Malines.

.JiVbuIiiUK.r;

De libris philosopkicis G. C. Ubaghs in Lovaniensi Universitale

docloris decurialis, et praecipue de novissima traclatuum Logicae et

Theodiceae edilione anno 1865 ab ipso coufecla , nondum tamen

evulgala, Eminenlissimi Palres Cardinales turn S. Inquisitioni turn

.libris notandis praepositi ,
convenlu simul babilo die 1 februarii

proxime elapsi, quam accuralissime cxamen inslilueruot. ID primis-
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que quod ad doclrinas altinet a S. Congregatione Iiidicis iam inde

ab annis 1843 et 1844 nolalas
,
Don potueruot quin aegro quidem

animo deprehenderent ,
cl. auclorem in novissima praediclorum

Iractatuurn editione exlerioris formae asperilalem ulique allenuasse,

verba quandoque molliisse
,
eadem tamen quoad substanliam nunc

docere principia, quae in praecedenlibus editionibus reperiebanlur:

proindeque iudicaruut
,

hanc novissimam edilionem baud fuisse

emendatam iuxla notatioues annis 1843 et 1844 auclori transmissas,

et denuo a S. Congregationibus S. Officii et Indicis anno 1864 ei-

dem inculcates.

Praelerea quod iam proul ex litleris meis ad singulos in Belgio

Episcopos die 11 Oclobris anni 1864 dalis sibi faciendum reserva-

veraut memorati Cardinales ,
alias doclrinas examinandas susccpe-

runl
, quae in recenlioribus operum eiusdem auctoris edilionibus

conlinenlur. Et vero perspicere debuerunt ,
tradi in illis libris do-

clrinas plane similes aliquot ex septem propositionibus, quas in ad-

iecto folio Eniinenlia Tua enunliatas reperiet 1, quasque Suprema
S. Officii Congregalio die 18 Septembris anni 1861 baud tuto tradi

posse iudicavit
;

et alias quoque in iisdem libris opiuiones referri,

quae caute minus quam fas esset, exponuntur. Ita declaranda polis-

simum omuino essent et emendanda , quae in Anthropologia anno

1848 Lovanii edita pag. 221
,

n. 428 leguntur de opinione, quam
Traducianismum vocanl ,

et quae ibidem pag. 457 et 458 n. 514

occurrunl de vilae principio in homiue. Quare Eruinenlissiuii Car-

dinales in hanc devenere senlentiam : In libris philosopliicis a

GA C. Ubaghs hactenus in lucem editis
,

el praesertim in Logica et

Theodicea inveniri doclrinas seu opiniones , quae absque periculo

tradi non possunt. Quam sentenliam Sanctissimus D. N. Pius

Papa IX ralam babuil el suprema Sua aucloritate confirmavit.

Ex quibus Eminenlia tua facile inlelliget huiusmodi pericula a

iuvenum mentibus opporluno praesidio esse propulsanda : hinc ne-

cessarium omnino eril, ut nedum illi libri iisque similes ab Univer-

sitale calholica Lovaniensi et a Scholis omnibus arccanlur
,
verum

1 Sono le proposizioni contenule nel documento precedenle.
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ctiam adhibeanlur opera communi Episcoporura consensu et auclo-

ritale probata, quibus iuvenilis aetas irreprehensibili et sana doclri-

na in celebri ilia Universilate imbuatur.

Non dubitatur, quin professor G. C. Ubaghs ea, qua praeslat, vir-

tute , aliique Lovanienses professores eisdem opinionibus adhaeren-

les huic iudicio pareant; neque est cur Eminenliae tuae maiorem in

modum commendelur, ill collatis consiliis cum Episcopis suffraga-

neis luis
,
omnem operam ponas ,

ut haec
, quae Summi Pontificis

nomine praecipiunlur, conlinuo execulioni Iradantur
,
et de omnium,

execulione Apostolica Sedes fiat instructa.

Romae 2 martii 1866.

Qucslo decreto sembrava che dovesse terminare del tutlo il liti-

gio, altesa massimamente la singolare pieta del Professore UbaghjB

e dei suoi seguaci, e la loro ferma volonta di aderire pienamente al-

le decision! della Santa Sede. Nondimeno fra alcuui di loro comin-

cio a spargersi la perversa interpretazione che bastasse conformarsi

al decrelo esternamenle e non nell'interno peosiero dell' animo. Di

piu, due tra i Professor! mossero dubbio cbe per la della decisions

non s'intendesse riprovata una cerla esposizione della loro dollrina,

che a nome proprio e di due allri Colleghi avevano nel 1860 rimes-

sa al Cardinale d' Andrea, allora Prefetlo della sacra Congregazio-

ne dell' Indice. Di che i Vescovi del Belgio, per rimuovere quest' ul-

* limo oslacolo, indirizzarono al S. Padre la seguente lettera.

BEATISSIME PATER

Summa inlellectus et cordis submissione accepimus litleras et

raandata Beatiludiuis Veslrae circa difficullales doctrinae in Univer-

silate catholica Lovaniensi
, maximasque agimus gratias Sanctitali

Vestrae, quod definitivum illud iudidum edere dignata sit.

Quum ad nos pcrvenissenl dictae lilterae, nomine Emi D.Cardina-

lisPalrizi signalae die 2 marlii currenlis anni, mox convenimusMech-

liniam
, ut collalis consiliis praeceptorum Sedis Apostolicae urge-
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remus executionem. Die 21 eiusdem mensis marlii litleras dcdimus

ad Rectorem Magnificum istius Universitatis, et alleras ad viros ec-

clesiaslicos in ilia professores ,
bisce additas

, quibus rescripturn

Sedis Apostolicae cum illis communicavimus
, obedientiam prom-

lam commendanles. Immo documenlum filialis obedientiae, ad pcdes

Sanctilalis Veslrae deponendum , petivimus a Professoribus illis
,

qui notatis doclrinis adhaeserunt. Libenti animo hoc documentum

nobis tradideruut et illi et alii quoque ecclesiaslici professores. Cl.

G. Ubaghs, nobis hortantibus, slatim cathedrae suae renuntiavil, el

iam otio usus operibus suis corrigendis dat operam.

Postea singuli in dioecesi sua professoribus seminarii decisiones

S. Sedis tradidimus, eos hortautes ad sanclam subniissiouem. Non

mediocri sane gaudio lestamur
,
omnes semiuariorum professore*

summa veneralione verissimoque mentis etcordis assensu desideriis

noslris satisfecisse.

Sed quum ita exultaremus in Domino
,

tristis ad nos pervenil

rumor de inlerpretatione nova decisionis aposlolicae. Disciplinaris

est
,
aiebant , non doclrinalis

;
docere non possumus ea

, quae sunt

reprobata, sed corde servare licet ea, quae publice docebamus., Alii

dicebant : singulares Cl. viri Ubaghs opiniones de vi nativa mentis

liumanae improbatae sunl
,
sed minime atlinguntur ea

, quae pro-

fessores Lovanienses quatuor exponebant in suis lilteris de 1 fe-

bruarii I860.

Qui rumor dum spargerelur, Cl. doctor Lefebve
,
unus e quatuor

illis professoribus , ad Rmum Episcopum Namurcensem scripsit ,

suam esse hanc interpretationem. Rector autem Uuiversilatis
, Cl.

Laforet, repetitis litteris ad eumdem Episcopum dalis
, dixil hane

explicationem, cui adhaerebat Cl. Beelen, non esse suam, sed a se

ut probabilem et licilam haberi. Rmus Episcopus Namurcensis et

alii duo Episcopi epistolam D. Lefebve miserunt ad S. Sedem.

Talis erat rerum status, dum Leodium, ad hanc aliasque res Ira-

etandas, conveuimus die 30 lulii currentis anni.

In prima congregalione die ilia 30 lulii
,
Emus Cardinalis Archi-

cpiscopus litteras Eminentissimi Cardinalis Patrizi de die 3 lunii

praelegit, quibus declaratum vidimus
,
necesse esse

,
nos convenire



ALCLNI DOCtMENTI

ac de hae re agere et efficere, ul professores nolatis opinionibus iam

adhaerentes resolution! S. Sedis plene, perfecte absoluteque se sub-

mittant.

Mox advocavimus in coelum nostrum duos professores supracita-

los, qui rnentern suam aperirent. Die sequent! adfuerunt, et ad Ion-

gum sensa sua exposuerunt, praeserlim dicentes, se tolo corde am-

plecti omnes S. Sedis decisiones , sed ex lilleris an. 1864
,

et 3

lunii eiusdem anni sibi non liquere expositionem doclrinalem a qua-

tuor professoribus faclam anno 1860 allingi. Nos autem iudica-

mus in hoc solo puncto totam hodiedum quaestionem versari. Ipsi

vero ,
nobis petentibus , sequent! die adieclum documentum exbi-

buerunt.

Igitur ad pedes Sanctitatis Veslra.e provoluli supplicamus ,
ut in

hisce rerum adiunctis dignetur Sanclilas Veslra declarare, an dicta

Expositio an. 1860 reipsa sit reprobala nee ne in declaration!bus

supradictis.

Benediclionem Apostolicam Nobis et fidelibus curae noslrae corn-

missis enixe efflagitamus.

Sanclitatis Vestrae

humillirni, obedientissimi et devotissimi famuli

(Sign.} f ENGELBERTUS Card. Arch. Mechl.

f CASPAR los. Ep. Tornacen.

f THEODORUS Episc. Leodien.

f I. I. Episcop. Brugen.

f HENR. Episcop. Gandaven.

t VICT. AUG. Ep. Namurcen.

Lcodii 1 August! 1866.

All'anzidetta lettera il Cardinale Patrizii cosi rispose a nome cii

Sua Santila.

To litteris ab Eminentia Tua , luisque Suffraganeis Episcopis die

prima huius mensis August! ad Smuni D. N. Pium PP. IX
,

dalis
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iudicium petilur ab apostolica Sede super dubiis quibusdam exci-

tatis a I. Th. Beelen, et I. B. Lefebve in catholica Lovaniensi Uni-

versilate professoribus circa responsiones sacrarum Cong. S. Of-

ficii el Indicis turn anno 1804 lum hoc anno 1866
,
Summi Pon-

tificis auctoritate sancitas. Al non ea sunl isla dubia
, quae novam

rei iam definitae inlerpretalionem ac declarationem requirant: iis

enim penilus diluendis
jper ipsas sacrarum Cong, responsiones fit

abunde satis. Immo non sine admiratione audilum eslhuiusmodi du-

bitaliones fuissc propositas. Omnia profeclo ad quaeslionem Lova-

nii agilalam spectantia, ideoque eliam doclrinae exposilio a quatuor

Lovaniensibus professoribus die 1* februarii anno 1860 subscripta

ad examen fuenmt revocata et prae oculis habita
,
dum per memo-

ralas responsiones quaeslio definiretur. Porro viri calholici
, multo

vero magis ecclesiastic! id muueris habent ,
ut decretis S. Sedis

plene, perfecle absoluteque se subiiciant ,
e medio sublatis conlen-

tionibus, quae sinceritati assensus officerent.

Haec sunt quae nomine Sanctissimi Palris a me significanda erant

E. T. ut ea cum Episcopis suffraganeis communicare velis, et una

cum iis praedictos professores aliosque idem sentientes moneas in

Domino, et magis ac magis exborteris, utsentenliae apostolicae Se-

dis ex animo, sicul eos decet, acquiescent.

Interim Eminentiae Tuae manus bumillime deosculor.

Eminentiae Tuae

Humill. devoliss. Servus luus

(Sign.) C. C. PATRIZI.

Romae die 30 augusli 1866

Ricevuta una tale risposla, i Vescovi del Belgio serissero al Rel-

tore deU'Universita di Lovanio ed ai Professori essere oggimai dis-

sipato ogni dubbio, ed imposero una formola di adesione plena e

perfelta da sottoscriversi da ciascuno. 11 che essendosi con docile

e religioso animo eseguito da lulli, fu posto One a queslo incresce-

Tole dissidio, durato per lo spazio di circa cinque lustri. Rechiamo

qui la lellera dei Yesccw e la formola da loro prescrilla.
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LETTERA DE' VESCOVI

MAGNIFICE DOMINE RECTOR, PROFESSORES CLARISSIMI ECCLESIASTICI

ALMAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE LOVANIENSIS.

Mense marlio currentis anni ad vos misimus lilteras Emi Card.

Patrizi circa, difficultates doctrinales Lovanii motas , et petivimus

doc.umenlum filialis obedieuliae decrelis S. Sedis Aposlolicae. Ac-

cepimus sinceras declarationes, quas ea de re ad nos misislis
,
sed

mox rumor sparsus est , sensum et vim responsionum Romanarun*

a quibusdam professorlbus non iotelligi ut par esset
,

et reipsa

elarissimi Domini Professores Beelen el Lefebve hunc rumorem

verilate niti nobis declararunt suumque votum ulterioris explica-

tioois a S. Sede oblinendae nobis manifestarunt ,
dicenles exposi-

tionem doclrioae suae factam die februarii 1860 non esse reproba-

tam. Nos autem puritatein doctrinae sinwl et animonim tranquilli-

talem cordi habentes denuo ausi fuimus ad SSinum Dominiim sup-

plices accedere , humillime rogantes per litleras diei 1 augusti ut

diguaretur dubia exorla novo lumine dissipare. Paler Optimus be-

nigne vola nostra excipiens ad nos milti mandavit litleras quarum

Iransuinptum bis iuxta mandalum Apostolicum inserimus.

Porro ex aliis lilleris eiusdem Emi Cardinalis liquel praefatam

exposilionem doctrinae 1 februarii 1860 comprehendi in resolulione

utriusque Congregationis S. Officii et Indicis die 2 martii huius

anni edita.

Hae decisiones adeo clarae et luculenlae sunl, ut causa lamquam
definitive decisa habenda sit. Stimus autem firmissimam SSmi Do-

mini volunlatem esse
,

ut erroribus sublatis omnes idem senliant.

Itaque ut in perpetuom omoes dissentiones extinctae permaneant,

et in quaestione diu agitata iamque definila nihil oplandum expeclan-

dumque supersil , millimus formulam litleraruro subscribendam ab

omnibus, qui vel doclrinas reprobatas tradideruot, vel iisdem aliquo

inodo adhaeserunt.



EELATIVI ALLE QUESTIONI FILOSOFICHE DI QUESTI ULTIMI TEMPI 555

Has litleras quamprimum recipere gralissimum erit, ul quanto-

cius in manibus SSmi Domini deponanlur ,
et cordi eius hisce lem-

poribus lam dire vexato levamen adferant.

Quaec-umque bona
, quaecumque salutaria vobis a Deo

,
omnis

boni auctore, precamur.

Addiclissimi in Chrislo

Mechliniae, 17 decemb. 1866.

(Signatum) f ENGELBERTUS Card. Arch. Mechl.

f GASPAR los. Ep. Tornac.

f THEOD. Ep. Leod.

4- I. I. Ep. Brug.

f HENR. Ep. Gand.

f YICT. AUG. Ep. Namurc.

FORMOLA PROPOSTA A SOTTOSCRIVERSI, E DI FATTO SOTTOSCRITTA DA TUTTI.

Eminenlissime Princeps ,
Illuslrissimi ac Reverendissimi Anli-

stiles.

Obsequens mandatis Vestris hocce documenlum filiaiis obiedien-

liae vobis exhibere fesliuo, bumillime rogans, ut per manus veslras

ad pedes SSmi
Pomini Pii PP. IX deponalur.

Decisiouibus S. Sedis Apostolicae diei 2 marlii et 30 augusti

huius anni plene, perfecle, absoluleque me subiicio, el ex animo

acquiesco. Ideoque ex corde reprobo et reiicio quamcumque doctri-

nam opposilam, nominalim exposHionem doctrinae a qualuor pro-

fessoribus subscriplam et die l a februarii anno 1860 ad Emmom

Cardinalem Praefecluoi S. Congregalionis Indicis transmissam, alia-

que ad quaeslionem Lovanii agitalam speclanlia, quae Sedes Apos-

tolica reprobavit.

Profunda veneralione et omnimoda subieclione permaneo,

Eminentissime Princeps, Illuslrissimi ac Reverendissimi Anli-

stitis.

Humillimus et obedientissimus famulus.

Lovanii.... decemb. 1866.



IL COLERA IN ALBANO

NELL'AGOSTO 1867

Non sembrerSt fuori proposito ai nostri lellori
,

che noi li tralle-

Biamo alcun poco colle dolorose memorie di quel terribile flagello

del morbo asiatico
,

il quale nel passato Agosto irnperverso con si

strano furore nella prossima cilta di Albano. Per verila da molli

anni eravamo avvezzi a veder passeggiare per le nostre conlrade

quesl'ospite malefico, senza cbe inlanlo, a malgrado de'lunghi sludii

e di ricerche diligentissime , gli si polesse opporre alcun rimedio

universal mente efficace. E per6 se in Albano si fosse dimostrato

della qualilachein altri luoghi, cioe diffuso nelle raoltitudini, ma col-

le consuete proporzioni, furioso con alcuni, ma con allri men crudo,

indomabile spesse volte dall'arte, ma assai altre anche cedevole; in

una parola,micidiale ma non slerminalore di popoli; non ci sarebbe

ragione di doverne fare speciale memoria, perche la fama ne andas-

se anche lonlano. Ma 1' indole straordinariamente feroce, che esso

raanifest6 in quella infelice citta
, per maniera che in poche allre

d'ltalia fece altrettanto, siccome rese quella invasione una delle piu

siDgolari, cosi le da 1'infausto dirillo ad una celebrila anche mag-

giore. Tultavia non e il semplice avvenimenlo per se
, per quanlo

straordinario esso sia, quello che ci muove a fame una speciate nar-

razione. Noi consideriamo quel fatlo nel modo che deve un cristiano,
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ammaeslralo dalle divine Scritlure,cioe come una delle piu sfolgoran-

li manifestazioni della giustizia insienae e della misericordia di Dio; e

appunto come tale intendiamo di presentarlo ai nostri letlori. Pero

se essi saranno contrislali dalle immagini funesle di tanli mali , che

inritamente e quasi all' improvviso si scaricarono su quella misera

popolazione, saranno ancora consolali di assaissime pruove di eroi-

che virtu, che vennero a leraperare cosi orrende sventure. E se gli

atlerriri le scroscio fatale del flagello, che puniva le offese contro la

infinita maesta del Creatore, gli animera il riflesso della misericor-

dia, che facea diventare quel flagello in man di Dio, un richiamo di

padre che \uol correggere gli sviati figliuoli. Donde il miglior frut-

to che potra ricavarsi, sard, un salutare limor di Dio , a fine di non

provocare colle colpe i suoi tremendi gastighi. Imperciocche e una

verita, di cui non e lecito ad un crisliano di dubilare , che i peccali

son la propria cagione di tulti i mali, che incolgono ai popoli : Mi-

seros facit populos peccatum : come per 1' allro canto e cosa iudu-

bitala per chi ha fede, che un popolo che ubbidisce a Dio, come a

suo supremo signore, sara sempre felice : Bealus populus cuius Do-

minus Deus ems.

E queste considerazioni fanno anche piu opporluno il presenle rac-

eonlo pe' tempi che volgono. Poiche se il coutagio e un gran flagello,

un flagello a gran pezza maggiore sono le rivoluzioni
;
e quesla mas-

simamente che rugge ora nell'Italia, da cui son minacciale non pure

le vile e le sostanze de' cittadini
, ma la slessa religione e colla re-

IJgione la civilta. Contro al quale pericolo non vediamo rimedio piu

efficace, che il ritorno a Dio, ed alia osservanza piu esalla della sua

santa legge : il che ollre ad impelrare sicura difesa dalle insidie del

congiuratori, ne scemerebbe oltre modo le forze; contando essi princi-

palmente sopra il consenso delle moltitudini. Difatto, se la infernale

macehinazione conlro Roma,ordita da tulli gl'ingegni e composta di

tulle le forze della rivoluzione, e andala a \uoto
;

se ne deve senza

dubbio merce ad una specialissima provvidenza di Dio, la quale non

solo ha sventati i consigli degli empii ,
ma gli ha prodigiosamenle

rivolli contro di loro. Nondimeno uno de'tiloli a questa divina inter-
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venzione e stalo cerlamenle il contegno delle buone popolazioni ,
al

presente soggette al governo della Sauta Sede, ed in ispezie della

popolazione romana. IS
7

on questo il luogo di fame glielogi, emol-

to meno, ne qui ne allrove, vorremmo entrare in paragoni di meriti

e di demeriti; essendo certi dall'una parte ehe la gran maggioranza

degl' Ilaliani e anch'essa avversa agl' intendimenti dei settarii; e dal-

1'allra, che la causa di Roma, come quella che e troppo piu inlima-

mente connessa cogl' inleressi religiosi, meritava percio un patroci-

nio anche piu speciale della divina Provvidenza. Del rimanente se gli

altri popoli d' Italia, provati per tanti anni sotlo il duro giogo della

tirannia rivoluzionaria
,
si mostreranno piu generalmenle fedeli os-

servatori della santa legge di Dio, non e a dubitare che questo Padre

amoroso non debba riguardare alle loro calamita, e farle fmalmenlc

cessare.

Ma basti dello scopo della presenle narrazione. Ouanto ai fatti ed

alia loro esposizione, noi non ci melteremo nulla del nostro, avendoli

avuti belli e distesi da chi non solo si trovo presente in quel luogo,

ma did 1'opera sua ed espose la vita a salute o sia spiriluale, o sia an-

che temporale di tanti infelici. Questi e il P. Gaspare Slanislao Fer-

rari, della Compagnia di Gesu, astronomo aggiunlo aH'Osservatorio

del Collegio Romano. II quale benche ci avesse data balia di servir-

ci delle sue memorie , siccome di materia da fame noi un lavoro
,

amiamo meglio di pubblicarle nella loro quasi totale integrila, e

lasciar parlare lui stesso e gli altri lestimonii che esso introduce.

Ci6 servira non solo ad acquistare miglior fede agli avvenimenti ,

che cosl sono testimonial! da chi era presente e slavane a parle;

ma anche a comunicare con piu immediata impressione, e percio

piu efficacemente , i diversi commovimenli che tanti obbietli ora

tristi ed ora pielosi eccilavano. E all' uno e all' altro effelto giova

eziandio la grande semplicila del dettato, il quale essendo deslioato

a semplice uso di memorie, e schivo di tutti quegli artifizii, che se

adornano la narrazione, spesso le lolgono molto di quella forza, che

Tiene dalla schiella natura. Cio premesso, lasciamo finalmente li-

bero il campo al nostro narratore.
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CAPO I.

Primo apparire e rapido eslendersi del morbo asialico inAlbano

Generate sgomento nel popolo Alcune cause fisiche della slraor-

dinaria ferocia del male Prime cure in pro degl'infermi.

Yolgeano i primi giorni dell'Agosto dellSti", ed Albano accoglie-

va un uuraero sernpre piu crescenle di fureslieri, cbe specialtnenle

in qucsl'anno vi aecorrevano, bramosi di godere delle aure salubri

del suoi colli e delie ombre delhiose delle sue gallerie. La maggior

parte erano Romani, i quali lasciavaao, quasi a modo di fuggitivi,

la loro cilia, afflilla anch' essa dall' asialico morbo, si ampiamenle

diffuso per lulla Italia. Quasi del doppio era cresciuto il nutnero degli

abitanli, allorche alcuni casi di colera si manifeslarono nel mattino

del giorno sei
; awegnache sembri che alquanli allri avessero avuto

luogo nel di precedente, leuuli occulli per non ispargere aim tempo

il lerrore nel popolo. Eraao le cinque pomeridiane, e un Irenla casi

di colera si erano fuori d' ogni dubbio avverati. Gia il clero seco-

Jare e regolare si dava opera subilo con aposlolico coraggio, aceor-

rendo qua e cola
,
dov' era chiamalo per 1' aniministrazione dei Sa-

crameuli; e vedeansi per le vie fiuo a Ire e qualtroi Sacerdoli, che

portavano il SSino Vialico ai colerosi. Tanlo baslo per ispargere un

morlale sgomenlo nogli animi di lutti quegli abitanli, massimamenle

nei foreslieri, cbe vedeansi cosi dappresso la morte, la dove sperava-

no di ben godersi la vita.

E impossibile a descrivere lo spavenlo cbe in essi produceano le

voci: // colera e in Albano! Queste parole erano come una face ar-

denle cbe appiccasse 1'iucendio per ogni parle. Molli furono i testi-

nionii, che da me vennero iuterrogali su quella scena; e i piu fra

essi non sapeano figurare con altra immagiue un lale scompiglio, cbe

con quella di un vasto incendio, improvisamente scoppiato.

Fiuo dalla sera del martedi (G Agoslo) molte famiglie rotoane

ed albanesi abbandonavano le loro case, seco portandosolo le mas-

serizie piu necessarie
;
e chi per mezzo delle vetlure, chi per la via

di ferro rifuggivano a prccipizio alia volta di Roma.
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Ma ben piu lerribile fu I'infuriare del morbo nei glorni di rcer-

coledi e giovedi (7 ed 8 Agosto), ed acenlinaia caddero le villimc

d' ogni eta, sesso e condizione. In sole 34 ore ben 188 erano i morli

(come dissemi di sua bocca 1' Emo Cardinale al primo vedermi la

mailina del venerdl). Dalla reggia al tugurio giro sua fake il mor-

bo slerminatore ! Fra i primi ad esserne colpili furonoS. M. la

Regina delle Due Sicilie, vedova di Ferdinando II, con due dei suoi

figli ;
il marchese Serlupi, la principessa Colonna, e non pochi fra i

primarii ciltadini di Albano. Inlanto era continue il fuggire a rolla

da quella desolata cill, sebbene per molli riuscisse vano, essendo

colpiti e non pochi perdendo la vila al loro primo giungcre in Roma,

o nei paesi circonvicini. Piu specialmente poi tale sventura incolse ai

naturali di Albano, ai quali nulla giovo riparare allrove, perche in-

contravano ugualmente, dovunque andassero ,
la morte

,
e parecchi

cadeano esfinli nei mezzo delle campagne!
Ma soprammodo era singolare a vedere I'impnmiso assalto del

morbo in molti di quei tapini. Miravansi, quasi dissi in un istanle,

passare dal brio di una vigorosa sanila, allo squallore di un cada-

vere! Quale veuiva colto per via
, quale in sua casa; chi era lenta-

TOente tocco , chi furiosameute assalito
; questi in poche ore al se-

polcro, quegli per piu giorni a lottare miseramente fra il vivere ed il

morire! Svarialissimo ancora si fu il moslrarsi dei sinlomi, ormai

ben noli, di quei malore. Taluno si vedea investito da tulti insierae:

vomili violentissimi, granchi, dissenteria; estremo algore, come di

morte, alle mani ed ai piedi ;
tinta azzurognola (cianosi) alle mani c

al viso, perdita quasi totale di voce (afonia), sete ineslinguibile, ar-

dor di fuoco allo slomaco ed in sul venire. In allri si dimostravn qual-

cuno solamenle di que' segni ;
e in molli or uno or 1'altro parea die

in preferenza dominasse. Brevemenle: sia die si consideri la maligna

natura del morbo, sia che si consideri il modo col quale manifeslossi

c si sparse, cerlo e che apparve veramenle con i segui piu manifesli

di flagello divino.

Tullavia per dire alcuna cosa delle fisiche cagioni, che e dato in-

dagarne, si crede con fondamenlo che il germe epidemico o conla-

gioso fosse in Albano comunicato da alcuno di quei lanli
,
che quivi
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da Roma s'erano rifugiati; essendo opinione di molti e valenli rae-

dici
,
che il contagio del morbo asiatico e principalmenle prodolto

dalle sostauze coleriche in istalo di pulrefazione, e quesle trovar si

possono nelle robe che i colerosi acloprarono , e non furono poscia

diligentemente disinfetlale. Ma checche sia della prima origine ,
un

fomile assai esleso Irovo il colera nel lezzo grande delle slrade e di

molte case
,
e piu ancora in alcune cloache tenule a bella posta ri-

piene per uso di concime. Di piu fuvvi quest' anno grande penu-

riadiacqua, dovula principalmenle alia scarsita delle piogge; le

quali, oltre alia temperie del clima, mollo giovavano per lo scolo

delle immondezze, poiche la cilia 6 quasi del lullo priva di cbiavi-

cbe
,

e percio di Iralto in trallo ingombra di sozzure e di fogne.

Si mise poi ,
in su i primi giorni di Agoslo , dopo parecchi allri di

una leggiera Iramonlana
,

si mise
,
dico

, un caldo slraordinario
,

accompagnato da un'afa tormenlosissima, che parea pesasse soltanlo

su quella desolala cilia : conciossiache fatto ben singolare si fu
,
e

da me confermalo con molle osservazioni per lullo il tempo che

passai in Albano (e fu dal 9 al 20 di Agoslo), che doe gli uccelli, e

segnatamente le roudinelle e le passere, prima numerosissime pei

molti giardini ed orli che quivi sono, disparvero del lullo; menlre

nei boschelli vicini e nei vicini paesi s' inconlravano a torme, e riem-

pievano 1'aria de' lor canli. II che notando que' raised cittadini 1* a-

\eano a Irislo segno di lor svenlura.

Inoltre e pur da coufessare, che da moltissimi furono del lulto

disprezzale quelle prudenli regole d' igiene, che i medici prescrivo-

BO, quando i paesi circoslanli sono invasi dal colera. Ma queslo e

quasi nulla, se si consider! quel pazzo e talora empio insultare, cbe

faceasi al colera, che dominava in Roma, e veniva dai piu liberlini

conlrassegnato col titolo di gran Colera, faceudo voli che divenissc

sempre maggiore. Gia da parecchi giorni (ed io stesso volli accer-

tarmi de' falti) o sia nelle betlole o sia negli alberghi, non pochi

giovinastri, secondati in cio da genie della lor risma, aveano dalo

il nome di pialto del colera ai pomidori condili e ad allri cibi mal-

sani; come allresi, giusta il vario colore o qualita delle vivande, !e

solevano coulrassegnare con varii aggiunli relalivi a quel morbo.

Serie Y/, vol. XII, fasc. 425. 36 26 Novembre 1867.



-

%

>G2 IL COLERA IN ALBANO

Ma se questo si teinerario disprezzo del tremendo flagello aiea

limotameiite appareccbiala uua parle di quel popolo ad esserue per-

cossa; una causa del tutlo contraria si aggiunse a dispor\i prossima-

racule e tulta iulera la popolazioue: questa fu !' uuiversale spaveulo

che abbiamo accennalo, al primo infuriare del male. Perciocche se e

vero, quello che la esperienza ha comunemente comprovalo ,
che il

eolera Irova un fomite non leggiero nel morale scoraggiaraento;

certo 6 che questo fu sommo iu quel popolo svenlurato, laulo che

avresli delto essersi dai piu perduto il senno
;

e no' volli leggeasi

quaoto grande si fosse la costernazione degli animi.

Che diro poi di quella nube misteriosa, la quale fu delto che sca-

ricasse, in sul tramonto del sole nel giorno sei, il terribile morbo so-

pra d'Albano? Dopo molte ricerche do. me falle, per indagare alme-

no il fondamenlo di quella voce
; questo solo mi fu dato di porre in

chiaro, che cioe delle nubi ed in ispec.ie dei cirrocuuioli vedeansi

verso il mare e all' intorno nel pomeriggio del giorno sei, e di que-

sla osservazione fanno fede i registri dell' Osservalorio. Ora e facil

cosd rammettere che cio desse occasione alle voci di quella nube ,

cbe dicean venuta su dai laghi della Sardegua, esalando il fetore di

putride cavallelle! Quindi e che a me sembra doversi questo ripor-

re fra i sogni di accesa immaginazione, la quale nell' ignoranza delk

vere cagioni spesso ricorre a falti ,
tanto piu facil i a credersi dalla

gente, quanto piu slrani.

Come ognun vede dai fin qui delto sulle cagioni fisicbe piu pro-

babili del rapido s\7

olgersi del eolera in Albano ben poco, per non

dir quasi nulla, sappiamo che servir possa in pro delle mediche di-

scipline, per impedire i furori di queslo morbo, allora quando piomba

si stranamente sovra un paese. E a cento lanli cresce la meraviglia

se si consider!, come i paesi circonvicini,-d'Ariccia, di Genzano, di

Caslel Ganclolfo e di Marino restassero del lutlo incolumi da tal fla-

gello. Che se tuttavia alcuno vi peri di quel male, questi fu qualche

albanese, od altri di cola venuto. Di piu le qualii& natural! di quei

paesi sono da ripularsi eguali se non inferior} a quelle dell' infe-

lice Albano, la quale, appunto per la sua gaiezza e per la salubrita

del suo clima, venia prescella per dar ricetto a si gran numero di
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forestieri. Diro dunque, che come la vera natura del male e sinora

un mistero, cosi son parimente misleriose le cagioni, che lo fanno

imperversare in cosi strane e cosi diverse maniere. E Dio ha volu-

to riserbare a se questo segrelo a fine di gastigare i popoli nel tem-

po e nella misura che vuole.

Intanto, fino dal primo apparire del morbo, le Aulorila ecclesiasti-

ea e civile si erano strette a consiglio, affine di prenclere que' provve-

dimenli , che dai medici fossero suggerili come piu acconci a far si

che il male in immense non si stendesse. II reverendissimo Monsi-

gnor Andrea Lavaggi, Vicario generale di quella diocesi/diede or-

dine che tosto 1'ospedale, di reoente aperto, fosse destinato a lazza-

retto pe'colerosi, dispose che i cadaveri di quosti fossero sepolti colle

dovute precauzioni; e chiese a Roma il soccorso di allri due medici

in tan to estrema necessita. Furono parimente ordinate delle casse
,

e si fe ricorso a Roma per avereuna suificiente quantita di calce viva,

della quale al sommo si difellava. In tutli i quali provvedimenti era

Monsignor Vicario coadiuvato operosamenle dal sig. Luigi Paris
,

Anziano d'i quel Omune , ottimo padre di femiglia e generoso cri-

sliano; e poiche non ancora erano giunti i Zuavi, spesso era neces-

sario ricorrere alia forza armata, per prowedere che i cadaveri ve-

nissero inumali.

Non giungeuno perlaato ancora da Roma i desiderati soccorsi. II

perche in sul maltino del Mercoledi (7 Agosto) il Vicario voile re-

carvisi di persona a fine di esporre al suo Vescovo quel compassio-

nevole stato di cose, e scongiurarlo di aiuto. Erano le nove del mal-

tino, ed appena giunse al palazzo del Cardinale Altieri
,
che il vide

rivestilo della sacra porpora in sulle mosse per recarsi ad un sag-

gio scientifico nel collegio Ciementino, diretto dai RR. PP. Soma-

chi. Non appeua il Cardinale ebbe udito in qual estremo di mali

trovavasi 1'amato suo gregge, che tosto chiamato a se il suo segre-

tario, don Pio Santini, spedillo pei medici in soccorso di quci me-

schini. Approve 1' opera del Vicario sino a quel punto, specialmente

quanto alia disposizione dello spedale pei colerosi ;
e richiesto poi

che cosa pensasse di fare del suo semiuario, si prossimo al lazzaret-

lo, vivamente rispose: Confido nella Provvideuza ;
noil inteudo di
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chiuderlo, anche avuto rigaardo ai RR. PP. della Compagnia di Ge-

su, i quali ne hanno la direzione, e che la Provvidenza vuole in Al-

bano, perche ci sieno larghi di aiulo anche in questo terribile caso.

Se i genitori doraandano di condurre a casa i loro figli, sieno pure

consegnati per loro tranquillity ;
ma fmche un seminarista rimanga,

reslera aperto il mio seminario. Fin qui egli ;
e vedrassi come il

Siguore esaudisse i sudi voti. Soggiunse dipoi che sarebbesi, quanto

prima il potesse, recato in Albano, ne punto si Iasci6 rimuovere dal

proposito , per preghiere che gli facesse il Vicario , soiled to della

sua vita. Questi nel separarsi cbiese licenza di potere a spese di

sua Eminenza procurare il vitto per alcune famiglie di bisognosi in

quei giorni, e pregollo allresi di eseguire, quando avesse incontralo

la morle, le disposizioni di un fedecomesso, che avria trovalo nel

suo scritloio. Dopo di che il Cardinale recossi al saggio, ed il Vica-

rio fe'prontamente ritorno in Albano. Giunlovi, riseppe cbe il male

infieriva viemaggiormente : laonde insieme coll' eccellenlissimo Go-

rernatore sig. Luigi awocalo Pace, e tal altro del magistrate comu-

nale, che mostrava piu di coraggio, diede opera per la distribuzio-

ne dei farmachi ai poverelli, pei suffumigi, per la sepoltura dei

raorli viepiu numerosi
;
visile il cimitero, e trovato che gia era pie-

no, con un soprappiu di trenla cadaveri tuttora insepolti, ordino che

venisse amplialo e fornito di nuove e piu profonde fosse.

Fino dalle ore pomeridiane del di precedenle era, per via tele-

grafica, venulo avviso al gonfaloniere di Albano da parte di S. E.

il Generate Kanzler, proministro delle armi, affinche facesse allesti-

re 1'alloggio per una compagnia di zuavi, che non piu a Velletri ma

quivi doveano prendere in breve 1'alloggiameulo. Erauo in quel pun-

to i membri del magistrate comunale riunili a consiglio, e Ira per

le angustie in cui si trovava il Comune, coYne per I'animo avverso di

alcuno fra i consiglieri, si procure di smuovere il prominislro dal suo

divisamento. E non vedeasi che era quella un'amorosa disposizione

della divina Provvidenza, la quale volea spedire nella desolata cilia,

raeglio che una compagnia di soldati, un drappello di angeli e di

pielosi Tobia
,
che alleviar la doveano nel suo dolore, servire e

consolare i suoi infermi, soccorrere i poverelli, e col dare sepollura
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ai suoi morti, salvarla da un tifo orrcndo, ed impedire cosi che di-

vcnisse un vero campo di morli!

Erano di bel nuovo riimili a consiglio monsignor Vicario, il Go-

vernatore ed alcuni membri di quel Comune; allorche, in sulle

qualtro pomeridiane, giunse improvviso un dispaccio lelegrafico, col

quale il segretario del Cardinale Vescovo facea noto a mons. Vica-

rio, come rEmiuenlissimo saria parlilo, verso le cinque di quel gior-

no da Roma, per la volta di Albano. Siffatto annuuzio fu di soramo

conforto agli animi abbaltuti di lulli , atteso le provvide cure ed i

larghi soccorsi, che ben a ragione si aspeltavano dall' amato Paslore,

il quale fino dal raattioo avea fatto conoscere al suo Vicario
, come

in si terribile frangcnte non avria badalo a spendere insino all' ul-

timo soldo quanto avea di danaro. Giungeva intanto 1' intrepido

dot tor Bravi che
,

fidato in Dio ed animate dalle parole del Car-

dinale
,

era volato in Albano per darsi lulto al soccorso di quegli

infermi. Degne pcro di memoria sono le parole ,
che il Cardinale

rivolse al medesimo
(
dal quale poi le riseppi )

sul punto di spedirlo

in Albano: Non temele, dissegli, o dotlore; il Signore vi assiste-

ra. : in ogni caso la consorte ed il vostro unico figlio avranno in me

il loro Padre!...

Ed eccoci oramai giunti a scrivere dell' eroiche gesle del buon

Paslore in quei Ire giorni , che furono gli ultimi del viver suo. Essi

parvero simili a una face, che prossima a venir meno brilla sovente

a lampi di piii chiara luce! Accuralo e ben distinlo ne sari-i il rac-

oonto , quale 1' abbiamo da' due che furongli sempre a lato
,

I

1

uno

neir escrcizio dello spirituale minislero
,

1' allro nelle cure di saggio

proweditore. Conciossiache vi ha nelle vile dei grandi uomini dei

raomenli
, nei quali ogni cosa serve di ammaestramento a chi ne

legge le azioni; e percio ogni lor passo, ogni detto, vuol essere di-

ligentemente raccolto qual prezioso gioiello !
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CAPO II.

11 Cardinale Lodovico Altieri in Albano Suoi provvedimenfi ed

opere di zelo nelle prime ore del suo arrivo e nel giorno seyuente.

Compiulo cbe fu 1' esercizio scicnlifico, recossi loslo il Cardinale

Allieri daH'Eminenlissimo Cardinale Patrizi Yicario di Sua Santita.

del quale era cugino e successore nel vescovado, e che spesso con-

sullava inlorno ai negozii piu gravl della sua Diocesi. Gli manifest

dunque il suo proponimento, e nel congedarsi serrandogli la mano,

gli disse: Dunque io parto,se non ci rivedremo piu qui, ci rivedremo

in Paradiso! Quesle' parole furono proferite dal Cardinale con talc

accento di voce ed atto della persona, che piu d' uno degli aslant!

non pole freuare le lagrime. Giunto a casa die ordine al Segretario r

che preparasse quel maggior numero che polesse di biglietti per la

dislribuzione di due libbre di came e del pane ;
e quesli con som--

ma preslezza glicne allesti ben tosto un tremila, coH'impronta : Ve-

scovalo di Albano. Raccolse quanlo di danaro si trovo in quel mo-

mento avere alia niano, e si apparecchio a parlire. Voleva egli io

quell' andala condur seco unicamenle il cocchiere ed un servo : sug-

geritogli pero esser buona regola di prudenza recarsi in compaguia

una persona sua confldente, mando pel Caudatario D. Agostino Fal-

cioni, pregandolo (son sue parole ) facesse la carila di accompa-

gnarlo in Albano. Alle quatlro e mezza del pomeriggio sali in car-

rozza e si pose in viaggio a quella volta.

In questo viaggio (
cosi il Falcioni

)
nioslro il Cardinale tale una

Iranquillita d' animo, che io ebbi a stordire. Fuori di Porta S. Gio-

vanni si recilarono le ore canoniche. Nell' approssimard ad Albano

cresceva sempre piu il numero delle carrozze di quei che fuggivano ;

ed egli, anzi che dar mostra di lurbauaenlo, con una indicibile src-

nita dava a conoscere, la grande fiducia dalla quale era animate, e

ripetea sovenle: Confidiamo in Dio e nei nostri SS. Avvocali ! II

pastore non deve abbandonare 1'ovile, quando un pericolo gli so-

vrasta! E cosi dicendo moslravami 1'orazione a S. Maria, proteg-

gitrice conlro la peste, come pure 1'orazione e 1'acquadi S. Ignazio,
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Enlrali appena in Albano
(
cosi segue a narrare il Falcioni

)
di-

scendemmo dalla carrozza
,
ed incontrando il canonico Bongianni,

chiesegli il Cardinale le prime nolizie della cilli, die furono desolan-

lissime. Deserte erano le vie, raa ben si vide quanto di sorpresa e

coDSolazione arrecasse il suo arrivo, negli atteggiamenti e nelle voci

<le' pochi uomini e di qualche donna, che in lui s'abbatterono. Era

ricevulo veramenle qual Angelo di conforto, qual Padre e Pastore,dal

suo gregge si tribolatn. Si abbalte pure nei due medici
,

il Giuliani

ed il Bravi, il primo ordinario nella cilia, il secondo venuto tesleda

Roma. Fe' loro coraggio ,
li esorto a porre ogni diligenza nel loro

yfficio, promise nuovi soccorsi ,
e prosegui il suo commino verso il

palazzo vescovile. Gli abilanli della conlrada non appena il videro,

die gli si strinsero inlorno, e genuflessi benedicevano al suo arrivo.

Per le parole di conforto che veniva ad essi rivolgendo vedevansi

ripigliare gli smarrili spirili. Alcuni gendarmi, vedendo la genie cosl

serrarsi altorno al Cardinale, cercavano con corlesi modi di allonta-

aarla; ma egli teneramente commosso: Lasciale, diceva loro, la-

sciate pure che il mio dilello gregge si stringa altorno al suo pastore

<e ringraziavali. Presso il palazzo s' incontra nel Vicario, ch'era tutlo

in opera per provvedere ai tanti bisogni di quel popolo, ed in altr!

del clero che accorreano qua e la dov'erano chiamali : rivolge pari-

iiiente ad essi p-arole di conforto, e s'informa dello slalo di quella de-

solata cilia. Era in sull' enlrare della soglia, quand' ecco una donna,

che lulta in lagrime lo prega a volersi recare in sua casa per cresuna-

re un bambino, colpito dal morbo. Non esito punto, vi accorre, e con

quest' allo comincio animoso le faliche del suo pastorale ed aposto-

lico minislero. A quel primo, succede tosto un secondo, poi un terzo

invito; e giunsero fino a sei i bambini e le bambino, che cresimd al

suo arrivo, sebbene gli uni dagli allri dislanli per lungo Iralto di

via. Era gia di un' ora inoltrata la nolle, quando il Cardinale, nel

aieltere di bel nuovo il piede sulla soglia del suo palazzo, memore

del pio costume di visitare al suo arrivo 1* immagine prodigiosa di

Maria SSma alia chiesa della Rolonda, toslo vi si diresse. Avvicinan-

dosi alia chiesa vide un popolo affollatissimo, genuflesso al di fuori

lungo la via, essendo gia pieno di fedeli quel Sanluario. A slento

puo cacciarsi fra la mollitudine, a stento riesce ad entrare in chiesa
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c giungcre all' altare maggiore. Grida di fiducia s' innalzavano al

cielo ed a Maria SSma, e da tulti, fra i singbiozzi e le slrida dispe-

rale, ripetevansi le voci: Grazia, Grazia. Egli acceiinando col faz-

zoletto, col gesto e colla voce, cercava di olleneie un qualche inler-

vallo di silenzio. Avutolo a gran falica, traendo dal petlo pastorale

quel piu di voce che potea, esorlo que' meschini a calmarsi
,
dicen-

do : Non riuscire accetle alia Vergine le slrida, ma il cuore, ed il

cuore compunto a peuilenza. Tornassero alle loro case, si quietas-

sero, sludiandosi di placare Iddio, che col flagello richiamandoli

a ravvedersi, usava in verso tulti un tralto della sua misericordia.

Tutlo pero fu inutile
;
che per quanlo si adoperassero il Cardinale ed

altri Sacerdoti di quietare 1' impeto di quella genie ,
nulla si ollen-

ne; e gli convenne permeltere che dessero libero sfogo alia loro de-

Tozione
, compateudo al loro dolore ed allo smarrimenlo del loro

spirilo.

Erano gia le died della sera, allorche fece fmalmenle ritorno al

palazzo vescovile. Quivi lo atlendevano Monsignor Vicario, il Go-

yernalore, e que' pochi del comunale Magislrato che si polerono rin-

yenire. Disse loro, che avea fatto quaoto polea perche altri medici

Tenissero dalla capitale ;
moslro lutta la solleciludiue perche fosse

sovvenulo alle famiglie piu bisognose, e si desse efficace opera alia

sepollura del cadaveri , stata diffidlissima ad oltenere sino
x
a quel-

1' ora. Ma il Signore che volea consolarlo gia vi avea provveduto,

essendosi quel pietoso si, ma in quelle circoslanze al sommo perico-

loso uflieio, assunto con animo sovraumano dai prodi Zuavi , giunti

in quel giorno. Esporro in allro luogo come que' benedelti adempis-

sero a tale incarico.

II Cardiuale, dopo di avere cosi dato rimedio del suo meglio alle

pubbliche uecessila
,

licenzialosi da tulli si ritiro solelto nella sua

stanza, e cosi scriveva (ne ho sottocchi 1' origtnale) al suo diletlissi-

mo segretario, con cui era legato coi piu stretti \incoli dell'amiciza,

e ne veniva ricambiato con pan fedella ed amore.

Carissimo don Pio

II morbo infleriva violentemente quando qui giungeva. Prima

di entrare in casa dovelli andare ad ammiuislrare la cresima a sei



NELL'AGOSTO 1867 369

ragazzi e ragazze. La popolazione e agitatissima solto la pressione

di un forte orgasmo. L'epidemia esercita 1' officio de' missionarii, e

con molto maggior frutlo. Speriamo che sia duraturo. Ho veduto ed

ho lodato il dollor Bravi, per la sua pronlezza nell' essere venulo e

nel prestarsi alia cura degli infermi. E necessario per6 che venga

almeno im altro medico II marchese Serlupi non ha peggiorato,

ma ancora non pu6 dirsi fuori di pericolo. Raccomandalemi al Si-

gnore e credelemi

Albano li 7 Agoslo 1867.

Vostro affmo

L. CARD. ALIIERI

Scrisse ancora allre lettere, recit6 il Mallutino e le Laudi del di

vegnenle, il rosario in cappella, e, dopo breve ristoro di cibo, di

uuovo rilorno alia sua camera, per dare un po' di riposo al suo cor-

po stanco e dal viaggio e dalle fatiche dopo il suo arrive.

Per tal modo conchiude il racconto di queslo giorno il suo Cauda-

lario, il quale, a maniera piu di diario, che di storica narrazione scris-.

se candidamente quanto egli vide, e per6 mi piace di seguirlo in co-

tal genere di narrazione, siccome quella che meglio di ogni allro e

acconcia a rappresenlarci un vivo rilratlo di quella grande e santa

anima, che fu il Cardinale Lodovico.

Fino dalle prime ore del matlino del giovedi (8 Agoslo) monsi-

gnor Vicario, secondo che erasi delerminalo col Cardinale, stabili

una societa di sei membri, con esso a capo, i quali, andando di

porta in porla, distribuivano i biglielli gi& preparali, come narram-

mo di sopra, pei poverelli. II Cardinale, celebrala la S. Messa, co-

mincio a cresimare nella sua cappella privata ;
ma preslo, come

avea gia fatto la sera innanzi, gli conveune d'andare allorno per cre-

simare i fanciulli. Ne questa era la sola fatica del buon Pastore:

chiunque s' aveva in casa ammalali del fiero morbo, 51 \oleva a se,

aflinche colla sua pastorale benedizione alleviasse gli spasimi di

quegl' infelici
,
e chiamasse sulle loro famiglie le benedizioni del

cielo. Uomini e donne, al suo passaggio, piangendo s' inginocchia-

vano, e con filiale confidenza il pregavano di benedirli insieme allc
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lore famiglie, e ad eulrare nei loro lugurii. E qui (prosegue il Fal-

cioni) ci si offerivano agli sguardi delle scene indescrivibili di de-

solazione e di lutto. Qua vedevi il padre di numerosa famiglia, boc-

cheggiante nell' agouia di morte, COD altoroo piangenti i figli, che

soli reslavano a preslargli qualche inutile ristoro, perdula aveudo il

giorno avanti la madre. La era la figlia cue piaugeva la perdila or-

mai imminenle della sua rnadre. Oa vedeasi una giovine spusa

perdere 1'amato cousorte nel fior degli anni
;
ora una madre, che ad

uno ad uno vedesi rapire dal crudo moibo i figli e il marito ! Da

per tutto lo sguardo incontravasi in alteggiamenli di dolore, e del

continue si udivano grida da forsennati. Anguste le abilazioni, af-

fuuaicate le pareti; vedevansi in esse, diro cosi, amaionlichiali per

1'eslremo della miseria gli abitatori. Fra tali scene di lulto e miseria

coniggiosameule avvolgevasi, qual altro Carlo, il Cardinale Lodovi-

co, accoppiaudo alle parole di conforto i soccorsi della pecunia. Al-

tre voile poi traendone partilo di ulili ammonimenti, ove si abbat-

tesse in adunauze di uomiui, o case di maggior frequenza : Yedelc

(
venia diceudo) quando noi \i esorlavamo a were in grazia di Dio,

ad aslenervi dall' orribile \izio della bestemmia, dalle crapule...,

BOD credevale ; adesso che il Siguore vi flagella ci credete voi !

Sei luughe ore passo egli fra questi obbietli di orrore. Era gia

d' un' ora trascorso il mezzodi allorche facea ritorno al vescovado ;

e in quel medesimo puulo gli vien consegoata uua lellera dell'Arci-

prele di Caslel Gandolfo, coila quale era caldameule pregalo di ac-

correre cola per la cresima d'uua bambina quasi moreule. Ei DOB

pone tempo in mezzo, sale in carrozza, e soddisfa a quella preghie-

ra. Tomato a casa affievolito di forze , prende qualche po' di risto-

ro, e di nuovo ammetle chiunque bramava di vederlo e di parlar-

gli. Nelle ore pomeridiane si reco in porpora alia Caltedrale, per as-

sistere al triduo di^penitenza, che avea ordinato si facesse solenne-

mente
; poiche affei mava cbe la comparsa e lo sviluppo cosi tei i ibile

del colera, non inai inteso nelle slorie dei popoli, era un flagello

merilatosi dalla citta, e per6 conveniva placare lo sdegoo della divi-

na giustizia. A questo divoto alto giusla il suo desiderio, dovea pari-

meute assistere il Muuicipio. Ma non fu vislo in quel giorno e nei sus-
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seguenli pur uno dei magistral!, poichequali morirono, qualiscom-

parvero, e solo un anziano
(il Paris) rimasto era coraggioso al suo

fjosto. Spogliati in casa gliabiti cardinalizii, recossi a eonsolare e vi-

sitare il marchese Girolamo Serlupi, col quale era legato dai vincoli

della piu sincera amicizia. Gioi quel cosi pio Signore in vedersi as-

sislilo in quelle ore estreme dal buon Pastore ! Di poi adempir voile

il medesimo pietoso uffido con la Reale Maesta di Maria Teresa, Re-

rina di Napoli, fieramente presa dal morbo : ma appena giunse nei

Real! appartamenti che gli si fece incontro S. M. il Re Francesco II,

Immerso in un profondo dolore e nel pianto con tutta la reale fami-

glia, per la perdita poc' anzi avvenuta della Regina. Fu egli accollo

qual Angelo consolatore da quella Corle in quell'ora di desolazione,

^ssendovi eziandio infermo il giovinello principe D. Genuaro, che

forse fu innocenle cagione della morte inaspeltata della sua madre,

che gli era di continuo inlorno per confortarlo. Ma per poco dovea

da essa restar diviso, essendo anch'egli passato pochi giorni dopo.

Ritoruato il Cardinale in casa, si pose a serivere sue lettere a Ro-

ma; dopo di che sentendosi preso dall' emierania, alia quale andava

spesso soggetto, signified che, avendo bisogno di riposare, non si am-

metlesse alcuno, salvo il caso di qualche grave necessila. Erano gia

le died e mezzo della nolle, quami'ecco venire in frella un sacerdote

<iaH'Ospedale, pregaudo che si chiamasse I' Eminentissimo per am-

aiinistcire la cresima ad UQ adullo. lo entro (scrive il Caudatario)

mella sua camera, e Irovo il Cardinale adfigiato sul lello. Udilo aveu-

<!o di che si trallasse, balza, veslito com'era, loslo di letto, e senz'al-

tro mi dice: Prendele 1'occorrente ed andiamo . E in quell'ora

<5oll' emicrania si reca allo spedale, ed enlra animoso in quella sala

ammurbala da esalazioni mefiliche. Si appressa al letlo del malalo, cha

era nel fondo della corsia, I'interroga con dolcezza da padre, si ac-

<!erla di quanlo egli dice e gli conferisce il sacramento, facendogli

da padrino un giovinetto Zuavo di nobile aspello ,
che si era offerto

all'allo caritalevole. Terminala la cresima, il Cardinale si avvicina al

Icllo dei malati, li visita ad uno ad uno, ed a ciascuno rivolge parole

da padre. Piangevano quei poverini nel vedersi in quell'ora visila-

li dal loro Pastore, ed erano altresi fino alle lagrime inlenerili gli
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astanti. II Cardinale, chiarnali poscia i Zuaviase d'inlorno, ringra-

ziolli vivamenle della loro carilci fervenle
, ed esortolli a proseguirc

nella sania opera incominciata. Oue' bravi giovani aseoltavano genu-

flessi 1'esortazione, che il Cardinale loro faceva in lingua francese,

e lermino con dare ad essi la speciale benedizione, che il S. Padre

aveagli mandato quella matlina non solo pei malati , ma anche per

tulli coloro che si adoperavano in servigio dei medesimi.

Esce dall'ospedale per far ritorno al palazzo: ed ecco gli si gella-

no ai piedi alcune donne, le quali, dopo di averlo cola cercalo, erano

quivi venute pregandolo colle lagrime agli occhi, che volesse ammi-

nistrare la cresima a una bambina presa dal male. L'emicrania erasi

accresciuta, alcuni sforzi di stomaco cominciavano a molestarlo
; pur

tuttavia acconsenle, e precedendo le donne che dirollamenle piange-

Yano, lo seguivano tutti oppress! dal lugubre e minaccioso aspelto

che presentava il paese. Era vicina la mezzanolle e splendeva uua

lima vivissima
;
ma il chiarore di quell'aslro, che sotlo il ciclo di Al-

bano infondeva altre volte nell'animo una grata giocondila, in quel-

la cupa soliludine eccitando a mestizia
, facea crescere a mille dop-

pii negli animi lo spavenlo. E pare che tanto squallore potesse as-

sai sull' animo del Gardinale ; poiche , giunto a meta del cammino,

dove fermare il passo ed appoggiarsi colla mano la fronte. Duro per

alcuni istanti in tale positura, cotne per secondare i conati del vomi-

to. Ma riavulosi fu alia casa dell'inferma, la cresimd, e dopo di essa

cresim6 altresi un'allra sua sorellina, che gia dava segni non dubbii

del male vicino. Tomato poscia al palazzo non gust6 cibo
,
solo de-

siderando di prendere nn po' di riposo.
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LaFrancia e I'Italia; articolo del sig. QUINET, pubblicato nel Temps
e riprodotlo dai giornali rivoluzionarii italiani 1.

La recente venuta delle armi francesi in Roma ha dalo orribil-

mente sui nervi ai rivoluzionarii ilaliani. E la ragione e chiarissi-

ma : giaccbe essi discorrevano a questo modo. Finche abbiamo a

fronte le sole Iruppe pontificie, noi, per quante sieno le sconfilte che

ne riceviamo, siam certi di riuscire da ultimo nella prova. Imperoc-

cbe il Pontefice al Irar de conti non ha che una milizia di otlomila

uomini, e noi possiamo disporre della forza di un regno di 24 mi-

lioni. Ai Garibaldini baltuti ne soslituiremo altre bande piii nume-

rose ; e dove anche quesle yengano sgominate, faremo soltentrare ,

sotlo un pretesto o un altro, 1'esercito re^olare. I Papalini dovran-

no alia fine slancarsi , essendo ancor essi composli di carne
;
e

aggiungendo noi sempre forze a forze, la forza minore, per legge

fisica, dovra fmalmente rimanere schiacciata. Ma la bisogna corre

allrimenti, quando abbiamo da fare non piu col piccolo Stato ponfi-

ficio, ma con la piu potente e guerriera nazione d'Europa.

L f \*

1 Yedi tra gli altri il Diritlo, n. 111.
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Quindi essi rivolgono lulto lo studio a cercare ragioni per per-

suadere la Francia che ha falto male, e iudurla a ripararvi col ri-

chiamar tosto le spedite milizie. Non contenli dei proprii sofismi,

ne vanao a razzolare, doveche possooo, nel faugo de' piu luridi

giornali di tutta la democrazia europea. Perlanto avendo lelto nel

Temps un articolo del sig. Quinet, tulto iuleso a provare cbe la

Francia ha commesso un gravissimo errore cou questo suo interven-

to., ne hanno subilo fatto tesoro, levaudolo a cielo come il non pint

ultra del discorso u:aano. Atteso duoque il peso, che i rivoluzionarii

danno al predello arlicolo, vogliamo noi qui un poco rivocarlo ad

esame, per mostrare ai nostri lelto ri, a quali tele di ragno son co-

strelli i rivoluzionarii di afferrarsi, per sostenere la loro causa.

II Quinet, spertissimo nel maneggio delle armi del moderno ciar-

lalanismo, si volge nel bel priucipio del suo arlicolo a cercare ui

parolone, che faccia presso i lellori 1'effelto, cbe suol fare presso i

fanciulli 1'apprensione della versiera o del farfttrello. Egli dunque

ricorre al vocabolo teocrazia, e lanciandolo nel pubblico a universa-

le spaveuto, afferma cbe la Francia col suo intervenlo fa causa co-

mune colla teocrazia. Come prova egli cio? Nol ehiedele, o leltori.

I parabolani odierni non hanno uopo di prova, basta che afferrnino.

Nondimeno i! Quinet si lamenta che questo spettacolo della Francia,

divenuta teocralica, dove la prima volla nel 49 scosse la coscienza

pubblica, oggi non produce nulla di simigliaute. Ma nou s'avved*

egli, che un tal feuomeno dimostra appuntoquello che dicevamo di-

anzi, essere cioe il suo parolone non altro che uno spauracchio ;

giacche dello spauracchio e proprio spaventare da prima e poscia

cadere in disprezzo.

E veramente che cosa iiUende il Quiuet per teocrazia? fi proba-

bile cbe neppur egli sel sappia. Tultavia per attribuirgli un senso,

certamenle sarebbe-ridicolo prendere quel vocabolo nel significato eli-

mologico, di governo immediate di Dio
; giacche questo fu proprio

per qualche tempo del solo popolo ebreo, per effello di slraordinaria

dispensazione divina. Si prendera dunque 1'anzidetla parola nel signi-

ficalo che suol darlesi oggidi, di confusioue cioe del potere civile col

potere ecclesiastico. Ma, intesa in tal modo, ella 6 qui recata a spro-
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posito ; giacche la sovranita leraporale del Papa non involge la pre-

tesa confusione ne in Roma, dove i due poteri son congiunti, ma non

confusi ;
ne negli allri Slali

,
dove anzi per contrario la rimuove,

essendo verissima la famosa sentenza, proferila da Odillon-Barrot nel

Parlamento francese : I due poteri debbono star congiunti in Roma,

acciocche sliano separati in tulto il resto del rnondo.

La quistione della sovranita temporale del Papa, dal 49 a quesla

parte, ba falto un immense progresso nella pubblica opinione. Allora,

per difelto di discussione non era abbastanza chiarita; e pero i ne-

mici del Papato poterono agevolmente sorprendere gli animi coi loro

sofismi.. Ecco la causa della commozione di molti, cui accenna il

Quinet. Ma in quest! 18 anni la quistione & stata discussa, venlilata,

esaminata per ogni verso, e F importanza della sovranita temporale

per 1' indipendenza del Papa e del Caltolicismo e divenuta piu chiara

che la luce del giorno. Ecco ia causa della tranquillita, diciamo anzi

della soddisfazione comune nel vederne oggi assumere la difesa. Del

resto questa recente venuta delle armi francesi in Roma non e un

secondo intervento. Essa e la naturale conseguenza e come conti-

nuazione del primo. La Francia, in nome proprio e delle Potenze cal-

toliche, era accorsa a difendere il principato civile del Papa contro la

rivoluzione ilaliana. Col trattato del 15 Settembre, ella riputo poter

sostituire la sua presenza morale alia sua presenza effettiva, in vir-

tu degli obblighi cbe imponeva al Governo di Firenze. II Governo

di Firenze, come non era da dubitarsene, non mantenne questi ob-

blighi. La Francia dunque ripristina ora la sua presenza effettiva,

finche non siasi trovato altro mezzo piu sodo, che assicuri 1'ordine

radicalmente.

II Quinet, persuaso anch' egli del poo effetto del suo parolone,

passa subito a tentare lo sperimento del discorso, ricorrendo a due

ragioni, alia moralita cioe e all'inleresse stesso della Francia, contro

la spedizione di Roma. Esaminiamole un poco ambedue. Quanto alia

prima egli argomenta cosi: La difesa, assunta dalla Francia, del poter

temporale del Papa e immorale, perche contraria allo Stato moder-

no. Come prova egli cio? Eccolo: La prima condizione dello State

moderno, egli dice, e di rispettare in me la mia coscienza, la mia
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religione, la mia fedc, la mia vila morale. Ma quando voi mi obbli-

gate a concorrere al mantenimento, airautorita d'una teocrazia qua-

lunque col ferro e col fuoco, che cosa fale voi? E tulto il mio essero

morale, che voi spezzate; & la mia fede, alia quale voi mi obbligate

di attenlare. Tulle queste verila inlerne, per le quali non ho cessato

dl lavorare e che sono la mia vila, voi mi obbligale di abballere in

me slesso. Voi fale ben piu che offendere la mia religione, voi mi co-

slringele a offenderla da me slesso, a comballerla, adislruggerla.

Questo discorso, spogliato delle frasi declamatorie e delle figure rel-

toriche (buone senza dubbio in una scuola di Umanila) si riduce a

dire che il Governo francese, spedendo le sue Iruppe in Roma, ha

operato conlro la coscienza del signor Quinet, il quale abborrisce ed

ba sempre abborrilo il poler lemporale del Papa, e conlro di esso

non ha cessalo di lavorare giammai; Benissimo; ma che volete con-

chiudere da cio? Che 1'operar del Governo fu immorale? E troppo ;

giacche guai al mondo, se un Governo per operar moralmente doves-

se conformarsi alia coscienza di qualsivoglia mallo. Non ci sarebbe

immoralil^t che egli non dovrebbe commellere, massimamenle allor-

che si Iralla di matli razionalisli e ollrecio profcssori. Senouche il si-

gnor Quinet soggiunge che egli parla anche a nome di allri. Quan-

do parlo in mio nome, son sue parole, e ben evidenle, che intendo

parlare in nome di chiunque non e callolico ollramonlano. Ma, pri-

mieramente, e poi ben sicuro il signor Quinet che cbiunque non c

caltolico oltramonlano, la pensa sopra questo punlo con lui? Potreb-

be egli recarcene qualche prova ; giaccbe altrimenti collo slesso

diritto, con cui egli lo afferraa, noi possiamo negarlo? Nondimeno,

per esser larghi, sia dato e non concesso che la coscienza dei non

catlolid oltramontani ripulaa la spedizione di Roma. La coscienza

dei catlolici ollramontani per contrario la esige. A quale delle due

coscienze dee soddisfare il Governo, per non mancare di moralila?

Saprebbe il signor Quinet indicarci una regola, per decidere colesl*

dubbio? Noi non ne vediamo allro che o il numcro, o 1' intrinseca

ragione. Se sliamo al numero, noi abbiam fondamenlo di credere

che sia senza comparazione maggiore qfaello dei second!, stando allo

dimoslrazioni datene e alia copia slessa de' giornali, che non quello
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del primi. Almeno abbiamo dirillo di persislere ia lale credenza,

finche il signer Quinet non ci present! una lista autcntica degli uni *

degli altri.

Che se poi si ricorre non al numero degli opiuanti, ma alia ra-

gione che li muove, noi non ne vediamo nessuna, che favorisca 1'opi-

nione dei pretesi non ollramontani, consultati dal Quinet. Imperoc-

ehe qual sarebbe cotesla ragione? Forse il famoso principio del non

inlervenlo? Ma, quand'anche volessimo menarbuono un tal princi-

pio, si e dimostralo usque ad nauseam, che 1'accorrere delle Polenze

callolicbe in difesa del Papa e di Roma, non e un mescolarsi di af-

fari stranieri, non essendo slraniera alle province la sicurezza della

metropoli, ne slranieri ai figliuoli i dirilli del padre. II principia

dunque del non inlervenlo sarebbe qui invocalo fuor di proposilo.

Persostenerlo, il sig. Quinet dovrebbe dimostrare che il Papa non e

padre di tulti i fedeli, e che Roma non e metropoli del mondo caltoli-

co. Ascoltisi sopra tal capo cio che un uomo di Stato proelamava al-

tamente nel Parlamento inglese, a proposilo appunto della spedizio-

ne francese del 49. II marchese di Lansdowne rispondendo a lord

Aberdeen e a lord Brougham, uscl nelle seguenli parole: La con-

dizione della sovranit del Papa ha questo di speciale, che, per il

suo potere lemporale, non e che un Monarca di quarta o di quiuta

classe; laddove, per il suo potere spirituale, gode d'una sovranita

ehe non ha simile nell'intero uuiverso. Ogni paese, che novera sud-

dili cattolici romani, ha uninteresse nella condizione degli Stali ro-

mani, e tulli gli anzidelti Stati debbono sopravvegliare, affinehe il

Papa possa esercilare la sua sovranita, seuza che le venga posto in-

eaglio da veruna influenza temporale, che valga ad inceppare il sua

potere spirituale 1.

Si dira, non e questa la ragione a cui si appoggiano i non ollra-

montani del sig. Quinet, ma bensi che, a loro giudizio, ne al Papa
ne alia Chiesa e piu conveniente il poler lemporale. Rispondiamo
che chi allegasse tale ragione, si chiarirebbe non solo non ollra-

montono, ma non cattolico. Imperocchc ogni callolico, che vuol es-

1 Vedi I'Unita Cattolica, n. 270.

Serie VI, vol. Xll, fasc. 42o. 37 28 Novembre 1867,
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ser tale di falto enon di puro nome, dee conformare il suo giudizio

a quello dcllaChiesa insegnanle; e laChiesainsegnante, cioe 1'iDle-

ro Episcopate con a capo il Romano Poutefice, ha dichiaralo che nel

presenle tempo il poter temporale della Santa Sede non pure e con-

vcnienle, ma e onnioamente necessario pel libero esercizio del mi-

nistero apostolico. Ora, stante una tal dicbiarazione, ogni parere ad

essa contrnrio non puo aver niun peso Ira i veraci fedeli
;
molto me-

no puo farsi calcolo del parere dei miscredenti.

Replicherassi : sia pur necessario per 1'indipendenza del sacerdo-

z!o cattolico cotesto poter temporale del Papa, tuttavia esso non dee

difendfTsi col ferro e col fuoco. vale a dir colla forza. No? Usaleci

dunque la gentilezza d''indicarci un altro mezzo
,

atto a respingere

la violenza di chi ingiustamente assalisce, e non ascolta ragioni.

La forza nell'ordine morale ha appunto il com pi to di difendere il

diritlo ;
e tra tulti i diritli il piu sacro e il piu inviolabile e quello

appunto, che si fonda nella religione. Dunque, o dovresle dire che

il diritlo del Papa al poter temporale non e fondato sulla religione

(contro do che dianzi si e concesso), o dovele convenire che 1'uso

della forza, per tulelarlo, non solo e lecito ma e sanlo. Per sosleiiere

il contrario, bisognerebbe stabilire queslo principio : La forza e or-

dinata da Dio per la difesa del dirilto, eccetto il massimo tra tutti

i diritli.

Dirassi in fine: si usi pure la forza per la difesa del poler tempo-

rale del Papa; ma i Governi laici non se ne jnescolino. Perche cio?

Perche la sociela moderna vuole la separazione dello Stato dalla

Chiesa. Sia pure, giacche vogliamo qui argomentare ad horninem :

ma vuol ella allresi la separazione dello Stato dal diritlo dei ciltadi-

BI? Se cosi fosse, lo Stato annullerebbe se stesso; non essendo allro

lo Stato, se non la pubblica istituzione della difesa dei dirilti dei sin-

goli associati. Ci6 poslo vuolsi avvertire che 1' indipendenza politica

del Papa, e qnindi la sua sovranita temporale, e inlimamenle legala

colla liberta di coscienza di tutti i cattolici. Quel, che e peiraziona-

listi 1'abolizione delle leggi coatlive in materia di religione, e pei

caltolici il poler temporale del Papa. Come 1'una e guarentigia della

liberla di coscienza pei primi, cosi 1'allra e guareuligia della liberta
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di coscienza pei second!. La ragione si e, perche come per quelli il

principio regolatore della credenza e della morale e il proprio oer-

vello ;
cosi per quest! e I'autorita del Pontefice... Voi volele la sepa-

razione dello Stato dalla Chiesa? Alia buon'ora. Ma siate almeno

conseguenti a voi medesimi. Lo Stato uon soggiaceia alia Chiesa ;

ma neppur la Chiesa allo Stato. Acciocche questo si avveri, fa duopo

che colui, il quale ad essa Chiesa da legge e movimento, cioe il su-

premo suo capo, sia del tutto sui iuris e pero non sia suddito di ve-

runo. Ricorre qui il detlo di Odillon-Barrot, recato piu sopra : I

due poteri debbono stare congiunti in Roma, acciocche stieno sepa-

rali in tutlo il reslo del mondo. A questa sola condizione puo sussi-

stere per noi caltolici la liberta di coscienza.

Anzi per noi caltolici e tanto piu necessaria 1' indipendenza poli-

tica del Pontefice, in quanto la falsa regola del razionalista, essendo

interna, non puo patire sostanziale impedimeuio da leggi, che ne vie-

tino la pubblica manifestazione : laddove la regola del cattolico, es-

sendo esterna, diviene in se stessa inceppata, quando il soggetto,

da cui precede, e soltoposto a un polere diverse. Un Papa suddito

il'un prhicipe temporale, non perderebbe per questo 1' inlerna liber-

ta, propria di ciascun individuo, ma perderebbe 1'esterna, quella

appunto che e necessaria alia direzione delle coscienze de' fedeli, e

tutlo 1' Orbe cristiano sarebbe straziato da orribile perplessita. Quin-

di e che il diritto del Papa alia sua sovranila temporale si converte

in diritto de' cattolici alia loro liberty di coscienza; e i miscredenti

avversano la prima , perche vogliono distrutta la seconda. Essi vo-

gliono la libert^ per se
,
e 1' oppressione per tulli gli allri. Ecco la

vera cagione della guerra ,
che si muove al poter temporale della

Santa Sede, e la ragione per cui ogni Governo ,
cbe ha sudditi , e

obbligato di concorrere a conservarlo.

Di qui apparisce la falsita deH'altro argomenlo del Quinet, il qua-

le argomento si ritorce anzi contro di lui. Egli tocca la corda del-

1' interesse, e dice che in una rottura tra la Francia e la Prussia, la

prima si troverebbe a mal partito, per la difesa assunta del poter

temporale del Papa. II Governo prusso-tedesco, cosi il nostro scrit1-

tore, sa, come voi, che la teocrazia romana e la chiave di volta di

ogni reazione europea, e a questo titolo ei vi approva di far 1* opera
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del polere assolulo. In secondo luogo ei sa che quest' opera vi alli-

rera gli odii dell'llalia, ed e felice che voi vi addossiale quest! odii.

Coo cio egli approfitla della yostra azione: egli spera cho essa vi

rendera odiosi. Finalmente ecco il punto piu imporlanle, che rac-

chiude tutti gli altri, quello sul quale voi non potresle riflellere ab-

iaslanza: la Prussia e la Germania amano vedervi tuffare nella teo-

crazia, idontificarvi, se fosse possibile, con lei, perche cosi voi ab-

bandonate loro lullo il terreno liberale.

Quesla tirilera con cio che segue , spogliata delle arapollosita .

proprie di colesto scritlore, e delle parole vuole di senso, si riduce

a dire che la Francia sostenendo il Ponlefice
, sosliene il principio

della reazione, s'iuimioa 1' Italia, e che in una guerra colla Prussia,

coMegata coll' Italia, avrebbe a fronle un nemico che rappresenta il

diritlo inoderno, laddove essa rappresenterebbe 1'antico. Queslo

concelto il Quinet ripete piu voile, e frigge e rifrigge cou noiosa

verbosila in lulto il suo articolo. Rispondiamo brevemente a lulti e

Ire i putili.

La difesa del Papa-re inchiude , ne conveniamo anche noi
,
una

reazione. Ma contro di cbe? Non cerlnmente conlro cio, che di civile

e di buono ha il progresso raoderno. Ma contro ci6 che ha d' incivi-

le e di pessimo, val quanto dire rontro il prinnpio rivoluzionario
,

agognaute 1'intera dislruzione d'ogni ordine ed aulorila sulla ter-

ra. II Papa col suo duplice serto, di Pontefice e di Re, e Tespressio-

ne piu viva deH'aulonla, mantenitrice dell' ordine sociale, e da lutti

gl' investigator} piu accorli e slato sempre riguardato come la base

d'ogni altro polere, eziandio politico. Or la reazione contro il prin-

cipio rivoluzionario, tanto e lungi che sia impopolare e nociva, che

per contrario e nel desiderio di lulli i buoni, ed e iuoltre necessaria

assolulamenle ai Governanti per la coosen azione di loro medesirai e

della societa, cui presiedono. Chi di essa si fa autore, si fa difendi-

tore dell' ordine
,

della morale
,
dello stesso umano consorzio , cose

tulle che dal principio rivoluzionario sou minacciate di totale rovina
;

e un' opera si santa non puo non essere accompagnata dal favore

di Dio e degli uomioi.

Quanlo poi aH'oclio dell' Italia, di quale Italia s' intende parlare?

Delia fillizia, rappreseutata dalla rivoluzione dominanle, o della vera
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die frerae sotto 1' iniquo giogo e altende una propizia occasione per

liberarsene? Se della prima, e verissimo che la Fraucia colla spedi-

zione romana se 1' ha nimicata. Ma incorrere 1'odio di costei noil solo

con e nocivo
, pel conlrario amore che procaccia di iulli i buoni

T

ma e, come dicemmo teste, necessario, se vuolsi la propria e la sa-

lute del mondo. Nc e a temere gran-fallo delle sue forze
,
le quali

son piu efimere che reali : essa e resa audace non dal proprio va-

lore , ma dall'altrui pusillanimila. Correlegli arditamente inconlro,

facendole lampeggiare sul grugno la spada ,
e la vedrete tosto alli-

birc e darsi alia fuga. Che se per opposlo s' intende parlare della

vera Italia, questa applaude anzi alia difesa, che la Francia prendc

del Pypa-re, e nel bisogno sarebbe, senza fallo, alleata di lei contro

chiunque pugnasse per la causa conlraria. Vero e che presenlemente

ella e compressa ,
ne puo moslrarsi qual e

;
ma in dale circoslanze

solleverebbe il capo e saprebbe far valere co' falti le sue ragionL

Un sol roggimento francese, che si presentasse nelle province me-

ridionali con bandiera anlirivoluzionaria, basterebbe a Urarsi dietro

Iulli i popoli ,
ouaai fremenli

,
di quelle un tempo felici contrade; e

la mal composta unila rivoluzionaria d' Italia in un atlimo andrebbe

in fasci.

lufine quanlo alia Prussia
,

la quale ,
come afferma il Quinet, in

un conflillo conlro la Francia difenditrice del Papa, rappresenlereb-

be il liberalismo e il diritlo aioderno, rispondiamo che quel Governo

ha dalo finora prova di lanta accortezza
,
cbe e ben difficile il cre-

dere che si lasci illudere da siffatte scempiaggini. Imperocche qual

liberalismo e qual dirillo moderno rappresenlerebbe? Non cerlanaen-

Je quello, che vuole la liberla per tutti e rispeltHla la coscienza e la

religione dei suddili; ma rappresentei'ebbe il liberalismo e il diritto

oppressore, di quelli cioe che vogliono la licenza per se e il servag-

glo per gli altri. Noi gia vedemmo che il poler temporale del Papa

c uecessaria guarenligia della liberla delle coscienze cattoliche, vale

a dire della parle piu elelta del mondo incivililo, e che forma la piu

grande sociela religiosa diffusa sulla terra. Chi dunque sta per esso,

sta non solamenle per la giuslizia e per Dio ,
ma sta ancora pel di-

ritlo moderno, inleso nel senso in cui i liberal! onesli il propuguano.

Per conlrario chi sla contro di esso, sta pel diritlo moderno, iuteso



582 RIVISTA

in senso esecrabile, cioe per la liberla del solo male, coll' oppressions

de'buoni nella parle piu delicata del loro animo. Dove la Prussia (per

islare nell'ipolesi del sig. Quinet) desse mano all' Italia rivoluzionaria

contro il principato civile del Ponlefice
, per averla alleala conlro la

Frnncia, ella susciterebbe contro di se 1' odio nnn pure di tutti i cat-

tolici degli altri paesi, ma degJi stessi caltolici tedeschi e suoi proprii

suildili. Tutli i richiami, che il Quinet male a proposito mette in bocca

ai Francesi, starebbero egregiamente sul labbro dei Tedescbi, contro

il Governo che osteggiasse I' indipendenza politica del Ponlefice. La

prima condizione dello Stato moderno, essi direbbero, si e di rispel-

tare in me la mia coscienza
,

la mia religione ,
la mia fede

,
la mia

vita morale. Or come Voi 1'offendete si gravemente, gettandovi la

confusione e 1'incertezza? Voi mi promettevate tutl'altro : cioe di tute-

lare anzi la liberta della mia coscienza, di questo mohdo interno che

mi appariiene ben piu che la mia casa
; poiche esso e me stesso ,

tutto intiero, la sola cosa che non posso cedere, neppure alia mia

patria. Quando dunque voi prendete le armi inunione di chi vuole

abbatluto il palladio di questa mia liberta, voi mi collocate tra la

mia patria e Dio, tra i doveri di suddito e di uomo, di tedesco e di

caltolico. Voi lacerate il mio essere morale, ed uscite dalla condi-

zione fondamentale non pure dello slato moderno, ma dello stato me-

desimo in quanto tale. Come potrp io amarvi e riputar mia la voslra

causa? Questi e simiglianti richiami non sarebbero giustissimi in

bocca ai caltolici tedeschi
,

e non formerebbero essi un appoggio

grandissimo per la Francia
, seguitanle le orme di Carlomagno? Ma

tutto cio e detto per dire ; giacche ne la Prussia ne alcun'allra Po-

tenza, che abbia senno politico, s'impegnerebbenell'empianon me-

no , che a se pregiudizievole impresa. L' iutero Caltolicismo si leve-

rebhe contro di lei, non esclusi i suoi proprii sudditi
; giacche la

religione sla sopra ogni altro dovere; e la cosdenza e da piu che lo

Slato. Ognuno si ricorderebbe della sentenza proferila da Cristo ;

Qui amat, non pure la patria, ma patrem cl matrem plusquam me,

non est me dignus 1.

1 MATTH. X, 37.
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II.

La Nota indirizzata dal conte Menabrea al Minislro del re

Vittorio Emmanuelc in Pariyi, HI Novembre 1867.

Uno dei piu curiosi monumenli che lascer^i di se ai posted il pri-

ma decrepilo che adullo Regno d'Halia, sara certaraenle la collezio-

ne degli alii diplomatic! usciti dalla sua cancelleria di Stato : e do

rispetto non meno alia forma barbarica dello stile e della favella, che

alia sostanza, tulta fiore di artifizii, d'infingimenti, di paralogismi e

pur troppo anche spesso di vergognose menzogne.

Quasi che una tale raccolta non .fosse gia soverchia al disonore

del Reguo, il conte Menabrea, ministro sopra i suoi affari esteriori ,

e poc' anzi venuto ad accrescerla con una nuova Nota, la quale ci

sembra che per insipienza superi forse una buona porzione di quelle

de'suoi predecessori. E siccome tutti i giornali d' EuropaT hanno

commenlata quale in un modo e quale in un altro, secondo lo spiri-

to o 1'interesse o la passion loro, cosi anche a noi place di farvi in-

lorno alcune poche osservazioni
,
senza lultavia riportarne qui per

intero il testo, che i nostri letlori troveranno piu avanti nella cro-

uaca di questo medesimo quaderno.

Couliene ella dislintamoute tre parti : una slorica, una politica ed

una che e lecito chianaare religiosa. Or, lutto bene considerato
,
la

storica e un tessuto di mal coperte falsita; la politica eun amrnasso

di insolenti spropositi ;
la religiosa e un capolavoro di ridicola ipo-

crisia. Tal e, a parlar chiaro, il solo giudizio che si puo recare di

questo documento, chi lo esamini al lume dei fatli quali sono acca-

duti, e dei piu volgari principii dell'onesto e del giusto. Vediamolo

con brevita.

11 Menabrea afferma primieramente, pe'suoi fini, che le regie trup-

pe, entrate in alcuni punti dello Stato pontificio, vennero accolte con

riconoscenza dagli abitanti. La verita e, che gli abitanli di quei luo-

ghi, tenutisi fedelissirai al santo Padre, accolsero le regie truppe

con indifferenza somma e con generate rincrescimento, sebbene, per
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limore, nou lo manifestassero
;
secondoche e apparso dalle fesle c

dalle gioie con che celebrarono la parlenza di detle regie trup-

pe ,
ed accolsero le Iruppe alleate francoponlificie, dopo il lo-

ro bel trionfo di Mentana. La descrizione di quesle feste e di que-

sle gioie, veramenle universal! e sincere, puo leggersi nei fogli di

Roma, pubblicali i Irascorsi giorui, e nelle slesse relazioni porlatc

dall'ufficiale Monileur di Parigi. Ma, ammesso eziandio per vero un

cerlo grado di riconoscenza, questo torna lulto in lode di quei po-

poli e in onore del Governo ponlificio: poiche il Menabrea e costref-

to di asserire, che la riconoscenza derivava da cio, cbe, con le regie

truppe, ritornava I'ordine e la sicurezza pei citladini, ilrispelto e la

prolezione per le aulorita che trovavansi coslituile. Or cbi aveva

turbato Yordine e minacciata cola la sicurezza pei ciltadini'1 Lq ban-

do, aiutale dal regio Governo di Firenze ad invadere quei paesi. Chi

aveva costituite le autorita che ivi trovaronstf 11 Governo ponlittdo.

Dunque quel po' di riconoscenza cbe i popoli avesser mostrata verso

\e regie truppe, sarebbe stala effello dell'avversione che aveano al-

roperadesolatrice,favorita e promossa dal regio Governo, e dell'af-

fezioue che avevano pel legittirao Governo del sanlo Padre. Al piu

dunque puo concedersi che gli abitanli professarono alle regie Irup-

pe la riconoscenza che suol renders'! a que' beneficii, i quali si chia-

mano beneficia latronum.

Secondariamenle il Menabrea afferma che fn mollissime localita,

aon occupale dalle regie milizie, le popolazioni fecero solenni ple-

biscili di annessione al fiegno d'Italia, ma che il Governo, il quale

aveva sconsiylialo quelle manifesta^ioui, ricusb di acceltarne i risul-

tali, per tenere la parola data.Se non che e falso che i supposti ple-

biscili si facessero in mollissime localita; constando invece cbe si

fecero in assai poche: efalso chequesti preiesi plebisciti fossero so-

lenni; perocche fuori della forza che li impose, delle truffe che li

accompagnarono e delle discordie che li fecero andare a monte, per

grazia d' esempio, nel Viterbese, non furono guarentili da nessuna

di quelle caulele che sogliono dare anche un'ombra di solennila a

queste cerimonie : laonde furon derisi pure dallo stesso Monileur di

Parigi, che su quesle materie ha voce in capilolo. Finalmente 6 falso
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die i suddelli plebiscili fossero per 1'annessione al Regno $Italia. 11

signer conic Menabrea, che non dovea ignorare le formole discus-

se verbigrazia in Viterbo da chi vi ordino il plebiscite, quando sol-

loscrisse la sua Nola
, sapeva molto bene che in quel plebiscite si

proponeva il suffragio per 1'annessione all' unita e non alia monar-

ehia ilaliana
;
e che in genere gli aulori di quei sommovimenli mi-

ravano ad allro, che ad accrescere il pondo della corona che oggidi

aggrava il capo del Re d'ltalia. Oude fa meraviglia senlire un con-

le Menabrea, che gode fama di servo devotissimo della dinaslia sa-

bauda, magnificare quella commedia di plebiscili, i quali se avesse-

ro sortito effelto, non 1'avrebbero sorlilo sicuramenle a salule della

dinastia de'suoi Reali. Ma non minore meraviglia fa il senlirlo glo-

riarsi di avere ricusali quei plebiscili , pel rispello alia data paro-

la
; quasi che non si sapesse che la data parola non ci enlrava per

nulla ,
e che egli rieuso unicamenle il risultalo dei plebiscili , come

la volpe della favola rjcuso 1'uva : cio5 perche una forza maggiore,

quella della Francia, gli vielava di accellarli. Cosi anche il signer

conle Menabrea, che era in voce d'uomo il piu degno d'essere cano-

nizzato fra i liberali, per difendere una causa iniqua, e dovulo ricor-

rere alle finzioni
,

e mascherare di onesla la impotenza a cui venne

ridolto il suo Governo d'essere disoneslo quanlo avrebbe volute.

In lerzo luogo, narrato come e perche il Garibaldi fosse sconfilto

dai francoponlificii, c quindi arrestato dal Governo di Firenze e rin-

chiuso nel Varignano, il Menabrea afferma che (ale provvedtmenlo,

di imprigionare cioe il Garibaldi, gli era detlato dalla necessila

di rinfrancare I' aulorila della legge e dall' urgenza di allontanare

ogni rischio di nuove perturbazioni. Intorno a cio avverliremo, che

quesl' affetlazione di zelo per rinfrancare I'aulorila della legge, do-

pe che il Governo medesimo avea con le mani e coi piedi aiulato il

Garibaldi a violarla
,

ci pare cosa da ridere
;
come da ridere e il

Tanto di averlo ora imprigionato , menlre e notorio che il Governo,

dope imprigionatolo nel Sellembre scorso e confinatolo nella Capre-

ra, un mese appresso g]i fece il ponle d'oro perche ne uscisse, lo la-

scio liberamenle predicare in Firenze la crociata conlro il Papa e i

Francesi, gli mise nelle mani centomila franchi per le minule spese
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della guerra, e gli appresld un convoglio speciale nelle ferrovie, die

piu rapido il conducesse a capitauarc le ingrossate sue masnade

marcianli al conquisto di Roma. So il Menabrea avesse poluto e vo-

luto scrivere'la verita, avrebbe dello rotondamente
, che egli fecc

iraprigionare il Garibaldi, perche temeva da lui un' aspra vendetta

del tradimenlo faltogli, col negargli il snslegno dell'esercito regolare:

quella vendetta cioe che coslui si apparecchiava a prendere del Go-

verno e della Monarchia, quando le armi alleate della Francia e dcl-

la Santa Sede gli si altraversarono per la strada di Tivoli, lo sbara-

gliarono solto Mentana e lo ricacciaron fnggiasco entro le fronliere,

dond' era venuto col convoglio allestilogli dal Goveroo di Firenze 1.

E tanlo basti aver osservalo circa la parte slorica della Nota.

La parle politica incomincia con queste due asserzioni : che, rista-

bilita la pace pubblica, i pericoli che minacciavano lo Slato pontiji-

cio sono cessali; e che, mutate per lal modo le condiz-ioni delle cose,

venivano meno i molivi che aveano reso necessario I' intervento del-

le regie truppe; eppero queste si erano raccolle enlro i confini. Di

queste asserzioni la prima e uno scherno puerile, la seconda e un

povero sulterfugio. Di fatlo, che altro, fuorche uno scherno, puo giu-

dicarsi questo di promulgare il 7 Novembre ,
vale a dire quattro

giorni dopo la battaglia di Mentana, cessali i pericoli che minaccia-

cano lo Slato ponlificio! Forseche mentre il Menabrea sottoscrive-

va la sua Nota, le bande ladronesche deH'Acerbi e d' altri capi ma-

soadieri non occupavano ancora paesi dello Stato ponlificio, e li sac-

cheggiavano? E poi, dato ancora che le masnade si fossero ritirale da

ogrii terra del noslro Slato, forseche non sussistono interi tutti i pe-

ricoli che lo minacciavano? Tali pericoli sommariamente non si re-

1 La complicita del regio Governo nell'impresa garibaldesca e stata cosi

evidente, che lo stesso 'Times di Londra ne ha fallo tema di un suo arlicolo

nel num. degli 8 Novemhre scorso. L' imperatore Napoleone, nel recente

suo discorso alle assemblee di Francia, 1'ha autenticata, dichiarando che

1' impresa era preparata inpieno cjiorno (au grand jour). Finalmente pure il

Garibaldi la confesso nel suo proclama del 1 Novembre, scrivendo: il Go-

verno ha dovuto coi fatti piii favorire che osteggiare la nostra impresa. I

particolari poi di queslo favore, oltre i suddetli, sono conosciutissimi.
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slriugono forse in questo solo
,
che il Governo di Fireuze vuole ad

ogni costo impossessarsi di Roma e del presente suo lerritorio, esau-

lorando il Ponlefice d'ogni civile Sovrauila? Adunque, finche esisle

un Governo dell' Italia rivoluzionaria, finche quel Governo ha ii

potere di risollevare un Garibaldi , o un qualunque simile uomo di

paglia, di fornirgli uu esercito, anehe, se occorre, di soldati ed uf-

ficiali regolari Iravestili colla camicia rossa, di somminislrargli ar-

mi e munizioni e denari, e di spingerlo conlro il Sanlo Padre e il

suo Stato
;

i pericoli che lo minacciano seguilano a durare come per

1' addielro : ed e ridicolaggine da fanciullo il presunaere di far cre-

dere al mondo che son cessati, solamente perche al Garibaldi e toc-

cata una rolta. II vero belligeraute, contro il Pontefice e la sua Ro-

ma, non e gia quel fantoccio del Garibaldi, ma e il Governo dell'Ita-

lia unificata: siete voi, Federico Menabrea, ehe ne presiedete ora il

consiglio do'i Minislri : voi che iu quesla vostra Nola medesima 11011

"vi rimanele dal coiifermare le inique e sacrileghe prelendenze della

rivoluzione su Roma, voi il quale, confermandole si stoltamente, ve-

nite a contraddire la insensala voslra affermazione,che i pericoli mi-

uaccianti lo Stato ponlificio sieno cessali: voiehepero legitlioiale

indireltamente la preterila invasione, ed apparecchiale i cavilli per

legillinwue una fulura.

Che poi la ragione assegnala del ritiro delle regie truppe sia un

poverissimo sutlerfugio, risulta chiaro daU'allra Nota del Menabrea

sotlo i 30 Oltobre, con la quale dichiarava di essere iulerveuutu iu

alcuni punti del territorio pontiOcio, per far equilibrio all' inlerveu-

lo francese. Ma questo intervenlo conlinua : duuque le regie iruppe

si sono rilirate per un' altra cagione ,
la quale e uata dal timore del

cannone di Menlana e dei fucili Chassepot, che appt>ggiavano 1' iuli-

mazione, almeno tacita, dello sfralto.

Da cio e facile dedurre il valore di quello che il signor Presiden-

le dei Ministri ilaliaui soggiunge, intorno alle condizioni che richie-

dono il ritiro pur dell'intervento francese, gia ormai avveratesi; es-

sendo queslo un intervento, che il Menabrea e i suoi socii giudica-

rono non necessario, e riusci per 1' Italia un fatlo doloroso. Parole

tulle limpidissimo e naturalissime : conciossiache niuno dubilicheil
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Governo di Firenze giudicasse non necessario Y inlervenlo die gli

strappava Roma dalle ungbie , e doloroso \\ falto che
, con queslo

intervento, la Francia desse una sonora lezione di onesta all' Italia

rivolu/ionaria.

Premesso questo, il Menabrea da per supposto incontroverlibile,

che il contegno del regio Governo, docile a ritirarsi innanzi 1' eser-

clto della Francia, ed i fermi suoi proposili di riprendcre da capo,

quando ridivenga possibile, 1'opera inlerrotta in Montana, fanno si-

curia a tutli che i falti accaduti non potranno piii rinnovarsi. AI

tempo stesso pero afferma, che dalle cose occorse ognvno c Iratlo

necessarian) enle a conchiudere, che lo scopo della Convenzione del

15 Settembre 1864, slipulala nella fiducia di un pronto rarvicina-

mento fra I'llalia e la Santa Sede, andb interamcnie fallilo. E cio

sicuramente non perche il Governo di Firenze ne avesse colpa ;
t?s-

sendo nolissimo che egli nulla risparmio per ravvicinare FJtalia con

la Santa Sede, rinunzio a Roma, reslitui le province usurpate, ne-

go denaro ai Comilali faziosi che tramavano sedizioni negli Sfati del

Sanlo Padre, impedi gli armamenti e la formaxione delle bande dei

masnadieri, puni gli uffiziali e i militi che diserlavano il sue eserci-

to per passare in quello del Garibaldi, e con ogni rispetto ed osse-

quio ai diritti, alia propriela ed alle persone della Chiesa si mostro

Governo il piu pio, il piu devolo, il piii scrupoloso della crislianili
;

ma perche nulla pole sin qui temperare I' alleyyiamento ostile as-

sunto dal Governo ponlificio conlro quello del Re. Per lo che il Go-

verno del santo Padre, ed egli solo, deve essere accagionato di que-

sto gran male, che lo scopo della Convenzione andasse interamenle

fallilo. E tale e si obbrobriosa 1'impudenza di quest' accusa, die

noi stimiamo miglior parlito far punto, poiche diQicilmente polreni-

mo frenare la penna che non trascorresse'a qualificarne 1'autore coi

termini che si merila: Ouanlo e mai vero che corruplio oplimi pes-

sima ! Federico Meoabrea, gia depulato cattolico, gia scrittore catto-

lico, gia dedilissimo alia sanla causa del Pontefice ,
ne sla ora in

prova. Comincio ad entrare in brig-ita coi zoppi, imparo a zoppica-

re
; e tanto ha zoppicalo ,

che si e precipitate anch' egli nel fondo

dell' ignominia e dell' empieta rivoluzionaria.
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Non ci fermeremo sulle sue bwlesche lamentazioni
,
che Roma

stipendii tin esercito composto di gente raccolla in ogni paese, spro-

porzionato affallo alia popolazione ed ai mezzi finanziarii dello

Slato, che pur erode di essere costretlo a ricorrere ad inlervenll

slranieri. In altro luogo di queslo quaderuo ne abbiamo suflicienle-

menle messa in luce la gofferia. Aggiungeremo soltanto, che se 1'e-

scrcilo ponlificio pare al signer Menabrea sproporzionato col terri-

toi io e coll'erario della Sanla Sede, e di falto apparso sproporziona-

tissimo col numero degli assalilori che il Goveruo di Firenze gli ha

mandali coulro per soverchiarlo : che quest' esercilo ha splendida-

menle provato al mondo quanlo fosse, non che ulile, ma necess irio

alia difesa del trono pontificate, cootro le bande irregolaridel Regno
d' Italia; e da ultimo che se la Santa Sede ha implorato il soccorso

della cattolica Francia, a quest' eslremo rimedio ella e stala indolla

dalla mala fede del Governo di Firenze, conculcalore aperlo del

iratialo dei 15 Settembre 1864. Se non volevate 1'intervento france-

se, perche calpeslaste la Convenzioue posta sollo la guarentigia del-

1'onore di Francia? Oh credevate forse che la Fraucia facesse quel

raercalo dell'onor suo che fate voi? E poi il Pontefice non e egli pa-

dre indislintamente di lutli i callolici? Non ha egli dirilto di cbia-

mare in sua difesa i figliuoli fedeli, contro le macchinazion; de' fi-

gliuoli snaturali e parricidi? Forse che vi sono al mondo stranieri

pel Vicario di Gesu Cristo, Capo della Chiesa universale? Oh cuori

veramenle di cimici, che non sapete stendervi un filo piu ollre dei

vostri meschiiiissimi corpicciuoli !

Enlriamo ora nella parte che puo dirsi religiosa di questa Nola,

ed ammiriarao la bella maschera di pio cattolico, onde il Meuabrea

ha sapulo coprire il suo vullo di rivoluzionario.

Egli desidera un sincere accordo della Santa Sede co\\' Italia:

accordo che dovrebbe consislere in cio, che il Papa non solo facesse

la croce sopra lutte le rapine faltegli dall' Italia
,
ma le ccdesse

eziandio 1' ultimo lembo di palrimonio che gli rimane: il solito ac-

cordo in somma del masnadiero che dice al viandanle da se rubulo :

Non mi basta la borsa tua e il mantello : dammi ancora la cami-

cia, e saremo amid : io ti proleggero. E in efietto, posto queslo
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sincero accordo, \\ pio conle Menabrea vedrebhe tollo ogni sospello

di pericolo per la Santa Sede. E con ragione: poiche, dal lato del

temporale, cerlo ella non pericolerebbe d'essere spogliala di quel-

lo che piu non avesse. Inoltre vedrebbe a lei permesso di rivol-

gere a benefizio delta religione i tesori profusi in superflui arma-

menli. Ed anche do con ragione : stanle che la Santa Sede uon

avrebbe piu chi armare, non avendo piu sudditi da guardare contro

i baudili dell'/to/ia: e di piu, ancorche volesse aver dei lesori,

questi le mancherebbero affalto; conciossiache Y Italia, che ha lanlo

fervore di spendere a benefizio della religione, s incaricherebbe ella

aiicora di qiieslo rivolgimento dei tesori del Papa, al saulo uso pre-

loilato dal divolissimo signor Menabrea. Finalmente egli vedrebbe

altresi la Penisola assicurata conlro il rinnovarsi di deplorevoli

spargimenti di sangue, almeno per quanlo spelta al lerrilorio del

Ponlefice, il quale, non avendo per lal modo piu Slali, non sarebbe

ueppure piu necessilato di fare respingere colle arini gii assassini

che lo invadessero: e per soprappiu, iiel suddetio sincero accordo,

\edrebbe un pegno sicuro di quella pace, che e uyualmenle neces-

saria al Ponteftce ed al Regno italiano ; che e quanto dire, la pace

che in ultimo ha il lupo coll' agnello, quaudo se lo e lutlo ingoiato

fino alle ossa, e couverlitoselo in sangue ed in polpa. E pensare che

queste corbellerie si Irovano slampale con grande prosopopea in uua

Nota solenne, solloscritla da un prirno Minislro del Reguo d' Italia!

E che questo ministro eil conle Federico Menabrea!

Perche poi non sembri che qaeslo sincero accordo sia un fanlasma

del suo cervello, il Menabrea chiama in teslimonio 1' iulero paese,

cui fa lode di avere, quanto qualsiasi allro, vivo c profondo il sen-

timento religioso: ma con queslo ehe.^iw d' ogni allro senle le di/ft-

colta e gli screzii che nascono daU'wiione di unpotere, retlo da

norme immutabili, che si esercita nelle supreme regioni della fede,

colle cure direlte di un governo terreslre eccetera, eccelera. Questo

e i! solito rilornello sofistico ed empio della iucompossibilila dei due

poteri, spirituale e temporale, nella medesima persona, ricantalo mi-

lioni di volte dagl'ingordi del temporale del Papa, e confutato bi-

lioni di volte in questi ultimi anni. JNon ispenderemo dunque tempo
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-cd inchioslro a rimoslrarne la iusussistenza. Iiivece, dacche il Me-

nabrea e enlralo in queslo proposito, lasci che gli diciamo con quat-

Iro parole schielte, quello clic in vero senle il paese, doe 1'Ilalia cat-

tolica e non seltaria, la quale ricouosciamo piu di lui essere gelosis-

sima della sua religione. Or questa Ilalia, che cosliluisce la hmnen-

sa maggioranza della nazione, si sente slanca morta, non gia delle

cognate difftcolla Ira il polere spiriluale e temporale del P.tpa, ma

<Ji quelle che nascono dalla lirannide che esercita su di lei la setla

dominarite ora nella Peuisola: si senle offesa dalle leggi sacrileghe

onde questa selta scouvolge in lei lulto 1'ordine religioso; dissan-

guata dalle tasse e dalle ruberie, onde qnesta selta la scarnifica e la

divora; oltraggiata dalla immoralita e dalla corruzione, onde quesla

setla si e falta propagatrice e maestra uel suo seno. Quesla Ilalia

gemc e frenue, signor Menabrea, sollo i vostri piedi: e siate bea

persuaso che sospira dielro 1'ora, non gia che il Papa resli sposses-

sato del suo trono, che anzi prega Iddio a conservarglielo e reuder-

glielo fulgido ed inlero come avauli il 1859
;
ma che queslo ia-

gente caos, che si chiama Regoo d' Ilalia , si sfasci uua buona

volla, e colla sua vita effimera, cessi 1'impero della iniquita, dei la-

trocinii, della pertidia Irionfanle: cotalche ritorni a fiorire nel suo

mezzo la pace e 1' ordine, che non puo godersi se non dove chi go-

veroa si regge appunlo colle norme immulabili attinle in queile su-

preme reyioni della fede che voi disconoscele, dopo averle adorale,

e che fate un delillo al Ponlefice di seguire, perche a voi ed ai pari

vostri non cale di altro che di volleggiare mutabilmente nelle basse

regioni dell
1

egoismo, gavazzando pur Iroppo spesso nel saiigue e

nelle lagrhne dei popoli macellali. Ecco cio che I'ltalia vera senle;

e se voi vi ponete la mano al pelto, ed interrogate la vostra cos* ieii-

za
,
senlirele anche voi che si

, I'ltalia ha per fermo questo vi\issi-

mo senlimenlo.

11 snolo che rinchiude la iomba degliAposloli, prosegue il signor

conte Menabrea, e la sede piu sicura del Pontificalo. L Italia sa-

pra difenderlo e circondarlo di Mta la venerazione e lo splendore,

che gli son dovuli e fame rispellare I' indipendenza e la liberla.

E chi ardirebbe moverue dubbio? L' Italia del signor coule Mena-
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brea ba dale tanle -e si lucicle prove del suo rispello per 1* indi-

pendenza e per la liberla della Cliiesa ! La Gazzelta ufficiale inedc-

sima, cheriportaquestaNota, no offre immediataoieQte appresso un

si illustre documento, minacciando il rigore del tribunal! a chi si at-

lentasse di eseguire la recenle Bolla ponlificia, la quale abolisce la

Legazione apostolica di Sicilia, che questo solo argomenlo e suflicien-

tissimo a convincere ogni incredulo piu ostinalo
,

del rispello cbe

1' Italia del signor coole Menabrea saprcbbe avere per la liberia del

Pontefice abbandonato alia sua venerazione !

Recata in oro, questa lunga filostroecola della diplomazia italiana

si riduce a dire: Roma e la Sede propria del Pontificalo. Quesla Sc-

de terna conto a noi di averla. Dunque, o voi Francia e nazioni tulle

che avete interessi religiosi in Roma da tutelare, concedeteci di

premiere Roma, e fidatevi di noi che daremo al Pontefice un para-

diso di liberta. Se non che il dono di Roma al Regno italiauo, che

conseguenze propriamente avrebbe? Una di quesle due : o che il

Papa ne parlirebbe ,
e quindi partorirebbe 1'esilio del Pontifieato:

o cbe il Papa vi reslerebbe, e quindi apporlerebbe la prigionia del

Pontifieato. Di qui non si esce: o il Papa esule, o il Papa prigionie-

ro. Dare da intendere al mondo che 51 Pontefice sarebbe indipenden-

te e libero nell' esercizio del suo miuislero supremo, sollo la mano

dei socii e successor"! del conte Menabrea, e un assurdo, e un sogno

di cui non si capacilerebbero uemmeno i bambini. Or come sup-

porre che il Meuabrea, e con lui lulli gli unitarii ilaliaui, non ar-

rivino a comprendere che nessuna Potenza
,
ovvero cattolica owe-

TO elerodossa, potra mai contentarsi che il Capo della Cbiesa di mi-

lioni di loro popoli, sia o vagabondo per la terra o prigiouiero di UQ

pugno di orgogliosi inelli, uuicamente per dare a cosloro la conso-

Jazione di dire : Noi siamo il Regno d' Italia
;
noi governiamo dal

Campidoglio?

Coufesseremo che, per quanlo ci abbiamo riflelluto sopra, non ab-

iiamo mai capilo , come queslo capriccio di volere Roma capilale

dell' Italia unita , non sia apparso pralicamenle impossibile ad uc-

mini, che pure hanno la tesla sull' imbuslo e saniio ragionare quan-

do vogliono.
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OHreche quali tiloli hanno e quali pegai foruiscono essi , per ot-

ienere dall' Europa la soddisfazione di quesla loro brama di possede-

re Roma, e per assicurarla che vi potrebbero domiuare, salva la li-

berta del Ponlefice politicamente delronizzalo? Forse lasapienza del

loro Governo? Ma Dio buono! il loro, da cbe esiste, e il piu insen-

sato e scapestrato di ttilti i Governi : lauto die lo cbiamaao essi me-

desimi il noslro sgoverno. Forse la conveuieoza per 1'equilibrio poli-

lico, cbe esista un' Italia lulta quanta unita? Ma 1' equilibrio europeo

appunto e incominciato a tracollare, quando e sorlo questo accozza-

meiilo mostruoso, parlo della violenza e della perfidia. Forse il beue

di avere un' Italia che mililarmenle e civjlmente sia un palladio

delf ordine e del buon diritlo? Ma militarmente il Regno d' Italia si

v palesato fiacchissima cosa : tanto fiacca anzi, cbe e ilo oltre a furia

di sconfilte : la sconfilla di san Marlino frutto al piccolo Piemonle la

trasformazione in Regno italico : le due sconfitte di Custoza e di

Lissa frullarono al Regno italico 1' accrescimento della Venezia : sa-

rebbe mai che prelendesse ora ancbeRoma, in preniio della frescbis-

5ima scoufilta di Meulana? fi il caso di dire : Ne quid nimis! Civil-

menle poi il Regno che allro e in effetto se non cbe disordine ,
rni-

seria e rivoluzione? L' Italia unificata, al dire di ognuuo, e divenuta

focolare e covo di tulle le cospirazioni cbe insidiauo i troni e i Go-

Terni piu legitlimi dell' Europa. La mano d' Italia si e Irovata nellt

file delle coogiure grecbe, delle congiure polaccbe, delle congiurc

spagnuole , delle congiure ungheresi ,
delle congiure portoghesi ,

delle slesse congiure francesi contro la vita di quell' Imperatore, a

eui ella deve 1' essere e dell' essere la conservazione. E si ardirebbt

volereche, perlenerin piedi una tal macchina,!' Europa rinunziasse

agl' interessi importantissimi, religiosi e moral!, che si conneltono

colla liberta del Ponlefice Romano in Roma?

E quanto ai pcgni da offerire, per cerlificare lutli gli Stali che il

Papa sarebbe libero sollo la sferza del Regno italico, dove si avreb-

bero a cercare? In quella caterva di leggi tiranniche che egli ha

continuamenle fabbricate, pel corso di selleanoi, a fine d'incaleuare,

di spogliare, di convolgere nel fango e di martirizzare la Cbiesa

callolica? Owero ne' suoi draconiani decreli di proscrizione e di

Serie 77, vol. XII, fasc. 425. 38 28 Novembrc 1867 .
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carcere, onde piu d'una voltaha posto 1'Episcopalo ed il clero fuori

del diritto comune dei cittadini? Oppure nella dichiarazione fatta e

rifalla le cento volte dal partito democratico, ora prevalente fra gli

unitarii, e dal siio coudotliere armato, che si deve aadare a Roma

per distruggervi il cancro ed il vampiro del Papato? E v' e chi ha

cuore di persuadersi che Fraucia, Spngna, Germania, Austria, lu-

ghilterra e i medesimi Stali Unili d' America, consenlirebbero di

buon grado, che chi ha da creare i Vescovi reggeuti le coscienze dei

loro popoli , chi ha da stringere con loro Iraltati regolanti le ioevi-

tabili relazioni del civile collo spiriluale ne' loro paesi , rimanga

zimbello e ludibrio di un Regno, che porge argomenti si preclari di

venerazione e di rispello all' autorita del Capo della Chiesa?

Queste sono le considerazioni che noi proponiamo al senno del

signor conte Menabrea e di tiilli i suoi ammiratori e confralelli, nel

conchiudere il presente esame della sua Nota. La quale facciam

voti, che come e un' onta per lui, al giudizio di quanti discernono il

bene dal male e il vero dal falso, cosi non debba essergli di eterna

condannazione al giudizio di quel Dio, che prende per se gli oltrag-

gi fatli al suo Vicario in terra
,
ed avvera sempre la sua tremenda

parola : Mihi mndictam, et ego relribuam !
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Ditta tip. libr. editrice di G. Agnelli, via S. Maryherita n. 2, 1868. L'n

vol. in 8. di pay. 181.

in un corso di Geometria non si pud era tro- tezza lo dimostrazioni piu sempllci ,
di proporre

vato nulla di proprianiento niiovo. II pregio qualche prohluma piu utile. Cio si 6 proposto il
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Qaeslo quadro prfesenla a colpo d'occhio, pcr-

clie ognun rilevi meglio da' confrooti le diffc-

fenze, quanlo conc.Tne le nolizie p:u important!

recent! di quasi (utli gli Stall del niondo. Se-

.jna i s?o di ciascuno Slato la situazione aslro-

aomica, la superfine in miglia quadrate, la po-

polazione e assolula e rclativa, la Religione, la

flotta, la cilia capitate. Nola altresi, co' loro

omi , colla superficie c popolazione complessi-

7a, le colonie e possessioni stramero di alcuni

Stali o Polenze. Sicche , oltre de' dati slatislici

official!, sol che si guard! alle .'Vole, si conosce-

ra im.iiantinenti la estensione e popolazione to-

fale generate di ciascuno Siato, e quiodi la sua

polilica impnrlan/.a, si per sc stessa si rclativa-

menle agli altri. V! ha inoltre un iileiico di tut-

le le principal! e piu cospiruc citlh del rnondo

ordinate seoondo il numero delle rispettiTc po-

polazioni. Le due prime edizioni furono rapida-

nunle esaurite. Quesla lerza, oltre la giunta di

molte alire notizie recentissime e tultc official!,

csce anche corrcdata d' una cornice intorno in-

torno e lulla a colon, dove sono disposti i i tip!

piu distinti dellu Rxzze umanc , gli Stemmi del

principal! Slat! d' Europa d' Asia e d'America in

num. di 28, e press.iccbe lulle le Bandiere, sia

real! o imperial!, sia da guerra sia mcrcantili, in

numere di CO. Esso c dunque da considerarsi come
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Boniarfli-Pogliani di Ermenegildo Besozzi 1867. Un volume in 8. di pa-

gine 578.

tERCIA' ANTONIO Lezioni di dirillo canonico pubblico e privalo, del R. P.

Antonio Cercia d. C. d. G. Opera posluma per cura del R. P. RafFaele

Ceroia D. M. C. Volume primo. Napoli, stabUimenlo lipogrnfico Vitale,

1867. Vendesi alprezzo di lire 5, 30 presso I'Cffizio della CivHtaCattolic*

vico S. Gregorio Anneno n. 1. Un volume in 8. 1 di pag. XV1-396.
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storico, filosoflco Irovansi in qucste Iczioni egre-

giaoiente attetnpcrati , sicchc ess! non mancano

mai in nessiina, e in nessuna !' uno predom ni
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in tale insegnamento fama di eccellcnte canoui-

feta. Mentre visse granrte fu il concorso che ot-

tcnne di giovani sludenti alia sua s.iiola: mor-

lo che fu nel 1865 grande fu altresi il dcside-

rio che le sue leziont fossero stampate. Escono sopra 1'altro. Conluttocchc adunque I'autore non

sse ora alia luce tali quali si trovarono dislesc abbia scritto propriameute per la stampa, e IV
nci moi manoscrilti : cioe dire piuttosto accen- pera non possa dirsi perfelta quanto alle quall-

nate pei principal! cap!, che dislese e svolte cou ta slrinseche
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essa e sommamente da pregiar

ijtteir ampiezza che poteano ricerere, e che di- per le qualita esscnziali d'nn corso di Lezioni, die

lalto dalla sua viva voce riccrevano sulla cat- SOBO I'ampiezza della matcria, 1' ordine della

tedra. Pur tuttavia cosi come sono hanno un Irallazione, e la chiarezza della sposizione e Ta

merito non comune, per 1' ordine, per la chia- annoverata Ira le piu prcgeroli che di scienz*

rezza, per la sicurezza della doltrina, per la seel- ecclesiasliche cscono ora in luce,

(a della materia, per 1' opportunity della eritica.
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Filippo di Brescia. Brescia 1867, tip. vesc. delpio Istituto in S. Darnaba.
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do le intenzioni dell' autore. Le confercnze son&

Tentuna : e in tsse confutansi le principal) ob-

della fede
; esporre quello che da laic esame si

trae con lucidila, con ordine, con brcvita; esor-

tare i fedeli al vero e al bene con lullo 1'alTot- biezioni die si muovono contro le verila riTela-

lo che ispira lo zelo delle aniuie; ecco cid che le e la Chiesa. Noi ci auguriamo che il deltc

si e proposlo il ch. Chiarini in queste sue Con-

ferenze. Esso le ha scritle pel popolo : Tale a

dire per le persone le quali non hanno ne va-

P. Chiarini possa scriverne aucora delle allre,

le quali aggiunte a quesie prime daranno ui:

giorno all' Italia un libro compiulo di conlro-

slila di coinp^nsionr, ne doltrina soda. Quindi Tersia religiosa pel popolo ,
atlissimo a preser-

ha scelto cio che T' e di piu facile portata per varlo dai sofismi e dalle menzogne degli empii.
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siiiistra parlameutare nella sessione del 1867, per Gaspare De Luise dei
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socio dell' accademia della Religione cattolica in Rom;:.

Roma, tip. e lib. Poliglotta de Propaganda Fide, 1867. Un opuic. in 8. p

dipag. 70.

Nelle session! parlamentari di quest' anno in giui , e come sia indefeltibil*. II fa per Tia di

Firenze fu di cerli Deputati detto e ripelulo che argomenti e di futli, di tcsti .ouianzc a di ragio-

il Papato e moribondo. A qnesta fatua parola namenti. II discorso precede franco e Tirace, ed

risponde il ch. P. De Luise, dimostrando qual e il libro ue riesce di vera e grande ulililii pie-

quanta sia la vita del Papato, e donde essa ori- sente pei letlori.

DE NAVERY RODOLFO L'Angelo doll'Ergastort), per Rodolfo De Navcry;
traduz'one dal francese della mnrchesa Rosalia del Carretto, n. Lucche-

si Palli di Campofranco. Parma, presso t'Uffizio del Messaggere, 1867;

Cn vol. in 16. di pag. 524.

BIEULIN II Buon Pastore nel secolo XIX, ossin 1'EcclesiaslIco consideralo

nelle sue relazioni raorali e sociali, opera dell' abate Dieulin, Vicario ge-
nerale di Nancy, tradotla sulla seconda e lerza edizione francese, espo-
sta con ordine piu melodico ed arriccbila di copiose nole ed appendicr

dall'arciprete G. A. Miotli, gia R. Direttore ed Ispeltore scolastico. Mi-

lano, tipografia e libreria arcivescovile, Dilta fioniardi-Pogliuni di Er~

tnenegildo Besozzi 1867, volume II in 8.* Prima dispensa di pay. 128.

DONZELL1NI PIETRO Elogio funebre di S. E. Rffia Monsig. Paolo Berlolo/-

zi, Vescovo di MonTalcino, per il sac. doll. Pietro Donzelliui, professore
di belle lettere uel Seminario vescovile di delta citta. Siena, tip. Sordd-

inuli, di L. Lazzeri, 1867. Un opusc. in 8, di pag. 18.

II di 27 Gennaio 1867 spegnevasi in Montal-

cino la vita di Monsignor Paolo Bcrtolozzi, nel-

la grave eta di 74 anni, spesi ncllo studio del-

le scienze
,

delle lettere e delle arti , nell' eser-

cizio delle virtu sacerdotali, e nello zelo delle a-

aime. Fa prima Vicario Generale della Diocesi

di Lucca, e poi Vescovo di quella di MOBlalci-

no. Delle sue gvariate fatiche e dei suoi DOH

ordinarii meriti tramanda u: a ineiuoria ai poste-

ri questa funebre Orazione, bene concepita e be-

ne scrilla.
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FAZIO GIOVANNI BARTOLOMEO Varoz&e e il suo Dislrelto. Memoria dettata

in occasione dell'esposizione mondiale di Parigi dell' anno 1867, da Gio-

vanni Bartolomeo Fazio, della societa liguredi Storia patria, ece., e della

Giunia locale, industriale varazzina, relatore. Genovu, tip. della Gioven-

tu, 1867. Un vol. in 16." di pag. 148. Vendesi in Genova nella libr. Cam-

biaggio sotto i portici del R. Teairo Carlo Felice.

Avendo 1'autere ricevulo 1' invito di serivere II." dei suoi prodotli agricoli ed industrial:; la

ana relazione dei prodolli agrkoli e industrial! III." delle sue costruzioni navali. Se ogni Distretlo

<Jel Distretto varazzino , per servire 'a far cono- d' Italia avesse avulo una pari dichiarazione, co-

scere quelli terra nell' occasione dell' E^posizio- si miouta, cosi diligenle , cosl melodica e cosl

ne universale di Parigi, ha lollo quindi I'occa- chiara , tome quesia del oh. sig. Fazio, sarebbe

sione di serivere il prcscnte libro, die e riusci- a palmo a palmo conosciuta, con gran vantag-

4o uoa pregeTolissioii e compiula monografla. gio di chi dovesse attendere al suo governo e aHa

Divides! in Ire parti. La l. iratta della topo- sua prosperila.

grafla, geologia e melereologia del Dislrelto; la

FINAZSI GIOVANNI San Pielro costiluito da Gesu Cristo Principe degli Apo-
stoli e fondamenlo della Chiesa, e il suo successore il romano Pontcfice.

Lezioni ire, tenute nella caitedrale di Bergamo dal canonico teologo Gio-

vanni Fiiiazzi, socio corrispondente deU'accademia di Religione callolica

in Roma. Bergamo, Carlo Colombo libraio editorc 1867. Un opusc. in 8.*

di pag. 56.

Le Ire lezioni, contenule in questo libretto, svol- ne fu il primo Vescovo. I sommi Pontefici, snc-

gono dotlamente questi ire concetti, inlimamenie cessori di S. Pietro nella Chiesa romana, glisuc-

vineolali tra loro : S. Pielro fu costituito da Gesu cedono parimente nella primazia sulla Chiesa uni-

Cristo principe degli apostoli e fondamenlo della veisale.

sua Chiesa. S. Pietro fondo la Chiesa romana e

RARELLI ANTONIO L'Eden riacquistato ,
dell' abate Antonio. Garelli. Bolo-

gna, tipi Cenerelli all'Ancora 1867. Un vol. in 16. di pag. 168.

La caduta della prima mstra Madre Eva ri- intendiamo darne un giudizio adequate, no mol-

<torata dal trionfo di Maria Sunlissima sul ser- to meno particolareggialo. Solo in genere dicia-

pente infernale costiluisce il soggello o porge la mo che le difflcolta gravissime dell'arduo tema

tela al Canto del ch. sig. Garelli. Con maestria sono state assai felicemente il piu delle volte

non vol^ar* esso e riuscito ad innestarvi pres- superate : che lo stile e ordinariamente molto co-

socche tutta la storia deU'antico Testamenlo, che lomo ed cllkace ;
che I'annonia e la rima aiu-

fu immagine e preparazione del Messia, o cosi tano molto a sostcnerlo : e che pen) sen/.a tema

il Mistero della Redenzione del genere umano vie- di csageruzione questo poemetto dee coliocarsi tra

ae in queslo canto belliunente esposto. Noi non i buoai componimenti della lira cristiana.

SATTI GIUSEPPE Petro Maria Ferre, Casalensium Episcopo, sedem.suara

primum adeunte, XV1I1 Kalendas Septembris an. 1867, Conciuncula ha-

bita in maioris templi Apsida a losepho Gatii, I. U. D. Canonico theolo-

gali. Firenze 1867, lip. all' insegna di S. Antonino. Un opusc. in 16. di

payine 12.

Brevissima, ma molto elegantemente scritla e lina, non coniune anchc nei buonl cultori di que-

qnesta orazione, nella quale il ch. sig. Gatti mo- ste leltere.

-Ira. an' intclligenza e maestria nella favella lu-

IORGIERI BEGHE GIOVANNI Nei solenni funerali cclebrali per S. E. Rma

Monsignor Paolo Bertolozzi, Vescovo di Montalcino, dal Seminario, il 28

di Feb. 1867, XXX dalla deposizione: iscrizioni del sac. Giovanni Gior-

gieri Beghe, gia segretario del defunto prelate. Siena 1867, lip. Sordo-

tnuti di L. Lazzeri. Un fol. in 4.
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GIOVANNINI G. Biografia dell'abate Giorgio Csravieri, scritta dal M. G.

GiovanninI, e pubblicata in occnsione delle ben augurate nozze di Augu-
sta Mod onesi col signor Ernesto Bertoni, celebrate nella primavera del

1867. Ferrara, tipi Taddei, 186". L'n opusc. in 8.' di pag. 27.

I.'abb. Giorgio Caravieri, nato nel 1771 in Crc- pali falli , ed a saggio del Talore pottico de!

spino, e morlo ncl 1849 in Ferrara, ore quasi Caravieri slampa Tcnlotto guoi Sonetti, i quali ii

lutta tua vita mend, fa buon prele e buon lei- moslrano gentile e collo poeta.

terato. II sig. GiOYanni nc compendia i princi-

IANNELLI FRANCESCO Cenno necrologico di Pasquale Scibilia, prcte del-

1' Oratorio di Messina, scritlo dal sacerdote Francesco lannelli. Messi-

na, staniperia di M. Nobolo, 1867. Un opusc. in 8. di pag. 16.

ISANI SANTE Delia vita e dollrina del prof. D. Paolo Antonio Massaroli :

discorso del sac. Saute Isani, vicerettore nel Seminariodi Faenza. Fu let-

to dall'Auiore in S. Maria delle Alfonsine, il di 19 Giugno 1867, nella

occasioue che dal cimitero d'Imola veunero cola trasportate le cenen

del Massaroli. Faenzq, dalla tipografia Novelli, 1867. Un opusc. in 8.' dl

pagine 47.

Paolo Antonio Hassaroli, ottimo eeelesiasliro, Delia sua Ti!a cdiflcanle, e de'suol slidii parla

a d'jito professore di scienzc Ulosoflchc, naoqne dislesamento in questo bel Discorso il sig. Isani.

in Alfonsine nel 1809 c mori in Imola nel 1866.

JAGER Histoire de 1'EgHse catholique en France, d'apres les document

plus authentiques, depuis son orig'me jusqu'au Concordat de Pie VII, par

Mgr. Jager, camerier secret de Sa Saintete etc. etc. Ouvrage revu et ap-

prouve a Rome par une Commission spec'uile, aulorisee par IS. S. P. 1

Pape. Tome Quatorzieme. Paris, Adrien Le Clcrc et C. , libraires edi~

tiurs, imprimeurs de JV. S. P. le Pape et de I'Archcveche de Paris 1867.

Un vol. in 8 di pag. 548.

LUXARDO FEDELE Breve vita del servo diDio Fra Francesco Maria da Cam-

porosso, laico cappuccino, detto il Padre saulo, scriita dal sac. Fedel

Luxardo. Seconda edizioue uotabilmeute aumentata. Genuva, slab, lipo-

grafico di G. C <orsi, 1867. Un opusc. in \ 6. di pag. 61.

Orazione panegirica di S. Alfonso Maria De Liguori, delta in Geneva il &

Agosto del 1x57 e 1867 nella insigne Basilica di san Stefano, dal sacer-

dole Fedele Luxardo. Genuva, lip. di Giacomo Caorsi, 1867. In opusc. in

8.* dipay. 16.

I. A. C. I prodigii del Sangue di Gesii Cristo vero Dio e vero Uomo. Ope-
retta composta per un sacerdote della Congregazioue della Missione, ad

uso dei divoti del preziosissimo Sangue che si occupano ad ossequiarlo

ed onorarlo nel mese ad esso consacrato. -Torino, tip. di Giulio Speirani

1867. Un vol. in 16 di pag. XV, 447.

II pio e dotto aulor* di quesio Trailalo propone dirin Sangue: ed ogni considerazione sparlila i*

alia consitlcrazione dei feJcli i grandi prodigii Ire punli, e segnila da una preghiere a Gesu Re-

eperali dal Sangue preziosissimo del dmn Re- dentore, da un esempio scelto dalla Stocia eccla-

uentore, prodigii di amore, prodigii di oonipo- siastica , e da uno sguardo ailc lacrime TersaU

ttnza, prodigii di grazia, prodigii di triuslizia. II da Maria nella Passione del suo divine Figliaolo.

lutto contii'nsi in trenta considerazioni, quante oc- Oltimo libro per ravtiTuro nei fedeli la fede.t

eorrono per consecrare un mtse all'osscqnio del 1'amore in Gcsu Redentore.

MARCHI A. A. Mentre il pio sodalizio che dal SS. Rosario s'inlitola, nella

Chiesa cattedrale di Pescia, la venerata imagine di Colei ch'e Regina dei



BIBLIOGRAFIA
. 601

Santi, con solenne fesla incorona, aU'ottimo presule Mons. Giovanni Be-

nini, A. A. March) queslo Canto in lerza rima 0. D. C. Peseta, tip. Van-

nini 1867. Vn opusc. in 8." di pag. 8.

MARSHALL T. W. M. Le missioni crisliane, per T. W M. Marshall, cav.

dell'Ordine di S. Gregorio il Grande. Opera originale inglese. Tniduzio-

ne itaiiaua, autorizzala con appeudice e note, pel sac. Antonio M. Mari-

gnano, eseguita sulla versione francese del sig. Luigi Waziers, accresciu-

ta e modificata con approvazione dell'Aulore. Volumi tre. ISapoli 1867,

direziune delle Lellurc Caltoliche, via S. Giovanni Maggiore Pignatelli,

34. Volume 1, ediz. in 8. di pag. 415.

II libro di Marshall, di cui a lungo parlammo altri , men Ire all' opposto le missioni protestanti

.'a (juesli quaderni quando esso usti alia lace in ad onta del danaro prodigato a milioni, e 1" p-

tnghillerra , nun e un libro di controversia ma poggio dell' Ingbilterra , della Russia , dei-

.;' isloria. Egli non si pone a scanOagliare testi 1' Oianda, ded'America del >ord, e della Svezia,

per difendere il senso caitolico, e convincere di non son per nuila nusciie a convertirc i popoli

errore i proieslami ; arreca falli, i quali appunto idulatri. Esso fu approvato da luita la stamp*

fcngono riferiti dagl' istessi protestanti. Nun fa cattoiica, volgarizzatu nelle principal* faTeile di

appeilo a' Coneilii, ai Padri, alle intcrpretazioni Europa, propagalo con pieno successo dalle per-

dei Dultori, ma premie 1' istoria delle missioni cat- sono piu zelanti. Ora comparisce nella faveiia ita-

ioliche e delle protcstanli ; percorre la Cina, 1'ln- liana, e comparisce p>u ricco della prima edi-

dia, ('Australia, I'Oceania, 1'A.frica, I'Asia Mino- zine inglese per le nolevoli correzioni, aggiunte

r*, I'JLmerica, e fa toccar con tnano come la Chiesa e note fa tie da quel tempo in qua all' opera del

cattoiica e stala scmprc fecouda, e seinpre ha con- Marshall da van! editorl, e in ispecial inodo dal

veriito idola'ri ,
come a citur qualcne esempio ch. sig. Marignano, che e riusclto a renderio cost

, accadulo per un Francesco Savcno , per un piu compiuto e pin utile.

Itleci , per un Las-Casas
, per un Claver e lanti

HOBAS&I GIUSEPPE V1NCENZO 11 Rosario della bealissima Vergine Maria,

pro'posto e raccomandalo alia divozione de' fedeli ed allo zelo del loro

paslori, dai P. L. Fr. Giuseppe Vincenzo Morassi, dell'Ordine dei Frati

Predicittori. Casal Monferralo, lip. di Eustachio Maffei, 1867. L'n vol. in

8." dipay. 471.

In cinque parti divides! questo tratlato, e so- riguardato il Rosario e la sua Compagnia. So-

uo: 1." II Rosario in se stesso, net suoi unnessi, gue an Saggio di quarantancinque esempii del'i

suoi pregi e vautaggi ;
II.' It Rosario ben reci- Yirtu prodigiosa d.-l santu Rosario. Con cio quan-

tato
;

111.* La Compagnia del SSmo Rosar>o e il to nguarda questa pia pralica dei divoti di M;,-

Hosano perpeluo; IV.' Le induigenze del SSmo ria trovasi qut riuuito, e il libro pub dirsi com-

Rosario ;
V.a

Rili, formole, inni e preghiere che piulo 80tio i'aspetto ascftico, canonico e pratico.

UULL01S 1S1DORO II piccolo mese di Novembre, o Fate la carita ai trapas-

saii, per 1'abbate Isidoro Mullois, missionario apostolico e primo Cap-

pellano di ISapoleone 111. Alilano 1867, tip. e libreria arcivescovile ,

dilta Giacomo Aynelli, via S. Maryherita n. 2. Un opusc. in 32.' di pa-

gine 37.

- Mairiera di trappolar se stesso, per 1'abbale Isidoro Mullois, missionario

aposiolico e primo Cappellauo di Napoleoue 111. Milano 1867., tipuyrafia

e libreria arciv., ditto, G. Agnelli, via S. Alarghetita n. 2. Vn opusc. in

M.dipag.3-L.
Miserie graudi e piccole di molia gente, per Tab Isidoro Mullois, missio-

nario apost. e primo Cappellauo di Napoleone HI. Milano 1867, lip. e li-

breria arcivescov., ditla G. Agnelli, via S. Margherila n. 2. Vn opusc. in

29.
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MULLOIS ISIDORO Ragiom vecchic ad uso di coloro che non ban ragione.

per Tab. Isidore Mullois, missionario apost. e primo Cappellano di Na-

poleone III. Milano 1867, lip. e libr. arciv., ditto, G. Agnelli, via S. Mar-

gheriia a. 2. Un opusc. in 32.' di pag. 21.

NARBUCC! ENRICO Prediche.inedite delB. Giordano da Rivalto, dell' Onli-

ne de' Predicatori, recitate in Firenze dal 1302 al 1305 e pubblicate per
cura di Eurico Narducci. Bologna, presso Gaelano Romagnoli 1867. Un
vol. in 8.* di pay. XLVII, 498.

Comincia il libro colla vita del B. Giordano copiare da Codici florentini dal gia defonlo ca

da Rivalto, scrilta nel 1786 dal doltissimo pa- nonlco Bencini. I Codici sono it Megliabechia-

dre Ireneo A.CTO, il quaie pero non la coailusse a no 11, Vlll, 21 I'aflro pur Megliabechano II,

(ermine. Essa e inedita. Segaono le notizie in- if, Hi e flnalmente il teslo era Palalino E.

torno ad undfci edizioni e venture codici ma- 6,1,11. Le Prediche sono novautaqualtro, e co-

noscritti, contenenti prediche del B. Giordano, stiluiscono tin vero tesoro di pieta e di studii r

le piii compiute cd esatte che al eh. sig. E. Nar- di religione e di letlere. In fine segue un catato

ducci riusciss di ruccogliere. Dopo questa in- go di voci piu degne di considerazione , cavate

troduzione comincia il testo delle dette Prediche. per opera del ch. edilore da queste Prediche.

Questo testo e preparato sui* munoscnlli , falU

NAY CARLO MARIA Saggio di studii letlerarii del prof, e leologo Carlo Ma-

ria Nay. Veicelli, lip. e lit. Ditto, De Gaudenzi, 1867. Cn vol. in 8. di

pag. V, 244.

Se guardisi il semplico tilolo degli argomenti Cristianesimo ha avuto sulla nostra letteratura, e

trattati in questo libro dal ch. Prof. Nay, nulla quale indole le si conviene ai di nostri. Con que-

sembra che siavi di che allettare gli uomini stu- st' online d' idee si connetle intimamente I'argo-

diosi a leggerli. Vi sono due prose: 1' una e un mento della seconda disserlazione, la quale a pro-

Ragionamento intorno agli scrilti di Diego Vi- posito del Pocma del Sannazzaro discute la qui-

trioli, 1' ultra conliene Osservazioni sulla lingua stione della milologia, o pone in onore una ilelle

e niilologiapaganantllacnstianaletteralura.se- piu belle poesie inoderne, troppo diaienticala &

gue la traduzione in versi sciolti del poema del troppo crilicate. La versione poclica , falla con

Sannazzaro De Parlu Virginii, e tra- altri brevi 1'intendimento di ritrarre nella poesia italiana tutta

componimenti in versi italiani chiudono il libro. la leggiadria e la grandezza del maestrevole poe-

Par tuttavia queste esercitazioni letterarie toccano ma del Sannazzaro, e riuscito un bel lavoro , e

question! important!, e anounziano principii che degno di stare al confronto dell' originate, ossia

merilano tatla I'altenzione. Nel parlare dello stile per I'armonia del verso, ossia per la grazia iMIo

del Yilrioli, 1'autore chiarisce 1' influenza che il stile.

NICOLAI GIAC1NTO Manualetto di doveri sociali ed ecclesiaslici, accomodati"

alia capacita dei piccoli cuerici nei Seminarii. Modena, tip. dell' Imm.
Concczione 1867-68. Un opusc. in 16. dipag. 57.

PARENT1 E VERATTI Studii filologici. Slrenua pel 1868, Modem, tip. del-

I'erede Soliani, 1867. Un opusc. in 8. di pag. 80.

Alcune noterelle appartengono al ch. Prof. Pa- del pari preziose a chi sludia nella nostra favella,

renli, da lui lasciate inedite, altre al ch. sig. Ve- e ama^apprenderne le finezzc , le differenze, gli

ratti che le une e le altre ha seguitamente dis- usi. Piccolo ma prezioso tesoro, e da avere in

poste in questo libretto. E quelle e quesle sono gran pregio.

FASSERI ALBERTO Manuale ad uso della pia unione primaria e delle allre

pie unioni delle figlie di Maria, sotto il patrocinio della Vergine Immaco-
lata e di S. Aguese V. e M., compilato da D. Alberto Passeri, can. reg,

lat., ed approvato da Sua Emza Riiia il Cardinale Patrizi, Vicario geuera-
le di Sua Sanlita. Roma, tip. Tiberina, 1867. Un vol. in 16. dipag. XIIL
488. Prezzo lira 1, 25.
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PASSERI GIUSEPPE Del fato o destine, e della liberta, del dott. Giuseppe
Passeri di Montalcino. Siena 1867, tip. Sordo-muli di L. Lazzeri. Un
opuscolo in 1H. di pagine 83.

PETRUCCI G1ULIANO Ai coniugi Antonio e Prassede Giannelli di Lucca,

per dovizie di virtu a tutti in amore, nella morte del loro unico figlio,

Giuseppe di mesi XVIII e giorni VI, iuconsolabili. A tenue conforta
uu ammiratore della loro crisliana rassegnazione, queste pagine. Luc-

ca, lip. Landi 1867. Un opusc. in 8. di pag. 16.

Ne' funerali del sac. Lorenzo Del Prete, prof, in filosofm, falti da! su-

periori e maestri del Semiuario arcivescovile, riella chiesa di S. An-
drea Apostolo, il 19 Agosto 1867, settimo dalla sua morte. Discorso

del sac. Giuliano Pelrucci. Lucca, tip. Landi, 1867. Un opusc. in 16.* di

payine 14.

PICCOLA POLIANTEA CATTOL1CA Collezione di buone operette a vantaggio-
della gioveulu. Componesi di 12 volumetti in lfi., ciascuno di pag. 80

ed anche piu. Venezia, tip. edilrice di L. Merlo, 1867. Ogni volumetto co-

slaper gli associati cent. 40, pel non associati 75.

Pensiero otlimo dell' eJitore di questa Piccolo, gli assunli in modo facile, piano, popolare con

Poliantea Cattolicasi e d' inlraprendere una pub- vivezza di stile, sodezza d' argomenti ; come ce

blicazione di operette detlate da buone penne He fa fede il primo libretto stampato, che lia per

ilaliane, affla di porre in luce qualctie verila titolo : I'Amico dei giovani catlolici ed italiani,

spesso assalita dagli ernpii, qualche fatto slorico scrilto dal ch. Besi, e tutto dor di buoui censi-

maliziosamente iravisato per odio al caltolicismo, gli e di buono stile. Augurianio all'editore ana
<e cosi a combaltcre I'errore nelle sue molteplici accoglienza amorevole da parte del pubblico, af-

forme. La Piccolo, Polianlea Cattolica e falta spe- floche il bene a cui esso intende ottengasi lar-

cialraeDte per la gioventu. In essa si Iratteranno gauiente.

PISRLEONI ANTONIO II Primalo del Papa: conferenza di Antonio Pier-

leoni, canonico della Catt. Basilica di Recanati. ftecanati, tip. Badaloni,

1867. Un opusc. in 8. di pag. 65.

La proposizione medesima della conferenza ne sovranilii della sua giurisdizione. Questa si am-

svela il soggcito e le parti. Essa appella mi- pia materia 6 tratlata con lucidita , e con pro-

rabilissimo il Primato del Papa o si riguardi fondita di dottriua, per quaulo lo spazio di una

ia sublimila del suo grado, o si cousideri la in- sola conferenza 1' ha consentito al suo eloquen

fallibilita del suo magislcro , o si allenda alia te autore.

PIOMBANTI GIUSEPPE Storia breve della miracolosa iramagine di Maria

SS. di Montenero, dei religiosi che 1'hauno avuta in custodia e del suo

santuario, pel sac. G useppe Piombanti. Livorno, presso Giovanni Marini

editore, via delta Tazza n. 1. Un opus, in 16. di pag. 96.

Montenero e il penultimo dei poggi livornesi, pieta dei Livornesi e dei popoli ctrcoslanti. La s(0-

Uislaole dalla cilia circa quatlro miglia. A mez- ria di questo Saniuario , le grazie che la Regina
JA la Tia che da Livorno viene a qutl poggio del Cielo ha qaivi fatle ai suoi devoti, il culto che

v'e una eappella oye fu da Negroponte nella ha ricevuto, -vengono narrate fedelmeule in qne-
jiela del XIV secolo trasportata e collocata la sto libro , che pub collocarsi tra le Honografl*

immagine di Maria SSrna, la quale da quell' e- assai ben fatte.

poca fu sempre ed c ora venerata altamenle dalla

PIRRO SERAFINO Nelle solenni esequie, celebrate in Anzio alia memoria
del Cardinale Lodovico Altieri, nella chiesa de' sanli Pio ed Antonio, il

XVI Settembre 1867. Discorso di Serafino Pirro. Roma, tip. Forense 1867.

Un opusc. in 8. di pag. 13.
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POGGI FRANCESCO Vision! al monumento di Cristoforo Colombo, geno-
vese. Genova, coi lipi del It, I. de' Sordo^muli, 1867. Vn vol. in 16. d<

pigine 181.

La piu parte di questc Yisicni, scrilte in ollara essc le perpetue svenlure, le gramti Tirlii e glr

rioia dal ch. Puggi , furono declamale in an eccelsi nicriti del piu insigne narigatore di lulls

T ratlenimenlo accadcmico dagli alunni del col- le eta, qual fu Crialoforo Colombo : e le espongono

legio Paganini, esistenlo in Albaro. Espongono in puesie cleganli, affeiiuose, Tivaci.

POLEDRI FRANCESCO Piacenza sulla fine del 1863 e sul principle del lit*

ossia la fede
,
la carila e la liberta della Cliiesa catlolica alle prese con

Veresia, lo scisma e la hnrbarie nel secolo XIX, pel canonico Francesco

Poledri. Piacenza, tipoyrafia Francesco Solari 1867. Vn opuc. in 8. rf>

pag. 13o.

Spacciasi in Italia che alia integrity della fede, dalizzano. A cessare tale accusa e rivollo il libr

alia eustodia della carila, e al mantenimento del ch. signer Poledri, che e appunlo diviso ;

della liheri.i della Chiesa recano danno grave, e Ire capi, quanti sono gli aspelti di essa. II libr

preparano pencoli ancor peggteri colon) che pro- e scriito con sodezza di sani principii e di Tigo-

pugnano la Sovranita temporale del Papa : e vi rosi ragionamenti : e puo giovarc a snebbiar le

t-ouo persone dabbene che si lasciano prendere n.enti di chi per iguoranza s'e lascialo offuscar

a questo inganno e se lie affliggono o se ne scan- dai soQsmi dci nemici della Chiesa.

PHOV1TERA GIUSEPPE Per le solenni esequie del P. Lui#i Aiello. Orazione

del sac. Giuseppe ProvHera, membro dell'almo Collegio de' teologi e

professore di teologia parascevastica nel ticeo arcivescovile di JNapoli.

Napoli, lip. degli Accattoncelli, 1867. Vn opusc. iti 8. dipag. \, 25.

II giorno 6 Luglio 1866 cassava di Tivere in condizione prospera di lei , alie sue induslrit

Napoli il P. I.uigi Aiello, diretiore della pia casa J'essersi molii adoperati a pro di quegl'infeliei.

dei Sordoniuti , sacerdole di raoila picta, di non La sua morte fu compianta unirersalnieute: crt

tomine coltnra e di zelo istancabile. Alle sue ora il ch. Prorilera ne perenna la memoria coIU

cnre devesi 1'istiluzione di queila pia casa, alle stampa di questa eloquente ed affettuosa ora-

suc fetiche iudefvssc il buon aTriamcnto e la zione funebre.

RICCI MAURO Dell'oratore. Libri tre di Marco Tullio Cicerone, annotali atl

uso delle scuole Pie da Mauro Ricci Scolopio. Firenze, tipografta Ca/a-

sanziana dir. da A. Ferroni 1857. (In vol. in 16.' dipag. 392.

Debbonsi da tulli grazie all' illustre P. Ricci in cui rompono quasi tutli gli altri annotatcN

dell' aver don.ilo alia gioventu ituliana , che si di questo libro. Al che se aggiungasi la cura tol-

spplica ai gravi siudii, questo SHO nuoro lavn- tasi dal P. Ricci di spiegare conrenientementc

r E-iso rende facile e piaoa I' intelligent di le allusioni mitologiche , e di indicare ore le

una delle piu belle Opere di Marco Tullio Ci- senlenze pagane gieno difformi dal Tero rirelato,

ceroie, eoile sue note opportune, erudite, bro- intenderassi quanlo ulile e preziosa debbnsi dire

Ti e sagacissime , eritando con esso gli scogli 1' opera che in tal lavoro esso ha coilocata.

ROB1TAILLE Manuale per gli ecclesiasUci che preparano i fanciulli all)

prima comnnione. Operetta del can. Robilaille, Iradotta dal francese dai

can. Raldassarre Mazzoni. Seconda edixione da esso corretta e riloccata,

Pralo, dalln tip Guasti, 1867. Vn vol. in 16.' dipag. 216.

ROCCHIA GIUSEPPE Guida alle nozioni di grammatica italinna teorico-pra-

tica, proposte dal P. G useppe Rocchia delle scuole Pie agli alunni di se-

conda elemeutarc, secondoil progratnmagovernalivo. Seconda edizione.

Ovada, Giuseppe Bianchi editore libraio 1867. Un vpusc. in 16. e dip-
gint 66.
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EOCCHIA GIUSEPPE Nozioni di grammatica italiana, teorico-pratica, propo-
ste dal P. Giuseppe Rocchia nelle scuole Pie, agli alunui di seconds ele-

mentare secondo il programma governalivo. Seconda ediziorie. Ovadct,

Giuseppe Bianchi edltore libraio 1867. Un opusc. in 16. di pay. 72.

Nozioui di grammalica italiana teorico-pratica, proposte dal P. Giuseppe
Rocchia delle scuole Pie agli alunni di ter/a elementare, con appendicc

per la quarta, secondo il programma governativo. Seconda edizione.

Orada, Giuseppe Bianchi ediiore libraio 1867. Un opuscolo in 16. di pag
103.

SANTONI M1LZIADE La Rocca di Camerino. Memoria scrilta dal canonico

Milziade Santoni. Camerino 1867, lip. Borgarelli. In opusc. in 8." di

pag. 10.

La Roeca di Camerino fti cominciata sopra i

disegni di talcniissimo architetlo , die alcuni

credono sia stato Leonardo da Vinci, nel 1503

da Cesare Borgia, e terminal;! da Giovanni Maria

Yarano. tssa 6 uno dci bei monument! italiani

di archilctlura militare, o pel fatti qnivi acca-

duti una grande memoria storica. Sollo quesli due

rispetti merita di tssere conservata. Cio discorre

brevemente ma mono acconciamente in questa

memoria il ch. can. Sanloni.

SERRA-CARPI GIUSEPPE Esame dell'opera del ch. comm. A. Cialdi, sul

moto ondoso del mare e su le correuti di esso, per Giuseppe Serra-

Carpi, iugegnere. Roma, tip. delle Belle Aril, 1867. Un opusc. in 8." iH

pag. 38.

II sig. Serra Carpi, oho molle volte abbiamo

in queste bibliograde lodato per i suoi stadii di

fisica, e specidimenie di meteorologia, imprende

in questo opusrulo ad esporre sommariameiite i

pregi e la sosianza dell' egregia opera del Comm.

Cialdi , da not lodata gia in appositu rivista.

Ksso inoltre conferma con una semplice ma ingc

gnesa sperienza sua propria nn It-orema assnnro

dal Ciatdi, che cioc la luce non possa penelrare

nel mare a 200 metri di prbfonJita , in guisa

che ne venga poi hflessa, o cos\ riesca alterara

il colore dell'acqua.

SOLIMANI DOMENICO Massime religiose e morali di Dante Alighieri, tratte

dalla Divina Commedia, per Domenico Solimani d. C. d. G. prof, di teo-

logia dogmatica trienn. nel Collegio romano. Firenze
,

a spese deU'eftt-

tore 1867. Un vol. in 16.* di pay. 351.

Perche s' intenda to scopo propostosi dall' au- una deicrizione morale della Tila umana.

tore neilo scrivere questo libro, e il melodo da Qnesto si semptice e utilc disegno e colorato

fni tenuto, adopreremo le siesse sue parole, e con pennello quanto perito, altreiianio franco

sou quelle colle quali esordisce il libro La sicuro. La molla dotlrina delle scienze leologi-

diTina Commedia e plena d'ammaestramenti bel- che e morali, delle quali it P. Solimani ha dato

lissimi d'ogni maniera. Tra i quali, hanno, sen- prove non dubbie coi Iibri messi a stunipa; gti

za fallo, maggior importan^a quelli, cbe appar- sludii da lui fatti nella divina Commedia o n*F-

tengono alia leologia e alia Qlosofla morale, la opere di Dante ; la sua prrizia nello scrivere

Per la qual cosa, lusciali da un canto gli altri, italianamenle gli ha reso assai a^eTole un com-

questi abbiamo noi raccolti, e dichiarati in mo- pito per se abba.st.inza difficile. Ed il libro cor-

Uo, che potessero essere agevolmcnle mtesi , e- risponde daTYero alle intenzioni dell' autore, etl

ziandio da coloro , che nellu due detle scienze alia espettazinne che le sue qualita fan nascere.

non fussero troppo ycrsati. K acciocch' essi ci

dovessero lornare piu proQUevoli, noi gli abbia-

mo registrali, non secondo che ci vennero in-

Esso c ollimamcnte dlsteso, sia per cio che ris-

guarda la matefia, sia per la dottrina, sia pu-

I' intelligenza della divina Commedia, sia iufln

nanzi, nvlla lettura del sacro poema, ma secon- per lo stile. E un eccellente Commentario ai luo-

do la natura delle cose, intorno alle qoali essi ghi morali e dotlrinali della grande Epopea, e

si aggiravano. Per tal moJo , degli ammaestra- un libro insieme di buona e salutare e diremo

mcnti leologici noi abbiamo formato quasi co-

me unu storu religiosa dell'uomo; edei morali,

eziandio dilettosa lettura.



006 BIBLIOGRAFIA

TASSO TORQUATO La Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, illustrate

col presidio della filologia, della storia e del disegno ; 4 edizione rifusa

su piii ampio concetto. Modena, tipografta editrice deU'lmm. Concezione,

1861. Un vol. in 16. di pag. 752 con due tavole litografiche e una foto-

grafia del Tasso. Prezzo lire it. 6.

Tutti sanno che qneslo e 1'unico testo del poe- piu compiuto e 1' ollimo che esista, e 1'opera del

ma famoso, che possa metlersi nelle mani della ch. P. Camilla Mella non perira.

gioventu, quanto al commento e certamenle il

TOTI G. B. Della casa di ricovero aperta in Roma alle donne ravvedute

dalla pia unione di santa Maria Maddaleua penitente. Relazione HI*,

dedicata a sua Eccellenza donna Luisa Scotto, priucipessa Corsini, be-

nemerita protettrice del nuovo ospizio, dipendente dalla medesima pia

unione. Roma 1867. Vn opusc. in 8. di pag. 16.

VERATTI BARTOLOMMEO Vedi Parent!.

ZAMBONI CAMILLO Biografia della marchesa Gigetta Rusconi, bolognese,

per D. Camillo Zambeni R. P. Bologna, tip. Felsinea 1867, via Usberti,

696. Vn vol. in 16. di pag. 124.

Gigclta Rusconi, nobile, svelta, amorosa e pia suo spirilo, fu di lanta cdiflcazione, che pud pro-

giOTanetta, mori diciassetteane in Bologna sua porsi a modello delle giovanelte sue pari. Essa

patria il di 8 Febbraio di quest' anno. La sua e~ qnt narrata dalla valente penna del ch. Zambeni

vita, scorsa tra le paterae e le claustrali pareti, con ischiettezza e affeito: e sara lelta con piaceri

in coltiyare di lettere, di art! e di religione il profltto dalle giovinetle italiane.

Compendio della vita di S. Leonardo di Porto Maurizio
, per D. Camillo

Zaraboni, parroco bolognese. Bologna, per Alessandro JMareggiani, tipo-

grafo-editore, 1867. Un vol. in 32." di pag. 135.

Questa rita, scritta, come 1' antore dice, per valere del ch. sig. Zamboni vi ha messo dentro

cenni e assai compendiosamenle, e nondimeno pin ordine e chiarezza grande : e tanla pieta che i

che bastevole a far conoscere e ammirare le ge- lettori ne rimangono ediflcati, e sentonsi indotti

ste e le virtu di quel grande JLpoglolo dell' Ita- alia imitazione.

Ha, che fu S. Leonardo da Porto Maurizio. II nolo

Gesu al cuor della giovane : Meditazioni per ciascun giorno del mese.

Operetta di D. Camillo Zamboni, parroco bologuese, ultima edizione, ap-

provata dall'Auiore, con aggiunle. Bologna, per A. Mareggiani, tipogra-

fo-editore, 1867. Cn vol. in 32. di pag. 256.

Landolfina da Casalecchio di Reno, scene storiche del secolo XIV. Rac-

couto per D. Camillo Zamboui. Bologna, direzione delle Pice. Lett. Catt.

1867, via Gallic) a 585. Un opusc. in 32. di pag. 30.
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Roma 30 Novembre 1867.

I.

COSE ITALIANS.

STATO PONTIFICIO 1. Ricevimenlo di S. E. il sig. De Castro nuovo Ambascia-

dore di Spagna 2. Udienza data dal Santo Padre agli ufficiaH del Corpo
di spedizione francese 3. Visite di Sua Santita ai mililari malati e fe-

rili per !e recenti fazioni 4. Nota dell'Emo Cardinale Segretario di Sta-

to coDtro le invasion'! del Governo di Firenze sul territorio pontificio

5. Rapporto del gen. Kanzler sopra il fatto d'armi a Menlana 6. Ritor-

no in Roma dei pontificii caduti prigionieri a Monte Rotondo; attestati

di gratiludine dati loro dai cittadini romani 7. Carita de' patrizii e cit-

tadini di Roma verso i ferili Garibaldini 8. Omaggio all' esercito pon-
tificio

,
e compensi ai feriti 9. Estorsioni dei Garibaldini nelle citta e

terredaessi gia occupate 10. Indirizzi di fedelta pervenuti al Santo

Padre dalle province 11. Solenne funerale a S. Giovanni in Laterano

pei morti in difesa della Santa Sede 12. Articolo del Giornale di Roma

sopra gl' impediment! opposti dal Governo di Firenze alia Rolla Suprema,

d'abolizione della Legazia e del Tribonale della Monarchic^ di Sicilia

13. Rriganlaggio e preparativi di nuove iavasioni garibaldesche sul ter-

ritorio pontificio.

1. Sul raezzogiorno del di 4 Novembre la Santita di nostro Signore

Papa Pio IX ricevette in udienza privata S. E. il signor Don Alessandro

De Castro, che ebbe 1'onore di presentare le lettere sovrane per le quali

fu accreditato Ambasciatore straordinario e Plenipotenziario di S. M. Cat-

tolica presso la Santa Sede.

2. Alii 13 Novembre S. E. il sig. generale De Failly, comandante su-

premo del Corpo di spedizione francese, in sulle ore 11 antimeridiane.
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ebbe 1'onore di essere ricevuto a udienza dal Santo Padre, e di presen-

targli i General!, gli TJfficiali di'stato maggiore, i Comandanti e gli altri

Ufliziali die fanno parle dello stesso Corpo. II Santo Padre, dice it

Giornale di Roma del 14, accogliendoli con paterna affezione e grata

benevolenza, diresse loro amorevoli parole, e con effusione di cuore im-

pani ad essi I'apostolica benedizione.

I giornali francesi, tra i quali anche YUnivers del 19 Novembre, eb-

hero da\\'Agence Havas,.a cui fu scriito da Roma lo stesso giorno 13, il

segueote sunto delle parole pronunziate dal S. Padre in lingua francese.

Godo di rivedere 1'armata francese nei raiei Stali. Godo special-

mente di averla vista giungere in tempo in una cosi memorabile circo-

stanza. La mia piccola ma fedele e valorosa armata avea falto, voi lo

sapete, dei prodigii di valore. Ma essa era spossata da una lotta disugua-

le. Non nieno segnalaio fu il servizio cbe colla sua costanza e col suo

yalore essa rese al Papalo, in cerlo modo anche alia Francia, e moHo piu

all' Italia, la quale le deve riconoscenza per averla sbarazzata di uua ge-

Dia (engeance) nociva, che non puo che turbare la sua tranquillila. Siate

pertanto i benvenuti
, figli della nazione crislianissima. Eterno Padre

(e qui il Papa levo gli occhi al cielo), benedite la Francia, benedite il capo
del suo Goveruo, benedite I' Italia, si 1' Italia.... benedite questo piccolo

stato che mi e affidato, benedite tulti quanti sono venuti e verranno ad

aiutarmi. Quindi il Santo Padre alzando le braccia pronunzio con voce

commossa sopra i suoi uditori, rispettosamente inclinati, la forniola latina

della benedizione apostolica.

3. 1 benignissimi sensi di palerna bonta e di gratitudine espressi dal

Santo Padre al generale De Failly doveano, a gran ragione, manifestarsi

non meno vivacemente verso que' valorosi e fedelissimi suoi campioni,
che per oltre a un mese, con travaglio infinito ed in mezzo ai piu grandi

pericoli, cimentarono la vita e diedero anche il sangue per difendere la

caiiSfi e le ragioni della Santa Sede contro le masnade rivoluzionarie del

Governo di Firenze. Infatti il Giornale di Roma del 12 Novembre reco

la nota seguente: Siamo lieti di annunziare la determinazione, presa
dal Santo Padre, di dare un distintivo di onore a tutte le milizie ponlifi-

cie, le quali hanno respinto le invasioni garibaldine, come anche a quel-
le milizie francesi, le quali hanno preso parte a) combattimento di Men-
tana. Jl valore, con cui questi bravi soldati" hanno contribuito alia vilto-

ria della migliore e p]u santa delle cause, avra cosi la piu ambita e la

maggiore delle ricompense; il glorioso ricordo cioe della gratitudine del

difeso Ponte6ce-Re, dell'augusto Pio IX.

Ma sopra ogni distinlivo di onore doveltero tornar care a codesti

prodi difensori della giustizia e della Santa Sede le dimoslrazioni di amo-
re paterno ricevute da Sua Santita, che recossi a visitare i malati ed i

feriti delle milizie pontificie, una prima volta la mattina del 10 Novem-
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bre nell' Ospedal militare di santo Spirito ; quindi il martedi 19, nell' 0-

spedale di san Giovanni Calibila, all'Isola. La prima di queste visile,

falta all'improvviso, mentre Sua Santita tornava dalla Cappella papale

teoutasi nella chiesa di S. Maria in Vallicella pei solenni funerali al de-

funto Card. Roberti, duro assai a lungo,' ed il Santo Padre, dice il Gior-

nale di JZomadell'll, di letto in letto visito gl'infermi tanto, delle

sue pontiHcie milizie, come delle francesi, dirigendo a ciascuno parole

diconforlo, e prendendo cognizione con vivo interesse di quanto poteva

ognuno di loro riguardare.... La commozione deslata in quanti si trova-

rono presenti al fatto non puo descriversi. Gli Evviva al Santo Padre

ccheggiavano per le volte delle ampie sale. E la consolazione provata in

questa circostanza dagl' infermi ha posto il colmo alia gioia sentita da

quei generosi: che, esposta la vita e sparse il sangue in difesa dei sacrc-

santi diritii della Chiesa, considerano qual guiderdone insigne alia loro

fedelta il vederla premiata dalle incessant! preraure del loro auguslo Pa-

dre e Sovrano, il trovarsi visitati conlinuamente dai piu eletti personag-

gi nostrani e slranieri, e lo sperimenlare ancora gli eflelli di ogni fatta di

aiuti, che generosamente vengono loro mandati dai cittadini, ed arriva-

no nll'Ospedale anche dalla nobile nazione francese e da altre comrade

d'Europa.
Similmente all' improvviso recossi il Santo Padre ad accertarsi coi suoi

occhi dello stat.o df;i cari suoi figli, malati e feriti, che nell'Ospedale di

san Giovanni Cinlbita ricevono le piu amorevoli cure; passando di letto

in lelto, e trattenendosi a lungo cogli infermi, appartenenti quasi tulti al

Reggimenlo dei Zuavi. Quindi Sua Sanlita ammise al bacio del pieder

quei Religiosi, e quanti estranei si trovavano nello Spedale, fra i quali

molte nobilissime dame romane, ivi solile raccogliersi ogni giorno per

esercitarvi atti di cristiana carita, e cosi significare a quei valorosi di-

fensori di santa Chiesa la loro graiitudine.

Da ultimo nel giorno di Sabato 23 Novembre il Santo Padre onoro di

sua visita uno degli spedali che, per curare i feriti pontificii, vennero isli-

tuiti e sono tenuti da magnanimi e veramente cristiani patrizii romani ;

di che leviamo il racconlo dall' Osservatore Romano del 20 Novembre.

In sulla meta della via, che dalla piazza Barberini porla a S. Nic-

cola da Tolentino, sorge un edificio, modesto nelle proporzioni ma di

proprieta inappuntabile, nel quale, a tutte spese del marchese Patrizi,

csiste una scuola per fanciulle povere, sotto la disciplina di Snore a

cio addette. Non ci estenderemo intorno a cio per delicalo riguardo
ad una delle tante famiglie del nostro patriziato, che fanno moltissimo

bene con moltissima modestia; pero siccome questo locale, in occa-

sione della battaglia di Mentana, venne dai suo proprietario con cari-

tatevole consiglio destinato ad accogliere temporaneamente de' feriti del

Hostro esercito, cosi per questo titolo fu nelle ore pomeridiane dello

Serie 77, vol. Xll, fasc. 425. 39 30 Novembre 1867.
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scorso sabato onoratp dalla presenza della Santita di nostro Signore,

che voile porlare acche la il conforlo della sua presenza, il tesoro del-

la sua benedizione. Per quanto pero giungesse inaspeltato, il Santo

Padre trovo al loro posto d'onore i frateili Patrizi, che ebbero la Cen-

tura di accompagnarlo nella pielosa visita. E nelle camere superiori

erano ugalmente altri distinlissimi personaggi, che con essi dividono

le (Yatellevoli cure ai feriti, e vi si trovo pure S. M. il re Francesco II

di Napoli colla sua augusta Cousorte. II Santo Padre visito ogni am-

malato al proprio lelto,,a tutti disse parole di soave conforto, di ce-

lestiale cousofazione. E poiche li ebbe uno ad uno benedetti con tutla

1'effusione del cuore, si raccolse in una cameretta attigua, ove I'u cir-

condato dalla schiera delle fanciullelte che ivi sono caritatevolmenle

istruite, e graziosamente degnossi ascoltare un discorso di circostau-

za pronunciaio da una di quelle giovinetle con molta grazia e con in-

genua franchezza. Fiualmente eircondato daH'umaggio rispettoso e de-

TOto di quanti erano li present!, commossi dalla benignita somma del-

1'amalissimo loro Signore, il Santo Padre lasciava quel luogo, seguilo

dalle benedizioni e dai Toti de' suoi sudditi e figli.

4. L'Emo Cardinal Antouelli non avea tralascialo di richiamare 1'atten-

zione dell'Europa sulle tante mostruose violazioni del diritto delle genti,

perpetrate dal Governo di Firenze, priiua col licenziare le bande garibal-

desche all' invasione del poco lerritorio non ancora rubato alia Santa Sede,

benche posto sotto la speciale protezione della Francia
;- quiudi col farvi

penetrare le sue truppe regulari. Ecco.la Nota che affermasi essere stata

spedila dall'Euio Segretano di Stato ai Rappreseotanti delle Corti slra-

niere residenli in Roma, pubblicata in lingua francese dal Bien public di

Gaud
;
e quindi tradotta dall' Osservatore Romano del 22 Novembre.

Roma 3 Novembre 1867. Lasciato appena dalla bandiera della Fran-

cia il territorio, che di fatto era allora rimasto alia S. Sede, \idesi ninac-

ciosamente ingigantire in Italia un partito, ehe ricouosce per capo un

generate stipeodiato dal Governo sardo. Sono a tutti note le aspirazioni

di cui questo partito si e fatto il campione e le varie usurpazioni delle

quali e esso stato il precursore e 1'istromento.

Non era quindi difficile prevedere lo scope, per cui lasciava in lal

modo crescere la sua influenza. Siffatto scopo era il promuovere una ri-

yoluzione nel suindicato residue dello Stato del S. Padre; mira conlinua

delle anarchiche cupidigie. Se non che le po'polazioni pontificie circoo-

darono del costante loro-affetto il proprio Sovranp, che pole cosi dare al

mondo, in condizioni eccessivamente anormali, lostraordinariospettaco-

lo di uua prodigiosa vitalita. Andato pertanto a vuoto il piano da lunga

pezza coucepito, e voleudosi dall'altro canto conseguire ad ogui coslo il

nequitoso intento, fu necessario il venire apertameute a misure di vio-

lenza. Ed ecco crearsi pubblicamente in lialia turbolenli comitati, aprirsi
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ufficii di arruolamento, raccogliersi armi, e prepararsi tutlo il bisogne-

yole per una formale e brutale aggressione. II Governo Sardo, lasciaudo

liberamente svilupparsi siffatto apparecchio, consentaneo alle proprie ten-

denze, voile togliersi 1'apparenza di una reale solidarieta; e fece percio

arrestare il Garibaldi, manifesto autore di tal movimento
;
ma il fece quan-

do il movimento medesimo aveva gia ricevuto tulto I'impulsoondeavea

bisogoo. Vidersi quindi,contemporaneamente a tale arresto, numerose

ed armate bande garibaldine invadere il summenzionato territorio della

S. Sede, tentandovi una interna insurrezione, e dandosi il mentito nomc

ftinsorti. E tale invasione aveva luogo sotto gli occhi stessi di una nu-

merosa armata, che il Governo di Piemonte pretendeva dare ad intendere

di aver posta a guardia per impedire il passaggio alle bande suddette.

Pero la fedele attitudine delle popolazioni, e la eroica abnegazione ed il

yaloroso coraggio delle milizie pontificie, resero vano anchequesto nuo-

vo iuiquo atlentato. Per non far cadere a terra il divisato movimento, si

ravviso allora da'suoi autori il bisogno di rafforzarlo con altri e piu effi-

caci elementi. Quindi il ritorno in iscena del Garibaldi, che nella stessa

Firenze arrifiga sulla pubblica piazza, che stimola una plebe tumultuosa

a prendere ie armi contro il S. Padre, e con treno speciale parte per la

frontiera ponlificia; qumdi il crescere misterioso delle sue bande, che, non

solo non hanoo veruno ostacolo nel loro cammino, ma trovano anzi tutte

le possibili facilitazioni all'ingresso sul territorio della S.Sede; quindi il

furtivo introdursi in Roma stessa de'piu arrischiati garibaldini che, seb-

beue repressi,vi sparsero il terrore e lo sbigottimenlo; quindi in fine la

minaccia bucciuata da tutti i giornali d' Italia, e specialmente dagli uffi-

ciosi, di una pedissequa invasione deH'armata regolare. Cotesti sintomi,

cl'ultimo in particolar modo, assuosero un aspetto si grave, che indusse-

roalla, qiumto dura altrettanto necessaria, determinazione di riconcentra-

re in Roma quelle poche truppe pontificie che, sparse nelle province, Je

avewno liberate dalle sevizie degli invasori facendo prodigii di valore.

S. M. I'liiiperatore dei Francesi, rompendo allora ogni indugio,deter-

minossi di nuovo a difendere col presidio delle armi il menzionato lerri-

torio ponttticio, a tutela del quale aveva esso lasciato la parola della

Francia, che cercavasi evidentemente o di conculcare o di eludere. II

Sanio Padre, rincuorato da tale soccorso, credeva gia dissipata la miuac-

ciosa proc&lla, e le valorose sue truppe, aiulate da si potente sostegno,

preparavansi gia a tornare nelle province, dalle quali avrebbero cefta-

mente discacciato le orde garihaldine, sebbene cresciute di numero ed

animate dalla presenza del famigerato loro condottiere. Quando con som-

ma sorpresa, e in mezzo ai morale assedio, in cui da piu giorni si tiene

il Santo Padre con impedirglisi ogni telegrafica e postale comunicazione,
si e venuto a sapere che le truppe regolari piemontesi, seguendo le or-

rae delle bande garibaldine, han pur esse violato la frontiera pontificia,
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spingendosi in varii punli del piu volte raenzionalo territorio. La slrana

condolta che le regie truppe sembrano tenere con le delte bande garibal-

dine, le quali apparentemente cacciate da un punto dello Slato pontiticio

si fanno avanzare in un altro; o, a meglio dire, lo specioso pretesto solto

cui sembra mascherarsi questa ulteriore inaspeltata invasione, non fa

che aggravare 1'illegalita e 1'oltraggio dell'invasione medesiraa. E tra-

lasciando su questa le molte considerazioni che potrebbero farsi, baslera

jl rilevare, che un tal falio costituisce una nuova violazione del dritto del-

le genii, ed una nuova gravissima offesa ai dritti sovrani del Santo Pa-

dre, perpetrata da un Governo, che dopo avergli usurpato i Ire quarti

del suo territorio, dopo avere lasciato mauometlere il resto da numerose

armate bande rivoluzionarie, dopo aver cercato di eccjtare a ribellione i

sudditi fedeli, Yiene oggi ad aggiungere lo scherno alle patite iatture, per

arrivare fin da ora, o per agevolarsi senza dubbio la via, alia consuma-

zione de'suoi pertinaci e.non raai sconfessati intendimenti.

II Santo Padre, mentre non puo nascondere la consolazione risentita

pel generoso soccorso inviatogli dall'augusto Capo dell' inclita nazione

jfrancese, che a buon diritto si vanta di essere la figlia primogenita della

Chiesa, soccorso nel quale gli giova riporre le piu solide speranze : non

puo all'istesso tempo non risentire del pari una novella amarezza pelre-
cente allentato ai diritti suoi e della Santa Sede, che Egli e tenuto in

ogni possibil modo di tutelare e difeudere.

Ha quindi comandato al solloscritto Cardinale Segrelario di Stato

di protestarsi nella piu ampia forma contro si inqualificabile alto, e di

avaozarne il conveniente reclamo. A tale, incarico il sottoscriito Cfirdi-

nale da premuroso adempimento col mezzo della presente Nota, che h;di-

lizza alia E. Y. pregandola di portarla a notizia del suo Governo, e co-

glie iutanto ben volentieri questa opportunita per confermarle i sensi del-

la sua dislinta considerazione. Firmato, G. Card. AntonellL

5. L'esercito regolare di Yittorio Emmanuele dovette, checche men-

lendo siasi affermato in contrario da diarii ufficiali,fare di necessila vir-

tu, obbedire alle intimazioni ricevute, per ordine di Parigi, da Firen-

26, e ritornare al di la dei confini assegnati dalle usurpazioni sacnle-

he del 1860. Ma 1' esercito irregolare, che dovea a quello preparare

Je vie, non fu efficacemenle richiamalo indietro da Firenze; e percio il

capo di quello, raunato il grosso delle sue forze presso Monte Roton-

do, quinci si mosse alii 3 Novembre, non si sa bene, e forse non si

sapra mai, con quale* intento. Altri afferma che egli intendeva ripas-

sare sul terrilorio italiano, e quivi sciogliere le sue bande; ma que-

sta sentenza fu rifiutata come assurda da I la Nazione stessa, che fece

rilevare qualmente, in tale ipotesi, il Garibaldi, anziche marciare ver-

so Mentana o Tivoli, avrebbe preso la via di Corese, che piglio poi

quando fu coslretto alia fuga dalla disfatta de' suoi. Altri pero preten-
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de che voleva accup'are Tivoli, e quiiici procedere verso gli Abruzzi,

e passare nel Regno, dove, pel gran nuraero di aderenti che presu-

meva di avere, sperava di far proclamare la llepubblica, e se stesso

Dittatore; e di la poi, con raddoppiate forze, marciare alia conquista
di Roma. Checche sia di cio, i suoi disegcri andarono falliti pel valo-

re delle milizie pontificie e francesi.

Queste, come accennammo nel precedente quaderno, raggiunsero i

Garibaldini apposlati uei fonissimi luoghi circoslanti a Mentana, li as-

salirono gagliardemenle, e li costrinsero, parte alia fuga col degno lo-

ro capo supremo Giuseppe Garibaldi
; parte alia resa nel castello stes-

so di Montana. Di che il Giornale di Roma del 13 Novembre pubbli-
. c6 la seguente relazione ufliciale del generale Kanzler

, prominislro

delle armi.

BEATISSIMO PADRE. In attesa di poter deporre ai piedi della Santila

Yostra un circostanziato rapporto sui numerosi faltf d'armi
,

vitlorio-

saraente sostenuli dalle truppe pontificie contro i sacrileghi invasori

degli Stati di Yostra Santila
;
mi onoro di rassegnare il presente rap-

port) sul combattimento di Mentana , in cui valorosamente coopera-
rono le iruppe francesi alleate, affiuche la verita su questa decisiva

operazione, lanio svisala dai fogli rivoluzionarii, venga al piu presto

possibile riconosciuta.

La minaccia d'iuvasione di Truppe regolari, sulla quale gia correva

qualche rapporto di cominciato sconlinarnento dal lalo di Monte Ro-

tondo, il continuo aumentarsi nelle province delle orde garibaldesche,
c'.ie gia in piu punti eransi organizzate in grossi corpi , m' indussero

il 27 decorso Ottobre a proporre alia Santita Yostra la grave misura

di lasciare le province, concentrando tulte le truppe in Roma, affine

di non esporle ad essere isolatamente sopraffatleda tale invasione. Non

appena le province furono abbandonale, venivano esse subit occupate
dalle bande del Garibaldi, le quali dopo la non contrastata coiiquisla

divennero sempre piu numerose ed opprimenti.
Assalita il 25 la piccola guarnigione di Monte Rotondo da forze

dieci volte raaggiori, essa cede dopo la piu eroica resistenza; e quelle

bande, fatte di cio baldanzose, spinsero i loro avamposti fin sotto le

nnira di Roma, molestando in tal modo la cilia ed i suoi dinlorni, e

oiinacciando di dar la mano ai molli prezzolali sicarii che furlivamenle

avevano introdolti in quesla Capitale/per farla cadere anch'essa vit-

tima dei sacrileghi loro desiderii.

Era quindi di urgenle necessila il portare sopra di esse un colpo

decisive per reprimere I'audacia, e porre in tal modo un termine alle

loro vaudaliche imprese. Ycnni percio nella delerminazione di meltermi

alia testa di una colonna di Truppa ,
non troppo inferiore al numero
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del Garibaldini, onde combatterli nel luogo slesso, da dove si vanta-

vano voler procedere alia conquista di Roma.

Fatlo consapevole di questo mio progelto il Generale in capo delie

iruppe francesi
, signer conte de Failly, esso mostro desiderio di ap-

poggiarci con una colonna di truppe francesi ;
la quale soprattutlo ci

avrebbe garantiti contro una sorpresa di altre bande, che in buon nu-

mero gia trovavansi a Tivoli, e che, in tempo informate, avrebbero

potuto ,
nel mentre si bperava yerso Monto Rotondo

,
attaccarci alle

spalle. La colonna pontificia, messa sotto gli ordiui del generale conte

de Courten, fu composta nel modo seguente; Due battaglioni di Zuavi,

comandati dal colonnello Allet, del complessivo di teste 1500; un bat-

taglione di Carabinieri esteri, sotto gli ordini del tenente colonnello

Jeannerat, 520; un battaglione della Legione Romans, sotto gli ordini

del colonnello conte d'Argy, 544). Una batteria, coraposta di 6 pezzi

d' Artiglieria ,
comandali dal capitano Polani, 117; uno squadrone di

Dragoni di 4 plotoni, sotto gli ordini del capitano Cremona, 106; una

compaguia di Zappatori del Gem'o, 80; piu gendarmi, SO. Totale nume-

ro 2913. La colonna francese che ci seguiva come riserva, comandata dal

generale di brigata barone de Polhes, era composla del 2.' battaglione

de' Cacciaiori a piedi, comandante Comte; 1.' battaglione del 1.' Reg-

gimenlo di Linea, sotto gli ordini del colonnello Fremont; 1.' baltaglio-

ne del 29.' di Linea, comandato dal tenente colonnello Saussier; due

baUaglioni del 59. di Linea, sotto il comando del colonnello Rerger ;

piu un plotone del 7.' Cacciatori a cavallo, comandante Wedersparch-

Tor; un plotone di dragoni poutificii, comandato dal sotto tenente Belli;

una mezza batteria d'Artiglieria, che formavano il totale di circa 2001

uomini
;

di modo.ebe il cornplessivo delle due colonne giungeva alia

cifra di quasi SOOO uomini.

Sortimmo alle 4 antimeridiane da porta Pia, dirigendoci al di la del

poote Nomentano, sulla strada che conduce a Mentana.

Sorpassato questo ponte, diedi I'ordine al Maggiore dei Zuavi, dc

Troussures, di porlarsi con Ire compagnie del suo reggimento lungo
il Teverone sulla via Salara, e con precauzione avanzando per essa,

operare per quella yia un' utilissima diversione al nemico, mentre io

1'avrei fatto attaccare dal lato opposto.

L'avanguardia della principal colonna, preceduta da un plotone di

Dragoni sotto il comando del tenente de la ftochette, fu composta di

tre compagnie di Zuavi sotto il comando del maggiore de Lambilly,
e di una sezione d'Artiglieria comandala dal tenente Cheynet.

II neraico, che andavamo ad affrontare, era militarmenle accampa-
to, attendendo un attacco, ed anziche accennare a ritirata, predisponeva
i suoi concentramenti verso Tivoli. Prevenuto dai suoi esploratori delle
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mosse delle nostre colonne, si aecinse a farci fronte. Le barricate in-

fatti, rinvenute tanto a Menlana che a Monte Rotondo, ed i suoi avam-

posti, evidentemente confermarono di essersi egli trincerato in luogo
assai ben munito per altenderci.

A tre quarti circa dopo il mezzo giorno, ed a quattro chilometri da

Mentana, 1'avanguardia inconlrava i primi post! garibaldini, situati fn

po^izioni favorevolissime sulle allure che doraiuano la strada, per la

quale raarciavamo.

I nostri Zuavi, senza punto esitare, si getlarono su quella prima
licea del neniico, conlro il quale a poco a poco tutto il reggimento
dei Zuavi veniva seriameute impegnalo. ID questo primo scontro non

molti furono i colpi tirati, perche il nemico, rapidamente investilo alia

baionelta, Tenne ricacciato da quelle sulle altre non lontane allure. In

tale primo allacco rimaneva subilo vittima gloriosa il capitano de Veaux,
il quale alia tesla della sua compagnia fu colpito da una palla che gli at-

traverso il cuore.

Questo piu che impeluoso altacco venne soslenuto dal battaglion*

Carahinieri esleri, del quale una compagnia prese la sinistra della stra-

da, mentre le altre venivano lanciale sulla dritta. In pari tempo due

eompagnie della Legione, con un fuoco assai bene direlto, scacciavano

i Guribaldini, che da un vicino hosco molestavano con nudritissima mo-
schelleria la colonna nel noslro fianco sinistro.

Sloggiato il nemico in disordine dalle sue prime posizioni, venrva

formandosi al coperto ed in forti masse entro il recinto murato della

Tigna San-tucci
;
ma ivi pure i Zuavi con irresistibile slancio presero

d'assalto recinlo e casale, ed in poco tempo se ne impadronirono.
II tenente colonnello de Charette in tale occasione trovossi alia testa

dei Zuavi nelt'attacco, e il di lui cavallo riportava tre colpi di fuoco,

meutre il colonnello Allet in tutta 1'azione si sforzava a mantenere la

compatlezza nei suoi troppo ardenti soldali.

Fin dal principio il combaltimento era stalo secondato dalle sca-

riche di un pezzo di arliglieria, il quale situato sopra un'altura a si-

nistra della strada
,
da questa dirigeva i suoi colpi sul piu folio dei

nemici, che si riordinavano alia vigna Sanlucci, e non taceva che al

momento in cui il rapido avanzarsi della nostra fanteria pericoloso ne

ayrebbe reso il proseguimenlo del faoco.

Giunta lutta la cfclonna all'altezza della vigna Santucci, sopra un

colle alia sinistra della strada, a circa 800 metri da Mentana, vi fa

collocate un obice, il quale ben presto veone raggiunto da due pezzi

rigati d'artiglieria francese, scortati da due compagnie de' Cacciatori a

piedi, e con quesla artiglieria lanciando colpi sul Castello di Mentana,

in pari tempo contrabatterono 1'artiglieria nemica.
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Quasi conteraporancamente altro pezzo d'artiglieria pontificia veni-

Ta collocate sulla strada a 500 metri di distanza da Mentana, e giudi-

cando che anche la vigna Santucci presentava un vanlaggioso terreno

pel collocaraeDto di una sezione, diedi ordioi di piazzar la 3.
a
sezione

della batteria Polani
,

la quale con oltimo successo congiunse i suoi

fuochi coi pezzi a poca distanza appostati sull'altura alia sinistra.

Nel frattanto la brava nostra fanteria
,
con sempre piu crescente

ardore, avanzava verso Mentana, mirando di guadagnare terreno tanto

sulla dritta, che sulla sinistra di questo solidissimo Castello. 11 nemico

pero, avvedutosene, sviluppo due forti colonne per attaccare entrambi

i nostri fianchi
,

e vi riusciva, specialmente all' ala dritta
;

di modo
che il battaglione Carabinieri, il quale si era spinto avanti in un oliveto

a pochissima distanza dall'abilato, ben presto si trovo fra due fuochi;

ma non per questo, e quantunque subisse gravi perdite, per nulla cede

del conquistato terreno.'

Seguiva questo corpo, come volontario, il bravo colonnello de Coi r>-

ten
;

il quale, quantunque da piu anni ritirato dal servizio, voile a piedi

come semplice soldato dividere le fatiche di lutta la campagna.
In questo attacco il baltaglione suddetto ebbe piu d'ogni altro corpo

uomini fuori di combattiraento, e fca questi il maggiore Castella, che

essendo alia testa di alcune compagnie di detto corpo ,
ebbe il suo

cavallo ucciso sotto di se, ed egli pure vi nraase ferito.

Anche un plolone de' Dragoni, comandalo dal tenente de la Roc-

chette, aveva seguito una colonna di 3 compagnie della Legione, co-

mandata dal maggiore Cirlot, la quale dal generate de Courten veniva

diretta sul fianco dritto di Mentana, per tagliare al nemico la comu-

nicazione con Monte Rotondo
;
ma la cavalleria non pole raggiungere

il fine della sua missione, stante la difficolta del terreno.

Erano gia circa le 3 e mezza pomerid., e fu allora che, non avendo

quasi piu riserva, giacche il colonnello d'Argy della Legione Romana,
che sosteneva lutlo il peso di sorvegliare al noslre centro, era rima-

sto con piccolissima forza, invilai il generate de Polhes ad appoggiare

entrambe le nostre ali. I Frances!, che impazienti sino a quel punlo

avevano assistilo ai noslri progress!, in un attimo, coll'abituale loro

yalore, si slanciarono suite colonne nemiche, le quali accennato aveano

di avvilupparci. II colonnello Fremont del 1." di Linea infatti col suo

battaglione, ed appoggiato da tre compagnie de'Cacciatori a piedi, non

solo arresl6 la colonna nemica, ma arrivato sull'estrema sinistra dei

Garibaldini, aprl contro loro un fuoco tanfo vivo e micidiale, che li rt-

dusse a sollecilamente ripiegare. Questo Colonnello ebbe di piu 1'ardire

di spingersi sin dietro Mentana stessa, a poca distanza da Monte Ro-

tondo, ove forse sarebbe entrato con Ja sua colonna prima dei Gari-
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baldini, se non si fosse trovato troppo isolato dal rimanente delle nostre

forze. 11 tenenle colonnello Saussier del 29. di Linea compieva egli pu-
re analogo movimenlo sulla noslra sinistra. Incontratosi cgli con una

colonna neraica, che con una forza di circa 1300 uomini coronava le

allure di Monte Rotondo
,
non ostante la inferiorita delle sue forze

,

prese uoa vantaggiosa posizioue per contenerla e respingerla.

Giunse pure opporiimamente sul luogo, dalla via lungo il Tevere,
il dislaccamento del Maggiore de Troussures

,
il quale con abilissimi

movimenti, che esegui colle sole tre compagnie dei Zuavi, contribui

per la piu gran parte ad intimorire i Garibaldini, ed a paralizzare i

loro movimenli d'attacco sulla nostra ala dritta.

Piu tardi lo stesso maggiore de Troussures si porlo sulla strada fra

Monte Rotondo e Mentana, e penetro perfino dentro quest' ultimo paese,

ove fece alcuni prigionieri. Trovala pero forte resistenza
,
e sapendo

ancora che Monte Rotondo era occupalo dalle bande, traverse con

grande ardire ed uguale fortuna tutta la linea nemica, e si porto sulla

noslra estrema dritta, accanlo al battaglione del 1.' di Linea, ove poi

nella nolle bivacco.

In questo raentre una sezione d'artiglieria, comandala dal capitano

Daudie, spiogevasi tino a 300 metri sotto le mura del castello di Men-

tana, contro il quale apriva un ben direlto fuoco
;
ma questi pezzi

troppo esposti alia moschetteria nemica corsero grave rischio di essere

sopraffalli. Bravamente coadiuvali pero da una compagnia di Zuavi,
tcnnero per qunlche tempo la posizione ,

non senza subirne perdite ,

giacche in quella vi rimase ucciso il maresciallo conte Bernardini, e

feriti due conducenti e diversi cavalli. Non oslante cio, questa sezione

fu rilirata intieramente e collocata in luogo piu vantaggioso.

La fanleria, che da varie ore con rarissimo slancio aveva sostenuto e

respinto ogni attacco, a mano a mano erasi strelta all'intorno di Mentana,
che ormai stringeva come in un cerchio di ferro, ad onta del vivissimo

fuoco dei difensori appiattati dietro le sue mura. Giudicai adunque
veuuto il momento di tentare un assalto decisivo, onde terjuinare 1'a-

zione prima del giungere della nolle. Diedi quindi gli opportuni ordini,

e feci prevenire il generale de Polhes, il quale col colonnello Berger
mosse valorosamente alia lesta del 59.' di Liuea e del 2.' ballaglione dei

Cacciatori a piedi ;
ed avanzando per una via, % incassata sulla destra

della strada maestra, a'pochissima distanza dalle mura di Mentana, riu-

sciva a scacciare il nemico dalle circostanti vigne ; ma, malgrado i piu

croici sforzi, non pote penetrare nel paese, munilo di barricate e fian-

cheggiato da case isolate, tutte forlemente occupate dai nemici.

Avendo osservalo che lo scopo priocipale della ballaglia di quel

giorno erasi ottenuto, perche il neraico ricaccialo da lutle le sue posi-

zioni, dopo aver sofferte ingenlissime perdite, ritiratosi in Mentana do-
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Ycva cola tenersi demoralizzalo ed atterrito
;
cosi convenni che, stanle il

subentrare della nolle, fosse rimesso un nuovo allacco alia maltina sus-

segueole ;
lanlo piu che non avendo esso vie libere per uscire da Men-

tana, era evidenle che avrebbe cercalo di arrendersi, iuvece di altendere

UQ assallo, il quale avrebbe infmitamenle auraentalo le sue perdile.

Le noslre Iruppe perlaalo, che si Irovavano allora sparse sulle di-

Terse conquislale posizioni e mischiale alle Frances!, furono chiamale

a raccolla, e prese le volule militari precauzioni, si bivacco duranle la

nolle sul luogo slesso, che prima occupava il nemico, assicurando pero

con forti avamposli lull' allorno Menlana
,
che il nemico non polesse da

essa sorlire.

Passava la nolle senza allri avvenimenli, ed i falli del giorno se-

guenle coraproyarono pienamenle la giustezza delle mie previsioni ; giac-

che nelle prime ore del,rnallino del 4 veniva condollo al quarlier gene-
rale un parlamentario, per proporre la resa di Mentana, a condizione ch

i nemici avessero polulo rilirarsi con armi e bagaglio ;
condizione che

naluralmenle venne rifiulata.

11 maggiore Fauchon del 59.' di Linea aveva inlanlo fallo un gran
numero di prigionieri uelle case del sobborgo di Menlana

;
e sire >me

quesla molliludine di Garibaldini unilaai lanti allri, callurali negli ante-

cedenli falli d'armi, ci davauo molto imbarazzo, si Irovo meno incomodo

di lasciare che i rimasti difensori del caslello di Menlana polessero rili-

rarsi senz'armi al di la della fronliera.

Si seppe pure cbeMoule Rotondo era slalo evacualo dai Garibaldini

duranle la nolle, ed il colonnello Fremonl con un batlaglione del 1.' di

Linea, seguilo dal 2. Caccialori a piedi, enlro senza colpo ferire nelle

prime ore del mallino in Monle Rotondo, salulato dagli evviva al Sanlo

Padre ed all'Imperalore dei Francesi.

Dolorosissirao fu lo speliacolo, che offriva allo sguardo delle noslre

truppe la cilia di Monle Rolondo: le Chiese spogliale, profanale: i cil-

ladini allerrili dalle eslorsioni e sevizie sofferle. Le truppe alleate vi

vennero salulale dai cilladini con evviva feslosi
,
siccome a loro libe-

rairici.

Garibaldi, il quale coi suoi figli fu presenle all'azione di Menlana,
non si moslro mai in prima linea

;
ed allorquando vide ripiegare i suoi

su lulli i punli, incalzati dalle valorose noslre
Iruppe,

ci veniva riferito,

che in lulla frella sfridusse in salvo a Monle Rolondo, da dove nelle

prime ore della nolle ripasso la fronliera, cambiando in lal modo 1'empio

grido : Roma o morte, coll'allro : Si salvi chi pud.
D'allronde bisogna convenire che i movimenli del nemico furono

hen direlli, e che, fidando nella sua superiorila numerica e nelle favore-

voli sue posizioni, valorosamente si difese su diversi punli, e in parli-

colare dielro le mura e le barricale.
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Le nostre perdite sornmarono; colonna de Courten, reggimento Zua-

Vi, morti 24,
!

feriti 57, fra i quali morto il capitano de Vcaux e ferito il

tenente Jacquernont ed il sotto tenente Du Jardin. Legione Romana, 6 fe-

riti (truppa). Battaglione carabinieri esteri, 5 morti e 37 feriti, fra i quali

feriti il maggiore Castella ed il sotlo tenente.Deworschhek. Artiglieria ,

1 morto e 2 feriti. Dragoni, un ferito. Tolale 30 morti e 103 feriti.

Colonna Polhes. 2. battaglione Cacciaiori a piedi, 6 ferili
;
1." reg-

gimento di Linea, 2 feriti
;

29.' reggimento di Lioea, 5 feriti; 59. reg-

gimento di Linea, 2 morti, 1 scomparso e 22 feriti, fra i quali feriti ii

eapitano Marambat ed il teuente Blanc; reggimento cacciatori a cavallo,

1 ferito. Tolale 2 morti, 1 scomparso e 36 feriti.

Secondo le notizieavute dagli abitanli di Mentana e dai prigionieri,

ed argnendoanche dalle migliaia d'armi rinvenute tanto in Mentana, che

in Monte Rotondo, i Garibaldini ascendevano a circa nove mila, dei quali

piu d'un migliaio furono messi fuori di combattimento fra morti e feriti, e

1398 furono fatti prigionieri, diverse centinaia furono scortali al di la

del 'a frontiera, ed il rimanenle fuggi, spezzando e gettando in gran nu-

mero le proprie armi
, e lasciando in nostro potere un cannone. II risul-

tato della vittoria era quindi il piu completo che si potesse sperare.

Pari al valore delle truppe alleate fu la loro umanita. I soldati d'ogni

arma, quantunque estenuati dalla fatica di una marcia edi un successive

eombatiimento di piu che qualtro ore, si misero la sera stessa alia ricer-

ca dei feriti
,
e ricominciarono la mattina

, portando con ogni cura tanlo

i proprii compagni, quanto i Garibaldini alle ambulanze
,
ove tutti ven-

nero egualmente assistili, non solo dagli ufiiziali sanitarii, militari ed in-

fermieri addetti all' ambulanza ,
ma ben anco dall' eroica e caritatevole

signora Caterina Stone, da tre Suore di carita, e dai signori dottore Oza-

nam, Visconte di St. Priest, Vrignault e sig. Benoit d'Azy, che apposi-
tamente eransi cola portati per tale pietosa opera.

E un dovere di gratitudine il segnalare il cordiale concorso, il valore

e 1'abilita del generale de Polhes; e mi sia lecito di aggiungere il nome
del colonnello Fremont, che si distinse per ardire e felice colpo d'occhio

militare.

Debbo pure menzionare della colonna francese il colonnello Berger,

eomandante il 59." di Linea ed il tenente colonnello Saussier del 29.,
i quali fecero parte, il primo dell' attacco a dritta ed il secondo di quello

a sinistra.

Nelle nostre truppe il generale De Courten coi suoi aiutanti di campo

capitano Eugenio de Maistre, capitano Pietramellara e sotto tenente de

Terves, i capi dei Corpi, gli ufliziali, i soldati fecero tutti gloriosamente
il loro dovere, e sarebbe troppo lungo segnalare ogni atlo isolate di eroi-

smo. Non posso pero tacere i nomi di quelli, che, animati dai nobile de-

siderio di combattere per la sacrosanta causa di Yostra Santita, si uni-
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Tono volontariamente al corpo di Operazione. In primo luogo debbo ci-

tare S. A. R. il Conte di Caserta, il quale fin dal principio dell'iniqua

invasione si era messo a mia disposizione, con preghiera di essere ira-

piegato ove il pericolo fosse maggiore. S. A. R. nella spedizione di Men-

tana si fece ammirare dalla nostra truppa pel suo coraggio ,
e diede

prova di discernimento e cognizioni militari. I colonnelli Afan de Rivera

e Us?ani si mostrarono degni di seguire il lodato Principe. II colonnello

Sonnebberg, comandante la Guardia Svizzera di Vostra Santita , fece

parte dello Stato maggiore, e rese utili servigi, prestandosi come uffizia-

!e dello stato maggiore. I tenenti colonnelli Caimi e Lepri si unirono

essi pure alia colonna , quantunque le piccole frazioni dei loro corpi non

comportassero la loro presenza, ed essi cerlamente non ismentirono in

questa occaslone la bella riputazione da loro acquistala nella campagna
del 1860. II tenente colonnello Carpegna egnalmente, impiegalo al Mi-

nistero delle armi, segui'esso pure volontariamente la colonna, prestan-

dosi alle mission! di uffiziale di stalo maggiore.
Debbo infine segnalare il coraggio, zelo ed utili servigi dei miei uf-

fizia'i di slalo maggiore, maggiore Ungarelli aiulanle di campo, capilano

de Maistre Francesco, capitano Bourbon de Chains e capitano de Mau-

migny, come I'instancabile attivita del sotto intendente Monari, il quale

con le sue giudiziose previsioni procure alia colonna preziose risorse.

Sono ben felice di poter conchiudere questo mio rapporto coll'assi-

carazione, che le truppe pontificie, come si mostrarono in tulta questa

campagna degne della nobile missionead esse affidata, cosi saranno liete

di impugnare con pari ardore le armi, ogni qualvolta i nemici della

Santa Sede le chiamassero a nuovo cimento.

Imploro infine sul piccolo esercito di Vostra Santita, sulle truppe al-

leate, e sopra di me la sua apostolica benedizione. Delia Santita Yostra,

Roma, 12 Novembre 1867. Unio deviiio obbino suddito Ermanno Kanz-

ler, generale pro-ministro delle armi.

6. In questo Rapporto, che i nostri lettori troveranno altra volta con-

fermato, in tutti i suoi particolari, da quello del generale De Failly co-

mandante supremo del Corpo di spedizione franccse, si accenna aU'eroica

difesa sostenuta da 350 Pontificii in Monte Rotondo contro parecchie mi-

gliaia di masnadieri irregolari del Governo di Firenze,capilanati dal Ga-

ribaldi in persona. Nel Journal de I' Aveyrbn, come ancora nel Monde

del 18 Novembre, leggonsi commoventissimi particolari intorno a questo

memorando falto d'armi, nel quale un pugno di bravi si sostenne per

27 ore di accanito combatlimento, contro reiterati assalti furiosi di Gari-

baldini in tanto numero, che gli assalitori erano oltre a dieci contro uno.

Tornando impossibile il continuare la resistenza
,

si dovelte venire alia

resa. I Garibaldini, si dee far giustizia alia verila, trattarono umanamen-

te i prigionieri. 11 Garibaldi rendette omaggio alia loro prodezza, e fece



CONTEMPORANEA 621

distribuire, se non andiamo errati, i franchi agli ufficiali, e 2 franchi ai

soldati, per provvedere ai loro bisogni; quindi li fece tutti scortare sino

alia frontiera italiana, e quivi lasciare liberi, ossia consegnare alle aulo-

rita civili e railitari ivi costituite in nome di Yittorio Eramanuele II.

E quivi appunto que' prodi ebbero a sperimentare quanto valga la ca-

pita e la filantropia dei Frammassoni del Governo di Firenze. Nel Journal

de Paris, nelP Univers e nel Monde del 19 Noverabre vennero denunziate

al mondo civile le sevizie, onde furooo torturati quegli eletti campioni
della piu santa e giusta causa, per aver ricusato di lasciarsi improntare

sulla fronte 1' ignominioso marchio di disertori \ Lasciali dal Governo ita-

Hano senza verun sussidio, dovettero per quatiro giorni di faticose mar-

cc strascinarsi a Narni, assegnandosi loro per alloggio stalle rislrettissi-

me. Da Narni furono trasferiti pero alia Spezia in via ferrata, ricevendo

in diverse stazioni ogni maniera d'insulti dalla bruzzaglia mazziniana,

clie coutro di loro si lascio scatenare brutalmente alia Spezia, si che ne

furono coperti di oltraggi, ed ancora colpiti da sassate, onde venne fe-

rito non leggermente uno dei prigiouieri gendarmi pontiticii. Dalla Spe-
zia furono condotti al Varignano, e quivi tenuti dieci giorni chiusi, coa

poca paglia per giacere in terra, senza coperle, con una sola zuppa al

giorno, esposti alle torture della fame e del freddo; tinche qualche soc-

corso pole essere loro spedito dal Santo Padre, ed una nave francese

ando a levarli di cola e portarli a Civitavecchia.

Come a Dio piacque, giunsero salvi in Roma la sera del 13 Novem-

bre, alle 7 '/., que' valenti ufficiali e soldati
;
cui fecesi incontro il Co-

lonnello d' Argy comandante della Legione franco-romana, con tre com-

pagnie de' suoi soldati, ed un drappello di gendarmi, preceduti dal con-

certo e con la bandiera, in significazione di quell' alto onore, onde ben

dovea rimeritarsi tanta bravura e tanta fedelta* Le acclamazioni ed i fe-

steggiamenti ricevuti dai loro ommilitoni e dai cittadini, al chiarore

delle faci, dovettero ben consolare que' generosi degli strazii patiti; i

quali furono anche accennati nell' Osservatore Romano del 12 Novembre,
e ben moslrano a quale punto di bassezza 8, di umiliazione sia caduta

1' Italia dacche precipito nelle mani della rivoluzione.

Ma oltre ai compensi, per cosi dire ufficiali, troppo dovuti a tanto me-

rito, la cittadinanza romana voile spontaneamente tributarne uno tutto

suo proprio e solenne, coll' imbandire ai reduci difensori di Monte Roton-

do uno splendido banchetto, come narro il Giornalt di Rama, del 18

Novembre.

Sono state molte, e signiticate per testimonianze assai luminose ed

eloquenti, le dimostrazioni di simpatia e di gratitudine che gli abitanti di

questa metropoli han dato alle milizie pontin'cie, le quali valorosamente

difesero i diritti della Santa Sede e del sommo Ponteiice contro le bande

armate, che sacrilegamente invasero lo Stato della Chiesa. A quelle che,
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secondo la circostanza, siamvenuti accennando nel nostro Giornale,dob-

biamo oggi aggiungere 1'altra, con che ieri uoa societa di patrizii e di cit-

tadini voile distinguere i prodi difensori di Monte Rotoodo, i quali in

picciol numero ebbero respinto, quattro volte, migliaia di assalitori, e cbe,

con fortezza non inferiore al coraggio diraostrato nel combattere, aveano

sostemito gli stenti e le privazioni della prigionia. La dimostrazione con-

siste in un convito, splendidamente imbandito nella gran sula del palnzzo
Barberini. I soldati coi Ipro ufficiali, frazioni della Legione roraana for-

mata in Antibo, del battaglione Carabinieri esteri
,

del Reggimento del

Grendarmi e di quello dei Dragoni, e della sezione di Artiglieria, sedeva-

no alia ruensa, serviti da una eletta di giovani roraani. L' allegrezza e
1' entusiasmo che regnava in quei petti nel ricevere tanto solenne appro-
yazione al loro coraggio e fedelta, venne siguificala nei brindisi che si

replicarono, e che furono accompagnati da vivi applausi al Santo Padre,

a Roma papale, ed alia gloria delle armi difenditrici del diritto e della

giustizia.

Chi bramasse vedere una piii minuta sposizione di questa bellissima

festa, la troverebbe nell' Osservatore Romano del 18 Novembre, d'onde

leviamo soltanto le parole pronunziate dal generale Kanzler, che alia

meta del banchettO' sopraggiunse col colonnello d'Argy e col suo Stato

maggiore, per onorare con la sua presenza non meno gl' invitati che i

cortesi da cui procedea 1' invito. Disse egli pertanto cosi: Quando Ro-

ma era angustiata dalla presenza di numerosi sicarii, quando migliaia

d'invasori minacciavano le sue mura, il valore del piccolo presidio cer-

tamenle sarebbe stato insufficiente a contenerli, senza la fedelta ed il leale

contegno del popolo romano, e seuza la cooperazione di quella elelta

schiera di distinti roraani, che impugnarouo le armi per la difesa della

Santa Sede. Propongo adunque un brindisi alia salute del popolo roma-

no, e di quei generosi che cosi degnamente lo rappresentarono nelle pas-

sate critiche circostanze. Ognuno ptio immaginare con quale scoppio

di ben meritati applausi fossero accolte queste parole, dirette special-

mente ad onorare que' generosi e leali patrizii e cittadini, dei quali, co-

me abbiamo narrato nel precedente quaderno, era stalo si ulile il con-

corso armato alia difesa di Roma contro i sicarii Garibaldini.

7. Edanche maggiore, per avvenlura,apparira la generosita di questi

Yeramente degni diappellarsi cittadini romdni, pel modocon cui si con-

dussero anche verso qjuegli sciagurati, cbe pur .aveano tutto alleslilo per

un eccidio di Roma, e disegnato stragi orrende contro 1' eletta del palri-

ziato romano. Di che dobbiamo per ora tenerci paghi a riferire i cenni

modesti che ne diede Y Osservatore Romano del 14 Novembre nei termi-

ni seguenti.

Vogliamo oggi segnalare di volo quanto venne pur fatto dal fiore

della noslra cittadinanza appena,e prima ancorache il combattimento di
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Montana, che si supponeva avesse dovuto costare non lieve sacrilicio,

avesse luogo. Quelli stessi ciltadmi, che non avevano dubitato, ne'peri-

coli della patria, di prendere le armi per concorrere colle nostre fedeli

Iruppe a guarentire I'ordine e la sicurezza nella eterna CiUa; quelli

stessi, svanito il pericolo, deposero le armi, e niossi da generoso senti-

mento di cristiaaa carita si coosacrarono alia pia impresa di sollevare i

patimenti dei caduti nel memorabile conflitto. E infatti lecarrozze dei pa-

trizii si confusero con quelle dei cittadini, per raccogliere sul campo di

Mentana i feriti, senza distiuzione di nazionalila, di amid o di uemici;

e furono tradotti, quanti fu possibile, in un ospedale, create per la occa-

sioue e che dalla slessa cittadina carita era stato abbondantemenie forni-

to del "bisoguevole. Quivi essi, dimostrando -verso i pazienti la'piu reli-

giosa mansueludine, si prestano a turno, si di giorno che di nolle, a tutti

i piii umili ufficii delleinfermerie, facendo slupire gli stessi nostri nemici,

cha dal lelto del loro dolore incominciano a riconoscere qnale difi'erenza

passa tra la bugiarda filantropia de' pretesi rigeneratori della moderna

civilta, e la carita cristiana. Non consentendolo la loro modestia, siamo

obhligati a tacere il nome di questi generosi ,
avvezzi nel fare il bene a

seguire i precetli del Vangelo ; pero segnalianio le opere loro a edih'ca-

zione ed esempio universale.

8, Ma se la carita crisliana dovea spingere a beneficare i vinti nerat-

ci, la gratitudine dovea tanto piu eccitare gli animi a mostrare coi fatti

come si senlisse il benefizio oltenuto per la fedelta la bravura delle

truppe. L' Osservatore Romano dell' 8 Novembre ebbe appena dato ua

cenno del desiderio, ehe a lal proposito nulrivano i cittadini romani, per
una sotloscrizione di spontanee offerte; e tosto queste affluirono con

prontezza ed in misura degna di Roma. Lo scopo si era duplice: di suf-

fragare con preci pubbliche e con Messe le anime degli estinti militari,

e di dare ai superstiti, massime se feriti, compensi e premii, secondo

che disporrebbe il Santo Padre.

II sacro Gollegio degli EfTii Cardinal! voile subito concorrere a si bel-

J'atto, e ne diede notizia al generale Kanzler con la seguenle lettera:

Le ripetule onorate prove di fedelta, di abnegazione e di corag-gio date

dai militi pontificii di ogni arma, nelle te^te superate politiche virende,

hanno riportato il pieno plauso del S. Collegio degli Eini e Rmi signori

Cardinali di S. R. Chiesa. Quindi il sottoseritto Card. Camerlengo del

S. Collegio sullodato, mentre in nome del medesimo soddisfa presso la

E. V. ad un ben gradito ufficio di sincero rallegramento ,
sente altresi

singolare compiacenza nell'essere anche incaricato a rimellerle qui ac-

chiuso un ordine di pagamento sul Banco di S. Spirilo, per Lire ponlifi-

cie 18,000, affinche da Lei vengano erogate in qualche ricognizione ai

suddetti valorosi militi. E con siffatta considerazione ecc. Firma-

to. C. Card. REISACH.
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Anche il Capitolo e Clero della Basilica Laterancnse, oltre 1'aver ce-

lebrato, come diremo piu sotlo, a sue spese, solennissimi funerali ai mor-

ti in si gloriose battaglie, vollero conlribuire per rimeritare i feriti e su-

perstiti ,
trasmettendo allo stesso generale Kanzler un Ordine sul Banco

di Santo Spirito per la somma di Lire 5,000 con letlera riferita uell'Os-

sercatore Romano del 26 Novenibre; nel quale le sottoscrizioni per ofl'crte

spontanee gia vedeansi pervenute la sera del 29 Novembre alia soniBia

<Ii sc. 5867 : 72 per 1' omaggio ai difensori del Civile Principato dei ]'&-

.pi ;
ed alia somraa di sc. 1257 : 70 per sussidii ai feriti

;
oltre a sc. 320 : 92

donati per riparare alcuni dei mollissimi danni patiti dagli abitanti di

Monte Rotondo per opera dei predoni Garibaldini.

9. La disfatta di Mentana, che costrinse il Garibaldi a.fuga precipi-

tosa, ed a ripararsi dietro il sicuro rifugio di quelle linee di trnppe

rcgolari, dove gia 1' avea cortesemente invilalo il ministro generale

Menabrea, toslrinse pure 1'Acerbi a scappare da Yiterbo, dov' erasi

inlrodotto quando dovette quella citta essere abbandonata dalle trup-

pe pontificie richiamate alia difesa di Roma. Come un saggio del modo
con che procedettero i Luogotenenti del Garibaldi la dove poterono

adagiarsi, riferiremo qui parte d'una corrispondenza da Viterbo sollo

il 7 Novembre all' Osservatore Romano del 12
;

riserbandoci ad espor-

re quel che fecero altrove, quando il farlo non ci sara vietato da di-

fetto di spazio.

Dopo la batluta che la colonna Acerbi ebbe la sera del 24 per-

duto Ottobre, si era essa quasi disciolta, e molii di quei che la com

ponevano ,
si erano diretti per le loro case

,
sfiduciati di ottenere lo

scopo che si erano prefissi. II giorno 27, per giusti motivi, e vero,

ma per noslra grande disgrazia, la guarnigione di questa provincia fu

richiamata a Roma, e ci lascio del tulto scoperti a correre quella >or-

te che ci fosse toccata. La sera stessa del 28 fu istallala la guardia

eivica, direlta solo a mantenere 1'ordine del paese. Intanto da Uiluni

jiurono spedili messi a raggiugnere la colonna Acerbi
,

invitandola a

retrocedere e rientrare a Yiterbo, assicurandola della gia eseguita par-

tenza delle Iruppe pontificie. Questo pero stette in forse di aderire a!-

T invito de' suoi aderenti, allegando che la sua colonna si era presso-

che disciolta. A persuaderlo per6 non manco il nostro oltimo concilia-

dino sig. Tondi suo commissario di gucrra, ed allora si decise di (are

an'nuovo appello alia sua sbandata gente, che per riannodare dovette

impiegare due giorni ; quindi, a sua maggior garanxia, voile cheil Ton-

di lo precedesse di 4 o 5 ore, ed infatti la sera di martedi 29, verso

Je 4 pom. giugneva il Tondi insieme ad un suo aiutante nella persona

di un tal C (parimenti viterbese) in una vettura a quattro caval-

li, a gran corsa, a bandiere spiegate e vesliti da garibaldini gridan-

do viva Garibaldi. La vettura si fermo sulla piazza del comune, ov
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discesero i due primi eroi dell'esercito, i quali annunziarono che a tre

ore di distanza vi era 1'esercito liberalore, e che verso un'ora o due

di nolle sarebbe giunlo in Vilerbo. I due prodi riscossero ben meschi-

ni applausi, e, mi creda sul mio onore, da monelli di slrada e dalla

jnarmaglia. lo rnirai in dislanza quella scena, e sull' imbrunir della

sera rai rilirai in casa, per cui non vidi il solenne ingresso della ban-

da, che arlificiosamenle si fece giugnere a nolle avanzala, onde i Vi-

terbesi non polessero vederla e formarsene un' idea prevenliva. Pero,

all' indomani
, quanlunque il Generate einanasse ordine di rilengo in

quarliere, pure da ogni dove si vedevano scalurire Garibaldini. Credo

sarei Iroppo prolisso se volessi descriverle di qual razza di gente fos-

se composto quell' esercilo ! Vi erano di lulle le razze, bianchi, nmlal-

ti, giovani, vecchi, veslili, mezzo ignudi, scalzi, calzali ecc. ecc. ece,

Delle fisonomie non parlo, perche ve ne erano di lulle le fallef II pae-
se non lardo guari a farsene un concello, e rabbrividi.

II gran condolliero piazzalosi nel palazzo aposlolico, emano all' in-

domani un proclama, col quale dichiarava la dillalura del generale Ga-

ribaldi, ed esso, in forza dei supremi poleri conferiligli dal supremo

Generale, si dichiarava pro-dillalore della cilia e provincia. Voile pro-

Tare a comporre una Giunla governaliva, ma per quanle nomine egti

emanasse, niun cilladino voile accellarle, e cio faceva onde sanziona-

re i magni furli cbe si era prefisso di fare. Dopo due giorni nomino

una Giunla governaliva mililare composla di Tondi, Agosti e Grugialdi:
il primo vilerbese, il secondo bagnorese ed il lerzo valleranese.

Erano Ire o quallro giorni che le cose procedevano in lal guisa,

quando si senti vociferare la parola conlribuzione; nelia sera, perlan-

to, una Commissione di ufficiali si porlava alia cassa camerale, e to-

glieva scudi 6,000. AH' indomani il Tondi parliva per Orvielo a porn?
in salvo la della somma rubala

;
nella nolle rilornava , e la mallina

susseguenle rilornava alia suddella cassa, e vi prendeva altri scudi

5,500. Quindi passarono a lutle le allre casse del Macinalo, Registro,

Sali e Tabacchi ecc. ecc. Poscia si venne al Comune ed alia provin-

cia imponendo un conlribuzioue di lire 80,000, ma la Dio merce noa

ebbe effello, essendosi fatlo conoscere al gran Depulalo briganle Acer-

hi, che il Comune aveva una spesa di scudi 400 e piu al giorno per
manlenere lulta la banda. Conlemporaneamente si mullava il Yescovo

di scudi romani 8,500, i frali della Quercia per scudi 3,000, i frati

dei Gradi per scudi 4,000, il monaslero di sanla Rosa per sc. 2,000,

e poi via discorrendo, sempre pero colla minaccia di fucilazioni, sac-

cheggi ecc. ecc. Nel medesimo lerapo si commellevano dalla soldale-

sca furli di ogni specie. Per conseguenza il paese si irovava nella piu

Iremenda coslernazione, per lema che quella masnada di assassini, ver-

Serie VI, vol. X1L fasc. 425. 40 a0 Nwembrt 1867
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gognosa avanguardia delle truppe regolari ,
da un momento all' altro

irrompesse e manomeltesse tutte le case.

Di tutlo questo danaro che si rubo, la banda non ha percepilo un

soldo, ed il bottino solamerile fudiviso fra i capi : cioe, Acerbi, Cler-

ci, i due fralelli Nizzardi, un certo Padova e fra il rimanente del si-

nedrio. Conviene pure fare noto che il contegno dei Garibaldioi, quan-

tunque fosse sempre coerente al nome che portavano, pure non e stato

mai paragonabile all' infame tratlamento dei eapi.

Quello che si faceva dall' Acerbi in Viterbo, si operava, per suo

comando, anche in tutti i paesi della provincia, ove aveva spediti va-

rii distaccamenti del suo famigeralo esercito. A Valentano, ollre le con-

tribuzioni, si saccheggiava la casa Rosati, portando via danari, argen-

ti, oggetti, biancheria ecc. ecc. Si reclutavano cavalli da tutti i pa-

dronali/si negava 1' usoila dalle porte della cilia coi cavalli e con

qualunque mezzo di trasporto ,
s' intercettava il corso della pos'ta ,

si

violava il sigillo postale, si bruciava porzione della corrispondenza e

si commettevano ogni sorla d' iniquita. Finalmente avvertiti della dis-

fatta dei Garibaldini a Mentana, si decisero ieri sera di partire portan-

do vm (da quello che si calcola) I' ingente somma di scudi romani

sessantamila. Oltre a cio una diecina di carriaggi, carichi di bianche-

rie, vestiario, coperte e di tutto cio ch'era lor dato di rubare.

Questa matlina, allorquando la cilia si e veduta libera da quella

infamissima gente, ho provato quello stesso efletto che esperimenta un

morihondo privo di ogni speranza, il quale riacquista istantanearaente

la salute. II poderoso esercito parti di nolle tempo, all'insaputa di tutti,

rubaodo ancora a questi poveri vetturini le loro velture coi cavalli,

com' e avvenuto a Luigi Ciancadilupo, al Mortollaro ecc. I capi di es-

so fuggirono Iravesiiti e si diressero alia volla di Orvieto.

Le eslorsioni ed i lalrocinii garibaldeschi nella provincia di Vilerbo

eccitarono generale esecrazione di que' popoli conlro codesli liberato-

ri di nuovo genere. Perfino 1' Opinions di Firenze ne senti vergogna,
ed invilo I' Acerbi a giuslificarsi ;

e qualcuno dei capi ,
che sollo lui

dirigevano le bande, gia fu condannato per Jadro dai tribunal! di Fi-

renze ! E tulto dire I

10. Tra non mollo, speriamo, saranno falte di pubblica ragione, ecom-

provale da autenlici documenti, le estorsioni e le rapine e le nefandezze

di codesti ladroni, scatenati dal Governo di Firenze contro quello Siato

ponuu'cio, che egli, per solenne Trattato con la Francia, erasi obbligato

a difeudere da ogni invasionedi masnade irregolari, di banditi o di sue

proprie truppe. Intanto il Giornale di Roma venne pubblicaudo Indirizzi

di quasi tulle le cilia e lerre, che soggiacquero alia iuvasione di quelle

haude regolari ed irregolari , per prolestarsi conlro i supposli plebisciti

e contro gli atli felloneschi ivi perpetrati da quei branchi di invasori, e
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che il GoYerno di Firenze si riservo di far valere a suo tempo come atti

solenni di spontanea dedizione al paterno reggimento di Vittorio Emma-
nuele II. La storia dei plebiscite, quella della Prodittatura del!' Acerbi

sul Viterbese,e le imposture massoniche dei loro complici di Firenze, sa-

ranno messe in piena luce, ed imprimeranno alia rivoluzione italiana quel

suggello di sempiterna infamia che ben le si conviene.

11. Oltre ai solenni funerali che la Santita di nostro Signore Papa
Pio IX voile si celebrassero nella Sistina al Vaticano ,

ed ai quali assi-

stette in persona, come abbiamo riferito piu sopra, in suffragio delle ani-

me dei prodi che perdettero la vita in difesa dei sacri dirilti della Santa

Sede, altre splendide esequie ebbero luogo, per lo stesso intenlo, la mat-

tina del sabato 23 Novembre, percura del Capitolo e del Clero, nella sa-

crosanta Basilica Lateranense, madre e maestra di tutte le chiese di Ro-

ma e dell'Orbe cattolico. II Giornale di Roma di tal giorno ne diede par-

ticolareggiata relazione, descrivendo il maestoso tumulo pereio eretto nel

mezzo della nave maggiore, e recando le commoventi epigrafi di che

andava ornato il sacro tempio ed il tumulo slesso. Fin dal priino mattino

eoncorsero in gran numero i sacerdoli dell' uno e dell' altro clero a cele-

brarvi 1' incruento sacrifizio, ed i fedeli a pregare pace alle anime di

quei veramente gloriosi eroi. Ma, quando stette per cominciare il solen-

ne rito, cui assistetlero i comandanti supremi e gli Stati Maggiori delle

truppe pontiiicie e francesi, 1'immensa Basilica nelle sue cinque navi.era

affollata di fedeli d' ogni condizione e sesso, si nostrani e si forestieri.

12. Abbiamo trascritto nei precedenti quaderni di questo volume (a

pag. 341-53 la Bolla Suprema, con cui abolivasi la cosi delta Legazia

apostolica di Sicilia, col rispettivo Tribunale della Monarchia; ed (a pa-

gina 470-86
)

il Breve ond' era prefisso il modo e I'ordine di trattare e

giudicare quanlo risguarda le cause spettanti al Foro ecclesiastioo di

quell'isola. I nostri leltori troveranno tra le cose di Toscana il veto op-

posto dal Governo di Firenze a tali Atti della suprema podesta ecclesia-

stica, e le ragioni con cui la Gazzelta ufficiale oso presumere di giusti-

fioare codesta opposizione. 11 Giornale di Roma
,

n. 270
,
ribatte quei

futili pretesti col seguente articolo.

I giornali italiani, ancora di autorita governativa, hanno in questi

ultimi giorni pubblicati articoli che, magnificando come inviolabile una

asserita prerogativa della Corona di Sicilia, denunziano abusiva la sop-

pressione del Tribunale delto della Monarchia sicula, che la Santita di

nostro Signore fece con la Bolla Suprema, pubblicata ed affissa in Roma
11 giorno 10 del trascorso Oltobre, e riprodotta nel noslro Giornale del

12 di esso mese, num. 235. E non conlenti di questa dichiarazione, ac-

cennano alle disposizioni date dal Governo del re Yittorio Emmanuele, per

impedire la esecuzione di quell' atto pontiticio, ed aggiungono commen-

tarii, con avvertenze storico-giuridiche, tendenti a giustifieare quelle af-
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fermazioni e misure governative. Sebbene alcuni periodic!, retti e giu-
diziosi eslimatori dei falti e dei diritti della Santa Sede, siansi data cura

di mostrare le falsita di quanto gli avversarii della stessa Santa Sede

hanno in proposito significato, nondimeno giudichiamo che saran per tor-

Bare proficue ai nostri lettori le considerazioni seguenti.

Chiunque, per poco che sia addentro nell'istoria ecclesiastics, cono-

sce quanti scrittori autorevolissirai, econ quanto peso di argomenti, ab-

biano impugnata la autenticila della Bolla di Urbano II, che si vuoleau-

tore della Legazia sicula
;

e sa che la Santa Sede non rieonobbe mai

quel preteso privilegio, e siasi opposta sempre al Tribunale appellate
della Monarchia, che dalla delta Legazia Tolevasi far^derivare. Conosce

pure gli abusi di cui fu larga fonte questo Tribunale;-ejcome a cessarli

la sa. me:di Clemente XI, sull'enlrare del passato secolo, si trovo co-

stretto di abolirlo, togliendo per tal modo ogni pretesto alle sottigliezze

ed ai cavilli coi quali si'cercava sostenerlo a pregiudizio dell'autorila

dei Vescovi e a danno dell' ecclesiastica disciplina. II Pontefice Bene-

detto XIII, raosso dalle incessanti premure dell' autorita laica, che pro-

metteva sarebbesr guardata in seguilo di rinnovare gli antichi abusi, con

la Bolla Fideli si liniilo a concedere la istituzione di un Giudice Delega-
te ecclesiastico, che avesse un tribunale regolato dalle norme canon che

e dalle condizioni espresse nella citata Bolla. Ma la buona fede del ve-

cerando Pontefice rimase in lutto delusa: si fecero tornare in vigore i ti-

toli soppressi; in luogo delle regole prescritte dalla Bolla si mantennero

Se anteriori illegittime prammatiche; e gli abusi si vennero nioltiphcando
aM'ombra di quella stessa pontin'cia concessione, le cui prescrizioni si

ayeano in non cale e si violavano.

Non cesso mai la Santa Sede di reclamare 1'esalta osservanza del!a

Bolla Benedettina; ma inutilmente. Ed il Santo Padre, penetrato dalla in-

feliee condizione in che tanti abusi aveano posta la Chiesa sicula
, voile

provvedervi, nell'anno 1856, col Breve Peculiaribus, nel quale, mentre

largheggiava in concession! novelle, dichiarava, rispelto alle altre cose,

riconoscere sollanto i legittimi privilegi accordati dalla Bolla Fideli. Ma

neppure questo nuovo Atto pontificio valse a rimuovere gli abusi; che

grandemente moltiplicaronsi coll' insorgere e rassodarsi in Sicilia del Go-

Terno rivoluzionario. II quale per decreto dittatoriale rigetto il Breve

di Sua Santita, quantunque messo in esecuzfone
;

il Concordato stretto

col Re del Regno delle Due Sicilie voile abolito
; leggi sacrileghe ebbe

prescritte sul matrimouio civile, sull' abolizione del foro ecclesiaslico, sul-

Ja soppressione degli Ordini religiosi, e sulla liquidazione dell' asse ec-

clesiastico; si che nella parte maggiore fu tolta la stessa materia intorno

a cui esercitavasi la giurisdizione del Giudice ecclesiastico Delegalo, e

del suo Tribunale, che in Sicilia appellavasi della Monarchia.
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La serie di qnesti fetli, che aveano portalo al colmo gli antichi abusi,

e 1' autorita dell' Episcopate Siculo e della disciplina ecclesiastica nella

Sicilia aveano sempre piu deteriorato, non potevano far rimanere indiffe-

rente il Santo Padre, che a rimuoverli non vide efficace altro espediente

fuori della Bolla Suprema, che cora^ndo venisse pubblicata e mandata

ad esecuzione. Ne ea dire che i fedeli di Sicilia ne abbiano a sofFrir de-

trimento in quella parle di utile che loro presentava la Benedettina Fi-

deli. Poiche Sua Santita, tenendo a conto i vantaggi degli abitatori di

quella religiosa isola, provvide largamente ad essi con le disposizioni

sancite nel Breve Multis gravissimis, la cui pubblicazione segui imme-

diatamente alia Bolla Suprema.
Non vi e adunque in tale disposizione milla di quanto i giornali

suddetti asseriscono : non abuso di potere : non lesione di diritli che giam-
mai hanno avuto legittima esistenza, non altro che offenda chicchesia.

I! Santo Padre, seguendo gl' impulsi e i doveri della propria coscienza,

ha fatto quanto ha creduto necessario pel bene della Chiesa. Tutti i veri

cattolici debbono essere, come in fatti ne sono, contenti, e piu di tutti nc

debbono gioire i buoni Sicilian!, che ban vedulo tolto di mezzo a loro un

tribunale divenuto pietra d'inciampo, e fomite di scandalo ai fedeli.

13. Al vedere codesta sollecitudine del Gabinetto di Firenze, per so-

slenere usurpazioni di giurisdizione ecclesiastica, viene quasi il sospetto

che egYiper ora abbia rinunziato a consummare altre usurpazioni di ter-

ritorio e di autorila politica sugli Stati della Chiesa. Poiche taleeil vez-

zo dei Framvnassoni italiani : tribolare la Santa Sede con sacrileghe intru-

sion! nell'esercizio deH'autorita spirituale, quando non ne possono ruba-

rc le possession! temporali. Ma cosi non e. Anzi apparisce manifesto che

ne i Garibaldini deposero il proposito di precorrere le truppe regie nella

loro marcia contro Roma, ne il Governo di Firenze pensa punto ad adem-

piere gli obblighi contralti verso la Francia a tal effetto.

Ed in verita se ne ha chiaro argomento nel Giornale di Roma del 21

Novembre, n. 268, dove si legge quanto segue.

Non pochi Garibaldini, appartenenti specialmente alia banda allon-

tanatasi da Yilerbo, trovausi concentrati in varii punti prossimi alia no-

stra frontiera. Apparenlemenle inermi e senza divisa, essi meditano no-

velle aggressioni. Prova evidente di tale loro proposito e 1'escursione

da essi fatta nel 14 corr. in Castiglione di Teverina, dove penetrarono

profittando dell'assenza delle truppe; lequali, sia per ragione delle loca-

lita, sia per misure slrategiche, non possono ,
com' e ben naturale, stao-

ziare in ogni punto. Essi atterrarono la bandiera pontificia in mezzo allo

sgomento del paese, e si ritirarono dopo aver commesso i soliti eccessi.

Ancbe dalla parte di Subiaco abbiamo a deplorare simili minacce ed infe-

stazioni, le quali, dopo le grand! scossegiaricevute, impediscono natural-

mente che possa ristabilirsi, comele popolazioni desidererebbero, 1'ordi-
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ne e la tranquillita. Infalli il Genuine di Cervara nel giorno 12 venne

invaso da 50 individui coraandati da un tal Fontana
;

i quali avevano

fa'to parte delle masnade garibaldine condotte dal famigeralo Antinori.

Essi catturarono e portarono seco nelte limitrofe monlagne, oltre ad un

ragazzo chiamato Pietro Noceuli, i signori Giovanni Pellegrini segreta-

rio comunale e Massimo Rossi possidente, esigendo pel riscalto di questi

ultirai la somraa di scudi 8,000.

Un tal fare briganlesco non e raeraviglia che valga a dare nuova

Tita al brigantaggio, flagello che si era gia felicemente dissipato e di-

strutto. Nella raattina del 16 corr. una bantla di briganti, appostalasi sulla

Tia che corre fra la cilia di Segni e la slazione di quella ferrovia, si scon-

tr.6 con alcuni gendarmi, dai quali, dopo alcune fucilale, fu fatta allonta-

nare. Essa riparo sulla monlagaa di Cugliaoo; ma inseguUa da un picco-

lo dislaccamenlo di gendarmi e di carabinieri esteri dove nuovamente

darsi alia fuga, sebbent dopo vivo combatlimenlo, lasciando in mano

delta truppa moke armi ed oggetli di vestiario anche iraibrali da palle

ed insanguinali.

E pochi giorni dopo, alii 26 Novembre, nel n. 272
,

lo slesso diario

ufficiale ribadi con nuovi falti I'argomenlo, nei termini seguenli :

Da fonti sicure abbiamo ricevuto le seguenli gravi notizie. In varii

luoghi delta Toscana, vicini alia nostra frontiera, si vanno riunendo molti

Garibaldini con camicia rossa, ed in Orvieto si sono aperli pubblicamen-
te ruoli d'ingaggio pei volontarii, ai quali si da il premio di lire 45 e il

soldo di 2 lire al giorno. Giove, Alligliano ed altri luoghi al di la del Te-

vere sono popolali di Garibaldini. Alcuni di essi furono veduti armati sul

poggetto di Chia con a capo un tal Micci. Al Voltoncino si e riunita UQ

orda di 60 garibaldini, con I'intendimento di sorprendere di nolle i limi-

trofi paesi delta frontiera. Nelle vicinanze di Sora si trovano, benche

sbandali, circa 3,000 Garibaldini, dei quali si e poi formala una colt nna

di circa 500 deslinali a partire per Rieii.

A quesli fatli e da aggiungere il non men grave incidenle preceden-
temenle avveralosi nell'ailo in cui i 621 Garibaldini, ch'erano lenuli in

Civilavecchia, furono rimandati alle loro case, a lenore delta disposizione

sovrana del Sanlo Padre, che con si generosa clemenza volte rispondere
al loro iniquo allenlalo. Domandalasi a quesli una dichiarazione colla

quale si obbligassero sul proprio onore df non piu riprendere le armi

contro il Governo delja S. Sede, essi aperlame,nle e con deciso mal ani-

JDO vi si ricusarono per modo, che fu necessario inlimar loro che, ove

fossero lornalr, sarebbero slali Iraltaii a termine di legge.

Da lutli quesli falli, come anche da quelli accennali nel noslro nu-

raero del 21 corrente, sembra evidenle che sliasi macchinando un nuovo

colpo contro il terrilorio oggi rimaslo alia Sanla Sede, ne e quindi a ma-

ravigliare se nelle nostre pacifiche popolazioni, specialmenle in quelle

yicine alia fronliera, Ja Iranquillita non possa ancora rassodarsi.
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TOSCANA E STATI ANNESSI 1. Confession! del rivoluzionarii circa la complicila
del Governo di Firenze coi Garibaldini, qunnto all' invasione del Patri-

monio di san Pietro 2. Dispaccio del minislro Meiiabrea, del 7 Novem-
bre, per ribadire la neccssita di abbandon;ire alia rivoluzione gli Slat!

ponlificii 3. Decrelo reale e Circolare del Gualterio per la dislribuzione

di L. 30,000 alle. famiglie dei Garibaldini morti o ferili 4. Rehizioni

dei Garibaldini circa il fatlo d'armi diMentana; elenco ufficiale dei rima-

sti prigiojfieri 5. Compimenlo del Gabinetto formato dal Menabrea
6. Veto del Ministero, ed articolo delta Gazzeita ufftdale coutro la Bolla

per 1'abolizioue della Legazia apostvlica in Sicilia 7. 11 Garibaldi e

trasportato, a spese dello Stalo, alia Caprera 8. Convocazione delle

Camere pel di 5 Dicerabre.

1. Quell'abbominevole e iruculenla fazione, che fiao ad
pra e stala

scmpre il braccio destro, ed operosissimo, del Governo di Viltorio Em-
manuele II

, per soggiogare alia dominazione rivoluzionaria gM Stall

d'ltalia, avea messo a
profillo

il lempo, la liberta lascialagli dai cora-

plici del Ministero, e diremo pure la benigna larghezza con cui il Go-
verno ponliticio ,

massime nella congiuntnra per la festa del Centenario

di san Pietro, avea spalancato le porte di Roma. Allora i caporali della

setla erano quasi lutli qua convenuli^ e si seppe che non meno di 80

era no i Depntati della Camera di Firenze
,
ed i piu erano della sinistra,

che di que
1

giorni si Irovarono in questa da essi volula Capitale del re-

gno d'ltalia. Nel numero di que'seltarii erano quasi tutti quelli cheleste

Yedemmo capitanare le bande Garibaldesche nelle province ,
ed ancor

quelli cbe aveano preparalo ogni cosa per la violenta occupazione del

Campidoglio, di Porta del Popolo, e percio disposli anche gli assalti

che doveansi muovere in Trastevere, a Porla san Paolo e contro le ca-

serme degli Zuavi e dei Carabinieri esteri.

Il giorno posto pel colpo decisive era il 22 Ottobre, quando si dovea-

no, ad un tempo, e far iscoppiare forti mine in varii punti di Roma , ed
assalire da piii parti le mura, e di nolle, s'intende, simulare dalle

bande del Cucchi ,
dei Caroli e d'altri cotali

,
un sollevameuto generale

del popolo romano. Ma poi si dilferi I'aUenlalo al 24 od al 25 Otlobre.

Percio il Garibaldi era -lasciato uscire alii. 15 dalla Caprera ed andava a

Firenze a torre licenza dal Governo
; percio il Ratlazzi sacramenlava a

Ptirigi,chead ogni costo avre.bbe impeditoogni invasione di garibaldini,
ed impetrava cosi da Napoleone 1'ordine di sospendere la panenza delle

Iruppe che gia il 22 erano in procinto di salpare daTolone; poi veduta

ogni cosa in pronto, per lavarsene le mani, si ritirava dall'ufficio di Pre-

sidenle dei Minislri
,

lasciando il Regno senza Ministero risponsabile;
percio le Irnppe regolari , tingendo di concenlrarsi , aprivano il passo a

numerose bande di Garibaldini formate in gran parte da ufficiali e sol-

dali usciti dalle Iruppe stesse; percio il Garibaldi in persona era spedilo
da Firenze, in Ireno speciale, coU'eletta del suo stato maggiore, ai confini

del lerrilorio pontificio ,
alii 23 Ottobre , la vigilia del giorno in cui I'A-

cerbi dovea assalire Yiterbo, e antivigilia dell' altro in cui
, secondo gH

ultimi concerli, dovea rappresentarsi la sanguinosa Iragedia in Roma.
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Ma la divina Provvidenza sperdelte quei sinistri disegni. Parte dei

settarii, non avendo ricevulo avviso della dilazione, agi prima del tem-

po, e cosi diede modo di scoprire un poco la trama; parte, impaurita,
Don si niosse alTaito. Delle mine preparate, una sola scoppio, e senza
1'effelto inieso. L'attentato preparato in Trastevere pel 25 audo a vuoto

per I'energia dei Gendarmi e degli Zuavi. La valorosa difesa del presi-
dio di Viterbo, contro 1'Acerbi, !o costrinse a ritirarsi disfatto. I

prodi che

guardavano Monte Rotondo
dicderp

tal battuta agli assalitpn , che il

Garibaldi doTette sostare piii giorni, onde rifarsi delle perdite patite
e

rianimare il coraggio delle sue bande. Ed intanto la caltolica Francia ebbe

1'pnore che alcuni suoi Reggimenti fossero spediti a vendicare qui 1'onorc

vilipeso del Governo impenale, ed a rinforzare cosi la dil'esa dei diritti

del Sanlo Padre. Con cio le inique traine del Rattazzi e del Garibaldi

furono troncale per ora, benche sia manifesto che, cangiando -via, pur si

voglia sempre da quelli giungere al lermine bramato di soggiogare
Roma al diavolo.

Chi non volesse aprire'gli occhi alia evidenza dei fatti, per non dover
confessare manifesta la complicita del governo di Viltorio Emmanuele

negli attentati nefandi delle masnade garibaldine, dovrebbealtresi lurar-

si le orecchie, per non udire le confession! di cio, fatte ad alia voce dai

complici , nelle lorp recriminazioni scambievoli. II Giornale di Roma
avea stampalo il 28 Ottobre la Nota seguenie: Da una corrispondenza
delle Marcbe veniamo a sapere con sicurezza, che il Governo di Firenzc
ha dato aperlamente al cosi detlo Comitato centrale I'autorizzazione ,

gia tacitamente consenlita
, di distribuire ai Garibaldini i fucili della

guardia nazionale, e che da Ancona e parlito un buon numero di reclule

garibaldiue, alle quali pure si e dato Vingaggio di 40 lire. Tali falli nio-

strano con sempre maggiore evidenza la mala fede di certe assicurazio-

iii, che, partite da Firenze, ban prodotto la sorpresa e 1'indignazione di

quanti v'hannp onesti al mondo.

Questa solenne imputazione di mala fede, scagliata in faccia al Governo
di Viltorio Emmanuele, non pole essere ribattuia da \eruno;lanlo parla-
vano alto, per cnnfermarla, i fucili ed i cannoni dati ai Garibaldini, e la

preseuza degli ufliciali delle trtippe regolari , e persino di ufficiali di Or-

dinanza del RenelloSlato maggiore del Garibaldi. Quando la disfatla di

Menlana ebbe ricacciato costui a Terni, YOpinione di Fireuze , per ma-

neggi di partito, credette utile parlar chiaro e denunziare il Raltazzi

come quello che
, dopo aver aiutato e spinto innanzi il Garibaldi

,
non

avea saputo o voluto sostenerlo nel momento decisive. II Cittadino d'A-

sti, devoto al Rattazzi
, si offese di quella denunzia ,

e uego quella com-

plicita. L'Opinione, alii 26 Novembre, rincari la dose e scrisse la nole-

rella seguente.
II Cittadino d'Aslrci domanda le prove di'due noslre asserzioni.

Sfa ne ha di bisogno? Se il minislero Rallazzi non avesse sussidiato il

moto de' volontarii, se gli fosse rimasto contrario, come avrebbero potu-
to passare il confine pontificio tanle migliaia di giovani armati, con ban-

dieraspiegata? E se il ministero Rattazzi non ha cambiala la siia polai-

ea, se non ci furono combinazioni all'oscuro, poco conformi a quella po-
iitica che ebbe la sua piu eloquente espressione nell'arresto del gen. Ga-
ribaldi aSinalunga, come spiega il Citladino gli avvenimenti che si svol-
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sero in seguito? L'arresto di Garibaldi poteva mai condurre ad un casus

belli
1

! Non era anzi una guarentigia della forza e della lealta del Gover-
no? I fatti sono cosi palesi a tutti, che qualunque prova sarebbe sover-

chia. Se poi il Cittadino pretendesse da noi delle prove materiali ed uf-

ficiali, ci spiaee di non potere soddisfare alia sua domanda, e 1'assicu-

riamo che, anche potendo, non vorremmo. Mabadi beneil Cittadino, che
se dalla mancanza di documenti autentici esso si argomentassedi dichia-

rare insussistenti quei fatti, correrebbe rischio di esser creduto da nessu-

no, non diremo a Firenze, ma nemmeno in Asti, dove, come nel resto

d' Italia, tutti sono persuasi che un accordo era sopravveuuto fra il Mi-

nistero e coloro che preparavano la spedizione dei
yolontarii.

L'Opinione e della falange degli ipocriti moderati, che vogliono bensi

scagliato il sasso ma nascosta lamano; e percio vilipende il Rattazzi

che non fu capace di compier bene il giuoco. Odasi il Roma di Napoli ,

schietto Garibaldino
,
che si fece scrivere da Firenze quanto segue ,

e

lo stampo alii 4 Novembre: Avrete sapulo gia che a Velletri il 30

si votava il plebiscite (I!). So che il Governo spinsea quesla votazione;
ma siccome esso slesso un mese fa avea dato i mezzi

,
e oggi abban-

dona i poveri Garibaldini, cosi non farebbe maraviglia cheabbandonasse

quelli che ban falto il plebiscite: cosi avvenne nel 1860 a Viterbo . Al

quale propositola/VVmone dell'8 soggiunse: Noi aggiustiamopienissima
fede al Roma, quando afferma che un mese fa il Governo dava i mezzi ai

Garibaldini ... E piu innanzi : Del resto le assicurazioni del Roma,
che la impresa garibaldina fosse spinta e aiutata dal Rattazzi, sono con-

ferraate dalle dichiarazioni del pari non sospette del Movimento ,
di cui

rifenamo le seguenli parole : II Ministero Rattazzi spinse la gioventu
del paese capitanata da Garibaldi in un' impresa difficile mililarmente ,

moralmente, diplomaticamente. Non si euro di preparare la nazione ar-

mata, onde rintuzzare qualunque straniero si fosse voluto miscbiare delle

cose nostre, dopo, e cio lo intendiamo, che avesse esaurito le sorti ed i

tentennamenti della diplomazia. Rattazzi lascio correre 1'acqua alia chi-

na, spero come sperano i fanciulli, dei soccorsi dal tempo, dalle alleanze,

dai miracoli di Garibaldi.

Ed a viemeglio dimostrare cbe il Ratlazzi era d' accordo col Garibal-

di, per compiere colle truppe regolari I' impresa cominciata con le irre-

golari ,
la Gazzetta di Torino del 12 Novembre ,

in una lunga letlera
,

riprodolta anche dalla Nazione, svelo come il Rattazzi
, quando Tide le

cose gia impegnate bene innanzi dall'agitazione dei Comilati, si decise

di mutare indirizzo, e col trarre profitto di un' agitazione che npn si po-
teva piu pensare a reprimere, compiere ed assicurare per sempre le sorti

della nazione. Le sue misure furono ben tosto prese, e prese bene. Le

truppe disseminate sulle frontiere, e che, come si sa a quest'ora, cosli-

tuivano una forza imponente, furono concentrate in tre nuclei, i quali per
le vie di Napoli ,

di Foligno e delle Maremme potevano in otto ore di

tempo penetrare contemporaneamente in Roma. Era preparata pgni cosa;
fino i convogli che dovevano trasportare i nostri soldati, fino il proclama
che aveva ad annunziare all' Europa il gran fatto ,

rassicurando le co-

scienze intorno al trattamento riservato al capo del cattolicismo; il gior-

no, 1'ora fissati, tutto stabilito; tutto pronto, in una parola!
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Quindi e chiaro con quanta ragione Napoleone III, nzW Esposizione
delle condizioni delllmpero, di cui riferiremo a suo luogo un traito in>

portante, accusasse 1'esercito regolare dlYittoris Emnianuele di com-

plieita cou gli scherani garibaldeschi, dioendo chiaro che quest! : da

per tutto respinli dalle truppe poutificie e dalle stesse popolazioni, si ror-

dinavano dietro le truppe real!
, per muovere quinci a nuovi as^alli!

Cosi nel Libro azzurro; ed i document! del Libro giallo, dislribntio al

Seuato ed al Corpo legislativo di Francia, mettono iu luce smagliantissi-
raa la veiila di quesla tesi : Garibaldi non fu die uno strumenlo del Go-

yerno di Yiltorio Eiiimaimele ;
il quale se ne serviva, faceudo le viste

di essere soverchiato dalla violenza delle. aspirazioni nazionali.

2. Dopo di cheognuno puo a suo bell' agio meditare il segueate di-

spaccio del generate Menabrea, capo del Gabinetto succeduto a quello

gia presieriuio dal Rattazzi : ed ammirare il candore con cui giustilica il

Governo di Vittono Emmanuele: la lealtd con cui espone gli sforzi ini-

mani da esso fatti per contenere e reprimere i Garibaldini; la ragione
on cui difende il suo diyitto di esigere, che la Francia ritiri le truppe

sue dal territorio romano; esopratlutto I'onesta con cui guarentisce, che
sot'o la protezione dell'//a/t'a la tomba degli Apostoli sarebbeinviolata!

Ecco il testo di queslo curioso documerito.

Firenze, 7 Novembre 1867. Sig. Mioistro. I motivi che indussero il

Governo del Re a fare occupare dalle sue truppe alcuni puuli del terri-

torio pontiticio, al momento slesso in cui un corpo di spedizione francese

sbaroava a Civitavecchia, furouo di gia svoki nella circolare die io in-

dirizzava il 30 Ottobre ai rappresentanti diplomatic! di S. M. all'estero.

Non sara dunque mestieri qui ricordare le ragioni che ci mossero a quel

passo. A noi basta che lo scopo propostoci sia stato raggiunlo.

Ovunque le Regie truppe si presentarono, venneroaccolte con rico-

nosceuza dagli abitanti, poiche con esse ritornava I' ordine e la sicurezza

pei cittadini, il rispetto e la protezione per le autorita che trovavansi

costituile. Ella sa, siguor Mimslro, che in mollissime localita, non occu-

pate dalle ooslre milizie, le popolazioni fecero solenui plebisciti di an-

nessione al Regno d'ltalia; ma il Governo del Re, che aveva
scousigliatp

quelle mauileslazioui che la sua influenza non basto ad impedire, ricuso

di accettarne i risultati, fermo nella parola data, che la sua determiuazio-

ne di varcare il confa'ue pontificio non avrebbe condolto ad alcun atto di

ostilita.

L'mvito fatto alle baude di volontarii, di ritirarsi dietro alle file del-

1'esercito italiano, non fu ascoltato da Garibaldi. Menlre questi, lentaudo

di meltefe ad esecuzione altri divisamenti, volgeva le sue colonne ver?o

Tivoli, le truppe franco-pontificie lo atlaccarono e sconfissero presso
Meutana. I volontarii rientrarono allora numerosi nel territorio dello Sta-

to, ove vennero disar.mali ;
e Garibaldi che, recalosi a Passo Corese,

accennava di voler recarsi per Livorno a Caprera, veniva invece tratle-

nuto e custodito al Varignano nel golfo della Spezia. Tale provvedimec-
to ci era dettato dalla necessita di rinfrancare I' autorita della legge, e

dall'urgenza di allontanare ogni rischio di nuove perturbazioni.
Ristabilitacosi la pace pubblica, i pericoli che minacciavano lo Stalo

pontiricio sono cessati. Mutate per tale raodo le condizioni delle cose,

Tenivano meno i motivi che avevano reso necessario il nostro interven-
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to; eppero da! canto suo il governo del Re richiamava entro i confini

dello Stato le sue milizie.

Auche il Governo francese, colla circolare del 25 Ottobre, ha preso utt

solenne impeguo di considerare come adempiato il compito suo, e di ri-

tirarsi dal lerritorio pontiticio, tostoche questp fosse libero dagli aggres-
sori, e la sicurezza ristabilila. Siffalte coudiziqni

sonosi orrnai avvera-

le. Col ritirarci dietro le nostre frontiere, abbiamo tolto di mezzo qua-

lunque motivo di dilazione; ed ora, fidenti nella parola della Francia,

aspetliamo che il Governo imperiale faccia cessare a sua volta un inter-

yenlo, che noi giudicammo noo necessario, che fu per 1'Italia un fatto do-

loroso, e che, ove si prolungasse, riuscirebbe di ostacolo ad uno stabile

accomodamento.
Se pero il contegno del Regio Governo, ed i fermi suoi propositi, fan-

no sicurta a tutti, che i fatti accaduti non potranno piu rinnovarsi : dalle

cose occorse ogouno e pero tratto necessariamente a conchiudere, che lo

scopo della Gonvenzione del 15 Settembre 1864, stipulata nella tiducia

di un pronto ravvicinamento fra 1'Italia e la Santa Sede, ando intera-

mente fallito. Nulla iufatti pole sin qui temperare I'atteggiamento ostile

assunto dal Governo pontiticio contro quello del Re. Roma offre oggidi
il singolare spettacolo di un Governo, che per reggersi stipendia un eser-

cilo cumposto di gente raccolta in ogni paese, sproporzionato affatto alia

popolazioue ed ai mezzi h'nanziani dello Stato, e che pur crede di essere

cosiretto a ricorrere ad intervetK'.i stranieri. Un sincero accordo coll' Ita-

lia toglierebbe invece ogni sospetto di pericolo per la S. Sede, permet-
lerebbe di rivolgere a benefizio della religione i tesori prot'usi in super-
flui annamenti

,
ed ass'curando la Penisola contro il rinnovarsi di deplo-

revoli spargimenti di sangue, sarebbe pegno sicuro di quella pace che
6 ugualmeute necessaria al Pontetice ed al Regno italiano.

II nostro paese ha
, quanto qualsiasi altro, vivo e profondo il senti-

meulo rchgioso ;
ma piu d'ogni allro sente le difficolta e gli screzii che

nascono dall'unione di un potereil qnale, retto da norme immutabili, si

esercita nelle supreme regioni della fede, colle cure dirette di un Gover-
no terrestre, soggetto alle influenze delle passioni politiche, e desiinalo

a flrutarsi col volgere de'tempi ed a seconda de'progr^ssi della civilia.

II puolo che rmchiude la tomba degli Apostoli, ed ove serbasi il de-

p^osito
delle tradizioni della fede callolica, e la sede piu sicura del Ponti-

iicato. L'ltalia sapra difenderlo e circondarlo di tulta la venerazione e lo

splenddre che gli sono dovuti e fame rispettare I'indipendenza e la liberta.

Tale e il piu vivo desiderio degl'lialiani. Ma perche un siffatto inlen-

to possa essere raggiunlo, Ella comprende, signor Mmistro, che sono in-

dispensabili accomodamenti, i quali pongano in accordo gl'interessi della

S. Sede coo quelli del Regno. La causa della religione e quella slessa

dell'ordme europeo vi sono egualmeote irnpegnate. Se I' Italia costituita

e destinata ad essere un grande elemenlo d'ordine e di progresso, e

pero uecessario, onde possa esercitare questa nobile sua missione, che
sia lolta dal suo seno la cagione che ora la manliene in islato di perma-
mente agitazione.

Coll' esporre le considerazioni, che io venni sin qui svolgendo, Ella

sapra certamente, signor Mmistro, far nascere il convincimento che 6

di tutta urgenza risolvere senza indugio la questione romana. Gradi-

sca, ecc. Menabrea.
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Con qual nome si deve appellarc un uprao di Stalo, o che prelende di

essere lale, e che osa accagionare Pio IX, spogliato, tradilo, assassinate

daU'/la/t'adi Vittorio Emmanuele, di tutte le iniquita che commetle co-

desta Italial Con qua! appellazione si dee qualih'care il coraggio, onde
osa pretendere che la Chiesa ed il Papa si allidino alia tutcla d' un Go-
verno come quello di Firenze?

3. Codesto bel portato della Diploraazia, ond'e servilo Villorio Emraa-

nuele, sconfessava i falli del partilo garibaldino, riservando al Re ii

compimenlo dei disegni sopra Roma con altri mezzi
;
ma inlanto i Gari-

baldini malconci dalle ferite, e le famiglie dei morli oella scellerata im-

presa, strepilavano contro chive h avea sospinti, incoraggiti con le pro-

messe, armati e cacciati iunanzi. Per ammansarli, un allro de' Miniatri

penso doversi certamente pagare, almeno in parte, le spese da cbi,senza
toccar le busse, avea falta fare 1'impresa funesia. Percio la slessa Gaz~

zetla ufficiale del Segno, che alii 12 Novembre avea siampato il soprari-

ferilodispaccio del Menabrea,pul>blic6 alii 13, nel n. 311, una Rehizione

dei ministri Gualterio 'e Cambray-Digny al Re, per esporgli i mdtivi

onde al tutto bisognava approvare un decreto reale, perche si distribuis-

scro lire 50,000 in sussidio ai feriti, agli storpiati poveri, ed alle fami-

glie loro o dei morti. E questp e giusto. Chi rompe, paga: dice il pro-
verbio. Se i Garibaldiui riuscivauo, il grosso delta preda sarebbe slato

arraffatto dal Governo; per ora quelli non riuscirono, e giuslo che que-
sto, almene in patrte, Ii rifaccia dei danni.

Perci6, se codesti Ministri si fossero contentati di esporre le
deplprabili

condizioni di miseria in cui pei luttuosi avvenimeuli successi negli
Slati romani versano tanti che vi rimasero feriti, o le vedove e gli or-

fani de' morti, non avremmo nulla a ridire. Ma doveano astenersi dal

ribadire la manifesta bugia che i moli successi furono francamente ri-

provati dal Governo di S. M., il quale tutto mise in opera, perche gli

effelii della deplorabile impresa fossero evitati. Questa e una slealui

ed una impostura troppo contraddelta dai fatti
;
ed il mentire cosi impu-

denlemenie non puo che coprire d'ignominia un Governo che ricorre a

tali spedienti.
Faito sta che il Re sottoscrisse alii 10 Novembre il propostogli decre-

to, pel quale, come vedesi nel citato n.* 311 della Gazzclta u/ficiale,
c sui fondi eventual} che si trovano a disposizione del Ministero delle

Finanze, nell' esercizio del corrente anno, saranno prelevate Lire cin-

quanta mila, da distribuirsi ai volontarii poveri, che rimasero feriti ne-

gli ultimi fatti d'armi avyenuti sul territorio romano, ed in particolare a

coloro che rimasero storpii ed impotenti al lavoro, ed alle vedove ed or-

fani dei deceduti.

Non meno edificante, die la Relazione sullodala al Re, troviamo la

Circolare diretta dal minislro Gualierio ai Prefetti del Regno, e stampata
anche nella Nazione del 19 Novembre; nella quale si fa sapere a questi
ufliciali del Governo, che sonosi costituiti Comitati per soccorsi a code-

sti feriti, e come a questa generosa e benefica disposizione rispondes-
sero, non solo gl'Italiani, e primi fra essi i membri di quell' augusla
Casa, che, regnando in Italia, ne assicura la sua unita, la sua indipen-
denza e la sua liberta; ma anche illustri stranieri. E si ordina che

percio quel tanlo, che i Prefetli riceveranno dal Ministero in virtu del ci-

tato decreto reale, si melta nelle Casse di codesti Comitati.
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4. Noi siamo persuasi che il Governo di Firenze e obbligato, per ri-

goroso debito di giustizia,a sovvenire quelli che, per servirlo, vennero a

larsi storpiare sul territorio pontificio, e dee aiutare le lamiglie degli uc-

cisi. Si mossero per suo impulse, ed hanno dirilto ad essere ricompen.-
sati del male che fecero con animo di far gl'interessi del Governo, e del

male che ora soffrono per aver a tal intenlo sfidato 1' ira di Dio ed il va-
lore delle truppe pontiiicie e Frances!.

E quest' ira di Dio, e questo valore dei
spldali,

onde Iddio si valse a
difendere la causa di santa Chiesa, spicca mirabilmente anche nelle rela-

zioni che i Ganbaldini pubblicarono di quel fatto d'armi di Mentana, pel

cjuale
furono spazzati via da! Patrimonio di san Pietro. Verp e che essi,

iinchc credettero di aver avuto che fare coi soli pontificii, si argomenta-
rono di trasforraare la disfalta in vittoria; ma poi, saputo che se n'erauo

mescolali anche iFrancesi, confessarono la vitioria di questi e la propria
disfatta, ma rappresentando questa come gloriosa, perche patita sotlo

1'azioue di forze enormemente superiori per numero e per annamento.
A dimostrare queste due lesi usaronp

i soliti argomenti, cioe le men-

zogne e le esagerazioni. Chi lesse la Riforma, diario ufliciale del Gover-
no garibaldesco, vi ha imparato che i Garibaldini eratio tutt'al piu un

3,000, sorpresi in marcia, colti aH'irnpensata, mentre a guisa di uu bran*-

co di innocenli agnellini camininavano verso Tivoli, per quinci poi riti-

rarsi a'falli loro. Slerminate caterve di lupi, cioe di ponlificii e francesi T

in numero di oltre a 12,000, piombarono loro addosso, con non sappia-
mo quanle batterie di artiglieria, e ne fecero macello; gli agnellini pero
gia aveano i denti, e shranarono tanti dei prelodati lupi, che fecero co-

star loro carissimo il vanto di aver potuto costringere gli agnellioi ad
una imponeute ritirata difensiva! Chi vuol godersi la lettura di codesia

epopea, puo andarne pago, anche cercandola nella Gazzetta di Firenze?
dal 6 al 10 Novembre. Ed e soprattutto degna di considerazione una re-

Jazione del Berlani, solto il titolo: Le ultime ore della giornata di Men-
tana.

L'eroico Bertani, che di povero ed oscuro mediconzolo, in grazia della

spedizione di Marsala e dei tradimenti dei Pianelli, dei Nunziante, dei

Landi, dei Briganli e dei Liborio Romano, divenne una specie d' alter

ego del Garibaldi, senliva che I' Italia era fatta ma non compiula; in

quanto egli, in pochi anni, di spiantato e meschino settario era diveuuto

riccp
a milioni (si da per certo che ora possiede la bagaltella di 14 rai-

lionil): I'eroico Bertani, se riusciva il colpo su Roma, avrebbe polulo

compiere la sua Italia! Si capisce adunque che il dispettoed il corruccio

di veder svanite tante belle speranze gli abbia fatto scrivere tante bt'Siia-

lita. Ma, acciecato dall' ira, lascio anche scapparsi qualche verita; egio-
va registrare qui alcune sue parole: Bisogna dirlo, per nou illuderss

mai piu: tutte quelle popolazioni sono abbrutite e non sanno cosa sia

F Italia, I'unita, la liberla: quale sia la causa che i volontarii sosteugono.,
e che il Governo italiano rinnega; perche, per chi si facevano ammazza-
re. Non vi fu un grido di festa e di incoraggiamento quando entrammo
in Mentana; non vi fu un aiuto spontaneo durante la lotta, non un coa-

forto dappoi, che venisse dagli abitanti. 11 Tirolo fu assai piu gentile.
Ma aggiungasi che, come a Mentana, cosi fu da per lutto ove si mft-

strarono i Garibaldini. Segno dell' immenso amore, che per essi, e per
Yiltorio Emmanuele, nutrono in cuore i popoli dello Stato pontificio I
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I noslri lettori gi sanno, dal Rapporto del generate Kanzler, quanti
de' Garibaldini riraasero morli, feriti e prigionieri a Meutana. La Gazzetta

v/ficiale del Regno d' Italia pubblico alii 19 Novembre, in un supplement
at suo N.' 317, I'elenco per nome, cognome, patria e qualita, dei 1765
volontarii la Hi prigionieri dalle valorose truppe che insegcarono lore

quaulo costasse il proposito di Roma o morte. Solo a Menlana rimasero

prigionieri 1398. La raaggior pane dei loro ferili erano stall porlati yift

di mano in mano che cadeano, e percio ne sono ingombri gli spedali ol-

tre i present! confini pontih'cii; e circa 600 inorti furono raccolti e sepolti
sul campo di battaglia. Tuttavia siamo persuasissirai che questa lezione

non debba aver bastato a raettere in capo a tutti quelli che la ricevette-

ro, che fatal e Romal e tanto fatale che spesso, anche chi cercava ogni
modo di dissipar la tempesta, fu astreito dalla forza delle cose a dover
correre in difesa di Roma, e quivi rompere le coma a chi veniva a dar-

yi di cozzo.

5. Quaudo e come debba farsi una nuova invasione del territorio pon-
tificio, solo Dio lo sa; ma i Garibaldini la preconizzano non lonlana, ed
un loro bando ferocissimo, pubblicato anche nella Gazzetta di Firenze

del 23 Novembre, sotto la data del 17, fa sonare alto i piu selvaggi pro-

positi
di stragi senza Hoe, in nome di Vittorio Emmamiele e Garibaldi.

Ma se i Garibaldini propongono, Iddio dispone; e puo darsi che alia ri-

scossa ne vadano, non pure malconci, ma stritolati sotto i frantumi della

loro Italia. A tale effetto puo contnbuire la sapienza dt I preseule Gabi-
netto di Firenze, che Hnalmente Tenne compiuto e costituilo, e proinul-

gato nella Gazzetta ufficiale del 10 Novembre, con la giunta dei Mini-

sin, che, nella lisla ulliciale del 27 Oitobre, da noi rilerita a pag. 504,
mancavano ancora. Pertanto divennt-ro ministri, per la Marina, il con-

trammiraglio Provana del Sabbione cav. Pompeo; e per I' Lstruzione pub-
blica il cav. Emilio Broglio, deputato. II portat'oglio per I'agricollura ed
H commercio lu lasciato in soprappiu al Cantelli

,
minislro pei layori

pubhlici.
6. Uao dei piu splendidi alii di codeslo Muiislero si fu di mostrare la

tempera del suo cattolicismo, nbellandosi aH'autonta suprema del sora-

mo Pontetice, e riHutando di riconoscere o tollerare almeno la pubbli-
cazKMie e I'esecuzione della Bolla Suprema universi, con che il Sant
Padre ab(liva la pestifera Legazia apostolica ed il Tnbunale della Mo-
narchia di Sicilia. [I diario del Governo di Firenze, subilo dopo il reci-

tato dispHCcio del Meuabrea dato il 7 Novembre, e come per dimostrare

qunnto sarebbe profonda la venerazione e la obbedienza del Governo di

Vittorio Emmanuele verso il Papa, nelle cose spiritual), se quello potes-
se msediarsi in Campidoglio, pubblico la seguenle noia ufficiale.

I giornali di Roma pubblicarono, qualche tempo fa, una Bolla ponti-
tificia, con la quale* si preteudeva sopprimere la Legazione apostolica
di Sicilia. II Governo del Re non ha bisogno di far rilevare 1'abuso di

siffatto provvedimento, che lende a privare la Corona di una prerogati-
ve, inviolabile per la sua legutima origine e pel costante possesso or-

mai di otto secoli. Si limita perlanto a dichiarare che, volendo mante-
nere illesi conlro qualsiasi usurpazione le prerogative della Corona, ha

preso le necessarie disposizioni, onde sia prontamente denunziato ai tri-

buoali chi si atleniasse a dare in qualunque modo esecuzione a tale

provvedFmento, non inunito dell'assenso governativo.



CONTE81PORANEA 630

Quindi, a
spiegar meglio i suoi intendimenti, il Governo, nella stessa

Gazzetta officiate del 18 Novembre, pubblico la seguente filza di spro-

positi
:

La giurisdizione ecclesiastica in Sicilia e da secoli regolata da nor-

me special! e rileva in gnm parte dal tribuuale della Monarchia , isiitu-

zione propria di quell' isola e che luttora vi e in essere. Nell' uodecimo

secolo, Ruggero di Norraandia si era reso benernerito delia civilta e della

cattolica rehgione cacciando di Calabria e di Sicilia i Saraceni e ponen-
do line alia dominazione araba in quelle province. Egli aveva dopo di

cio sottoposto alia giurisdizione della Sede di Roma la Sicilia, che prirna

dipendeva dal Patnarca di Costanlmopoli. Urbano II, per rimunerarlo di

di cosi larghi beuefizi, con apposita Bolla gli confer! la quahta di suo

legato a latere per le bisogne religiose deli' isola, con promessa che la

Santa Sede nou vi manderebbe altro legato senza il conseriso di Rug-
gero e dei successor! suoi. La qualita di legati a latere diede autorita

amplissima ai sovrani di Sicilia sopra lematerie giurisdizionali e soprat-
tulio il ciero. I Principi che si succedettero su quel Irono delegarono

queste loro facolta ad un giudiee, che I'u detto della Monarchia, il quale
di tutte le cause ecclesiastiche, si civili che criminal), conosceva, cosic-

che il clero secolaree regolare non a Roma era veramente soggetto, ma
al Principe. SilTatta istiluzione, agramente sopportata da Roma, aveva
dalo luogo a frequenti conflitti IVa la Curia ponuficia e la podesta civile;

ma era pero rimasta in piedi senza alcuna mulazione per circa seicenlo

anw
; quaudo, sotto il pontiricato di S. Pio V , il re Filippo II aderiva a

nominare giudice della Monarchia un ecclesiastico e non piu un laico
,

come erasi per lo innanzi usato.

Erano pero in quel tempo gia lanto cresciute le pretese della Corte

di Roma che, come le storie ricordano
, Fifippo II vedevasi coslretlo a

prolestare ;il Concilio di Trento contro qualunque dnninuzione del privi-

Jegio della Legazia ;
ed anzi, perche tre capitoli veramente I'offendevano,

furono esclusi dall'eseculoria accordata in Sicilia ai decreti del Concilio.

Ne i sovraui di Spagna, successor! di Filippo II
,
che sino alia pace di

Uirecht governarono in Sicilia , si mostrarono meno di lui gelosi delle

prerogative ecclesiastiche, inerenti alia Corona sicula. Aveudo il Cardi-

nale Baronio nell' undecimo tomo degli annali ecclesiastici assunto I'im-

pegno di dimostrare che la Bolla di Urbano II non aveva valore , Filip-

po 111 faceva. bruciare il volume e sopprimere tutto cio che risguardava
la Legazia di Sicilia nell'edizione del libro del Baronio, pubblicatasi nei

dominii di Spagna. Quesli fatti dimostrano quanta importanza aUribuis-

sero i regnanti di Spagna a conservare integri quei privilegii anlichi

della potesta civile di Sicilia, nelle materie di giurisdizione ecclesiasti-

ca. La lotta incominciata sotto la dominazione spagnuola, soslenuta po-
scia per breve intervallo di tempo dal Duca di Savoia

,
terminava altine

con un accordo fra Roma e laCasa d'Austria, divenuta signoradi Sicilia,

dopo che una Congregazione di cinque Cardinali appositamente nunita

ebbe a riconoscere che le pretese dei Sovrani di quell' isola erano fon-

date, cooformi alle dottrine cattoliche
,
ed appoggiate al testo di co-

stituziorri pontificie.
Revocando i decreti del suoi predecessor! e soprattulto quello di

Benedetto XIII
,
emanato appunto dopo 1'accordo fatto con Casa d'Au-
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slria ,
lo attuale Pontefice, con sua Bolla del Gennaio 1864

,
ha preleso

abolire i privilegi della Legazia apostolica di Sicilia
;
ma siccome il nuo-

vo decreto pontiticio non avrebbe potuto essere promulgate in Sicilia,

perche mancante dell' exequatur necessario per dargli forza obbligatoria
e valore, cosi avvenne che sino a questi ultimi tempi non si sentisse far

motto della Bolla del 1864, e che in Sicilia il magistrate della Monarchia
continuasse senza ostacoli ad esercitare la sua giurisdizione.

Se non che ayendo il Pontefice ordinato, che addi 10 Ottobre di

quest' anno la Bolla in discorso fosse affissa alle porte di san Giovanni

Laterano, ed avendo al tempo stesso dichiarato che quella pubblicazione

doyesse bastare anche per la Sicilia, il Governo del Re, fermo nel prin-

cipio che nessun atto di tal natura potesse ayer efficacia, se non quando
fosse promulgate nelle forme regolari e munito del sovrano exequatur ,

son ha esitato a ricordare a quah conseguenze si esporrebbero culoro

che tentassero di dare a quel decreto pontificio una forza obbligatoria
che uon puo essergli riconosciuta.

7. Quesii ribellarsi contro I'autorita del Pontefice non potea basta-""

re ad ammansire i Ga'ribaldini , inferociti per la benignissima prigio-
nia del loro Capo al Varignano, nel golfo della Spezia. Per buona ventu-

ra il Ministero fu aiutato dal Garibaldi stesso ad uscire d'impaccio. So-

pravvenne a costui un pochino d' indisposizione colica biliosa; ed il

Governo fu sollecito di protitiarne, per rimandarlo libero alia sua Capre-
ra, dove fu portato regalmente, a spese dell'erario, sopra una nave da

guerra dello Stato. La Gazzetta u/ficiale del 25 Novembre felicito 1' Ita-

iia con si fausta novella, nei termini seguenti:
II generale Garibaldi ha avuta una breve indisposizione nei giorni

decorsi. II Governo ordin6 immediatamente ai professori Zanetti e Ghi-
nozzi di recarsi a

visitarlp.
Essi lo trovarono gia in migliore condizione;

pero conchmsero unanimi, che la salute del Generale in quel clima, an-

che per esperienza di altra volta che vi si trovo nelle medesime cqn-
dizioni, certamente avrebbe deteriorato. In conseguenza di questa dichia-

razione il Consiglio dei Ministri delibero, cheil generale Garibaldi fosse

trasferito senza indugio a Caprera. II R. piroscafo lo Esploratore fu per-
cid a tal uopo allestito dal Ministero della marina.

8. II reslo del dramma monarchico-garibaldiuo si vedra dopo la ria-

psrlura delle Camere, riconvocale con Decreto reale pel di 5 Dicem-
!>re prossimo. E sperabile che i Garibaldini deputati si mostreranno de-

gni del!' alia loro missime, e cosi saranno docili strumenti della Provvi-
deuza pel trionfo della giustizia, conculcata nell'oppressione della Santa
Sede e della Chiesa Romana.
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Quanto sia piu accorta e piu abile allo scopo la prudenza dei sa-

vii cbe noo 1'astuzia dei furbi, si vede spesso in private ;
e mai non

crediamo si sia veduto cosl chiarameute in pubUlico, come dac< he

e venulo fuori il liberalismo col suo sozzo principio che il fine giu-

slifica qualsivoglia mezzo. II qual principio invenlalo dai liberal!, e

da loro esclusivamenle praticato a proprio profillo, invece di giovare

loro e ai popnli cbe se ne sono servili , e bealiiicarli in queslo mon-

do, come sembra che avrebbe dovulo fare, grazie all'abbondanza dei

Biezzi che poneva a loro dispusizione, in quella vece ha fiirilo sem-

pre coll' iimniserirli e lormeutarli ogni di peggio, ballonzandoli tra

i varii eslremi della tirannia e dell' ana rehia
, ne mai lasciandoli ri-

posare quietaniente in quella Inmquillita dell' ordiue
,
che e il desi-

derio nalurale di lulti i governati.

E siccorae mai, daccbe il liberalismo e al mondo, non si era ve-

dula lanla sozzura di mezzi, sozzissimamente adoperali per pur riu-

scire allo scopo, quanta ne adopftr6 il sozzo liberalismo universale

in Italia conveuuto per abbaltere quesla Roma, rocca della crislia-

nila e della civilia; cosi fu giuslo cbe mai non si fosse veduto smac-

co piu solenne di qucllo cbe incolse a tutli questi ipocrili astuli,

quando si sono trovati di fronle alia prudenza ed alia lealtd, romana.

Da molli anni il povero buon dirilto pareva destinato ad aver

sempre il torto. Tulte le vitiorie erano pei cattivi : i buoni sembra-

vano devoti alia sconfitla. E cio in quasi tulla 1'Europa. Fra rioi poi

Serie 71, vol. XII, fasc. 126. 41 6 Deciutire 1867.
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iu Ilalia I' empio pareva veramente sopraesaltalo, I piu forli ccdeano

dinanzi a lui come fanciulli : i piu accorli pareano dinanzi a lui rim-

bamboliti ;
nnlla parea ormai dovesse avere, non gia la forza di vin-

cerlo, ma la volonla di pur fargli resistenza. Perch& il falso colosso ca-

pilombolasse dal suo piedistallo di fango e si franlumasse, mostrando

all'Italia e al mondo il gran capo vuoto e le lunghe gambe di creta,

bisogno che venisse spinto dal diavolo fm alle porte di Roma, dove

Dio 1'avea lascialo appressare appunto perche a Roma
,
come alia

propria sede della verita, della lealta e del dirilto, riserbava il gra-

dilo vanto di consolare 1' Italia e il mondo collo stritolamento dei

finti eroi della menzogna, della perfidia e della empieta.

Da do che hanno prdvato essi medesimi in questi giorni passali,

possono i nostri leltori facilmenteimmaginarsi la consolazione gene-

rale sparsasi in tutta Europa al lieto aouunzio, che finalmente la giu-

stizia avea in Roma trionfato, e i furbi e gl' impostor! aveano avulo

il fatlo loro. E per la ragione dei contrarii si puo pure intendere fa-

cilmenle 1* umiliazione e il dispetto che dovettero sentire i viuli, sia

per lo scorno da loro toccato, sia per la gioia provata da tulti per la

loro sconfitta. Giacche questo ha di proprio la \iltoria del diritlo, di

consolare francamente ognuno per quella nalurale sele che ognur.o

ha della ginslizia, almeno sopra gli allri. Laddove invece la \iUoria

del forte scompagnata dal diritlo non reca vera gioia a nessuno
,
e

nemmeno ai vincitori i quali, quali che si siano, purche siano uomi-

ni, sempre sanno che la forza senza dirilto si chiama ed e forza bru-

tale, cioe non da uomo, ma da beslia.

Or questa forza bestiale, armala di tutti i mezzi material! e mo-

rali, o, per dir piu giusto, immorali, la quale fmora da tanli anni

avea sempre trionfato del povero buon dirilto ridolto oramai ad ar-

nese di museo, questa forza brutale finalmente fu schiacciata teste

a Roma e da Roma. E cio grazie a quella divina Provvidenza che, per

vie mirabili ed al lutto imperscrutabili, suole, a lungo andare, con-

durre cosi le cose umane
,
che per la forza stessa delle circostanze

ognuno sia soavemente e fortemente guidato , quasi per mano ,
ad

avere anche in questo mondo quello che si media, a saggio e pre-

sagio di cio che attende ognuno nol mondo avvenire.
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Di che s' inlcnde benissimo il perche i liberal! piu sinceri, cioe i

democratici e i repubblicani, siano auche piti apertamente blasfemi

conlro la divina Provvidenza, laqualeessi, non potendo distruggerla

a falti, negano empiamente a parole, cercando di dirnenticarla se po-

tessero, o almeno stordirsi sopra la sua pur Iroppo a loro stessi evi-

denlissima esislenza. Si vede che i democratici capiscono e sentono

che la Provvidenza non e loro arnica : e ne farebbono percio di meno

volonlieri, se potessero. Al qual proposito ci ricorda che quando te-

sle il Ghirelli, uno dei malandrini che a conto parlicolare del Ratlaz-

zi e della monarchia vennero poco fa a rubare e taglieggiare sul

pontificio, die fuori UQ suo bando in cui nominava la Provvidenza,

subito la Riforma, \\Dovere ed altri giornali della ribalderia demo-

cratica, capirono a quel cenno che il Ghirelli non dovea essere pie-

namente dei loro. E non mancarono di pubblicar tosto un articolel-

to
, in cui poneano sull' avviso gli insorti che da Genova e Firenze

correvano ad insorgere in Roma
,

e li ammonivano a non cadere

iielle mani della banda del Ghirelli, uom si dappoco, cheosava par-

)are della Provvidenza. Vero e che ne parlava solo per ipocrisia,

rome se ne discorre in certi discorsi ufh'ciali ; e il suo scopo era di

razzolar gente che rubasse anche a norne della monarchia
, poiche

ve n'era gia tauta che rubava a nome del Garibaldi, non parendogli

giuslo che a si bell' opera fossero soli i democratici. Ma costoro vo-

leano esser soli alia fatica per esser poi soli al boltino.

Fallo sta pero che si trovarono tutti insieme monarchic! e repub-

blicani, regolari e irregolari alia sconfilla; condollivi per mano co-

gli ocelli bendali dalla Provvidenza, che li fece cogliere tutti di ogni

folore, di ogni partito e di ogni grado liberalesco dal sommo ver-

tice all' ultima coda, coprendo lutti della medesima infamia, invol-

gendoli nel medesimo viluperio e slritolandoli colla medesima rotta.

Niuu liberate puo vantarsi in Italia di essere rimasto illeso nella

memoranda sconfilta che il Vaticano diede al nuovo Regno. Tutti

erauo rappresentati a Mentana o col braccio o col desiderio. Tutti

\i rimasero conquisi o materialinente o moralmenle.

Ben si vede che le leggi della meccanica celeste sono molto di-

verse da quelle della terreslre. In queslo basso mondo quando un

corpo grande e pesante urta in un piccolo e leggiero, chi va in fran-
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tumi e il piccolo e il leggiero. Laddove invece, per grazia della

divina Provvidenza, quando il grande e grosso Regno d' Italia con

tutto il suo peso url6 contro quel poco che aucor resta al sommo

Poolefice, ne ando egli in pezzi, e ancora non ha commesse le sue

fralture, oe si sa se polra riaversi delle ferile senza una qualche

amputazione. E vi e perfino chi lo dicbiara sfidato e moribondo, di-

cendo che nella baltagfia di Menlana il piu gravemenle ferito si e

ancora il Regno d' Italia.

Povero Regno d' Italia! Concetto nell'iniquila, \issuto nei delilti,

rimbambolito nell' ineitiludine, e ferito a roorle da Roma papale!

Esempio a tulli che anche in questo mondo qualche volta \i e giu-

stizia.

Ma quesli furbi di liberali non si sono contentali di camminar

tutli insieme alia propria sconfilta, come uu branco di pecore matle.

Essi sono ancora sforzati presenlemente dalla Provvidenza a dare

essi slessi al mondo colla propria bocca quegli ammaestrameuti, che

la Provvidenza vuole che si raccolgano da successo si celebre. Que-

sli ladri scornali, meulre si slanno medicando le ferite, parlano tra

s5 a voce alta, e si spiegano a vicenda le ragioni per le quali, es-

sendo andali per sooare, furono sonali.

Le loro ragioni se le dicono in piazza, lavando il bucato all' aria

aperla. Pero non si sa anoor bene chi sia piu in colpa: se chi and&

per rubare, o chi accorse per teuere il sacco. Errarouo ambedue ;

questo e certo
;

chi abbia errato peggio non s i sa e non si pu6

sapere.

Infatli e chiaro che il Governo ilalinno cosi dello regolare ha ra-

gione da vendere, quando spiega e dichiara ai GaribaMini che, SG

essi uon venivano iunanzi, non sarebbero stati ricacciali indielro. Ma

per converse non hauno lorlo i Gaiibaldini quando rispondnno al

Governo che, se egli non voleva che essi ve^iissero iunanzi, non do-

vea spingerli cosi violeiilemente per di dielro.

Parimenle non si pu6 negare che non sinno pienamente nel loro

dirilto liuito il Governo ilaliano qunnto il gaiibaldesco, quando si la-

gnano Oeramente col Comitato romano il qu;de non insorse. Ma

neanche ci pare che abbia lot-to il Comitato romano, quando rispondo

che egli non potea insorgere senza insorli; e che toccava al Gover-
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110 ed al Garibaldi di venire ad insorgere in Roma invece di farsi

batlere a Montana.

E cosi sono ora arruflali tra loro, Governo, Garibaldini e Comi-

tali piu o meno romani; si che la confusione delle lingue in questa

nuova lorre di Bybele che e il regno d' Ilnlia, e giunta al colmo ap-

punto quando vollero porre il letlo a queslo loro edifizio, maledett

da Dio e dagli uomini. II quale menlre cosi si sfascia e ruina come

1'anlica torre, perche gli edificatori non s' inlendono piu Ira loro, H

mondo che sla a guardare questo nuovo spellacolo della divina giu-

slizia, ne ricava molle lezioui opporlune e va toccando con man*

molte importanli verila.

E in prima puo imparar ognuno che la rivoluzione per se mede-

sima, e quando non e aiulala da quegli slessi che essa vuol distrug-

gere, e impolente a nulla fare, e non riesce cbe a forsi sconfiggere,

I famosi mille di Marsala erano per lo meno diecimila a Meutan*.

E puo ognuno ora inleudere che cosa avrebbero conchiuso in Sidlia

quei pONeri mille, se si fossero Irovali a fronle di chi avesse poluto

fare davvero. Ebbe uri bel scriverc lellere e proclami il Garibaldi ;

ebbe un bel farsi cittadino americano , generate romano e deputato

fiorentino. Tulle quelle sue ciarlalaneiie non valsero che a procac-

ciargli, ollre il danno, le beffe. Siccbe ora il Gaiibuldi 6 un ciarla-

iano fiuilo, solo percbe trovo nello Slalo ponlificio chi sfond6 le sue

casse a doppio foudo. E dile lo stesso dei grtmdi mezzi delle dimo-

slrazioni ,
delle iosurrezioui, delle barricale, dei plebiscili, e in gc-

nerale di lulli gli aigomenli onde finora la rivoluzione riusci a trion-

fare in lanli Slali di Europa. Tulli quesli mezzi e mold allri non ma!

a'trove adoperali, furono messi in opera per far insorgere Roma, e

non riusrirono perche in Roma si Irov6 uu Governo risolulo, un

popolo fedele e una milizia sicuia. Apparve allora in lulla la sua

ridicola nullilei la prelesa forza della rivoluzione, che non trionfa se

non quando non Irova con chi comballere.

In secoudo lucgo si e polulo imparare da quesli ullimi avveni-

menli, che anche la rivoluzione piu sozza e piu empia e capace di

capire eerie verilie di senlire certi buoni seutimeuli, purch^ essa si

trovi nel caso di aver bisogno di quelle verila e di quei senlimentL

Da qualche lempo essa avea vinlo sempre ,
e percio non avea avute
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bisogoo di aiulo e di compassione. Non capiva dunque ne che si

dovessero rispeltare i prigiouieri, ne curare con carita i ferili, ne

onorare i valorosi beuche perdeoti. Lo sanno i prigioni e i feriti

poutificii di Castelfidardo e di Aucona. Ma ora che si e trovata essa

nel case di essere ferita e prigioniera; bisogna sentire come ha falto

sonar alto su tulli i giornali la cura e il rispelto che si dee al va-

lore sforlunato. Non ave*amo bisogno d' imparare questo dalla ri-

voluziotie, che qua! iena codarda non sa che vigliaccamente incrude-

iire sui vinti, siccome 1' ha mostraio coi prodi dell' esercito pontificit

caduti nelle sue mani a Monte Rolondo. Ma siamo lieli di aver impa

rato che la rivoluzione conosce di certe virtu se non la pralica alme-

no la teorica, e 1' invoca allamente a suo profllto, sempre pero cre-

deiidosene dispensala verso gli altri.

Parimente siamo lieti di aver ora imparato che la rivoluzione,

nell' ultimo suo proclama disperato dato ai Romaui dopo la sconfitta

<ii Mentana, riconosce che e crudelta i) pigliarsela colle doune e coi

fanciulli inermi, ecrediamo che il proclama allude a quei poveretti,

appuoto donne e fanciulli
,
che furono colti sotto la mina che mint

una parte della caserma Serristori. Cosi pure e ora cerlissimo che

la rivoluzione capisce non essere gloria 1' opprimere con molti i po-

chi; ed e chiaro che essa intende discorrere dei pochi pontiflcii, da

lei assassinali gia a CasleiGdardo e futti lesle prigioui a Monte Ro-

loudo. Si vede che le disgrazie fanno porre il capo a partito anche

ai piu scapestrati.

E cosi anche godiamo nel porre in sodo, che la rivoluzione pare

questa volte aver c;>pito bene che i Romaui non vogliono ne il Re, lit

il Garibaldi, ne 1' Italia regolare ne 1' irregolare, ma sono content!

del loro Padre e Sovrano il sommo Ponleflce. Dii-iamo che la rivo-

luzione ha capito questo. Ma bisogna intendersi. Giacche i Garibal-

dini dicono che, se i Romani non si sono mossi in loro favore, ci6 t

accaduto perche temevano che dietro i Garibaldini venisse poi il Re,

del quale i Gaiibaldiui assicurano che i Romani non vogliono sape-

re, essendo essi esclusivamente presi dalle bellezze dell'eroe di Mon-

te Rotondo. E cosi disse il Berlaui alia Nazione. Ma la Nazione rir

spose al Bertani che, se i Romani non si sono mossi, do fu perche
vedeano i Garibaldini e non il Re, del quale soltanto sono presi esclu-
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sivamente. E cosi rimane chiaro ad ognuno che i Romani non vo-

gliono ne il Re, come ben disse il Berlani, ne il Garibaldi, come ben

disse la Nazione; ma vogliono il loro legittimo Papa Re, come otti-

msmente moslro il fatto.

Che se ci furono ventiqualtro ore di tempo, in cui tutto quasi lo

Stato pontificio fu lasciato alle esclusive mani della Garibalderia, que-

sto fu nn nuovo tralto della Provvidenza che cosi diede ai pochi per-

>r

ersi ed ipocriti dei varii paesi il tempo necessario per mostrarsi

quali erano. Se cosloro non aveano quell' occasione, non si sarebbe-

ro mai rivelati cosi da se, e ci sarebbero rimasi in casa, chi sa per

quanto tempo, a cospirare e far peggio, senza che la nota milezza

del Governo pontificio si fosse indolta mai a dar loro lo sfratto che

si meritavano. E stato un gran flagello quella peste (diceva don

Abbondio miPromessi Sposi], ma e anche slala una scopa: ha spaz-

zato via certi soggelti che, figliuoli miei
,
non ce ne liberavamo piu :

verdi, freschi, prosperosi : bisognava dire che chi era loro destinato

a far 1'esequie, era ancora in seminario a fare i latinucci. E in un

bailer d' occhio sono sparili. Cosi e accaduto a quesli signori dei

Comitati. Appena comparve nei loro paesi la pesle garidaldina, su-

bito sene lasciarono cogliere ;
e si compromise, come si dice, pub-

blicamente. La baldoria duro ventiquattr' ore
, giusto il tempo ne-

cessario perche chi avea una maschera se la potesse togliere. Al ri-

comparire dei Pontificii un giorno dopo, in mezzo all' allegria delle

popolazioni , quesli ipocriti smascherali troppo tardi si pentirono di

cssersi mostrati. E colli da spavento se ne fuggirono da se, ponen-

dosi in coda delle orde garibaldesche. Non ebbe bisogno il Governo

pontificio di esiliarfi. Essi da se capirono i proprii meriti e purga-

rono il paese della loro presenza. Ci sapranno poi dire i buoni Ita-

liani le belle prodezze di che costoro sono capaci. Ma pur troppo

gia 1'Italia conosce da un pezzo quel che valgono gli emigrati.

E cosi la Provvidenza ha fatto che molti beni affatto insperati ve-

nissero a Roma ed al suo governo appunto da quella baltaglia cam-

pale , per mezzo di cui la Rivoluzione credeva dover enlrare trion-

fante in Campidoglio. Iddio cominci6 a dar un presagio del rovescio

che preparava alia massoneria con quel solenne fiasco, che le prepa-
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ro in Ginevra, dove lulli i caporioni della Democrazia si erano duto

I'appuntamento per combinarvi 1'eccidio di Roma papalc. Ma ap-

punlo in Ginevra, in quella Roma proteslante, il Garibaldi ebbe le

prime fischiate a conto di quelle altre piu solenni, che poi venne a

conquislare nel territorio, come egli disse, di sua giurisdizione.

Ginevra prolestaute, checaccia viluperosamente dal suo seno il nemi-

oo di Roma papale appunto perche nemico'di Roma papale, e stalo il

primo cenno dalo dalla Provvidenza del castigo flnale, che preparava

alia rivoluzione. Questa ora ha 1' umiliazione di esser stata
conquisa/

e disfatla da quegli Zuavi che essa tanlo odia, da quel Papa che vof-

rebbe oppresso, da quella Roma che tenlo far sallar in aria colle

mine, poicbe non poleva averla ne colle seduzioni ne colle sedizionL

Ed ora e uno spellacolo-degno al tullo degli angeli il vedere il

movimento callolico, che per lutlo il mondo si eccila e si sparge e

cresce e giganleggia in difesa di Roma, in odio ed abbominio della

dvoluzione qualunque siasi che conaechessia mascherata, alia reale o

alia paltoniera, osa ancora minacdare il sommo Ponlefice. Nel ge-

aerale rovescio delle cose e nell' imbroglio universale delle idee che

ora per tulto domina nel mondo, dove ormai non si sa piu dove stia

di casa il giusto e il diritlo, nel caos indislinto delle piu maUage

passioni e delle piu stolle teorie, che hauno dovunque siasi il soprav-

venlo, una cosa fa sperar ancora giorni migliori : ed e queslo sanlo

entusiasmo che Dio ispira per la sua causa e del suo Vicario e di

Boma, e queslo zelo della religione cbe si eccila in tanli petli e vuo-

U lante borse e fa correre a Roma lanli prodi, si che il pensiere corrc

naluralmenle ai tempi delle crociale, e sorge la speranza che quel

Dio che ispira lanli pii desiderii e lanli eroici alii, voglia preslo

premiarli e coronarli col resliluire all'Europa, e spedalmente alia

povera noslra Italia, quella vera tranquiNHa dell'ordine, che da lanlo

empo le manca. .

E questa e la nostra speranza: e queslo e il buon augurio che in

quesle sante fesle nalalizie e in questo imminente capo d' anno noi

facciamo di gran cuore a noi medesimi ed a lutli i noslri associati

e lettori.



L' ASSASSINIO

II o di OUobre del 1607 in su le ventilre un sicario lento di as-

sassinare F. Paolo presso il ponle di S. Fosca, vibrandogli Ire pu-

gnalale, due al collo ed una alia faccia. Donde venne qupsto colpo?

Chi ne fu il mandanle? Ne dubilate? L'ordine parti da Roma : quL
nelle fucine delle sue nequizie, fu primamacchioala la slrage, e po-

scia convenula a prezzo di grossi contanli e di allre promesse. IS

Papa Paolo V, il Card. Borghese, la S. Inquisizione e, se il ciel \f

salvi, i Gosuili v'ehbero mano. Tale e il grido degli avversarii piu

o meno aperli del Papato. L' arlicolista del Chronicle, afferma ml

processo del suo racconlo mancar le prove evidenli di tanla accusa.

Ma cbe? nel tempo slesso egli aggroppa ed ordina leoriche e circa-

slanze cosiffatle, che alia fioe convien conchiudere : di qui venne

1' assassinio; quesli e quesli ne furono i rei ordinatori. Esaminiamo

anche noi il fallo colla scoria di document! non meno veneli
,
che

romani.

I.

Le circostanze dell' assassinio.

Quatlro sono i racconli, che abbiamo da teslimonii conlempora-

riei, intorno 1' assassioamenlo di F. Paolo. II primo e di uno scrit-

1 V. questo volume, pag. 264 e segg.
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tore anonimo della vita del Sarpi 1: il secondo del Siri, che dice di

arerlo avulo dalla bocca di F. Fulgenzio
2

: il ierzo del Tuano 3
: H

quarto riievasi dalla relazioue, che la Signoria veneta invio al suo

ambasciatore in Fraucia 4. Pognamoli in contraddillorio : ci serva

di base al confronto il primo, acceltato dal piu degli scrillori come

oro di verila 5. Eccovelo in sunto. Gaspare Scioppio passando per

Venezia alia volta di Germania lenta di Irarre il Sarpi alia parle del

PonteGce. Trovatolo restio gli fa inlendere a aver il Papa le mani

lunghe , poterlo cogliere dovechessia o vivo o morlo a lalento": ba-

dasse perlanto a' casi suoi. Poco tempo dopo quesla minaccia lo as-

salgono cinque sicarii parte facendo scoria e parle la esecuzione :

dei quindici col pi di stilo menatigli a furia avendo ferilo Ire, giltando-

si tulli sopra uua gondola gia appostata, volano a salvameuto nella

casa del Nunzio. Da quesla la stessa sera si tragiltano al lido, e mes-

sisi in una peotta a dieci remi, apparecchiala all'uopo, atterrano cbi

dice a Ferrara, chi a Ravenna e chi al trove. Divulgalosi il fiero caso,

il popolo si affollainlorno 1'abilazioue del Nunzio, grida, insulta e mi-

naccia si furiosamehte, che 1' eccelso Consiglio dei Dieci e coslret-

lo a mandarvi numewsa e pubblica guardia, perche non nasca qual-

che grave inconveniente. Stava a capo dell' assassiuio uu Ridolfo

Poma, mercarile fallilo di Venezia, il quale andalo a Napoli per ri-

scuotervi alcuni crediti e di la a Roma, era enlralo in graude dimc-

stichezza col Cardinale Borghese, e introdotto al Papa ricevca la pro-

messa, che due sue figlie sarebbono ricevule monache graluitamente.

1 Op ere varie del M. R. P. F. PAOLO SARPI. Helmstat 1750, v. I, pag. 73

segg.

2 Memorie recondite, t- 1, pag. 432, 454.

3 Bistor. lib. CXXX.

4 I particolari deirassasslnto commesso nella persona del P. M. Paolo

Servita, teologo delta Seren. Repub. di Venezia. Quesla relazione fu man-

data da Giovanni degli Effelli al Card. Borghese in una sua leltera con data

di Fonlainebleau. Mss. dell'Archivio private deU'eccllma casa Borghese.

5 La Vila, donde elralto ilracconlo, chequi si riferisce, e comunemenle

altribuita a F. Fulgenzio Micanzio, 1'amico piu caro, che F. Paolo si aves-

se . II Foscarini opina allrimenti, e prova la sua sentenza con ollime ra-

gioni. V. Delia Letteratura veneziana di MARCO FOSCARIM Cav.e Proc. lib. III.
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A' credilori scrivea die avrebbono prestasoddisfazione,che egli sa-

Hrebbe a grande stato e che avea concepilo speranza di essere

fallo Cardinale. Ebbe a compagno della scellerata impresa Ales-

sandro Parrasio anconitano, a guida prete Michiel Vili, ad esecuiori

Giovanni da Firenze e Pasquale di Bitonto, ambedue banditi per

commessi oraicidii. Coi quali tornando a Venezia, levo qual primo

aiuto mille scudi dalia camera di Ancona
,

come fu verificalo per

pubblici documenli. Cos! 1'Anonimo.

Le minacce dello Scioppio, le dimeslichezze del Poma, le grandi

speranze da lui concepile ,
i contanti ricevuti

,
la fuga presso del

Nunzio, M\ dicono senza mislero: il colpo esser venulo da Roma,

mandanti il Papa ed il Cardinale nipote. Dobbiamo prestar fede a

questa conchiusione? II disaccordo formale
,
che appare nei quattro

racconti citati intorno a queste circoslanze capitali, ce lo divieta re-

cisamente.

II Tuano e la Relazione non fanno motto di alcun ammonimento

dato a F. Paolo prima dell'assassinio. Lo Scaligero invece afferma,

che lo Scioppio fu imprigionato in Venezia
,
o come conscio antece-

dentemente dell'aggressione, pochi di prima perpetrata, aul qui alte-

rius eo explorator venisset 1. II Lingeslbeim gli da su la voce, e il fa

carcerato per sospelto, nato dall'aver lui favellato con F. Paolo, in-

solenlius et minaciter 2. Lo Scioppio smeulisce tutli e due, chia-

inando a teslimonio delle loro falsila lo stesso Sarpi, e adducendo a

motivo della sua breve prigionia il reo uffizio fattogli da G. Adolfo

Weilerishemio : il quale avealo dinunziato presso la Signoria, come

portalore di uno scritlo per la slampa, conlrario alia Repubblica, .ed

aventeunacommissione di nimicarle tulli i principi diGermania 3. H

Siri sostiluisce allo Scioppio un certo personaggio ,
il quale per inca-

rico del Bellarmino ammoni x solto sigillo d' impenetrabile segreto

il Sarpi di darsi guardia e ben custodire la sua persona contra la

temerita di qualche sicario, che si era deliberate di torgli la vita .

Falso, ripiglia 1'Auonimo: non si volea ucciso F. Paolo, ma vivo

1 Vita et Parentes Gasp. Schoppii, pag. 150, 151.

2 Epist. 80 ad Congarsium, 7 Nov. 1607.

3 Amphot. Sciopp. 162, 163.
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sollo le unghie delta Inquisizione, e 1' ambasciata del Bellarmino fu

eosa posteriore all' assassinio. Cos! 1' un peggio che 1' allro va favo-

!eggi;mdo a capriccio intorno all'ammonitore ed airammonimento.

II Poma, secondo 1'Anonimo, si porta a Napoli e di la a Roma
;
se-

ttondo la Relazione viene difilato a Roma, e dopo Ire mesi da voce

di andare a Napoli, e invece s'incammina alia volla di Venezia: stan-

do al primo egli prende con meraviglia di ognuno dimestichezza

col Card. Borghese ;
stando alia seconda e visto frequenlare sotameu-

te il Vescovo del Zanle, fuggilo da Venezia a Roma nel tempo dell'in-

terdelto. L'Anonimo vuole iniziata la coogiura qui in Roma, il Tua-

o io Venezia : 1'Anonimo pone le ricompense pure in Roma, il

Tuano nella Puglia : 1'Anonimo porla la promessa di graluile mona-

eazioni : il Tuano 1'obbligo imposto al Poma di dare in pegno ai Ge-

mlti di Ferrara i proprii figli, ed eseguito prima del colpo. L'Anoni-

mo in fine ba vedulo lo sborso dei mille scudi in Ancona, i pubbli-

ei documenti che lo leslificano, il ritorno del Poma a Venezia coi

compagni allato: nulla di questo hanno osservato gli altri, salvo 1'an-

dare e venire segreto del detlo Poma, indi il suo vivere camuffalo in

Venezia, e gli aggressor! arrolali nelle compagnie per levante. E co-

si il luogo, le persone e tutte le altre precipue circostanze della co-

spirazione giacdono affermale, contraddelle o sostanzialmente mu-

tate dalla perpetua discordia dei quattro citati narratori.

V'ha di piu. L'Anonimo e la Relazione fanno correre gli assas-

sini a salvamento nella casa del Nunzio: il Tuano per 1'opposto li fa

wolare dirittamente alia peotta summa celeritate. II Siri afferma che

questo burchio era tenuto in pronto dal Nunzio : lo nega la Relazione

con 1'Anonimo, ed asserisce esplicitamente, che tanto esso quanlo

la gondola erano slati innanzi preparali ed appostati dagli assa*

lilori. L'Anonimo descrive il popolo in furore contro del Nunzio e

la necessila di sicurare 1'abitazione con grosso nerbo di guardie.

Leggele la Relazione e troverele che fu mandate a cuslodir la ca-

sa dal Nunzio, perche si diceva, che i malfaltori v'eran enlrali.

In somma le testimonianze dei narratori del fallo non convengono

oirca un solo punto di quelli , che darebbero qualche presa all' ac-

casa. La confusione della lorre babelica s' incontra ad ogni passo.
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Irragionevole, iniquo sarebbe quindi il menomo sospello di reila ne-

gli accusali.

Tanlo dal semplice confronto delle narrazion!. Esaminiamo da vi-

cino la cosa. Delle minaccie, che suppongonsi fatle a F. Paolo dallo

Scioppio nou occorre favellare. Sono conviole di falsila dallo slesso

Scioppio nel libro sopraccitalo. V'e 1'avverlimenlo del Bellarmiao.

Or sapete a qual fine fu esso invialo da si gran Cardinale a F. Pao-

lo? Ve lo dice lo stesso narratore: perche fosse una prova irrepugna-

bile di qucslo coraplimento, vale a dire, che Ira lui e F. Paolo non

v'era mai slalo suggelto di rancore alcuno o di odio personale; ser-

vendo ciascuno di essi alia causa del suo principe. Che egli avesse

scrilto in difesa e lulela della podesta, e dirilti del sommo Ponlefice

e della Santa Sede; e F. Paolo di quelli della sua Repubblica: onde

non gliene volea alcun male, circoscrillo quello, che seco porlava la

controversia
;
che anzi lo stimava, e servirebbe in tulle le occasion!

che se gli presentassero. E per dargliene una sicura riprova volea

preavverlirlo di darsi guardia ecc. 1. II Bellarmino non serbo ran-

core, non ebbe odio personale verso F. Paolo, si, ne siamo persua-

si : ma chi polra mai credere, che egli in opera di doltrina egua-

gliasse i suoi scrilli a quelli del Sarpi, che la diflerenza dovesse

riporsi nella sola diversity dei principi, a cui servivano? Non fu il

Bellarmino, che ne'suoi scritli convinse F. Paolo di aver preso la

difesa di dollrine contumeliose alia S. Sede, scandalose ed ereli-

che in se medesime? Non fu il Bellarmino, che come addello al

S. Uffizio, condanuo col suo suffragio le scritture dello stesso F. Paolo

in un solenne decrelo 2? Quindi Tuna delle due: o non esisle il

riferito complimenlo, o convien dire che il Bellarmino fosse un

menlilore, un iniquo, un empio ipocrita, perche avrebbe scrilto in

pubblico altrimenti da quello che senliva in privato : perche giudice

avrebbe a danno di F. Paolo condannale, come scandalose e con-

trarie alia fede, dottrine, che non repulava tali : perche avrebbe con

1 Smi, Memorie recondite, v. I, pag. 432. Opere citate di F. Paolo, v. I.

pag. 94.

2 V. Risposla del Cardinal Belarmino al Traltato dei sette Teologi dl

Venezia, e Risposta alle opposizioni di F, Paolo Servita conlro la scrittura

dei Card. Bellarmino.
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iniinlo zelo messa in giuoco la credenza cattolica, dove era solamon-

le un liligio o gara di principi. La sua altezza di animo, e i sanli

ostumi con cbe visse, dicono evidenlemenle il contrario. Adunque
essendo una favola il complimento, dee qualificarsi cello stesso no-

rae anche /' avviso, che gli fu dato in pruova della sua veracila.

Lo scampo cercato dagli assassini in casa del Nunzio, le grida e

le minacce del popolo conlro di lui, la guardia messa all' abitazione

dello stesso, lo spavento che lo gitto in lello e pose la sua salute in

istato pericoloso sono altre favole spacciate da F. Fulgenzio, dall* A-

nonimo e dalla Relazione. Volele vederlo? L'assassinio accade in su

la sera del giorno 5 di Ollobre, e il Nunzio il di appresso scrissc

nove lettere al Card. Bofghese, tutte di gravi e svariatissiini affari.

Dunque non giaceva malato in istato pericoloso. Die conto nella

prima dell' attentato conlro Fr. Paolo, ma eome uomo a cui erano

giunte le prime novelle. Ecco la sua semplicissima narrazione:

Hier sera presso al tardi fu ferito di due o Ire stillellale Frate Pa-

volo servita, et si crede, che egli non sia in pericolo di morte, seb-

bene non si sa di certo. Li Sig. del Consiglio di X, che formano il

Processo, per quanto si dice in pubblico, hanno indilii delle persc-

ne, le quali si crede, che habbino commesso il delitto. Per la citta

se n'e fatto gran roraore, et moslrano, chs gli sia dispiaciulo assai,

essendo egli grandemenle amato. Tan lo intorno al Sarpi. Nul-

la degli assassini venuti alia sua casa; nulla dei viluperii palili;

nulla delle guardie poslegli. Vi par egli che chi indicava 1'agitazio-

ne degli anirai cagionata in Venezia dalle ferite del Sarpi, non

avrebbe soggiunlo lo spavento causato in sc stesso dalle terribili

grida del popolo, se queste fossero veramenle accadute? Se non al-

tro 1' onta e il disonore fatto al Pontefice nella sua persona dal Go-

verno e dai governali, e 1'obbligo d'iufornrarnelo prestameiite da fe-

dele ambasciatore, doveano essere molivi piu che sufficienli ad in-

durvelo. Leggele le leltere, che egli scrisse al Card. Borghese in

dfra il 13, il 20, il 27 dello stesso mese di Oltobre, il 6 di No-

vembre e il primo di Decembre 1. Voi lo vedr ete lutto in alto di ri-

ferire minutamenle quanto accadea in ordine alle conseguenze del

1 MSS. dell'Archiv. Borgh.
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caso cli F. Paolo, affinchc dello stato delle cose, e della stia condizio-

iio a fronte del signori veneti la S. Sede fosse pienamenle chiaiita.

Or perche non iscrisse verbo di cio che si conta occorsogli nella sera

dcll'assassinio ? Perche nulla gli era accaduto di quello die si dice.

Ecco la scmplice ragione. Brevemente, siccome apparisce una fa-

vola il suo raortale spavenlo, cosi e uua menzogna la venuta degli

assassini alia sua casa, i romori della plebe e le guardie poslevi dal

Governo. E pure una favola le due figliuole del Poma ricevule mo-

uache in Padova, perche invece si trovano far misera vita in Roma.

E una grande calunnia la levata dei mllle scudi in Ancona , falta

smentire iiominatamenle dal Papa. Qual e la conchiusione, che si fa

quando colgonsi gli accusatori in perpetua opposizione e colla men-

zogna sul labbro? Non e punlo dubbia: che 1'accusato e un inno-

cenle oppresso.

Supponiamo ora che le narrazioni non si oppongano, ue siano bu-

giarde. I maneggi ,
che il Papa ed il Card. Borghese suo segretario

allora faceano, valgono soli a mettere in moslra la loro innocenza. II

Governo di Venezia in piu cose della riconciliazione non soddisfa-

cea punto ai giusli desiderii del Pontefice. La prima e capitale Ira

queste risguardava F. Paolo e i suoi cornpagni teologi, soslenitori di

dotlrine scandalose ed eretiche
,
condannate come tali

,
e cio non

ostanle lenuli al soldo della repubblica. Citali a dar con to di se di-

uanzi al Iribunale del S. Uffizio, il Papa domandava che vi compa-

rissero : i signori ^
7eneli rifiutavano, volendoli compresi nella gene-

rale assohmone, dala al levare del famoso Interdello. Per vincere

cotesta resisteuza il Papa volse 1'animo ag!i uffizii del re Enrico IV,

mezzano della pace Ira la S. Sede e la Repubblica, e mallevadore

de' palti. Pregollo a tale uopo di richiamare riall* ambasciata di Ve-

nezia il De Fresnes-Canaye , piultosto av verso che amico di Roma,

e fu compiaciuto colla sostituzione dello Champigny. Chiese, che il

iiuovo ambasciadore avesse 1' ordine di rafforzare gagliardamenle

olle sue praliche le domande pontificie, ed oltennelo, come appare

daU'ampie istruzioni dategli. Nello slesso tempo, tornando il Card.

l)u Perron di Roma in Francia, gli commise, che toccando Venezia

\i batlesse il medesimo punto. Quesli era gia in sull' entrare in Ve-
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nezia, lo Champigny non guari lontano, il Papa nel meglio delle sue

sperauze. Eccoti accadere 1'assassinamenlo del Sarpi : onde la Si-

gnoria messasi lulla in bollimenlo di sdegni e di sospelli, la con-

giuntura del la Iraltazione dell'affare manco. II Card. Du Perron se

ne va senza far molto
;

lo Champigny diflerisce i suoi uffizii a tempo

migliore e il Papa trovossi colla pratica , gia condotta vicino al suo

termine, interamente sconciata 1. Gli uomiui devonsi giudi/are dai

fatti. II Pontefice ed il suo segretario coi proprii maneggi mira-

Tano ad oltenere Jl compimento delle proprie domande con un mez-

zo efficace, leale e paciflco. E egli verosimile che nell' ora slessa

adoperassero ancor quello di un' orribile congiura? Vi ripugoa il co-

mune buon senso non meno che il coslume generale degli uomini.

Un mezzo non si spezza nel punlo , in cui fa conseguire il fine a cui

e diretto : di due mezzi acconci, il giuslo, pacifico e senza pericolo

suol essere preferilo all' iniquo, \iolento e di grave danno. Via la

calunnia. L'assassinio del Sarpi riuscl improvviso in Roma, come

scrisse il Card. Borghese all' Inquisilore di Venezia : fu abbominato,

perche sommamente reo ed accadulo nelle congiunture descrilte,

come ri>ulta da lettera dello stesso al Nunzio Ubaldini: fu d' infinite

rammarico al Pontefice, perche vide che la malvoglienza de' nemici

ne avrebbon profitlalo a danno della S. Sede, come egli stesso di-

chiaro all' ambasciatore di Francia 2. Tanto dovea accadere quale

conseguenza del discorsi maneggi.

Havvi la senlenza pronunziata dall' Eccelso Cons, di X. contro i

rei comunemente ignorata. Giova qui riferire per disteso la parte

narraliva dell'assassinio.

1507 a di X Ottobre in Cons, di X... Ridolfo (Poma), Pre Michiel

(Yiti), et Alessandro (Parrasio) fatti ministri di enormissima conspira-

1 V. le leltere del Card. Borghese al Nunzio di Venezia, in data del 25

Agosto, 13 e 20 Ottobre"; del Nunzio al delto Cardinale, 13 Oltobre e va-

rie altre degli ultimi mesi del 1601, AISS. deU'Arch. Borgh. y le istruzioni

date al Champigny presso il Siri, loc. c. pag. 428 e il dispaccio del 21

Nov. pag. 443.

2 All'Inquisitore 13 Ottobre, all' Ubaldini 20 Ottobre. MSS. dell'arch.

cU., dispaccio dell'Alincourt, 3 Nov. 1607, presso il Siri, 1. c. pag. 440.
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tione dopo haver' ordita e maneggiato longa, e prodittoria trattatione, et

usate varie insidie, et exploration! per una consumata effettuazione di

assassinamento piu di ogni altro odioso et empio ;
contra persona Reli-

giosa, mandorono Giovanni et Pasqual sopradetti , da loro molti giorni

trattenuti a questo concerlato oggetto, i quali favoriti, et spalleggiati da

altri Ire et arraati di slili, et archibusi curli (armi detestate et espres-

saraenle yietate dalle leggi nostre) pensatamente et appostatamente as-

salirono il Yenerdi, cinque del presente mese, intorno le hore 23 il Padre

Maestro Paulo Servita Teologo della Signoria Nostra, persona di oltirai

costumi e di vita esemplare ;
il qiiale con Fra Mariano suo Converse dis-

montava dal Ponte di S. Fosca per andare al suo Monasterio ivi vicino,

tirandoli per ammazzarlo Ire veheraentissimi colpi di stilo alia volta della

testa, da quali resto ferito di tre gravissime ferite nella faccia e nel collo;

prendendo un di essi il Converse per le braccia e tenendolo stretto, perchc
non potesse adoperarsi in aiuto suo, sbarrando anco gli archihusi contra

U popolo, che s'era sollevato e concitato per la novita, et horribilita del

easo, lasciandogli il Stilo in una delle ferite, et datisi alia fuga, et con il

mezo di gondole accompagnatisi con gli altri andorno ad una Pedotta,

armata a dieci remi, et apparecchiata sul lido per questa causa
;
con la

quale passati in diligentia in aliena giurisdittione, si sono salvati l
.

II Consiglio formo il processor ne trasse la storia dell' assassina-

mento. Voi 1'avete udita. In essa niuna menzione di awisi antece-

dent*!, niuna parola della fuga degli assalitori presso il Nunzio, niuQ

motto, onde si possa odorare in quel delilto la,mano di Roma. Dun-

que le circostanze che darebbero presa a qualche sospelto o non

esislevano, o se furono deposle, trovaronsi maligne dicerie.

Adagio, soggiunge il Tuano, la disgiuntiva non e esatta. V'ha un

altro mernbro, e in questo giace la verila. II Senato, cautamente pro-

cedendo, tanto nei pubblici alti quanto nei libri dei privali, non per-

mise sillaba in accusa di Roma per non inasprire la piaga non ancor

bene rinsaldala delle passate discordie. Volete vedere a che riuscisse

eotesla cautela? Ve lo moslriamo subito. La riferita sentenza contro

i rei fu mandata da Venezia aH'ambasciatore della repubblica in

Francia; ma non sola, Era accompagnata da una relazione parti-

eolareggiata dell' assassinio, in cui le circostanze, con che tralleg-

1 Sentenlia dell'Eccelso Cons, di X conlro Rodolfo Poma, Pre Michiel

Viti, Alessandro Parrasio, Giovanni di Fiorenza figliuolo di Paolo etc. etc.

Pasqual di Bitonto, slampata in Venetia J607.

Serie YJ, vol. XII, fasc. 425. 42 6 Decembre 1867.
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giavasi il fatto ,
e gli aggiunli , ond' erano contornali i rei

, diceano

.spiccalo, che la spinta al delilto veniva dalle mani del Papa e dei

Gcsuiti. Diffusa largamente in Parigi e commenlata a voce dallo

stesso ambasciatore e dal suo segretario accese neglianimi, in ispe-

de degliUgonolti, somma indegnazione, e sulle lingue la piu slrana

maldicenza l. Francia e Germania furono in poco tempo ripiene di

infami dicerie e di peggiori libelli a scapito della sede apostolica 2.

Eccovi a che riuscivano le cautele del Governo di Venezia : a consu-

mare a man salva una delle piu lurpi bdcconate a danno di Roma.

Nun potendo esso fare alcuna allusioue conlroil Ponleficc nella sen-

ten zaufficiale, perchequesli gli avrebbe dimandato streltissimo conto

delle prove, gli fe' il brullo tirodi scaricare la colpadi tanla infamia

sopra asserzioai di origine privata, contro le quali non v' e riparo,

meltendo in giro le circostanze e gli aggiunti indicati prima in Venezia,

come si ricava dalle letlere del Nunzio e da quelle dell'Ubaldino 3,

ft poscia in Francia e nel moudo lutto per la relazione spedita all'am-

basciatore. Dominava allora nel Governo della repubblica la fazione

parligiana de' principii eretici e deH'avversione profonda diFr. Paolo

verso il Papalo : quesla e la spiegazione di si reo procedimento. II

Tuano, amico del Sarpiedi F. Fulgenzio, ce la conferma, scrivendo

buonamente degli assassini che perpetrarono il delitto, consilio pri-

mum Veneliis, dein el Romae cum quibusdam communicalo
,
sed

1 A' due di Nov. l'Imb. r di Venezia sparse, siccome fece anche il suo

Segr. ,
dal qnale io seppi 51 caso

,
la nuova che Fra Paolo Servita era

stalo ferito et assassinate in mezzo a Venez. a
, incolpando di questo fatto

il Papa ed i Gesuiti... Ha date molte copie della inclusa Relaz. 6 col ban-

do stampato in Venetia contro i delinquenti e parlicolarmente agli Ugo-
nolli. Questa Relaz." con quello che ban detto a voce conforme ad essa

ha fatta impressione tale negli animi di tulti, che ognuno liene, che cid

proceda dal Papa e ctoi Gesuiti... Gli Ugonotti fanno un graude schiamaz-

zo, i cattivi caltolici dicono peggio di loro. Leltera di GIOVANNI DEGF.T

EFFETTI al Card. Boryhese,lZ Novembre 1607, Arch. cit.

2 V. STEMO, De facinore in JH. Paulum Servitam perpetrate. Heidelberg

1608, e gli opusc. dell'OspmiANO e del LTJCIO.

3 Lett, del Nunzio, 13, 20 Ottob. 6 Nov.; dell'Ubald. 6 e 9 Ottob. mss.

Arch. cit.
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ignaro Ponlifice : sic enim Senalus did el credi volebat, nee non et

ipse F. Paulus l. Si volea che fosse divulgato, essere stato il consi-

glio dell'assassinio comunicalo al Nunzio in Venezia e quindi ad alcu-

ni in Roma, come al Card. Borgbese ed a' Gesuiti : ma poi per ec-

cesso di cortesia o di cautela non si volea che fosse detto e creduto,

che il Papa ne avesse avuto alcun sentore, lasciandolo per6 intra\7e-

dere e dicendolo alto, quando lornava a conto.

Riassumiamo. Conlraddizione nei racconti, falsita nelle circostan-

ze capitali dell'accusa, maneggi negli accusati lendenti a lutt'allro ,

che ad un atto violento, niun sospetto di colpa dalla sentenza , sco-

perta di un turpe arlifizio per infamare sicuramente: ecco il risulla-

to del nostro esame circa il fatlo. Se sia o no cieca temerila la me-

noma suspicione di accordo cogli assassioi nel Papa ,
nel Borgheso

e nei Gesuiti, se sia o no aperta calunnia il sostenerlo, giudichino i

nostri lettori.

II.

Rea leorica della S. Inquisizione e fatti sospetti di Roma nel caso

di F. Paolo, secondo I'articolista.

II piu degli storici posteriori copi6 a chiusi occhi 1'anonimo : altri

il Siri od il Tuano. L'arlicolisla corre un'allra via
;
e comeche con-

fessi la leggerezza delle prove , nondimeno innesta con fino artifizio

teoriche e circostanze di tale gravita che alia fine spunta nell'ani-

ino del leltore un fiero sospelto a carico della S. Inquisizione e del

Papa. Eccovi il suo discorso.

Preinesse le usate querele contro la Inquisizione ,
e indicate il ricorso

del Papa agli uffizii del Re di Francia contro i leologi yeneti
,
continua :

Enrico non voile adoperarsi, e la repubblica rigetto la domanda del

Pontefice. II ritiuto de' Yeneziani mettea in grande irapaccio la Inqui-

sizione, ed offendea 1' autorita e la riputazione del Papa. Le opinion!

pubblicate dal Sarpi erano universalmente conosciute e meritevoli della

prigionia a vita. La sua contumacia era parimente notoria , e gli erelici

1 Loc. sopr. cit.
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contumaci erano puniti di morte Non v' era dubbio inlorno la reitii

del Sarpi, ne circa la pena dovutagli. Niuna difesa era possibile ;
ne bi-

sognava altro processo per convincerlo. Secondo la teorica dell' Inquisi-

zione egli era un proscritto. Pero quando fu pugnalato in unaoscura via

di Yenezia, egli proferi le note parole : Cognosco stylwn Curiae Roma-

nae. Gli assassini fuggirono negli Stati della Chiesa. Montati sopra due

carri con due pesanti forzieri colmi di danaro ed un prete in compagnia,
andavano earichi di armi senza mai deporle, dicendo avere licenza di

viaggiare cosi per i dominii papali. In questa divisa vennero per la

grande via da Rimini ad Ancona, dandosi il vanlo, dovunque si ferma-

yano, di aver ucciso il P. Paolo. Spesi alcuni di in Ancona, apparvero
in Roma il 29 Ottobre 1607. La nuova del loro altentalo fallito aveali

preceduti, e cagionato dispiacere. Paolo V disse all' Ambasciatore fran-

cese: mi duole dell' accaduto: non gia che io non desideri male al

Sarpi, ma perche s'imputera a me un'opera che fu per lo meglio un alto

di zelo indiscreto e pazzo. La paura rimase giustificata. II Governo di

Venezia si studio di gravare il Papa della colpa : ma 1'accusa non po-

trebbe sostenersi dinanzi ad un' evidenza positiva assai leggera. Suo

nipote scrisse al Bentivoglio ,
che parecchi s' erano offerti al Papa di

rapire il Sarpi o di torlo di mezzo
,

e che furono asciuttamente con-

gedati. Nondimeno correa in Roma comune opinione ,
che il Papa non

potrebbe negare il salvocondotto ad uomini
,

che aveano altentato alia

vita di un erelico. Vero e che la sua eresia non era stala formalmenle

dichiarata
,
ma si tenea per certa in Roma e cio bastava alia giustifica-

zione dell' assassinio. Questa opinione fu difesa da un Yescovo nel pa-

lazzo del Segretario di Stato, e non fe maravigliare alcuno. Sarpi stesso

avea raccomandato 1' assassinio secreto per ragione di Slato, e quando il

piu de' suoi libri era posto all'Indice, quell'uno che contenea tale propo-

sizione, fu risparmiato.... Alcuni Lucchesi iti in esteri paesi resersi pro-
lestanti. Fu messo un bando, pel quale ogni cittadino della Republica
che uccidesse uno dei transfughi dovea premiarsi coll' amplo perdono di

tutti i delitli precedenti o suoi o de'suoi amici
,
a talento. Cotalche 1'as-

sassinio di un eretico era un atto non solamente innocenle
,
ma merito-

rio, e si meritorio
, che era creduto compensare e redimere la colpa di

qualsivoglia numero di altre uccisioni. Cantu dice
,
che quel decreto

fu applaudito da S. Carlo Borromeo e da S. Pio V. Gli assassini del

Sarpi restarono in Roma qualche tempo senza essere molestati. Final-

mente il Vicere di Napoli fu pregato di assegnar loro una provvisione e

cosi tener lontano colale ingombro.

Che vi pare di questo lungo ragionamenlo? Non e egli vero, che

tutto e ordioato con fino artifizio a melter 1'animo del leltore in gra-

ve sospetto ? Papa ed Inquisizione trovansi in grande impaccio pel
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rifiulo de'Veneziani. Ma il Sarpi, giudicato reo di dollrine ereticbe,

e fuori della legge, e un proscrilto. La licitezza di farlo assassinarc

i.ou e punlo dubbia in Roma, poiche i due santi Pio V e il Borro-

meo applaudono alia legge dei signori Luccbesi. II Papa e la Inqui-

sizione tentarono poi da vero di sbrigarsi dal Sarpi per via dell' as-

.^assinio? L' articolista non senlenzia colle parole : vi parla coi fatti.

A lale uopo egii vi descrive da una parle gli assassiui, che marcia-

no per lo Stato ponlificio, riccbi di pecunia, con piena facolla di por-

tar armi, che si vanlano deU'assassinameulo commesso, cbe annati

Infino ai denti eulrano senza inloppo in tulle cilia da Rimini alia

capilale: dall' allro lato vi moslra Rorna dolersi dell' assassinio non

t iuscilo, iion dare alcuna moleslia agli assassini ,
e quando gli al-

lonlana, provvederli convenienlementea vita co'suoi uffizii presso un

Yicere. Or come avrebbe permesso o fallo lullo queslo, se non aves-

se avuto la mano nell' opera deH'assassinamenlo? Eccovi la conse-

guenza, che sgorga spontanea denlro 1'animo dalla considerazinne di

lal quadro. Ouale e la nostra risposla? Breve: r articolista e ignaro

dei principii della Inquishione, ed e reamenle informato dei fatli.

Prima della Inquisizione. L' arlicolisla afferma
,
che il re Enrico

negasse al Papa i suoi uffizii. E smentilo dalle istruzioni dale al

Champigny e dal dispaccio 7 Novembre allo stesso. In quelle gene-

ralmenle, in questo parlicolarmenle si raccomauda, di oltenere, che

* i Teologi scapestralisi in tempo deU'Iuterdello a predicare e scri-

vere con soverchia licenza e petulanza... in soslenimenlo di punti

ed articoli erelicali, e lemerari chiedessero personalmente il perdo-

no di cui abbisognavano, non inlendendo mica che fossero compresi

neH'assoluzionegeneralecomedesideravalaRepubblica 1. Chi nou

sa che il Sarpi e.aa capo di cotesli leologi? La sua colpa non era

punto dubbia. E verissimo. Non occorreva ulleriore pro-

cesso. Inesatlo. Secondo la leorica del S. Uffizio egli era un

proscrilto. Falsissimo. Ne siano pruova le norme seguenli

della Inquisizione. Le togliamo da due leologi spagnuoli : Rem sancli

Officii absens, vet fugitivus, tune dwitur contumax, quando legitinie

1 SIRI, loc. cit.
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cilatus ad respondendum de fide, elapso cilationis lermino, non vult

comparers. Si autem de haeresi sit convictus per propriam confes-

sionem , vel leslium iuridicam productionem, out facti evidenliam,

el post diclae cilationis lerminum non compareat, praecedenle in li-

lello accusations fiscali conlumaciae facia, potest Inquisitor statim

eum, non realiter, sed fide (cum sit absensj curiae saeculari trade-

re. Milius vero ei convenientius aliquando faciel si hoc omittat , et

solum declarel ipsum esse conlumacem, ut facilius inducatur ad re-

vertenduin el reconcilielur cum abiuratione de formali. Quae recon-

ciliatio eliam habet locum
',

si jwstquam dido modo fuit relaxalus

brachio saeculari, comparet ad excusandam contumaciam; nisi alias

sit relapsus 1. Fra Paolo era s la to citato, era contumace: ma il

procuralore fiscale non avea ancor posto il libello della contumacia,

I'lnquisitore non avea quindi pronuoziata la sentenza definiliva c

fatta la dedizione del reo al potere laicale. Eseguita ancor questa ,

1'infamia dell'abbruciamento inistalua sarebbe slata la pena, si o no

secondo la prudenza ,
libero pero serapre il condannato la prim.i

\olla a comparire per 1'assoluzione
,
merce 1' abiura de'suoi errori.

Dove e la teorica della proscrizione? Nel capo delFarticolisla ,
e nei

libri dei calunniatori del S. Offizio.

Tale e il procedere della S. Inquisizione. Ne altro volea il Ponle-

fice. Oltre la istruzione data al Nuozio di Venezia ce lo lestificano

in particolare le lettere scrille allo stesso dal Card. Borghese. A mo"

di esempio quella del 25 Agosto 1606 ci fa palese, avere il Papa di-

mostrato all'Ambasciatore venelo Tobbligo, che avea la Seronissima

di provedere al gravissimo scandalo
,
che portava seco 1' essere i

setle teologi non solamente lolerati
,
ma favorili e protelli in Vene-

zia
;
ammonirla pertanlo, perche vi ponesse pronto rimedio, altra-

mente esser lui costretto ad usare il rigbre dei Canoni e delle leg-

gi contro di essi, perche erelici formali
;
ed aver terminato dicendo

che bisogoeria abruciarli in istatua che e uno dei rimedi ,
che

danno i Canoni. Quella del 17 Novembre ci nolificache fu doman-

1 De Tribunalium S. Inquisitionis maleriis, auclore R. P. SEBASTIANO SA-

LELLEC de Soc. 1. hispano. fiomae 1636, vol. Ill, lib. V, c. 7, Reg. 413. E se-

guito il Pegna.
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dalo il Nunzio se ripulasse o no opporluno che si procedesse conlro

AJarsilio
,
uno dei setle leologi , faceodolo abbruciare in istatua ,

come si usava, fioilo 1'anno della sua conlumacia 1.

II falto della proscrizione, supposta dall' articolista, e presso gl' In-

quisilori un' opera abbomiuevole, non mai insegoata o messa in ese-

cuzione in secolo alcuno dalla Chiesa
;
e una via diabolica

;
e un so-

spelio , che puo cadere in mente del volgo piu grossolano , che si

trasporta alia cieca ad ogni sinislro pensiero. Qaanto al Sarpi se

fosse venulo a Roma, avrebbe a suo gran pro trovato benignita nel

Pontefice, mitezza e corlesia nella S. Inquisizione. Quesli e non altri

erano i principii che si professavano in Roma ed i senlimenli di fe-

rocia, che vi si nutrivano 2.

Ma perche dal S. Uffizio non fa proibito cogli altri quel libro di

F. Paolo, che raccomanda 1'assassinio per ragion di Stato? E poi

1 JUss. dell'Arth. cit.

2 Quando (i sette leologi) comparissero spontaneamente si useria

con essi ogni benignita et dementia. Cos! il Papa all'ambasciatore ve-

nelo. Letlera del Card. Borghese al Nunzio di"Ven. 25 Agosto 1607. Mss.

cit. Fatto accortamente tastare il Card. Pinelli, Decano del Sacr. Collcgio

e capo della Congregatione deU'Inqumts inlorno al caso di F. Paolo, ecco

quello che ne scrive il citato ambasciatore al Doge:

Seren. Principe Dovendo io dar certa informatione di un condena-

10 alia golea, ricercatami dal Sig. Card. Pinelli Decano de'Card. 11 et capo
della Congregatione dell'Inquis.

e
,
ho preso volentieri qnesta occasione di

raandarle il Segretario con fine, che essendo S. S. Illma assai libera nel par-

lare, si lasciasse intender alcuna cosa nella congiunlura dei passati ac-

cidenti
,
come appuulo e successo

; poi che apena inleso quauto le disse

per parte mia il Segretario, subilo comincio a dolersi del caso del P.rc

M. Paulo, perche afiferma di non portarli mala volonla: anzi che haveva

dato ordine gia circa un mese al Procur." Generale dei Servi, che gli scri-

vesse in nome suo eshortandolo di venir a Roma, che saria stato ben vedu-

to et accarezzato, et si saria lerminato il suo negotio con piena sodisfatt."

e reputatione della Seren. a Repub.a Dubila non gia da Senfitori et genti-

Ihomini inlelligenti, ma dalla plebe possi essere imputato che venga di

di qua quello che non potra capir nell'animo dei giudiciosi, non si tro-

vando essempio, ne detto, ne fatto in secolo alcuno, non procedendo la

Chiesa per quesle vie indirette e diaboliche. Le faceva dunque faslidio

11 vulgo che si trasporta alia cieca ad ogni sinislro pensiero... Di Roma

i 13 Ott. e 1607. Mss. degli Arch, veneli.
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S. Pio V, S. Carlo Borromeo applaudirono alia legge dei Lucchesi.

e queslo basla. Si, basta a convincere 1' articolisla di piu error! .

Gli serilli di F. Paolo furono condannali dal S. Uffizio addi 20 Sct-

lembre 1606, il libro qui indicalo e, // Principe, slampato la prima

Yolta in Venezia nel 1685 col lilolo: Opinions di F. Paolo, come

debba goveniarsi internamente ed esternamenle la Repubblica di

Venezia per avere il perpeluo dominio, e pubblicalo in francese a

Berlino nell' anno 1751 colla epigrafe: Le Prince de F. Paolo 1.

Dunque noli poteva essere coudannalo cogli allri. Primo errore.

Viene scambiato S. Pio V con Pio IV, e si vuole slranamenle impu-

tare a S. Carlo cio , che il Papa scrisse in persona a Lucca 2. Se-

ccn lo errore. Ha egli 1' arlicolisla riscoutralo il luogo citato dal ch.

Canlu? Cerlo che no: giaccbe avrebbe vedulo
,
cbe tra le cose ap-

provale dal Papa non Irovasi motto circa 1'assassinamenlo tfegli erc-

tici. Un cei to Giacomo Buffo di setta calviniste avca levalo caltedra

di eresia in Lione. Saputolo il maestrato di Lucca, e dubitando, che

traessero ad udirlo con danno della fede i proprii concilladini die

cola mercauteggiavano ,
scrisse loro una lellera di ammonimento :

non convenissero alle adunanze degli erelici, ne sdnvassero i collo-

quii ed i sermoni, si dichiarassero a \1so aperto caltolici, osservan-

do fedelmenle riti
, leggi e costumi della Chiesa Romana. II Papa

commenda sommamente quest' atto ne'suoi pnrlicolari : quaolo agli

altri prowedimenli , presi dal Consiglio della stessa Bepubblica , si

conlenta di stare in su le general! nella lode 3. II ch. Cantu porta

un brano di documenlo
,
affermaudo leggersi in un decreto fra i lo-

dati dal Ponlefice. Intende 1'arlicolisla di riferirsi a questo? Ebbene

1 V. GISELLIM, Memorie inedile, %. Ill, pag. 260.

2 V. RATNALDI Annal. ad ann. 1562, n. 137.

3 Ecco le parole del Breve in data del 20 Gennaio 1562: Lcgimus pia,

laudab'diaque decrela, quae dvitalis generale Consilium nuper fecit ad Ci-

vitatem ipsam ab omni haeresis lube integram conservandom; exempla eliam

Icgintus HllerarHm, per quas, eiusdetn Consilii mandato civesvestri, qui Lug-
duni ncgotianlur, diliyenler, el severe admodum,ut decuit, admonili fuerunl.

u( haereticorum omnium conyressus, colloquia el condones vitent, om.ubus-

que diclis, et faclis suis declarent se iuxta Romanae Ecclesiae rilus, praece-

pla, el instiluia observare, neque ulla in re a recta fide et catholica religione

deflexisse. RAYNALDI, loc. cit.
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in lal caso egli muta abilmente il realo
, giudicato meritevole della

morte. II Consiglio di Lucca non sancisce colesla pena contro gli

eretici dichiarali dello Slato, come tali, ma contro gli eretici. di-

chiarali dello Slato
,
come violalori della proibizione di tratlenersi

ne'paesi nominatamenle indicali dallo stesso decrelo l. Terzo erro-

re. La osservazione, che 1'assassinio di un eretico fosse ripulato dal

Papa opera si meritoria
,
che valesse a rimeltere lull! gli assassinii,

e uno scherno di conseguenza fuor di proposito.

Veniamo ai falli. Gli assassini fuggirono nello Stalo della Cbiesa.

E vero: ma come i rei cbe dall' Italia fuggono nella Svizzera o in

America per soltrarsi alia pena meritala. L'ambasnadore \eneto in

Roma ebbe dal Senato ordini pressanlissimi di spiarli con lutla di-

ligeuza, d'ind.igare, di scovare; e scrivesse il lutto punlualmente

alia giornala, tanlo piu grata sarebbe la relazione, quanlo piu mi-

rmta 2. Egli non venne meno al suo ufficio. Mise i suoi cagnolli

sulle peste degli assassini, raccolse ogni lor mollo in proposito, no-

16 gii alti del governo e le dicerie di Roma, origlio nell' anticamera

1 II tratlo citato dal ch. Canlii e 11 seguenle:... Ai dichiarati eretici dello

Stalo si proibisce di fermarsi in Italia, Spagna, Fraucia, F.andra, Brahante,

< luoghi ue' quali la nazione nostra suole conversar, abitare e negoziare <:s-

sai ; e se vi siauo trovati, chiui.que gli ammazzera guad;igni per ciascun

fli loro,de' danari del Comune,scudi trecento d'oro; se bandilo, rimanga II-

bero; se no, possa rimelter un altro baudito. BAYNALDI, ad annum 1562.

Duplice era il mezzo, che usavasi in qui'sti tempi per giungere il reo: I
3

dried ere la dedizione al principe, iielle cui terre si era ricoveralo; 2. por-

gli una laglia per chi lo iraesse in patria o 1'uccidesse in qualunque luogo lo

incontrasse. La sentenza contro gli assassini del Sarpi ce ne da un pronto

esempio: Chi prendera e condurra nelle forze ovvero ammazzera in alcun

luoco suddito Ridolfo Poma, abbia ducati quatlro mille immediate contall

e la faculta di liberar un bandito da queslo Conseglio. Chi veramente lo

prendera, overo ammazzera in cadaun luoco fuori deJIo Slato uostro conse-

guira i ducati qualtro mille di laglia, et la liberalion di due bandili da que-

slo Conseglio. I Lucchesi nel loro baudo si sono attenuli al secondo mez-

zo. L'amore verso la religioue dei loro padri ed i pericoli polilici sperimen-

tali allre voile dall'eresia nel seuo della propria repubblica, hanno suggeri-

lo il decrelo.

2 Lett, del Doge aU'ambasciatore in Roma, 6 e 27 Oil. 1607, Archiv. veil.
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del Segretario di Stato, ne' Concistori e ne' convenli, lento per ogni

via di cavare da' Prelati e da' Cardinali, quanto vi fosse di segrelo.

I suoi dispacci da mezzo Oltobre 1607 all'Aprile del 1609 sono

iDolti ed assai minuli. Esaminateli. Voi v'incontrate ad ogni poco

nei si dice, si discorre, si suppone, mi men riferito : yi da per si-

euro che gli assassiui sono in un luogo, e invece sono in un altro
;

che il tale di essi e morto, quando e \ivo e sano, che 1'uno e

messo in prigione perche non isveli 1' arcano, e tutlo ad un tratto

comparisce in liberty : disdicono oggi quello che Ire giorni prinrr

avean riferito. In conchiusione con tante diligenze ed in si lungo

spazio nulla si pote raccorre, che superi la diceria volgare, o gilli

ombra di sospetto ragionevole sopra i voluti ordinatori dell* as-

sassinio.

L' articolista iiella scella de' falti non va lanlo per le sollili. Trova

egli ne' dispacci delt'anibasdatore una diceria conlraria a Roma?

A questa si afferra. Se poi sia stata o no disdelta dal medesimo,

poco monta. Le circostanze del viaggio fallo dagli assassini per lo

Stato pontificio, sono deposizioni di un corriere e di un posliglione

raccolte nelle osterie, ma da lui sono iratteggiate come tante verilu

lampanli l. Che i due forzieri fossero gravi di moneta, e semplice

congetiura di focchini, moslralasi falsa appresso : ma secondo lui o

un fallo cerlissimo 2. Scrisse 1'ambasciatore del tenlalo assassinio,

che simile azione, quando si seppe in Roma, fu detestata come

scandalosissima ed inumana 3: I'articolista invece s'immagina, che

la nuova abbia cagionato dispiacere. Un'opinione messa fuori e con-

traddetta Ira le chiacchiere dell'anticamera, sotto la sua penna di-

Tfiene una tesi sostenuta da un Vescovo nel palazzo del Segrelario co

niuna meraviglia 4. Altera le parole del Papa 5, e spaccia com

1 Lett. deH'ambasciatore al Doge, 25 e 27 Ott. 1607, mss. Archiv. vcn.

2 Lett, del medesimo allo stesso,25 Otlob. Ivi.

3 Lett, del medesimo allo stesso, 20 Oltob. Ivi.

4 Lett, del med. allo stesso, 10 Novemb. Ivi.

5 Ecco le parole del Poiitefice riferite dall'ambasciatore veneto: che

gli dispiaceva questo accidente, non gia perche non desiderasse di veder

M. Paulo castigate, ma perche lion vorria, che fosse seguito il casligo per
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qulnlessenza di verita la grande fandonia delle provision! oltenute

dal Vicere di Napoli in favore degli assassini 1. II Papa bramava il

Sarpi o emeudalo o punilo per la via legale ,
e uon con quella dello

stilo, da lui in piu occasion! altameute deteslata 2. Degli assassini il

Pasquale fu ucciso in Bitoulo sua patria, Giovanni da Fiorenza de-

capitato nella rocca di Perugia, il Ponza, il Parrasio ed il Viti presi

e processali furon condannati a finire nelle carceri di Civitavec-

chia 3. Eccovi le provvisioni chieste et ottenule a loro conto.

Ebbero pero un ricovero di oltre un anno nello Stato pontificio.

Non lo neghiamo : ma la condizione del Governo di Roma non per-

mise altramente. Corsa voce che esso fosse per dar loro lo sfratto
;

eccovi il Residente veneto di Napoli dar luogo alia frottola della pen-

sione annuale sopraindicata. Messo in carcere il Parrasio, ecrovi

1' ambasciatore scrivere e confermare
,
che ci6 erasi falto per trargli

una carta secreta, e cosi restasse nascosta una trattazione passata 4.

Dovea darli in mano de' Signori veneli? Chi sicuravalo che la parle

allora dominante uon avesse a divulgare un processo, secondo lesuc

avversioni? Quello cbe avea mandate a spacciare in Francia a ca-

rico del Papa, era fondamenlo piu che sufficiente di gravi sospelli.

Savio consiglio fu di tornare in liberta ancbe il Parrasio, e cosi la

maliguM restasse smenlila dalle slesse sue esplorazioni. Intanto

non convenendo recare a molivo 1' impaccio di colesla condizione, si

tale via, poiche non mancheriano malign), che interpretariano le cose in

siuistro senso, formando concetto a loro modo, et se cio era seguito per

zelo di alcuno, lo teneva per zelo indiscrete e pazzo. Lett, al Doge, del 27

Oltob. Ivi.

1 Lett, del medesimo al Doge, 24 Novemb. Ivi.

2 V. S. dolgasi vivamente del sinistro giuditio, mostraudo che F.Paolo

si saria ben punito severamente, se fosse venuto in potere tlella Inquisitio-

ne, ma che non siamo hu(raini sanguinarii, et che N. S. ha desiderate et

tlesidera, che si riduca a penitenza. Cosi il Card. Borghese al Nunzio in

Venezia in cifra, 13 Octob. 1607. Arch. Borgh. Concetti somiglianli trovansi

aelleleltere aH'Ubaldiuo ed all'Inquisitore veneto scritti colla stessa data.

Ivi.

3 Lett. deH'ambasciatore veneto al Doge, 1 e 8 Nov. 1608. Arch, ven.

i Lettera dello stesso al Doge, 26 Genu. e 2 Febbr. 1608. Ivi.
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misero innanzi le ragioni legali. Onde suggerendo il Nunzio di Vc-

nezia, che si venisse a qualche allo gagliardo coi rei
,

il Pontefice

gli fe' rispondere cosi: Se senlisse dire V. S. che quelli, i quali,

come si presuppone, ferirono F. Paolo, siano passali per Roma, rc-

spondera, che e per Roma e per lo Stato ecclesiastico passano e

trattanoliberarnente le persone, che non vi hanno commesso delitti,

come pur fanno a Venelia, el Del Venetiano. Se dicesse alcuno
,
ehc

DOD lo credo , che si devevano raltenere et consegnare alia Repub.

Ja risposla sar&, che tale islanza non e slala falta, el cbe se baveria

havulo a cousiderare in ogni caso quali siano i merili di F. Paolo

con quesla Santa Sede. I signori veneli avevano rifiulali al Papa i

selle leologi, rei del S. Uffizio: con qual fronte avrebbero polulo do-

mandare i rei del proprio tribunale? Piu; nel bando gillalo contro

gli assassini aveano posto un prele contro le norme della Immuuila.

e ncl Proc|ama per la difesa del Sarpi aveano allamente lodata la

sua doltrioa a grande onta della S. Inquisizione, da cui era stata

condannala. Polevate sperare con quesle recenti offese alcuna beni-

gnila nel Papa? Eppure circoscrillo il bando sarebbe prorolto a

dimostrazioni lali, cbe avrebbe dato adivedere al mondo quanlo ab-

borrisse un si detestabile misfalto 1. Cnsi I'Alincnurl, ambascia-

tor francese in Roma allo Champigny in Venezia 2. Ma il Governo

della Serenfcsima res'andosi fermo nei suoi concetti, il Papa fu co-

strelto di differire a tempo migliore la punizione.

Tale fu I'esilo dell' assassinio del Sarpi. Negli accusalori di Ro-

ma, content) poranei al fallo, contraddizione, menzogne e maliziosi ar-

tifizii; nell" arlicolista
, loro sostenilore, falsila di principii e Iravi-

samente di falli : negli accusati per I'opposlo dirillo operare e leal-

la di protesle. Quindi la maligriila e la incoerenza appaioLO qua!i

sono nella loro natura : schifosa ed orrida la prima, vaga e piuce-

vole la seconda. Che se lodalo e nella Chiesa chi si sludii di conser-

varne la unila, per'fermo non merita cotesla lode I'articolisla, ch

in lullo il suo scrillo sembra icteso a frang^rla, gillando la difliderza

tra il Capo supremo e le membra della crislianita.

1 Dispaccio dell'Alincourt allo Champigny, 3 Novemb. 1607,presso il Siri

loc. cit.

2 Lett, del Card. Borghese in cifra, 3 Novemb. 1607. Arcb. Bcrgli.
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NOVELLA

III.

Di male in peggio.

Non era peranche ben cessato lo scoppietlio delle celie, a spese di

don Ciccio , destalo dalla sua svenlura di Castellamare, quando egli

sprovvedutamenle lorno a sluzzicare il vespaio. II caso suo, a farla

senza lungagnole, fu questo. Correndo la sagra ad un villaggio vi-

cino, egli vi fu, si mescolo con un branco de'suoi galuppi, dopo un

paio d'ore era cotlo fradicio. Fin qui non c'era gran novila: pereioc-

ehe, dopo rollosi col curalo e coi paesani, pareva che avesse scritta

nell'almanacco a giorno tale una sbornia
;
e non vi falliva. Lo straor-

dinario fu che, poslosi in via per ritornare a'suoi penali, dopo mollo

camminare come si dipingono le saette , finalmenle si senti vincere

dal nemico accollo nelle viscere
;
e piu nou ne potendo si giacque

sotto un albero, non troppo dislante da Arancio
;
e appena s'era col-

co, che gift aveva legato 1' asino a buona cavezza. Aveva questo di

proprio, che quando il fumo del liquore il sopraffaceva, non diveniva

punlo piu catlivo, ne collerico, ne manesco, anzi neppure si sfrenava

in parole scorrelte, e salvo qualche po' poco di mannaggia , guarda
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che mai schiacciasse un sagrato aucor sul vino. II dabbene don Ciccie

aveva un vizio solo, quello di non conlare i bicchieri : pero allorchi

i primi bollori assalivano il pensatoio, ed egli cominciava ad entrara

in cimberli, la lietiludine gli grillava nel volto e nel discorso, poi il

filo del ragionare si avviluppava, poi le parole uscivano smozzicate,

incespicava, frastagliava, da ultimo le palpebre siunivano chetamenU

comefossero incollate,-ed egli piegando il collo si rendeva, pronto a

ruzzolare dalle braccia.di Bacco in quelle di Morfeo. E le strelte del

dio dei ronfanli riuscivano per lui si lenaci , che diveniva come un

sacco di grano, e avriano potuto di lui fare ciccia e tounina, che 1101

si sarebbe risentito.

Or cotesta speciale qualita di sbornia, pacifica e piombosa, aveva

cerlo il suo lato lodevole
,
ma anche il suo pericoloso. II che si co-

nobbe nell' addormentarsi ch' egli fece cola a mezzo miglio da casa

sua , appunto come il Titiro di Yirgilio ,
al rezzo d'una pianta fron-

zuta. Infatti la ragazzaglia ,
che ogni di si travagliava all' opera dei

materiali pel campanile, avuto sentore del caso, si atlrupp6 in poco

d' ora
,
e filo dritlo a fargli visita , e prenderne sollazzo. I piii im-

pertinenti della torma non si conlentarono gia di vedere a' loro pie-

di abbattuto colui
, per dato e fatto del quale essi avevano a sob-

barcarsi a tante faliche, ma si provarono di vendicarsi a rnodt

loro. Gia le precedent! sciagure avevano renduto ridicolo 1' avver-

sario
, eglino gli perdeltero ogni rispelto. Gl' intonavano all' orec-

chio: Don Ciccio ! one, don Ciccio, e giorno alto! svegliatevi

don Ciccio ! E quegli rimugginarsi cosi un poco, e rappiccar son-

no. I birbacchioli fatli piu baldi il presero per le braccia e pei pie-

di, e 1' appoggiarono al pedale dell'albero, e gli cantarono la ninna

nanua con un concerto di voci
, degne d' una tregenda di malti. N

paghi ancora gli ebbero posta al collo -una resta di pomi fradici

infilati in un giunco 2
e con frasche gli tesserono corona e coma:

era un crescere continue di pelulanza , promosso dalla perfetta in-

sensibilita del paziente: alcuni volevano appendergli i calzoni a

un ramo di albero ben alto
, ma i meno avvenlati giudicarono ch

baslasse trargli la giubba ,
e infilzargli le gambe nelle maniche.

Quand' ecco uno piu imperlinente degli altri arriva, gridando : A
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me, a me, lasdate fare a me. Era un cosetto di piccinacolo scian-

cato, zoppello e contraffatto, con un cerlo nasucciaccio gnaffo ,
che

pareva una beffa di naso : costui aveva col to un mazzo di sambuchel-

la granila e matura
,
e ammaccalene bene le coccole , si diede con

quei raspi a dipingere le gote di don Ciccio, e cosi la fronte e il col-

lo e il petto, sinche 1' ebbe concio in guisa, da far paura agii orsi.

Poi, comandando sempre lo slorpio, gli ballarono altorno la ridda,

picchiando la tamburella, e con un nabisso d'urlacci da svegliare un

marmo: ma piu sodo del marmo e del bronzo era don Ciccio, quan-

do aveva piglialo la monna.

Dio sa fin quando sarebbe durata questa mena, se non si fosse

vedulo arrivare da lungi il carretlino di don Ciccio, e sopravi la co-

stui moglie e il garzone. La povera donna si strappava i capegli a

vedere lo strazio fatto del suo marito, e pensare la vergogna sua c

di lui. Guai, se avesse potuto uncicare alcuno di quei ribaldi monel-

li, che invero s'erano troppo crudelmente vendicati : te li avrebbc

conciati pel di delle feste. Ma i bindoli in un atlimo si sparpaglia-

rono, e disparvero pei prati e pei campi, saltando le siepi, come u-

na torma di camozzi alia vista del caccialore. La afflitta Carmela non

ebbe adunque altro che fare, fuorche ricogliere il marito, cosi brul-

to com' era, e caricarlo sulla carrelta a guisa di cosa morta. II ri-

coperse di frasea ,
vi slese sopra il grembiule ,

e via se ne venne

fruslando 1'asino verso il paese.

Appena v' era entrata ,
ed ecco incappa nella guardia comunale,

che nulla sapendo deH'avvenulo, dimanda : Donna Carmela, che

portate voi nel carretto?

Un porco, risponde la donna divorata di mal umore.

Quanle libre ?

Ed essa piu serpentosa : Venile domani e pesalelo.

Xon 1' avesse detto mai ! Anlonino, cosi chiamavasi il guardiano,

prese le parole in sul serio, nel senso ovvio e positive, e lennesi per

avvisato che la moglie di don Ciccio avesse passalo un maiale. II

di seguente adunque fu alia bottega, a riscuotere la bolletta. Don Cic-

cio, digerita la crapulaa bell'agio, sedeva a banco (cosa rara, giac-

che appunto per non mescolarsi di macelleria teneva il garzone), e
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chiaro e lieto faceva i conli suoi, non rammenlando del casi di ier-

sera allro, fuorche di essersi trovato a here ia casa il tale amico, e

poscia risveglialosi col capo sul suo capezzale. Pero nessuna con-

lezza aveva del sozzo caroevale intervenuto tra quei due termini, ri-

masi lucidi nella sua memoria: giacche la prudente Carmela prima

di porlo a letlo gli avea valenteraente diguazzato il grugno col ca^

uavaccio delle stoviglie, e governatolo di tulto punto ;
ne sul matti-

no si era punto atlenlata a raccontargli il vergognoso fatto, per non

vederlo andare in bestia. Don Cicdo era la piu bambagiosa perso-

na del mondo, ma in verbo ubbriacature saliva subilo in sulla bica.,

e non leneva piu misura. Antonino perlanlo si presenlo a lui, come

soleva, colla bollelta', e disse : Segnate il peso voi
, se 1' avete

pesato.

Pesato ? ppsalo che?

II maiale di ieri sera.

Che mi vai maialando tu? tu smemori, lu sogni.

Sognate voi, don Ciccio : che io non ero pun to ne addormento

DC briaco, quando vostra moglie passo il porco. AH' uopo ci ho le-

slimonii...

Don Ciccio andava seco almanaccando: Che Carmela mo' mi

avesse fatta una fineslra sul tetlo? che snppi.itlerie le son cotesle?

sta a vedere che ha compralo un animale a suo c/onlo : e con cbe da-

nari? che nuiva maracbella ci cova qui? Ad ngui tncdo, rispose

indispellito ad Auloniuo: Se la mi' donna ha passalo un porco,

essa Io sdogani : io nou vo'sapere ne di porco ue di bollelta... Car-

mela! ehi Carraela!

La Cnunela non era in casa, era ita a messa. Pero mentr'ella tar-

dava, Atitouiiio fioltavasul suo perdilempo, e insisleva, che non alia

moglie, si beue al marilo toccava pag^re la gabella. Don Ciccio in-

vece pigliava collera e fuoco. Si dissero di gran parole, per poco

non veuivano alle mani : buono ppr tulli e due, che c' era enlrato

geole nella boltega, e cosloro rappattum;irono la maleria. Inlanto che

i due conlendenli si gualavano a squarciasacco, ienendosi ciascuno

forte sul suo proposito, ed ecco la donna tornavasi tranquillamenle

da chiesa. Don Ciccio 1'accoglie con uno : E vero, Carmela, che

ieri tu comperasti un porco ?
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Un porco? io no : perche?

E io, s' intromise Anlonino in furia, e io faro il mio referto,

cbe si Io comperasle, e ch' io I' ho veduto con queste due lanterne ;

e voi volendolo frodare cadrete nella pena... A me queste figure?

Curmela noo si risovveaiva pure in ombra delta mala celia delta

Id sera innanzi tra la rabbia e la vergogna, e non sapeva che si di-

re delta sfacciataggine di Anlonino, il quale (pareva a lei) veniva a

cercarle cagione con uoa sopercbieria incredibile: don Ciccio inve-

ce, buon paciano, cbe non avea mai avuto taccoii coi tribunals, e che

abborriva i grattacapi come la pesle, a udire il riciso proteslo del

gabeliotto, enlro in timore di aversi ad imbarcare in un processo

col fisco: pero abbassando il tono della voce , disse : Via , Car-

mela, non tante cbiaccbere: se tu passasli un porco, dillo su in buo-

B' ora, pagheremo, e festa.

Anche a me, aggiugneva il dabbene Antonino, saprebbe male

1'avervia far dispiacere : gua', forseche qui ci vengo di mio? ci

vengo a malincuore, comandato dal dovere, per non perdere il pa-

ne. Dile la verita, donna Carmela, volete negarmi, che ier sera en-

Irasle in paese col vostro carretto, e sollovi il ciuco, e ch' io vi di-

mandai che cosa portavale, e voi mi dicesle...

Carmela si risovvenne, e batlendosi la fronle, inlerruppe : Eh

via ,
coteste non le sono burle da farsi. Voi sapele che cosa ho vo-

luto dire...

Ah dunqueil porco Io passasli, soppialtona ! entro qui don Cic-

cio sdegnato.

E Carmela presa dalla bizza, e colle mani sui fianchi : Sai qual

era il porco ch'io portavo sul carro? eri tu...

Io il porco? io?

Si, tu : che ti dovelti ricogliere in un fosso, col muso infarda-

to di ogni brullura, e ricoprire di foglie, perche la gente non ti ve-

desse. E lui ti ha preso per un porco... Uh poveretla di me! E

qui passando dalla collera alle lacrime del rossore donnesco, conli-

nuavasi dolorando : Che cosa mi tocca vedere del mi' omo. Man-

naggia le bettole, e cbi vi si imbriaca : ch' io n' ho sempre il danno

e la vergogna.

Serie VI, vol. XII, /CMC. 426. 43 10 Decembre 1867.
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Da ques!e poche parole don Ciccio rimase allerrato come da mi

fill mine; si senli venir meno 1'ardire, era viluperatu e sconfillo, cuii

lorto cosi marcio, da non poterlo abbellire con discorsi. Anlonino, il

gabellotlo, cascava dalle nuvole, e dicevu : Scusale ! ma chc lie

sapeva io? Vedo passare una carrelta coperta di fieno, immagino

die sia una beslia da macello. Dimando: mi dicono, Un porco: c-

poreo sia, dico io; brsngoa bene cli' io creda ai galantuumini. Mi

dite ora che non e un porco: e porco non sia. Non insisto, D

cerco col fuscellino. La genie aocorsa, a tutta questa scen;i si

sbellicava dalle risa, e guardavano don Ciccio, sludiando come :

glierebbe: e don Ciccio non sapeva ne anch'egli da die parte risol-

versi. Riderne? non poJeva, percbe ved^.va i circostanli ridere a spe-

ie sue: arrabbiarne? non gli tornava il conlo, sarebbe stato un sof-

fiare nel fuoco : sudava tullo, componeva un mexzo sorriso, poi

ruga v a la fronte e rispianavasi, impiacevoliva e seuliva bollire it

dispello: breve, nou erasi mai rilrovato in simile perplessila.

Fu sua \enlura, che venue a trarlo d'impaccio il curato don Pa-

squale. Quesli ritornando da un infermo vide la folia alia boltega, e

temendo di una rissa si afFaccio. Don Ciccio, die in altro h

1'avrebbe accollo sul soslenuto, in queslo frangeule non solo gli fe

buon viso, ma si prttfuse in cortesia, e pregollo di passare in casa.

Dimanda don Pasquale: Che e successo?

E don Ciccio: Nulla, nulla... Ohe, gli amici, andalene pei falti

voslri, ch'io ho da disrorrere col nostro parroco. Don Pasquale, in

grazia, salile sopra: gli e un pezzo" che non venite a vedermi. Car-

mela, scnli, Carmela (e alzava la voce), don Pasquale venuto a

trovarci. Alia povera Carmela non parve vero che il prete fosse

capitato in si buon punto a raltoppare Io sdruscio; uon si fece chia-

mare due volte, e fu tosto a ricevorlo; e-don Pasquale a lei: Oh

che diascolo volevajlutta quesla geote qui sotlo?

- Non me Io fale dire, rispose la donna; e' sono genlaccia in

questo paese, 1' ho sempre ddlo : lulti ficcanaso che vouuo impicciar-

si de' falli allrui, e \engono qua a farmi la tregenda per cio che loro

iiou tocca.

Qualcosa vi sara sollo : su via parlatemi chiaro.
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Umbe, gran cosa ! leri prese male per istrada a Ciccio qui ,
e

io andai a Levarnelo col carellino nostro. Pensate, ci andaiio, posso

dir, sola, perche non c'era con me allri che i! garzone: volevo che

manco L'aria uon Io sapesse, che gia conosco le male lingue: e co-

storo ne ban fatto un tarapata in lulto il paese, un finimondo, un

inferno.

Don Pasquale capi a mezz' aria la malatlia sofferla da don Ciccio,

senza bisogno di laslargli il polso; e conlinu6 per bel modo a scal-

zare ora lui, ora la donna, tanto ch'egli ebbe il netto dell'avvenulo.

Allora mutando modo e verso prese don Ciccio in disparle, e co-

mintio a ragionarlo slreltamente : Sentite, don Ciccio, io vi parlo

da amico. Che volele dunque fare? non v'accorgete che andando di

questo passo Onirele col cadere in disdetla di tutto il paese? E per

giunta diveulate il marlello di questa povera donna, che pure vi vuol

Lene, e cerca ogni via per coprire le vostre raarachelle. E ora yoi

vedele, in qual maniera I' avete messa in piazza. Dove potra ella

oggimai mostrare la faccia, che lulti non la metlano in canzonella

per conto di voi? Mi pur gia di senlire quel baione di Totonuo di

Erba andare attorno colle sue pappolate per far ridere la gente. E

a voi pure quante ne diranuo? Non siele piu don Ciccio di prima,

die eravate la perla della parrocchia: qui bisogna cangiar qualche

cosa: fale a modo mio...

- Basta che non mi parliate di campanile.

Ma chi vi parla di campanile o di campana? Vi parlo da vec-

chio amico, e dai letti in giu: si Iratta del voslro onore e del vostro

inleresse. Per questo e non per allro bisogua che vi risolviale di

fare la croce alia taverna...

Or come e possibile? sapele bene che noi andiamo alle fiere,

e un po' per tutlo, dove ci chiamano i noslri affari.

- Che andiate fuori, riprese don Pasquale, pei negozii, colesto

va pei piedi suoi
, ne io ve ue sconsiglio : solo vi fo osservare che

dovreste porre mente a non v'imbrancare con catlive compagnie.

Oh che volele? quando si capita all'osterie, se ne trovano di

tulle le mamme.
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Ma i galanluomini badano a 11011 si butlare in mazzo cogli sviati.

E quei che sanno a quanli di viene san Biagio , magoano ,
bevono ,

pagano lo scotlo e addio.

Giratela come volete, don Pasqualo mio
; alia fin fine bisogna

pure meltere il becco in molle, e per forza s' incappa in cerli vinel-

tacci traditori, cbe una sorsata di piu basta a dar la balta...

lo so il segrelo contro i vinettacci : si annacquauo. Un po' di

acqua gli e mica tossico. Poi, volele un consiglio? Non enlrale alia

osteria altro che per necessita di mangiare : fate bene i conli voslri

e vedrele, che appena mai a desinare si stravizza. Sapele quando

si abbraccia Torso? Quando dopo I'avemaria v' impancale a sbic-

chierare, con quei pezzacci che voi conoscete, con quei commetli-

male, vergogna della parrocchia, rovina delle loro donne e dei fi-

gliuoli. Orsu, don Ciccio, gli e vero, si o no, quello che vi dico?

-T- Gli everila sanla, tutlo vangelo, rispose il dabbene don Cic-

cio, che in fondo era un buon piistaccio: ma...

Eccoci ai ma. Si conosce il bene, e si fa il male : sapete cio

che Dio vi consiglia, e preferite le suggestioui del diavolo. Per que-

sla via camminando, dove si va a fiuire? Son vecchio e lo so: dal-

1' osleria si va dritlo a crepare sulla strada o in fosso, come i rospi :

questo e il fine dei briaconi. Voi non siele di questi, per grazia di

Dio, ma a poco a poo> quelli diventano quesli. Gia, n'avele avuto un

saggio ieri: se invece di cadere sulla slrada, cadevate poco pn'ma

al ponle, sarebbe forse venuta Carmela a ricogliervi sul carretto?

A quesl'ora vi souerebbero a morlo, ossia vi canterebbero il requie,

perche non abbiam piu campana.... Ma che dico il requie? io ci

avrei i miei reverendi dubbii: chi muore briaco, muore in peccato

mortale, muore impenilenle... basla, non facciamo questi discorsi,

che mi fanno arricciare i bordoui a pensarci.

Don Ciccio era conviulo e confuso, e lollava in vano conlro la

propria coscienza. E menlre don Pasquale gli veniva spialtellando

tali verila a caralleri di speziale, sentiva ad un tempo allri pensieri

aggrupparsigli inlorno al cuore e darvi la slrella : la necessita di ri-

mettersi in buona co'paesani, e di concludere un po' di paciozza col

bravo suo curato : oltrediche, essendo buon marito, gli dispiaceva
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forte il vedere la sua Carracla sempre in crepacuori per conto suo
;

e ancora le ragioni di anima pur lo toccavano profondamente. Onde

stalo buona pezza in silenzio , in fine ebbe un raggio di fervore re-

penlino ,
e con un sospirone cordiale sfiato in questo primo articolo

di capitolazione: E bene Yi vo'contentare : senti anche tu, Car-

mela, io fo voto oggi...

Adagio ai voli, interruppe don Pasquale.

No no : voglio votarmi alia Madonna nostra di non here altro-

ve che in casa. Amid ne ho dappertulto, un boccone lo trovo senza

bisogno di osti.

Oh questo e un voto discrete, disse il prele, ed iolo benedico.

Carmela iuvece non disse allro die un: Durarla ! e ancora

si sentiva dal tuono della voce , che con finiva di prestar fede al

voto del suo marito. Di che ferito questi sul punlo dell' onore, che

leneva altissimo, rispose: Or bene, vedrete a fatli, s'io son uo-

mo di parola con la Madonna, corne coi cristiani. Se ci manco, cam-

bialemi nome : non sono piu don Ciccio.

E don Pasquale : Se voi la durale saldo, io vi promello, che i

vostri affari ne staranoo vantaggiati due cotanli. A bel rivederci.

Si separarono enlrambi don Cicdo e il curalo, contenli del capito-

lato. Ne'di seguenti il nostro votato ebbe a sostenere laballeria del-

le celie di quanli incontrava. A proposilo, don Ciccio, che cosa

puo costare la bollella d'un maialino di crescita
, grassolto anzi che

no? E un altro : Sapete, don Ciccio
,

dicono que'coliconi di

doganieri, d'ora inuanzi si fa pagare la gabella ai cristiani che pas-

sano, e H vonno pesare , ve' , tanlo per Coscia
,

tanlo per rognoni ,

tanlo per spicchio di petto, tanlo per groppa di culaccio, e via via.

Mai no, ripigliava un vicino, le sono fanfaluche: la legge e solo

per chi passa in carretto, e non puo dire il suo nome : allora lo pe-

sano, e paga per ciccia di maiale. E un lerzo: Senlile: io

vorrei passare un porco: mi prestereste il carretlino vostro? so che

vi perdonano la gabella. E cosi ciascuno gli scoccava la sua. Don

Ciccio rispondeva con un risolino annacqualo, e nel cuore rafferma-

va il proposito di vollar giubba. Pero per quei primi tempi il volo

suo osservava come gran di pepe : e quando i compagnoni I' invila-
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vano a vuotare una caraffa di buono, rispondeva colla sua franconia :

- Bevo del mio, in casa mia : ne bo fatlo voto. -

N6 sarebbe di gran pezza venulo meno al proposilo, se in quel

mezzo lempo non fosse venulo a ficcarsi Iramezzo, come diavol ten-

lenuino, la stagione della svinatura. II caso fu cosi avvolto diagguati

e di sorprese e di svenlure, che una pomice avrebbe bevuto, non

che don Ciccio^ il quale leneva piultosto della spugna.

IV.

Di peggio in pessimo.

Si bucinava in paese die don Pasquale fosse per chiamarvi la

missione. II fatto era quasi vero; perciocclie il curato aveva scritto

al p. Alanasio da Caslellamare, cappuccino, per averlo in parroc-

chia durante 1'otlavario dei morli, a dare un po'di seslo ai parroc-

chiani, e uon senza un' intenzione santissima, di velocitare i lavori

del campanile. Quel glorioso vecchio non poteva ben avere, finche

Don ve>lesse il tetto della lorre, e appesavi sollo la campana. Anzi,

per ispiegare il suo ardenle desiderio, andava dicendo per tulto, che

\oleva ballare in piazza ,
al suono del primo scampanio che uclisse.

Con chi ballerele, don Pasquale?

Pigliero per maao madama Sellanta, rispondeva egli, e volea

sigoilicare i suoi sellant' anni. Della quale pa ppolata del buon

veccbio i parrocchiani pigliavano tanla festa, che appena egli pote-

va comparire tra le brigale , che alcuno non gli domandasse :

Don Pasquale ,
or che farele al primo tocco della campana

nuova?

E lui saldo al suo bisliccio : Pensate TO' allri a farla prima e

poi a sonarla, allora vedrete se non ballo in piazza.

Altre volte invece scorato e sgomento, sembrandogli avere ora-

mai esaurite tulte le sorgenli di soccorsi, e dato fondo a lulle le ri-

prese, andavasi lagnando : Prima che suoni bisogna fonderla, e

prima di fonderla bisogna pagarla : ehimei, ch'io temo di non udirla

dindonare di gran pezza... badate, figliuoli, di farmela sentire pri-
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ma del mio vialico, perche se avessi ad essere sacramentato alia mu-

lu, mi parrebbe di morire in Turchia. Basla, speriamo bene : tra

pnco vena il padre Alanasio, gia siamo inlesi, e spero che lui sapra

UDgere un po' le ruole al carro.

lutauto a forza di muraccbiare ogni festa una mezza ponlala o un

lerzo, si era coperlo il campanile, e piantalavi sopra la croce e il gallo.

Ne coutento di questo, il curate aveva fatlo acconciarvi il castello di

castagno slagionalo, e preparato inollre un bel toppo di quercia da cui

ricavare il cappello. Or menlre si arricciava il muro o si scialbava

una parete, spesso arrestavasi a mirare 1'opera fatta, e prorompeva:

Che serve il campanile, senza campana? e la stalla senza caval-

lo: ma via, non ci lamentiamo delta provvidenza, anche la slalla e

gia qualche cosa: vedele! & venuta su una lorre come un fungo ! al

resto la Madonna ci pensera. Quanto a picchiare alia porla di

don Ciccio, il curato ci aveva falto la croce sopra: Non gliene

dire verbo mai piu : ci metlero del. mio quanto c'&, scotero il sacco

pei pelliciui ;
ma salamelecchi e strisciapiedi don Pasquale non ne

fa, massime coi signori, oibo, oibo!

E pure don Ciccio, rinvenuto piu che per meta dalla sua matlana,

avrebbe gradilo in sommo die il parroco gli lornasse a fare alcuna

aperlura, per rimetlersi in grazia coi lerrazzani
, prima che giun-

gesse il padre Atanasio; sembrandogli troppo disonorata cosa, che

all' arrive del missienario, cui si pregiava di essere in amicizia sin-

golare, egli avesse a lenersi in disparte, come uomo caduto in sini-

stro all' uuiversale. Centutte cio non finiva di risolversi a proferire

il prime : E bene anch' io contribuiro alia spesa della cam-

pana.

Mentre cosi da una parte e dall' altra si nicchiava
,
nessuno dei

due volendo rompere il ghiaccio, eravamo allo seorcio deH'Ollobre,

e si aspeltava di giorno in giorno il padre Atanasio. Quarulo una

matlina, un colal fatlore di certi signori di Napoli, per nomeToton-

no di Falco, uno de' piu fedeli dozzinanli del Lion d'oro, passa di-

nanzi alia casa di don Ciccio, edicegli dalla finestra: le voaH'asta

della Margana, ci vuoi tu venire?

Che asta? dimanda don Ciccio.
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Non sai? si vendono questa mallina un venti o trenla capi di

bestiame della tenula del duca di Ficalbo, la passalo Vico Equense,

sulla slrada regia.

perche vendooo?

Per eerie spartizioni tra i fralelli, che vonno liquidare il pa-

trimonio. Or ci hanno manzi da macello, raucche da frulto, bovi da

lavoro, mongane, insomma d' ogni roba un poco; e a parer mio, c'

c'e da farci su UQ bel chiappo: cosi avess'io un be! gruzzolo da snoc-

ciolare, com'io lo inveslirei di presente in questa ciccia buona, che

cerlo si vende a mezza gamba.

Don Ciccio noo dice ne un ne due: s'infilza la giubba, sella il suo

bucefalo e locca alia Margana col suo invitaute. Cola trovo conve-

nuli dalle vicine terre alquanli altri avvenlori, altrattivi dal lecco

del guadagno, i piu, conoscenli e amiconi suoi e della slessa sua pro-

fessioue. Fornilo il mercalare, e bollale ciascuno le sue beslie
,

il

fattore della masseria dice loro: Amici, io non v'invilo a pranzo,

ma un po' di rial to insieme si ha da fare: vi do due maccheroni, se

li gradile, du' maccheroni col suyhillo: la mi' donna li fa bene,

ve', e per coperchio de' maccheroni un briucello d'arrosto con una

croslata...

In! basta e sopravvanza, rispose uno del branco: in casa lua

Don si muiTu di fame...

Ne di sete, spero io; aggiunse il fatlore tulto galluzzo: ci ho

qualche paiata di botliglie, che vi vo' far senlire.

Mancomale! cotesto sara suggello del contralto.

Insomnia, il partilo passo a pieni voli (e come no?), approvato e

benedelto siccome otlimissimo e da leccarsene le dita. Solo don

Ciccio si contorceva un colal poco, come colui che sentiva frugarsi

la coscienza dal volo di non bere fuori di casa senza necessita, e qui

la necessita non ci era, polendo benissimo rilornare ad Arancio: per

allra parle gli pareva non doversi il voto inlendere cosi severamen-

le, da non poler accellare un desinare. Pero resisleva all' invilo,

cosi per forma, prelessendo di non avere avvisalo la moglie, la qua-

le slarebbe in ansiela per lui.

Che! rispose il fattore: immaginera che vi siele tratlenulo per

affari..,
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Non e queslo il vero molivo, s' inlramise il bindolo di Tolon-

no: voi dovete sapere che il nostro don Ciccio essi volato di non

bere fuori di casa, e in guerra rolta coulro il Lion d'oro...

E don Ciccio, punzecchiato sul vivo: E se anco fosse per co-

testo, cbe ci avrestu a ridire? bevo dove mi pare e fo il comodo mio.

Sta bene, aggiunse il fattore: don Ciccio ha ragione da ven-

dere: il galantuomo sta alia sua parola con Dio e col prossimo. Piut-

toslo io dico, cbe qui non si manca al voto: noi raangererao e beve-

remo in casa: forse che scambieresle la mia casa con un' osteria?

A questo calechismo cosi accostanle, don Ciccio non trov6 ragio-

ne onde sofisticare; si maraviglio anzi, che una cosi ovvia e naturale

inlerpretazione non fosse caduta in mente a lui stesso. E senz'altro

conlrasto, rimise alia rastrelliera il suo cavallo, che gia aveva slac-

cato; e a cuor consolalo fermo i piedi solto la tavola colla rimanente

brigala. Erano le ore Ire pomeridiane, e le cose camminriron dirilte

lino a un cerlo punlo, poi lorsero alquanlo in sinislro. Perciocche il

faltore, che era un pezzo massiccio, aveva apparecchialo un desi-

nare forte, senza leccornie ne gingilli diplomatic], tullo serviti sodi,

da sbatlervi denli sani e far buon fianco, e coleslo ben di Dio irro-

rava con copiosi fiaschi e di lutla perfezione. Di che i valorosi con-

\itati davano di gran voglia ne' maccheroni, vi piantavano le for-

chette con lulli i rebbii insino al manico, e avviluppa e giu, e altri

con bellissimo arlificio ne recavano alia bocca un mazzo, e via via

dando di forchelta mantenevano una corrente conlinua tra il pialto

e i denli, che in un baleno ogni gran matassa venia dipanata, e pas-

sando sotto la maciulla, s'-adagiava nello stomaco. E ancora sfelteg-

giavano a gara la vitella, e scosciavano pollaggi ;
che di piu spezie

n' aveva imbnndilo il poderoso fallore: e Ira messo e messo mesce-

vano gagliardo; massime allorche il convilanle scopriva certe balle-

rie di brave bottiglie siglllale. II dabben uomo le introducea
,
col

cavatappi brandito e recitando il loro processo verbale, poi addi-

tandone la gromma che si porlavano indosso dalla canlina, confes-

sava di averle poste ad abbonire in anni domini, ne trovarsi il me-

glio vino a molle miglia di circuito.

Don Ciccio non sapeva dire di no ad alcun bicchiere che gli slesse

dinanzi, colino di buono. E ollre alia propria debolezza, aveva al fian-
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co chi gli dava il trabocco: giacche sembrava che il suo vicino (era

appunlo il suo compaesano) avesse preso J' appallo di rimandarlo a

casa ciurmato e cotto, afliue di vendicarsi dello.sfregio falto da don

Giccio alia brigata del Lion d'oro, appartandosene come da genie

disonorata. Pertanlo coslui veuiva rieinpiendogli il bi< cbiere si che

uiio non aspellava 1'allro, e altizzava lui a vuotarlo, no quesli s'av-

vedeva del iranello: Don Ciccio, un zinzino per i isciacquare la

bocca dalla mostarda. Gua', voi murate a secco, su via, un ca-

licelto sull'arrosto. Sull'insalala e delizioso. Sugli acidumi e

gozzoviglia. Sul popone e obbligo. Sul cacio cavalio e di ne-

eessila. Aspellate, che il claretto vuol essere annacquato : e

smorzavalo con vermiglio veccbio.

Per distrarlo viemeglio, il mal corapagnaceio gli veniva zufolan-

do una storiella di bellola: Sapele, don Ciccio, oguuno di noi ha

in corpo selle pulcinella, e quallro s Tauoe in capo pei pulcinella.

Ad ogui fiasco che si versa nello stomaco, un pulchiella parte, e va

alia sua sedia in capo. II primo che arriva spazza 1'iimore malin-

couico, il secondo \i semlna I'allegria, il lerzo fa ft-sta e suonala

chitarra, al. quarto il capo e pieno, sala da ballo, si seute la fanfara

e si danza...

- E se arriva il quiuto? dimandava don Ciccio cogli occhi im-

bambolali.

Oh allora siamo a guai: il pulcinella die non Irova piu slallo,

meua runaore, slrilla, si abbaruffa cogli allri, ne nascono le gran

caguare. Ma noi non siamo anche al terzo fiasco. E si dicendo

gli colmava il vetro.

E se arriva il seslo e il settimo, che succede?

Diuiguardi ! allora sono Ire coutro quallro e quallro conlro

Ire: e' farebbero uu ca del diavolo... Poh! che robaccia e colesta!.

avete beulo di quesla boltiglia? e vinella che allappa ; logliele qua

una sorsata di quest
1

ailro, che e abboccalo.

E don Ciccio , per nulla al mondo non sapeva conlraddire. Quel

liquore gorgoglianle, spumante, grillanle, s'intirannivalalmenledel

suo libero arbilrio
,
cbe

,
come per incantesimo ignolo il rosignuolo

si bulla in bocca alia vipera, cosi il vino yeniva a farsi iugollare da

io'Vj f:i.':. :'!'' 3
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don Cfo'io. Gia egii aveva il cervello in fresco piii che un poco ,

quand) il fattore annunzia: II marsala!

Ben venulo il marsala, rispose la brigata.

Poco dopo : I fiaschetti di lacrlraa di Somma !

- Viva la lacrima !

Alia lacrima lenne dielro cicaleccio sbalordiloio
,

e borboglio di

Yoci meno dislinte cbe per lo avanti : poi venne il caffe, poi il bicchie-

retlo di cognac, poi la giunta, la mancia, il vantaggino, il conleutino,

il brindisi : infiue era una lavolata di ceffi spugnosi e rossi da accen-

dervi un zolfanello. Vero e che, come veleraui del mesliere
, regge-

van saldi al cozzo di taute ballerie, almeue i piu d'essi
; perchc al-

cuni trallisi in un canluccio vi deposero chetamente i maialini. Le-

vate poi le tavole si senliva tra loro un linguettare ,
un annasparo

inaraviglioso ,
e chi credeva che il pavimenlo gli ondeggiasse solto

i piedi, e chi si lagnava di vedere dei capelli per aria. Con tutlo cio,

usciti all' aria aperla, accesero bravamente le pipe, reggendosi in

trampoli senza soverchio balenare : ma il povero don Ciccio, imbe-

veralo con tanto perfidiosa malizia da quella mala biella del suo vi-

cino, aveva abbraccialo Torso, le zanche gli si lorcean di solto come

ad un uomo di bambagia. Fu d'uopo Irarlo a mano dalla scranna
,

perche non ruzzolasse sotlo la mensa
;
e i mariuoli invece di senlir-

ne pieta, ue menarono festa e Irionfo.

li suo mal compalriota sopraltutto ne gongolacchiava di gioia mal-

ta, e gli dimandava : Ohe, don Ciccio, vi rappacierele voi col

Lion d'oro?

E don Ciccio sbarrar gli occhi, e compilare: Li-on-d'o-ro.

Quaute son queste?
- - E gli squadrava sul naso le cin-

que dita.

- Gi ra gi-ra, biasciava don Ciccio.

-
Ah, gira! non sapevate ,

che il mondo va a processione? As-

peltale anche un tanlino, e Tuscio di.casa vostra vi passeii innanzi,

e c'entrerete.

Cosi presone sollazzo piu del convenevole, pensarono fraterna-

menle al modo di ricondurlo alia sua abilazione. Gia di metlerlo in

sella non v' era pure a sognarvi ;
che il poverelto era ridolto come
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un ceneio solto la rugiada, e braccia e gambe pcndevano da\ buslo,

inulili ciondoloni : le palpebre invece parevano due coperchi di^iom-

bo, che si incassavano irresislibilmenle. Pure, come a Dio plaque,

tanlo il trascinarono ,
lo spinsero ,

il porlarono ,
che inOne 1' ebbtro

condotto a Vico Equense, dove speravano trovare un baroccio, sopn

cui carreggiarlo insino ad Arancio. Totonno si profferiva di rendere

questo servigio al caro amico, col birbo inlenlo di mostrarlo cosi in

briaca ai fedeloni del Lion d'oro, e il diraane dargli la berta sul suo

voto. Se non che al giungere a Vico gia era nolle falla : pero i piu

di loro presero albergo cola , non senza un po' di rilocchino
,
tanlo

da rinfrescare la memoria dei valorosi \7ini tracannali alia mas-

seria.

Tra la galloria delle trincale, dice il paesano di don Ciccio : Gli

e pure gran peccalo ,
rimandarlo a queslo modo alia sua donna : io

la conosco la Carmela, n'arebbe passione grandissima.

Umb& che si slilla? qui non c'e allro parlilo.

A me frulla una bella idea, riprese Tolonno, laquale mellereb-

be il cacio sui maccheroni.

E quale ? dimandarono coloro.

Vedele quel carro la nel corlile ? e carico di mobili
,
e sla-

nolle \a a Caslellamare : bisogna briccolarvi sopra il noslro don

Ciccio.

Queslo frenelico bischizzo fu accollo con solenne sghignazzamen-

lo, e Totonno si conlinuo : Ye 1'adagiamo per bene in uno di quei

cesloni dell'uva, \i gelliamo sopra una mauciala di fieno
;

i carradori

a quesl'ora dormon la grossa, non si addanno di nulla. Dopo mez-

zanolle parlono, e domallina don Ciccio si sveglia a Caslellamare.

La frescura della nolle 1'avra tullo riscbiaralo della sbornia , trova

un ronzino, e ci riviene ad Arancio lielo e \ispo confun frullino; e

noi a dargli la piu gloriosa baiaccia del mondo. La costui pensala

fu approvala e lodata a ferore: senza fare slrepilo ne mollo pigliano

don Ciccio per le braccia e per i piedi e lo iiccano nella cesla
, di-

rizzano la cesta sul carro, fermandola a doverelra le masserizie, lo

copron di foglie, lirano il copertone, e buona nolle.
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1

VIII.

Nel Congresso di Malines oltre alle radunanze general! si tennero

delle riunioni special!, affine di trattarvi le quistioni pratiche, e di

prendervi le risoluzioni intorno alle opere da istituire o da promuo-

vere fra i caltolici. In queste riunioni i membri del Congresso si di-

vis'ero in cinque Sezioni, a ciascuna delle quali era assegoato ua

compito disliulo, e in ognuna delle quali erano animesse le persone

piu idonee a quel dalo intendimento. Otlirno divisamento e colesto,

perche accorcia grandemente il tempo della durala di lulla 1'assem-

blea, restringe la discussione nelle man! dei giudici piu idonei, e

melte a profitto le conoscenze e le esperienze che i piu insigni suoi

membri porlano in un Congresso. Da queste Sezioni special! si ori-

gina il maggior vantaggio che i Congressi possano recare a servigio

delle popolazioni cattoliche: 1' aiulo cioe e 1' assistenza eflicace alle

pie istiluzioni. Cio ha provato la sperienza dei due preceduli Cou-

gressi di Malines, del 1863 e del 1864: cio confermera il Congres-

so del 1867. Un sol colpo d'occhio alle opere islituilesi per impulso

dei due Congressi piu antichi, e a quelle proposle nel piu recenlc

bastera per convincerne i noslri letlori.

Non si possono dire certamenle sterili di frutti queste radunanze,

che hanno promosso od attuato opere di gran vanlaggio pei calto-

1 Vedi il presente vol.
, pag. 282.
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lici. L'associazione per la sepoltura dei povcri e per la buona mode;

la santificazione delle domeniche; 1' organizzazione dell' obolo di

S. Pietro; i soccorsi per ampliare le sanle mission!
;
1'unione dei

giovani per ravvivare e sosteoere la fede; la propagazione delle coii-

gregazioni pie fra i laid
;

il ravvivaraento dei pellegrinnggi ai piu di-

voti Santuarii
;
1'associazione per la difesa e 1'apologia del Clero c

degli Ordini religiosi-; 1' organizzazione dell' industria pel lavoro

delle donne e dei fanciulli; 1' opera del patronato degli operai;

quella del compagnaggio catlolico, il miglioramento delle abitazioni

degli operai; le casse di prestito e di sociela mutue pei poveri; la

riforma carceraria, e i modi di promuoverla; la liberta delta carila;

1'estensione dell' inseguamenlo catlolico; la fondazione delle biblio-

teche popolari; 1' educazione e 1'istruzione dei Sordi-muti; 1' inse-

gnamento cattolico delle scienze economiche e roorali
;
!a riforma del-

la musica religiosa; 1'esposizione degli oggelti religiosi deH'arte cri-

sliana; la cura morale e religiosa dei militari; rordinamenlo e 1'am-

pliazione della slampa cattolica; la formazione d' un' unione fra gli

anlichi allievi dell' Uuiversila callolica di Loviano; 1' erezione nella

stessa Universila d' una Scuola speciale del genio civile, dell' indu-

stria e delle miniere, non che d' una calledra di Archeologia cri-

sliana
;

la islituzione dei Circoli cattolici ove radunarsi la giovenlu

nelle diverse citta; e pareccbie allre delle opere cosiffalte : quesli so-

no i nomi soltanto delle different} inlraprese, o creale di nuovo, o

promosse, o tolte a proleggere dai due Congress! degli anni addie-

Iro. Basta questa semplice lista a consolare quanli concorsero a quel-

1' opera. Le loro faliche non furono geltale al vento: non si restrin-

sero unicamenle a cbiacchiere o a sfdggi di vana eloquenza. Quan-

d' anche tutte codesle opere, per la troppa loro vasliia, non si fos-

sero lulte solidaraenle istiluile; quand'ar>che 1' operosila nella ese-

cuzione non avesse sempre o da per tulto c.orrisposlo nel falto alia

intenzione dei promolori loro, o alia espellazione dei fedeli; cio che

\eramente non puo dirsi da noi, ma solo' sospettarsi ; quand'anche,

diciamo, cio fosse avvenulo, pur lullavia grande e il merilo di quelle

adunanze d'averle iniziate, d'averle fatte conoscere ed abbracdare,

d'averne getlate le fondamenta che poi il tempo e deslinato a ras-
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scr'are c a farle sormotilare da solid! eclificii. Piccoli comineiamonti

basturono sempie alia operosila dello zclo caliolico per dar vila a

grand! islituzioni : e in quei Congress! si ollenne qualche cosa an-

che di piii che piccioli cominciamenli. Yediamolo partita rnenle per

qualche speciale islilulo che, coinineiato per 1' opera delle duo al-

trc radunanze
,
ha formate 1'oggelto delle delermiriazioni di questa

piu rcceule.

- Solto H nome d' Union catholique formossi gia in Belgio una grandc

associazioue, la qu-ile puo dirsi il Congresso caliolico in permanenza.

Essa ha per iscopo di difendere i diritli e la liber la dei callolid nel

Belgio, con lull! i mezzi che la legge consenlc. Essa prende solto il

suo patrocinio tulle quelle opere, Le quali piu o meno slreHan>enle

si riferiscono allo scopo dell' associazione. Dall' ultima radunanza di

Malines dol 18C4 a questa parte, essa ha isliluito molle asstu'iazioni

special!, ha fallo rifiorire molte delle gia esislenti, e ne ha pre pa-

rate altre per 1'awenire. Degna di speciale menzione e la creazione

di trentollo nuovi Circoli callolici nellu principal! citta del Belgio,

ove tulli i caltnliei, rna specialmenle i giovani, possono riunirsi in-

sieme ogni di, conoscersi, concertarsi per fare il bene, trovarvi dei

mezzi innocent! di dislrazione e di divertimento, e cosi ullonlanarsi

dai pericoli, e soslenersi rei-iprocamente nclla pralica della loro re-

ligione. II Congresso di Maliues Sia quest' anno emesso il voto, che

quesl' opera, sovranamenle ulile, si allarghi ancor di piu; che si sta-

bilisca uua comunicazioue e lega redproca di .tutti cssi fra loro,

BOH solo nel Belgio, ma cziandi-o negli allri paesi ove esislono, o

possono fondarsi: che se ne stabiliscano degli appropriati alia classe

degli operai; e che ollre a c!6 si vadano fondando delle conferenze

popolari die giovino all' istruzione religiosa degli arlegiani e della

plebe.

Quest' ul iimo concetto, quello cioo di uniro nel bene gli operai,

sara di non difficile esecuzione; poiche gia vi e nel Belgio un fon-

damento solido a eui appoggiarsi, vogliam dire, 1' Associazione di

S. Francesco Saverio, e la Sociela di S. Giuseppe; due istituzioni

per gli operai, che gia contano migliaia di membri, c hanno vaste

e anco lonlane diramazioni. Desiderio del Congresso si e chc queste
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due opere ,
sostenute e promosse dai caltolici , vadansi sempre piii

allargando ,
e trovino nei circoli c nelle conferenze predette nuovo

sussidio pel servigio morale e religiose di questa si importanle clas-

se della sociela.

lu qual modo i cattolici amino 1'istruzione, e la propagazione del-

la scienza, purche sia accompagnala dalla fede, puo scorgersi da cio

che essi fanno per moltiplicarne i mezzi. Oltre le nuove Catledre

crelte in Loranio ;
delle Biblioteche parrocchiali, largamenle isli-

tuile; dell' Opera di S. Carlo Borromeo per la distribuzione del

buoni libri; della Societa del Credilo di carita, che raccoglie le of-

ferte dei ricchi per sostenere le scuole caltoliche; vennero fonflale

rivisle scientifiche, pro,mossa la stampa di opuscoli apologelici,

creata la Sociela di S. Francesco di Sales, per difendere ed orga-

nizzare I' insegnamento callolico nei varii suoi rami. Tulte questc

opere il presente Congresso non solo ha approvate, ma le ha volule

eziandio promuovere ed ampliare. Fu dunque delerminato di sla-

bilire una cassa speciale per sostenere e svolgere sempre piii am-

piamente la slampa cattolica, per via di comilati locali
,

cbe en-

trino in mutua corrispondenza. Gli opuscoli apologetici che finora

si tirarono a Ire mila copie, d'ora innanzi si cercbera di Urarli a

died mila, cercandone con mezzi opportunamenle indicali la diffu-

sione. Per avvantaggiare le scuole crisliane si fonclera una graude

associazlone, sotlo il nome di Lega dell' inseynamenlo callolico, e

Tadempimenlo di quest'opera e affidata alia sociela gia esislente di

S. Francesco di Sales. Finalmenle lulte le altre opere che sono gi&

isliluite, verranno piu calorosamenle promosse e largamente diflfuse.

Affine di migliorare sotto il triplice aspello della religione, della

morale e del ben essere la condizione degli operai, il Congresso-

ha proposto a tutti i caltolici che vogliono -cooperarvi 1'acceltazione

di alcuni regolamenti essenziali, e sono: cbe in nessuna fabbrica si

ammeltano fanciulli al di solto di dodici anni
;
che il massimo tem-

po del lavoro non oltrepassi le dodici ore per ogni sorta di operaio ;

che ne le donne ne i fanciulli sieno mai ammessi a far le veglie

notturne; e che finalmente sia impreleribilmenle osservato il ripo-

so della domenica. Questo appello allo zelo dei padroni di officine



1 CONGRESSI CATTOLICI 68$

sara accolto, lo speriamo, con docilita; eel esso salvera gli operai e

le loro famlglie dalla corrullela, dalle infermila e dalla disunione.,

a cui il sistema vigente nelle fabbriche della piu parte dei paesi

non cattolici li condannano. Ai consigli dali ai padroni degli operai

aggiugne il Congresso 1'aiuto offerto agli operai medesimi, colla isti-

luzione deile Societa cooperative, e delle casse di Muluo soccorso,

e di Risparmio , affidata e raccomandata caldamenle alia Societa

d'Economia caritaleuole esistente in Belgio, e con quella degli Asili

pei bambini (Creches) che non possono in nessun modo curarsi dal-

le loro madri, quando queste debbono essere necessariamenle occu-

pate al lavoro per procacciarsi il pane.

Ma noi dobbiamo fermarci a questo punto, per non essere infinitt

eziandio in un rapidissimo compendio. Molte allre proposte furona

fatle e molte determinazioni prese, risguardanli 1' islruzione, la ca-

rita, la slampa, le belle arli, che siamo coslrelti di preterire, con-

tenti di aver accennato il piu importante, e diremo ancora il piu fe-

condo. Questa serie di praliche istiluzioni rendera il lerzo Congres-

so di Malines mollo utile ai callolici, raolto piu ulile ancora che

non farono i discorsi e le parlale delle pubbliche adunanze.

IX.

Le associazioni caltoliche in Alemagna sono numerose, floride,

zelanti. Esse hanno dalo la spinta ad una gara edificante delle vane-

cilia d' Alemagna fra di loro, chi piu si dislingua per la Sstituzione

di nuove opere di carila, d'insegnamenlo catlolico, di zelo religioso.

I varii membri di quesle societa diverse sono in reciproca corri-

spondenza ,
e si comunicano idee e desiderii , e si sostengono mu-

tuamente di consiglio ,
di opera , di denaro. La nuova operosita

dei callolici in Alemagna e lullo frullo di quesle associazioni : e il

rifiorirvi della islruzione ,
della piela ,

della beneficenza in que-

sli ullimi quatlro luslri devesi agli sforzi uniti di lulte esse. Un*

volta 1' anno i membri piu illuslri di ciascuna associazione parlico-

lare si riuniscono in qualche cilia d' Alemagna in un Congresso ge-

nerale di lulte quesle associazioni, e quivi si disculono le quislionl

Serie VI, vol. Xll, fasc. 426. 44 10 Decembre 1867.
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priliche, si propougono nuovi disegni di operc da istltuire, si ren-

de coiilo delia coudizione in cui trovansi le opere gia esistenti, e si

anlmano tulli a perdurare nel beue, a promuoverlo, a migliorarlo.

Dieiasselle volte queslo geaerali Assem'blee si sono rinuovate, e la

<UcioUcsima di quest'anuo ebbe luogo ad Innsbruck nel Tirolo. II si-

slema general o delle Assemblee calloliche di Aleraagna, acceltato in

gran parte dai Congress! del Belgio, consisle in tener separatamen-

te delle sedute generali e pubbliclie, e delle riunioni parziali e pri-

vate. In quelie aduniusi promiscuamente tulti i membri convenuli

tiel Congresso : in quesle si uniscono divisanaente in cinque se/.ioni

le psrsone che le coslituiscono. Gii esriini special! e pratici delle

opere da fondare, o da jnigliorare, o da diffondere son condolti nelle

sezioni parlicolari. Neile universal! riunioni si espongono e si fanno

approvare le determinazioni prese d;lle singole sezioni. In cio con-

vcngono i Congressi alemaoni coi belgi. In alcuni allii punli dis-

convengono ,
e pare a nui che il vanlaggio sia per le Assemblee

aleraanne.

In quesle roccolgonsi e vero'quei caltolici che vogliooo : ma il

iiuraero priucipale dei suoi membri componesi dei messi o delegali

delle aUreltante associazioni o pie opere gia esistenli. Queslo falto

reca Ire vantaggi importantissimi. In primo luogo dispone viepiu

lullo il Congresso alia pratica, piuttoslo che alia speculazione. In se-

<!ood luogo riuuisce meg'liu in un medesimo scopo generate le opere

parziali che si fanno, confortandole dell'aiuto reciproco delle allre,

subordinandole a un inlendimenlo comune , proporzionandole ai bi-

sogoi di ciascuu paese. Finalmente allarga i beoefidi del Congresso

a maggior numero di persone, ed in una estensione piu vasla, giac-

che chi e delegalo parla ed opera con come persona individua , ma

in r.ome della sociela che lo delega ,
e le-obbligazioni che assume

Tengouo assunte da coloro cui rappresenta. L' Assemblea alemanna

adunque ci da meglio 1'aria d'un corpo organico, in cui ogni mem-

bro ha la sua funzione propria, benche dipendentc dall' uuione con

luiti gli allri membri.

DissomigliaBSi ancora le Assemblee alemanne dalle belgiche per la

qualita dei discorsi che vi si sogliono pronunziare nelle generali
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adunanzc. In Alomagna, contuttoccbe gli spirit! sieno piu assuefatti

alle specolazioni teoriche, noudimeno questa nazionale abiludine cede

il luogo alia ulilila pratica nei Cougressi. I discorsi che vi si fanno

son tutti volli alle applicazioni piu usual! della \ita crisliana, e lo

scopo precipuo di tali riunioni non e mai diraenticato ce poslo is

non cale dagli orator! caUolici.

Finalmente v'e nci Coagressi alemanni m iggior preponderanza de-

gli ecclesiastici sui laid, noi gia pel numero, ma per I'autoritct e per

1'influenza. Cio rannoda viepiu le due condizioni di persone: assicura

T opera dei laici per la sperienza, per la doltrina e per la direziooo

degli uoraini di chiesa : fortifica e (Monde di piu I'azione del clero per

lo sostegno, per gli aiuli, per 1' aderenza del laicalo. Da queste Ire

circoslanze noi crediamo che sia principalmente derivata quella

perseveranza nella durala, quella sapienza nella condotta, quella

fecondila negli effetti, cho sono, la Dio merce, le egregie qualita di

queste Assemblee.

X.

Dalo cosi un general aecenno dei Congressi catlolici di Germania,

tempo e di riferire colla m;issima brevita i principal} fatli di que-

st' ultimo, tenulosi nello scorso Sellembre ad Innsbruck. Questa cit-

ta, capitale del Tirolo, e stata lielissima di accogliere nel suo seno

la dicioltesirna Assemblea callolica degli Alemanni; e per lulti i modi

che 1'ospitalila piu cordiale suggerisce, ha dato i segni manifesto

del suo gnidimenlo. Le sale degli Stati del Tirolo, sonluosarnente

apprestate, solennil municipali e popular!, concorso alle adunanze

del fiore dei suoi ciltadini
,
musicbe scelle, fuocbi di arlificio, laute

imbandigioni, plausi concordi; nulla piu potea farsi da chi ospilava,

nulla piu polea desiderarsi da chi eravi ospitato. La fede dei Tirole-

si sfulgor6 in questa occasione di quella medesima luce, onde essa

brillo fmora sempre che furon messi in mezzo gl' interessi della

Chiesa cattolica.

Cinque riunioni generali si tennero: quella preliminare lasers

degli 8 Seltembre, e quella di chiusura la matlina del 12: le tre in-

termedie nelle tre sere dei 9, 10, 11. II nurnero dei membri pre-



1392 I CONGRESSI CATTOLICI

senli sorpasso qualche giorno le quattro mila persone ,
tra le quali

ontavansi personaggi cospicui della nobilta alemanna
,
e molti Ve-

scovi, Prelati ed ecclesiastic'! dei piu elevali gradi del clero.

Nella prima sedula ,
delta del Benvenuto, il sig. Hasshvanter,

enagislralo austriaco di gran merilo, salulo i Tirolesi col dolce loro

salulo nazionale: Lodato sia Gesu Crislo, ed esallo i meriti di quella

terra si cattolica, si alemanna e si costante nella sua fede. II signer

Happ, borgomastro d'Innsbruck, rispose a quel saluto con un cordia-

lissirao benveuuto in nome della cilia a quei foreslieri quivi adunati,

fini col salulo nazionale auslriaco : Dio m salvi. Scambiate cosi le

prime cortesie, surse a parlare il sig. Moriggl, il quale tolse a mo-

slrare die le associazioni catloliche debbono in Alemagna unire cio

-die la polilica ha separate. Egli esorla i suoi concitladini a loltare

per la liberla e pei dirilli della Cbiesa; bisogna, dic'egli, crislianeg-

giare I'insegnamenlo, crislianeggiare il lavoro, crislianeggiare la

stampa. Tullo e ora paganeggialo nel razionalismo e nel maleria-

iismo : lullo bisogna novamenle baltezzare, se wgliamo che la so-

<5iela non cada nella barbarie genlilesca. A queslo discorso, mollo

applaurlito dalla corona degli aslanli, tenne dielro quello del signor

3Iarx, il quale a nome dei suoi concilladini di Treviri
,
ove si lennc

1'uUima Assemblea generate, salula il callolico Tirolo, e lo assicura

-delle sirapalie che ban per esso le catloliche popolazioni del Reno c

deUa Mosella. Quindi espone rapidamente la storia dei diciasselle

Congressi alemanni, e moslra il gran bene che essi promossero in

4utta la Germania. Quesla seduta preliminare fu chiusa col canlo

dell'innoaPio IX, accompagnalo da una numerosa e peritissima

orchestra.

II di seguenle nella chiesa dei Padri della Compagnia di Gesu

-oonvennero lulli ad ascollarvi una messa ponlificale, ed invocare

f assistenza del divino Spirito sopra i lavori dell' Assemblea. Dalla

chiesa alia sala del Congresso furono quei signori accompaguali

dalle bande musicali, messe in ricche divise, e dalle associazioni

degli operai e degli sludenli che formavan ala ai lali. Riunilisi nella

splendida aula
, vennero acclamati con pieni voli Presidente il si-

gnor Lingers , avvocalo ad Aquisgrana ,
e Vice-presidenli il Conic

di Slillfried di Vienna, e il Conle di Slolberg di Dresda. Sulla pro-
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posizione del sig. Lingers, si elessero a Presidenli di onore il Baro-

ne d'Andlau di Friburgo in Brisgovia, il sig. Siegwart-Miiller d'AI-

torf in Isvizzera, ed il signor Hasslwanter governalore del Tirolo,

Quindi in mezzo ai piu vivi applausi si lesse 1'indirizzo del comilato

locale a Sua Santila, e la risposla avulasene. Finalmente venne espo-

sta I'offerla falta al Congresso dalla cilia del Lussemburgo di lulli

gli edificii necessarii per aprirvi una Universila callolica, e I'invi-

lo di radunar cola il diciaonovesimo Congresso.

La sera di quel di fuvvi seduta pubblica e generale. II primo a

prendervi la parola fu Monsignor Gasser, Vescovo di Bressanone, da

cui dipende Innsbruck. Esso dimostro il campo vaslissimo di opero-

sita che I'eli noslra riserva al laicato in servigio della Cbiesa callo

lica. Sapienli, infocale parole egli proferi, animando lulli a combat-

lere I

5

incredulila ed il malerialismo che rodono il cuore della sociela

moderna. A quesli si aulorevoli ammoniraenli corrispose con mani-

fesli segni di aderenza tulto I' udilorio.

Gli succedelte nella Iribuna il sig. Lingers , presidente dell' As-

sembloa, il quale per opporre alle mene della fazione acallolica in

Austria le proleslazioni piu cflicaci, isiilui un paragone Ira lo stalo

dei caltolici nell' Austria e nella Prussia. In Vienna e permesso di

slamparsi conlro la Cbiesa cio che in Berlino sarebbe condannalo

dai tribunal!. In Berlino, cilia proleslante, iGesuili ban potulo dar

missioni liberissimamenle, col concorso degli stessi prolestanli, e i

catlolici erigervi ospedali sollo la protezioue e coll' aiulo dei mede-

simi prolestanti. In Vienna*, cilia caltolica, il municipio osteggia le

opere, le istiluzioni, i drilli della Cbiesa. Nell'esercito prussiano i

soldali callolici trovarono lutta 1'assistenza religiosa, e nell'auslria-

co nou furonvi che negligenze e non curanze. Bisogna che sia falla

ai callolici in Austria piena ragione, che i loro dirilti sieno rispetla-

ti , che la Chiesa sia lasdata nella sua piena liberta ,
se vuolsi con-

servata e rinvigorila raffezione dei callolici all'impero. Questo dis-

corso Irovo eco nei sentimenti di tulla 1'Assemblea, che applaudendo

ai voli del suo Presidente si disciolse.

II giorno 10
, dopo la messa di requie per le anime dei membri

defunli delle precedule riunioni, la grande seduta non pubblica fu

aperla colla lellura del Rapporlo del sig. Marx,sopra gli sforzi falli
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per salvare la fede e la buoua morale degli eraigrali ledeschi. Buo-

ni effetti ban coronato quesle faliche. In Amburgo, inBrema, in

Anversa e nell'Havre sonosi ottenuli dai Govern! rispettivi provve-

dimenli salutari; i soccorsi religiosi sono stati organizzali; lungo il

tragitto si e piu cautelala la condolla morale; nei porli di approdo si

sono stabilili mezzi di preservazione e di protezione. II comitato che

presiede a quest'opera, raddoppiando di zelo, spera di aumenlare al-

tresi i buoni effelli dell'opera salulare. Da questo Rapporto, riuscilo

gratissimo alia riuni-one, lolse uno dei membri occasione di esporrc

lo siato prosperoso delle colonie ledesche del Brasile. Essc conser-

vano inlalta la loro nazionalila, hanno larghi aiuti religiosi ,
merrc

le loro intelligenli fatiche fioriscono nella coltura e nella induslria ,

ban comincialo a furooarsi un clero della lor favella
,

lutto va a se-

conda dei voti dei callolici tedeschi. Ugualmenle consolanti furono i

Rapporti presentati in quesla toruata da pareccbie altre pie societa,

e in ispecie da quelle di S. Giuseppe e di S. Bonifazio.

Nell'adunanza pubblica e generale della sera, la quale fu piu af-

follala cbe ne' due giorni precedent!, il sig. barone d'Andlau recito

un magniflco a infiammalo discorso, intorno alia lotla che la Chiesa

sostieue in questo secolo, per opera specialmenle del liberalismo

moderno. Esso dimosti 6 che iudarno si cerca liberta vera
,
liberla

nobile, liberla sicuia fuori della Chiesa callolica. Parlo ancora il si-

gnor Lauler in nome della Societa dei giovani di Vienna, esponendo

lutto il bene che questa associazione fa ora e promelle per lo awe-

nire alia giovenlu d'ogoi ordine citladino, ed esorlo tulla 1'udienza a

promuovere per tutlo simili riunioni ,
affioe di salvare i giovani ,

e

per mezzo di essi la sociela cristiana. II sig. "Will di Ratisbona arrin-

g6 dottamenle inlorno alia musica religiosa: il sig. Miiller diBerlino

moslro i frulli eccellenti che colg<nsi dalle associazioni per gli aiuti

ompagnevoli fra gli.operai callolici, edil sig. Moufang di Magonza
svolse la condizione presente della Chiesa ,

cbe offre tante consola-

zioni e tanle speranze. Allri parlarono sopra allri argomenli : ma

notevole e applaudila da tulti fu la parlata del sig. Falk, di Magon-

za, il quale addito il vincolo di fralernila e di reciprocanza che lega

insieme le cilia caltoliche di Aleraagna, come un seguo giocondissi-

mo della benefica influenza dell' unila deila fede
,
che unisce i cuori
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piu eflicacemenle che qualsivoglia allio legame di favella, di inle-

ressi, di signoria. Cosi sciolsesi questa riunione, che fa senza dub-

Lio una dellc piu important!.

Nei due convegni del di 11, il privalo e il pubblieo , furono Irat-

iali argomenli di gran rilievo, e fatte proposle importantissime. La

piu eminenle di tutte fu 1'acceltazione che il Congresso fece dclla

profffila generosa del Lussemburgo, di cui dicemmo innanzi. II sig.

Philiipps, nel parlarne, fa nolare come opportunamente la Prowl -

denza abbia presenlata questa occasione si propizia, la quale agevo-

la I'esecuzioue di un disegno, da lungo tempo vagheggiato da tutli.

Posla quell' offerla le difficoha cessauo, e I'llniversiti catlolica ale-

manna, colle somme fia qui raccoile, puo fin d-d prossirno anno co-

slituire almeno due compiule facolla. II sig. Becker espone la ma-

uiera pralica come fondare o sostenere nelle principal! cilia, o alme-

no ;ilmeno in ciascuna diocesi un giornale callolico. Narra cio che si

c falto con otlimo riuscimento a Spira. Quivi una ventina di ecclesia-

slici e di laici si sono associali insieine, obbligandosi ciascun di loro

a fornire uno o piu articoli, in un dalo periodo di tempo al giornalo

di quella provincia. Cosi si e in breve, e senza veruna spesa conse-

guita lanta varieta e lanla importnnza nelle Eialerie Irattalevi ,
che

ogui classe di peisone si e affrettala a solloscriversi a quel periodico.

Allato alia associiizioue per la redazione del giornale si e coslituita

un'allra associazione per la sua dilfusione, essendosi un certo numei o

di persone zelanti e influenti delle diverse parroechie assunto il com-

pito di procacciar firme. Essi infocando i liepidi, istigando gl'iniiiffe-

renli, guadagnando g!i avversi hau reso quel giornale divulgatissimo

<; popolare. Un lal successo perche non puo conseguirsi in ogui dio-

cesi, in ogni cilia di Ailemagna? Si formino simili associazioni , e

non si tema dell'esilo. Cio suggeri ai membri di quella accolla il si-

gnor Becker, e immantinente tre di queste associazioni si stabiliro-

no Ira i membri del Congresso, per avvivare e propngare Ire gior-

nali cattolici. Cio non senza speranza d'iucontrare ugual corrispon-

dcnza di opera diciamo noi pure ai cattolici d'ltalia. Questa coope-

i-azione di scriltori e di diffonditori se fosse assicurata ai giornali

caltolici esislenti gia, o che possono fondarsi in Italia
,

la buona

stampa ollerrebbe presto quella difFusione ed efficacia
,
la quale e
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assolutamente necessaria per salvare il popolo dalla corrultela dei

pessimi giornali. Un professore bavarese propose la fondazione di

alcune Opere a pro dei mililari, quali se ne vcggono in Francia e

in Belgio, afline di manlenere inlatla la fede e la pralica rcligiosa,

mollo neglette in alcuni esercili tedeschi. Questa proposla venne an-

ch'essa accolta con vive adesioni dall'Assemblea, e furono coslituile

le giuDte che dovessero porre mano all'opera. Associazioni per riu-

nire la giovenlu nobile della Germania propose il giovane Conte di

Thun in un vivace discorso: e questa idea piacque a tulli
,

e venne

acceltala anch'essa per porsi il piu tosto possibile in opera. Asso-

ciazioni catloliche pei giovani commercianli esistono e fioriscono

in Colonia
,
in Bonn ,

in Aquisgrana, che conlano piu di 700 mcm-

bri e fanno un vanlaggio graude alia causa dell'ordine e della reli-

gione. II sig. Schumacher di Colonia ne fa toccare 1'utilita che vi

sarebbe a dilatarle ed eslenderle per tulto: e queslo concello e an-

ch'esso accolto con plena adesione. Associazioni per i giovani slu-

denli sul modello dell'associazione d'Innsbruck propose un Tirolese:

1'idea piacque e verra spinla coi falli per lullo. Allri oralori propon-

gono altre opere da fondare o da ingrandire : e cosi questo giorno

riesce il piu fecondo di lulti gli allri per ci6 che conceroe il da farsi

da' caltolici di Aleraagoa.

Nell' ultima riunione del Congresso, tenutasi la maltina del 12

Seltembre
, vennero tutli i membri ringraziali del concorso che vi

aveano prestalo. Come coronamenlo delle loro faliche, e compimento

delle egregie determinazioni prese ogni di, vennero proposte a tutla

1'adunanza selte risoluzioni, le quali dovessero approvarsi da tutli i

eattolici alemanni, e fossero come il frullo principale di quella riunio-

ne, cosi lo scopo unanime di tulli i caltolici tedeschi. Eccole tradot-

te lelteralmente, come V imporlanza loro suprema ci impnneva

di fare.

I.* Fedele alle sue convinzioni tante volte mauifestate
,
che il po-

tere temporale dei Ppi e indispensabile alia liberla e indipendenza

della Cbiesa; 1'Assemblea generale scorge nell'occupazione degli Sla-

li pontificii , in parte compiutasi , in parte preparata ,
non solamen-

te un delitlo sacrilego, ma ancora un pregiudizio gravissimo al drit-

lo, alia liberla e al ben essere di tutta la crislianita.
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II.
a L' Assemblea generale esorla e prega di nuovo lulti i fedelr

di non reslarsi dal consecrare le loro pregbiere e le loro offerle di

doni al S. Padre, affine che I'amore dei popoli cattolici supplisca ai

mozzi necessarii alia sua santa missione.

III.
a Plena di gioia del magnilico spellacolo dell' unit perfelta, e

della poteuza miracolosa della Chiesa, quale il Papa Pio IX ha mo-

strala al mnndo , riimen'lo allorno di se i Vescovi del globo per la

festa centenaria di S. Pietro; 1' Assemblea generale esprime la sua

riconoscenza profonda per la generosa decisione di convocare fra

breve tempo un Concilio generale in Roma.

IV. a L'Assemblea generale signified I' estrema sua soddisfozione

che i noslri signori Vescovi di Alemagna abbiano risoluto di riu-

nirsi fra pico inlorno alia tomba di S. Bonifacio; ed essa spera che

1'unita crrswDle nella fede contribuira a far cessare la scissura della

palria, che e gran pericolo e motivo di gran dolore per tulti i fedeli

suoi figli.

V. a L'Assemblea generale riconosce che 1'accordo Ira il Capo del-

la Chiesa e il Sovrano dello Slato e il modo piu conforme all* di-

gnila e agl' interessi dei due poleri , affine di regolare i rapporli tra

la Chiesa e lo Stato. Essa giudica un' ingiuslizia e una svenlura il

tentativo di abrogare il Concordato per via d' una legislazione arbi-

Iraria, e non provenienle che da un solo dei due poleri.

VI. a Nella scuola cristiana I'Assemblea generale riconosce un'isli-

tuzione falla apposla per service al tempo stesso agl' interessi delia

famiglia, dello Slato e della Chiesa. Essa protestasi adunque conlro

gli sforzi che si fanno per separare la scuola d;lla Chiesa, e nel no-

me della salvezzadei giovani, essa scongiura il clero di non lasciar-

si cacciar dalla scuola. Essa protestasi energicamenle contro il pro-

gelto di concentrare tutto I' insegnamento nelle sole mani dello Sta-

lo. Essa reclama e sosliene per la Chiesa e i suoi Vescovi il drillo

di fondare delle scuole religiose di ogni grado, ed esorla sollecita-

mente i genitori cristiani , in nome della loro coscienza, a non affi-

dare i loro figliuoli se non a quelle scuole, le quali offrono le neces-

sarie guarenligie religiose e morali.

VH. a L'Assemblea generale partecipa al dolore del S. Padre so-

pra la sorle della Polonia
,
e manifesta la par le vi vissima che essa
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prende ai mali ed alle perseeuzioni ,
oude vuolsi slrapparc a quel

popolo caltolico il massimo del suoi beni, la sua fcde sanla; ed essa

prega ed esorta i perseguitati a perseverare costantemente , e lorre

dalla persecuzione un molivo di rigenerarsi nella fede e nella vita

caltolica. Essa invila lulli i callolici a rivolger a Dio ardenti proghie-

re, percbe abbrevii i giorni del dulore, e conceda la liberla e la pa-

ce a un popolo, cbe fu.gia lauto benemeiito della Chiesa.

Queste risoluzioni
,

lelte da Monsignor Moufang Delia pubblica

tornata di cbiusura, furono acclamate da tulti i membri present! con

un enlusiasmo slraordinario. Esse infatli confenevano una professio-

ne di feile callolica sincerissima, e una direzione opportune all'aUi-

vita di tutli i cattolici alernanui. Fine piu splendido, piu ulile, piu

generoso non poleva avere 1'Assemblea tedesca.

E noi pure con cio lenniniamo questa rapida esposizione del Ccn-

gressi cuttolici di questo raese di Seltenabre. YeJemmo quali do-

vrebbero cssere in teoria: diceiumo quali furono nel falto. Concbiu-

deremo con un augurio ed un volo. Auguriamo all' Italia tempi pa-

cifici e liberta sufticiente, perche anch' essa possa avere i suoi Con-

gressi catlolici. Finora uon fu dato il riunirsi alia libera se non ai

parliti oslili alia Chiesa: ai callolici, fu l>Uo ogui rnodo di pur ten-

tarlo. Fact-iam volo che quesla oppressione cessi una volta
,
e che

intanlo fin d' ora i cattolici ilaliaui si preparino alia celebrazioue

di quesli Congressi per via di associazioni parziali ,
in quel mi-

glior modo che dalle present! condizioni e consenlilo. Senza que-

sto priucipio non si puo giugnere a quella conchiusione, o vi si

giugue m<l preparali a coglierne tullo il frutlo. Guardisi a cio che i

cattolici alemanni sono huscili ad otlenere in un periodo non lungo

di tempo. Cio che ottennero essi in mezzo ai giudei, ai protestanli, ai

liberali, sar piu facile di conseguire in un.paese lulto callolico. L'o-

perosit^i perseverante dei buoni viuceri sola tulti gliostacoli del fal-

so liberalism*), il quale sara c<strelto a cedere innauzi al drilto sos-

lenulo altameote e con vigore, se non vuol dichiararsi sfacciala-

menle oppressore e tiranno.
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I.

CLEMENTIS SCHRADER S. I. De Unilate JRomana Commentarius, Li-

ber II. wpaY^aTi7.6;. Vindobonae
, sumptibus Mayer et Soc.

MDCCCLXVI Un vol. in 4. di pag. 548.

Colla pubblicazione del presenle volume il ch. P. Schrader, pro-

fessore di teologia in Vienna, ha mandato a terrnine il suo lavoro in-

torno alia Unila romana. Lavoro di gran lena, di raollissima erudi-

zione, di sicura dollrina, e tutto ricolmo di awertenze ulilissime ad

imparare e ad insegnare con pienezza e splendore quella parte della

teologia callolica, piu necessaria ai nostri giorni, perche piu com-

battuta dagli eretici e dagl' increduli, la quale si versa sulla divina

coslituzione della Cbiesa, e sulle divine prerogative del suo Capo \i-

sibile, die e il Vescovo di Roma, successore di san Pietro. Fin dal-

I'anuo 18fi2 egli aveva dalo alia luce il primo volume contenenle il

libro primo ,
a cui diede 51 nome di StSaxTix6? 1

, siccome ha dalo il

nome di TCpa-Yixa-i/,6; al secondo libro, il quale forma il secoudo volu-

me che qui auuunziamo. nell' annunziarlo cue facciamo a comodt

1 Questo primo volume fu gia da noi annunziato nel vol. IV della SerieV,

pag. 735.
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di quelli che altendono allo studio delle discipline ecclesiastiche, vo-

gliamo dire in generale qualche cosa del suo conlenuto , e toccare

colla maggior brevita che polremo qualche punto parlicolare, sce-

gliendo Ira tanta mollitudine quelle cose, che possono riuscire profil-

tevoli anche ai lettori secolari.

E dapprima diciamo, che colla denominazione da lui data ai suoi

due libri
,
chiamando it primo didatlico e prammatico il secondo,

egli separalamente ha volulo denolare e distinguere la notizia di

tutto cio che s'apparliene alia costituzione ed all'essenza della uoila

romana, e lutlo quello che spetta alle facolla, alle operazioni ed al-

1'efficacia della unila medesima. Nel prologo del secondo volume

egli dichiara quesla partizione di tutlo 1'argomento cou dire, che

nel primo libro hagettate le basi, e condotte le principal! linee, colle

quali si descrive e si definisce 1'essenza e la nalura, la specie e la

forma della unita caltolica, la quale e una stessa cosa che 1'unilu

romana. E quindi soggiunge : Pronwn est, ad conlemplandam pro-

pinquius accedere nalivam eius explicalionem, raiionem el vium qua

se movel et proficit, oryana per quae genuine semet exserit et ope-

ratur ; ipsam nimirum vitam eius socialem ac veluli organicam, vi-

res eius elnervos, arlus et membra, iuncluras el nodos ; lum eliam

necessaria vilaesuae praesidia, el existentiae suae condiliones nor-

males, quibus in lanto lemporum conlinuo fluxu tanlaque mulabi-

lium rerum inconslanlia semper sibi ipsa similis manel, immutala

consislit, illius perspicue corpus repraesenlans, qui esl lesus Chri-

stus fieri el hodie, ipse el in saecula 1; qui ul esl caputomnis prin-

cipalus et poleslalis 2, Ha eius regnum immobile 3 est regnum yra-

tiae, veritalis el iustitiae. Di tutlo cio egli tratta in questo secondo

Tolume.

L' opera inlera e da lui intitolata: de Unitate Romana; perche,

siccome ollimaraente egli avverte
,
la caltolica duttrina intorno alia

coslituzione ed alla'forma di governo, che Gesu Cristo ha d.iic alia

sua Chiesa, si riduce a due sommi capi. II primo e che la ecclesia-

1 Agli Ebrei, XIII, 8.

2AiColossesi,II, 10.

3 Agli Ebrei, XII, 28.
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stica gerarchia e disposta in tal guisa, che ollre ai minislri ed ai

prelali delle chiese particolari ,
i quali si distribuiscono in Vescovi 7

in sempliei sacerdoti ed in ministri inferior!
,
ve ne ha uno scello

daU'ordine dei Vescovi, il quale e edev'essere lenuto come catlolico

ed uuiversale Preposito ;
a cui per necessaria conseguenza tutli i

cristiani, di qualsivoglia condizione e di qualsivoglia dignila, stiano

soggelti, ed in lutto cio che riguarda la dotlrina evangelica, le leggf

della disciplina, ed i mezzi per ottenere la salute, dipendano da lnf r

in quella maniera, che le pecorelle dipendono dal paslore, i iiglf

dal padre, i discepoli dal maestro, dovendo riconoscere in esso la

persona medesima di Cristo, di cui egli e il vero ed il sommo Yica-

rio. L' altro punlo e, che queslo Yicario di Gesu Crislo divinamen-

te stabilito e il Vescovo Romano , legittimamente elelto a sedere si?

quella cattedra di Roma, la quale san Pietro lenne il primo, e Iasci6

con lulti gli attribuiti e con tulle le prerogative del primato ai snoj

successori. Si vede pertanto che da questa unica Sede di Roma di-

pende 1'unita, la verila, la realilci della Chiesa crisliana, e che qiiin-

di discorrendosi della Uuila Romana, si discorre di tutto quello che

appartiene alia Chiesa medesima fondata da Cristo.

Puo intendersi da cio quanlo sia copiosa la materia di questi volii-

mi, con quale ordine venga ella dislribuita, e con quale melodo espo-

sta. Si discorre in essi della origine e della fondazione della Chiesav

della raissione che ha ricevuta, dello scopo al quale ella mira in lut-

le le sue operazioni, di cio che costiluisce intimamente la sua nalura 7

e fioalmente della sua esistenza sociale e delle sue relazioni esterne

con quello che e lemporale e lerreno
;
e tulto ci6 Viene considerate'

dal dotlo professore, come e nel falto, cioe in quanlo dipende dalla

. Sede Romana, o in quanto e racculto principalmente in essa; mentre-

quesla Sede e la pielra fondamenlale che regge la Chiesa, ed insie-

me e la sorgenle di lulta 1'autorita che la governa. Cola poi ove egli

tratta diretlamente della stessa Sede
,
cioe del Pontificato Romano,

il che vuol dire nella maggior parte di tutta 1'opera, copiosamente

ed egregiamente espone le prerogative di questa Cattedra, e le difen-

de valorosamente conlro gli assalti della incredulila, della eresia e

dello scisma. Pu6 dirsi che ivi non sono omesse ne trascurate ne
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anche le piu miuule parli e i capi piu sccondarii di un (ale argomen-

lo; e do non solo in quello cbe s'apparliene alle questioiii ed alle

seoteuze, ma altresi quaulo alle prove, osservandosi cbe 1'esercitalo

scrillore e riuscilo a scegliere le migliori Ira esse, ed a mellere lullo

il loro nerbo in chiarissima mostra.

Se per conferrnare cio che qui abbiamo affermato, non facessimo

allro cbe riferire i soli .titoli de' capi e degli articoli che si contengo-

no in quesli volumi, la nostra rivisla passerebbe Iroppo di la dai liraili

della coDveuienle misura. Ci conlenteremo dunquedi loccare alcune

cose ia pailicolare, la cui notizia mentre puo essere utile ad ogoi

lellore ,
varra inollre a quelli cbe sono piu periti di queste malerie

come un saggio, dal quale argomenteranuo in qualcbe modo la bon-

ta e la sodezza di lutla 1'opera dello Schrader.

Sia il primo Iralto cbe citiamo, uno di que' luogbi ove si scorge

il diligente sludio che ora lodavamo, col quale egli avvalora gli ar-

goraenli cbe upporta a coufermare lult'i capi della catlolica dollrina

intorno alia Datura ed alle doti del Ponlificalo Romano. Nel provare

ch'-egli fa cui lestimonii biblici 1' iuf.iliibilila promessa da Ciisto a

Pietro ed in lui ai suoi successor"!, arreca tra gli allri il celebre ver-

sello di san Luca: Ego aulem rogan pro te, ut non deficiat fides

iua; et tu aliquando concersvs confirma fraires luos 1. Nel quale

verselto, com'e oolo, le parole et tu aliquando conversus, *.<*>. sv r.z-.l

iTiuTps^ac , secondo la comune interprelazione ,
alludono alia caduta

<li Pietro
,
e quindi valgono in noslra lingua : e lu una volta rav-

\edulo. Alcuui pero, quali per esempio furono il venerabile Beda

ed ii Gerebrando, non le interprelarouo cosi; ma , presa la parola

^wcps^a; nel senso di scauibievolezza o di reciprocazioiie , espose-

ro ia sentenza di Cristo in queslo modo: lo bo pregato per le,

acciocche sia stabile la tua fede; e lu vicendevolmeule appiicali a

confermare nella fede loro i luoi fralelli. Ora una tale iuterpreta-

zione, cbe era stata quasi dimenticata, pcrcbe, come abbiamo detto,

comunemeule si e seguilata 1'aUra, in cui s'accenna alia caduta del-

J'Aposlolo, viene al preseule quasi richiamala in vita dall'eradito

I Cap. XXII, ver. 32.
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leoiogo. Arbilror ,
cosi egH dice, verlo i-'.?-p=&a; hie nolionem

inesse non quae phrasi reddatur postquam a lapsu converses es r

sed quae idem sit ac vices reddens ,
vice versa sen vicissim ; /to

ut haec plana el eximia Christi Domini sentenlia prodeal : Ego

rogavi pro te, ut fides lua non deficiat ; sed (adversalivam vim in

scripturis particula -/.at frequenter indtiit) tu vicissim cotifirma fra-

tres tuos : equidem salegi, ne diaboli tenlalionibus succumberes tu ;

repende la fratribus lin's vices, ut in geminis augitstiis per te confor-

tali subsiskmt atque immobiles consistant 1.

Al certo, la senlenza di Cristo interpretata in questa seconds ma-

niera, comparisce adorna d'una certa leggiadria ed eleganza , iu

quaiito che in tulle le sue parti ne risulla quella rispondonza, che g!l

osposilori della Bibbia chiamano parallelismo, )a qnale perse stessa

aggiunge grazia e simmetria al discwso
,
ed era una forma assai

familiare allo slile degli ebrei. Di piu, quanlunque 1'uffido com-

messo a san Pielro di eonfermare nella fede i suoi fralelli, e quindi

1' immobile perseveranza di lui nella verila, si racrolga ugualmento

dall'uua e daH'altra inlorpretazione; conluttocio non si puo npgare

die in quella soslenuta dallo Schrader, 1'uffioio slosso dell' Aposlolo

6 rappre^nlato con piu onore, e che quesli nel modo di esercilarlo

c piu \ivrimenle assomigliato a Cristo, di cui e Vicario. Perciocche,

spiegando il verso di san Luca in queslo secondo modo
, Cristo

avrebbe dello, che come egli per amor di Pielro erasi rivollo a pre-

gare per la sua costanza nella fede; cosi Piptro, per amor di Cristo,.

doveva sludiarsi di custodire nella fede lutla la Chiesa, a cui Cristo

medesimo lo proponeva come Capo. E chi e il qual non vede faeii-

menle ,
che cosi e meglio espresso il nobilissimo incarico del Prin-

cipe degli Aposloli , ed il nobilissimo moiivo delta carila
, pel quale

do^7eva addossarselo; e che-queste parole rifcrile da san Luca, in-

tese in tal senso
, rispoudono appieito a quelle riferile da sun Gio-

vanni 2; ove san Pietio dopo aver confessalo di amare sornrrtamen-

le il suo Maestro, riceve da esso rautorila, e la cura di pascere

1 Lib. II, pag. 79.

2 Cap. XXI.
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lullo inlero il suo ovile? Ma basti di cio; percbe abbiamo voluto

toccare queslo punto, solo per dar lode all'accuralezza, colla qua-

Je il ch. Aulore espoue le prove delle tesi , che prende a sostenere.

Rimandiamo poi i letlori al suo volume, e siamo certi che percor-

rendo le ragioni, colle quali egli dimostra la delta interpretazione ,

cssi la preferiranno alia piu commie, o almeno la ripuleraooo egual-

mente probabile.

Or veniamo a cio che e piu rilevante , vale a dire alia eccellenza

della dollrioa, di cui, come sopra dicevamo, abbondano quesli volu-

mi. UQ solo saggio vogliamo apportarne, il quale pero puo valerc

per molli, soggiungendo qui appresso alcune delle molle cose, che

alia fine di lulta 1'opera 1'illuslre Autore discorrenel capo inlilolalo:

a De romani Pontificis immunitate ab imperio saeculari, sive de

sedis romanae independenlia in exislendo.

Cominciando egli a traltare di queslo argomenlo, avverle che

siccome per sua coudizione il sommo Ponlefice non e sollomesso a

niun' allra autorila, salvo quella di Dio, lanlo Delle cose teoriche

quanlo nelle praliche, e per questo non e meno maestro infallibile

di verila, che giudice inappellabile delle controversie; cosi non puo

ne deve dipemiere da nessun priucipe terreno, ma per lo'conlrario

gli apparliene ancbe nell'ordine civile un dominio territoriale asso-

Julo e propiio. E dunque cosi perfelto il nesso e il concerto delle

prerogative che adornano la Catledra Romana, che meulre la since-

nla de' suoi oracoli non e mai oscurala da verun' ombra di falsila e

di errore, ne colla giustizia e colla maturita delle sue decisioni puo

venir mai a compelere alcun Iribunale; nello slesso tempo e meslie-

d che ella vada libera da ogui vassallaggio ,
e che non riconosca

come a se superiore niuna delle dominazioni di quesla terra. Uo tal

nesso, dice il ch. Aulore, e slorico, logico e polemico. E per fermo

la storia testifica, che finaltanlocbe la societa fu piigaua e come tale

conlrario alia Ghiesa di Crislo ne riconobbe le divine propriety del

Romano Pontefice, essa non fini nel tempo medesimo di contrastare

ai Papi 1' esislenza sociale, o coslriugendoli a vivere nelle catacombe

o anche privandoli della stessa vita. DaH'altro lalo appena la stessa

umana sociela faltasi cristiana, si soltomise alia spirituale aulorila
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del Vescovo di Roma
,

lasoio a lui pienissima libefla e voile che

ei fosse al tutto immune ed esente dal potere secolare. Questo e il

nesso slorico. L' allro nesso, vale a dire il logico, apparisce da do

che lulli coloro, i quali negano 1' infallibilita al Romano Ponlefice,

sono altresi costrelti a negare che esso e inappellabile ;
e quindi il

supremo Capo della Cbiesa agli occhi di chi pensa a questo mode

deve sembrare d' una stessa condizione degli allri uomini, c deve

essere riputato come dipendenle al pari di ogui allra persona dalle

ordinarie potesta della terra. E se e cosi, per qual ragione si po-

trebbe mai o si dovrebbe volere, che i Papi nell' ordiue sociale nou

sieno confusi col volgo, ma che porlino piutlosto una corona come

Principi civili? Quelli per lo conlrario, i quali meritamente giudica-

ao, dovere i Romani Ponlefici sussislere senza ombra di dipendenza

e dover essere invesliti di aulorila regia ne' proprii loro Stati, non

per allra ragione s' inducono ad ammeltere una tale verila, se non

per quella divina eccellenza di giurisdiz*one spirituale ,
che essi go-

dono sopra la terra, per la quale sono infallibili ne' dommi ed inap-

pellabili ne'giudizii. Fiualmenle niuno puo dubitare deH'altro nesso,

che dal ch. Aulore chiamasi polemico, menlre si vede ripetersi nei

presenti giorni, quello stesso che costantemenle leggiamo essere ac-

cadulo ne
1

passali tempi; vale a dire che come per 1'addietro cosi

ora con ogni sforzo s'argomentano di abolire il temporale dominio

della Sede Romana quelli medesimi, i quali sono i piu fieri nemici

delle prerogative spiriluali ad essa comunicate da Crislo; menlre si

ammira dall' altro canto lo studio ed il lavoro opposto di coloro che

riconoscono queste eccelse prerogative de' Ponlefici , e pero ne so-

slengono in quanli modi essi possono il terreuo principato.

Da quesle brevi avverlenze egli giustamente conchiude, che la

queslione della immunita e della liberta della Sede Romana
,

in.

quanlo s' appartiene alia sua esistenza sociale, non e una queslione

supervacanea e indifferenle, ma piu di ogni altra necessaria e vitale;

e che e degna d' essere con diligenza somma trallala non solo slori-

camente ma ancora onlologicamenle, riguardando il temporal domi-

nio de'Papi, non pure come uu fatto dipendente dalle vicissitudini dei

tempi, ma altresi come un dritto necessariaraente connesso colla na-

Serie VI, vol. XII, fasc. 426. 45 12 Decembre 1867.
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lura delle cose medesime. Non bastano perlanto a queslo effelto i soli

argomenli storicL o quelle sole ragioni di drillo che si appoggiano

o unicamente o massimamente sopra i fall!
;
ma e mestieri preferire

a queste quelle allre prove, le quali si derivano non da mutahili

contingenze, ma dalT ordine necessario ed invariable, e sopra tali

norme stabilire il giudizio slorico-giuridico del prineipato civile del-

la Chiesa di Roma. Egli e innegabile, che il Principe del Romano

Iinpero appena cnmintio a professare la fede di Crislo voile
,
che il

sommo PonteGce fosse libero ed immune dalla sua giurisdizione ;
e

che dipoi gli altri principi venuti appresso , i quali del pari appar-

tennero sinceramenle alia Chiesa , fecero il detlo Pontefice padrone

della cilia, di Roma e di molle province che le slavano inlorno, e gli

conservarono quella signoria, e gliela difesero anche colle armi. Se-

nonche, come ottimamente nota 1'Autore, cio non fu tanto effetlo di una

graluita e liberate munificenza, quanto un Iribulo, cui costringeva a

pagare 1'inlima persuasione*e il consenlimento universale de' popoli

crisliani, doe che al Successore di Pietro niun Principe coman-

da , e consegueutemente cbe a lui si doveva cedere il regio trono

della cilia
,

nella quale si trovava erelta la sua calledra. La for-

za di questa verila commoveva tulli , e principalmenle quegl' Im-

peralori .rivereuti e pii, i quali anliponendo lo splendore della vera

religioQe a qualsiasi inleresse temporale de' proprii dominii, abban-

donarono volontieri la melropuli dominatrice di lulla la terra, ed al-

iesero a fabbricarsi un' allra sede
,
ben prevedendo ,

die essa non

avrebbe mai raggiunta la gloria e la potenza dell' anlica. E cerlo

doveva, com' e di falto, sembrare men consenlaneo, o piultoslo al

tullo ripugnanle alia piela e riverenza cristiana, lasciare che la su-

prema polesla che e sulla terra, rimanesse soggella alle poleslk di

grado inferiore; e che la persona la quale sosliene le veci dello stes-

so Dio dipendesse dall'aulorila e dall'arbilrio degli uomini.

Ne si poteva altrimenti giudi<;are; perocche la polesta del Roma-

no Pontefice non e solo di ordine divino, ma e allresi in quest' ordine

medesimo la fonte di ogni polesta. Essa sola scalurisce lulla imme-

dialameute da Dio, e sorama tra lutle le altre per la sua dignita, ed

il suo ufficio 6 assolutameole necessario a tulli gli uomini. Essa so-
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la e univcrsale quanlo al luogo, e indeficiente e perpelua quanlo al

tempo. E sia per la forma, ond' e coslituita, sia pel fine a cui e diret-

la, sia pei mezzi che adopera, essa e sempre iinmulabilmenlela me-

desima. Come dunque un'autorila di tanla eccellenza polrebbe esser

soggelta alle potesta civili; mentre tulto cio che souo i Piincipi se-

colaii, e tutlo cio cbe a loro s' appartiene & di gran lunga inferiors

alia origine, alia natura, agli allributi ed alle prerogative di un simile

Poiilificalo? E se invece 1'armonia e 1'ordine delle cose richiede, che

questo Poiilificato esisla in mezzo alia societa anche civilmente libe-

ro e indipendenle, egli & meslieri che ove si violi una lale ordinazio-

ne, in lulta 1'umana sociela prevalgano le iogiustizie e le lurbolenze.

Chi ue dubila consulti la storia, la quale insegna a tutti coloro, nei

quali non e sp^nto il lume della ragione, quesla capitalissima veri-

ia; vale a dire, che quando i Ponlefici Romani sono stall re, la so-

ciela e" stata sana; e che" per I'opposto la socielci e stata inferma,

ogui qual voltai Romani Ponlefici sono stali afflilli ed oppressi.

Ma e degno di considerazione un altro fatlo che si raccoglie auco-

ra dalla storia, il quale conferma mirabilmente la necessita di que-

sta indipendenza ;
ed e

1

che i Papi o rimasero assisi net trono regio,

o invece furono costrclli a nascondersi nelle catacombe ,
o vennere

indegnamente incarcerali nelle prigioni, o andarono esuli e ramingbi

per la terra. Tra queste due condizioni tra loro si opposle, non 6 mai

riuscito, o che essi si potessero acconciare o che gli uomini li lascias-

sero vivere in allra maniera. Non s' incontra un Principe, il quale

abbia polulo pacihV-amente lenere soggello un Papa, ne un Papa il

quale soltoposto al giogo di un Principe abbia polulo liberaraent*

esercitare le parti del suo apostolico ministero. il mondo ha la-

scialo godere a questi Pontelici la corona e i dritli di re
,
o gli ha

tribolati ed uccisi co'marlirii. Dal che si vede, che le porte dell' in-

ferno e le lurbe de' malvagi ,
che Dio lascia vivere su quesla terra

,

acciocche sia esercitata la virtu dagli uomini eletli, quanlunque non

possano prevalere contro rinlegrita della fede, per la quale la Calte-

dra di Piclro 6 infallibile nel suo insegnamento, ne conlro la retlitu-

dine della giustizia, per cui essa e iuappellabile nelle sue sentenze;

nondimeno possono far si che nou si attui il dritto ch'essa ha di sus-



708 RIYISTA

sistere senza alcuna dipendonza, e di dominare anche temporalmenle.

Possono, per cosi dire
,
uccidere il corpo del Vicario di Cristo, ma

non possono pero uccidere 1' anima
;
siccome gia la sinagoga insie-

me col gentilesimo pole rapire allo slesso Cristo la vita uman'a ,

senza pero potere, cid che era impossibile, appuntarlo di una falsilet

ne anche minima, ne accagionarlo di alcun peccato ne anche Icgge-

rissimo. Ma intanto da questo stesso confronto si puo intendere che

ogniqualvolta 1' iniquita ottiene cotali vitlorie > le vere sciagure e le

vere calamita incolgono il mondo stesso maligno ,
il quale s' imma-

gina stoltamente di trionfare in simili congiunture e di ridursi in mi-

gliore stato.

Di quesla indipendenz,a ed autorita temporale hanno da essere in-

vesliti i Romani Pontefici, sia per ragione dell' ufficio che essi deb-

bono compiere verso tutti gli uomini, mentre a tutti siano grandi o

piccoli, suddili o re essi debbono dettar leggi irreformabili ed inap-

pellabili, alle quali senza gravissima colpa non si puo resistere
; sia

per ragione de' mezzi di ogni maniera e di grande numero. de'quali

essi abbisognano a fine di esercitare liberamente ed efficamente que-

sto loro ministero. Certamente niuna cosa si puo immaginaresi scon-

yenienle e si incongrua , come quella di volere assoggeltare il som-

mo Gerarca ad uno, qualunque egli sia, il quale insieme con tutti gli

allri deve riconoscere nella persona di lui il maestro piu \
7

eridico, il

legislatore piu autorevole, e il giudice piu competenle che si trovi

sulla terra; o prelendere che mentre egli non dipende da nessun

superiore neH'ammaestrare e nel comandare, debba poi dipendere

da uno, quale che sia, de'suoi inferiori in quanto a que' mezzi mate-

rial}, che sono indispensabilmente necessarii alia promulgazione del-

la sua dottrina, e alia esecuziooe de' suoi ordini.

Tra gli altri argomenti, che il lodato professore apporta in gran nu-

mero, Be deduce uno dall'analogia che corre tra il Romano Ponlefice,

considerate come Vicario di Crislo e Crislo medesimo. Perche e ma-

nifesto che a nessun uomo animate dalla piet^i e dalla fede cristiana,

il quale percio riguarda nel Vescovo di Roma la persona che esso

rappresenta, vale a dire colui che e chiiimato ed e di falto per sua

nalura il Principe di tulti i Re della terra, uon puo venire in mente
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che chi e insignilo di cosi eccelsa ed ineffabile rappresenlanza deb-

ba vivere al pari di un privato, soggetto ai Principi terrcni. 01-

tre a cio egli insislendo in quest' analogia, fa un'avverlenza, che

e molto opportuna a dichiarare perche mai i Papi, se da un lalo deb-

bono avere un dominio proprio e indipendente, non e pero dall' al-

tro canlo necessario che governino nelle cose temporali da Padroni

assoluli e dirclli il mondo intero. Siccome, cosi egli dice, quando il

Verbo divino venne tra noi per apportare la salule a tulto il mondo

perduto, non voile assumere le nature di lulli gli uomini, ne voile,

^ncorche comparisse nella forma di servo, farsi soggetto ad alcuna

persona umana, quanlo alia maniera ed alia ragionedi esislere; ma

si approprio una sola e singolare umanila, e la fece lulla sua costi-

luendosene egli il padrone e possessore ;
cosi per una cerla analogia

il Yicario di Cristo, il quale deve sostenere visibilmente le sue parti

nel'a umana sociela, per istiluirla ed illuminarla colla dollrina salu-

lifera e coi documenti morali, e cosi dirigerla nell' ultimo fine della

beatitudine, non occorre che regoli col civile domifiio lulto 1' orbe,

ne e convenient che alcun Re della terra comandi a lui
;
ma basla,

che egli possegga uno Stalo proprio, ove regni da Signore e da Prin-

cipe; e in questo modo compia senza impedimeuto il suo spirituale

ministero a vantaggio di lull' i figli di Adamo. Dove poi si trovi

questo regno lemporale dei Pontefici e quale sia la sua ampiezza, si

riconosce e si delermina senza niuna difficolla, dal fallo di san Pie-

Iro , il quale pose in Roma la sua Cattedra
,
e dalle cessioni che ri-

ceverono i Papi dagl' Imperalori crisliani della cilia di Roma e delle

province che la circondano. Una tale Signoda nella sua pienissima

interezza e teslificala dalla storia, e difesa da tulte le ragioni umane

e divine, ed e richiesla dalla convenienza, dalla necessila e dall'or-

dine delle cose medesime.

Da cosi alii e ben fondati principii egli dimostra i liloli del tem-

porale dominio della Santa Sede; e dopo cio meritamenteconchiude,

che il delitto sociale, il quale si commelle contro il Capo della so-

ciela ecclesiaslica, dalle sociela crisliane e in mezzo alle slesse so-

ciela cristiane, occupando e rapendogli sacrilegameule i suoi Stali,

ha una somiglianza con quell' eccesso, che fu gia consummate contro
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ii Capo singolare ed il celeste Re dei giudei, quando in mezzo al suo

populo fu messo in croce dagli stessi ministri della sinagoga. Indi do-

manda : tra quale specie e Ira quale ordine di verila si debba collocare

la necessita di questo dominio. E risponde dapprima, che il drilto e

la esigenza della civile sovranila de' Papi e intimameute connossa

colla vjprila rivelata della istituzione divinadel Principe, del Dollore

e del Pastore della Chiesa universale
;
e pero quanlunque 1'obbietlo

di un tal dritto per se solo considerate si riferisca all' ordine delle

cose natural! ed umane; nondimeno per effetto di quella connessio-

ae il giudioarne non apparliene solo al foro della umana ragione,

ma priueipalmente a quello dell' ecclesiastico magislero ,
e questo

solo puo pronunciare in*simil causa una sentenza aulenlica ed infal-

libile. Di che segue ,
che avendo gia la Chiesa inlorno a cio proffe-

rito piu volte ed in varie maniere i suoi giudizii , e forza che ogui

callolico accomodi a quesli le sue opinion!.

Essa coudanno ne'secoli scorsi coloro i quali sostenevano, che niuu

lemporale possesso si addice allo stalo clericale ,
che i peccatori o

chierici o laici perdono ogni drilto al temporale priucipato, equindi,

se lo hanno, ne debbono essere spogliali ,
e finalmente che 1'avere

iuveslita di sovranila civile la Sede Romana fu un peccato, al quale

parleciparono tanto gl' Imperatori che dolarono i Ponlefici
, quauto

i Ponlefici che accettarono le dotazioni degF' Imperatori. Posle dun-

quelali con<ianne, ogni cattolico, se pure non si ribelli al mngislero

cosliluito fla Dio, deve tenere interiormente ed apertamente cnnfes-

sare e difeodere, che il dominio temporale non ripugua al grado

sacerdotale , e che i drilti di questo genere persistono ,
ancorche il

sacerdote che li possiede, diveoti reo di alcuna col pa, e final menle

che non si deve per niuna guisa riprovare il principato civile nel su-

premo dottore e paslore spiriluale di lulta la crislianila. Al presente

poi I'aiigusto Papa Pro IX, 1' Episcopate inlero e 1'immensa molli-

ludine di lull' i cattolici hanno proclamato la necessita della civile

iudipendenza e del dominio temporale della Santa Sede; il medesi-

mo illustre Pontefice ha molte volte dichiaralo che sono colpiti della

scomuuica maggiore gl'invasori e gli usurpalori delle province dei

suoi Stall
;
e nell'elenco, che si pubblico di suo ordine nel 1864 degli
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errori, da luigia perl'innanzi condannali, voile espressamente men-

tovarue Ire, che concernono quest'argomenlo; vale a dire il XXVII, il

quale afferma che * I sacri minislri della Clriesa ed il Romano Pon-

tefice debbono essere affatto esclusi da ogni cura e da ogni dominio

delle cose temporali; il LXXV
,
che dice: Esservi dispute tra i

figliuoli della crisliana e caltolica Chiesa inlorno alia compatibility

del regno lemporale col regno spirituale; e finalmente il LXXVI,

con cui si sostiene, che : L'abolizione del civile impero, onde e in-

veslila la Sede apostolica, gioverebbe moltissimo alia liberltl ed alia

prosperita della Chiesa. Per le quali cose, conchiude il dollo scrittore,

che chiunque non s'accomoda a cosi aperti insegnamenli, ma invece

li disprezza in qualsivoglia maniera, si fa del numero di coloro i

quali disprezzano Cristo e non ascoltano la Chiesa, e pero diveuta

reo di quellasentenza: Sit tibi sicut elhnicus et publicanus: cioe

merila di esser trattato da pubblicano e da genlile.

Non possiamo stenderci di piu; e pero e meslieri che ci conlen-

tiamo di quello che abbiamo detlo finora, benche non sia altro che

un imperfettissimo sunlo di qualche particella sola di lutta 1' opera

egregia dello Schrader. Del resto ad accertare i pregi di essa opera

vale meglio delle nostre parole il solo nome chiarissimo dello scrit-

tore, la cui fama risona anche per le lodi del Vatirano. Nel 1862

avendo egli offerto al regnanle Pontefice Pio IX il primo libro che

fu allora pubblicato, Sua Santita si degn6 rispondergli, che accet-

tavalo volontieri, perch& gia conosceva da molli argomenti la sua

egregia pieta e la sua dollrina : cum pietas egregia, et doctrina tua

multis argumentis Nobis perspecla fuerit. Indi lodandone il consi-

glio, affermo di non dubitare, che egli non lo avesse cominriato a

mandarlo ad effelto in quel primo volume colla gravita. e colla elo-

quenza , rispondente al suo sapere : Consilium tuum miri/ice com-

mendamus, non dubitantes, quin pro religione et prudenlia tua,

spectata maxime ratione temporum, thema propositum graviter et

concinne explicaveris. E finalmenle lo esorto a compiere alacremen-

te il principiato lavoro, col quale si sarebbe falto benemerilo a tulla

la Chiesa, strenuamente difendendo il Capo di lei contra le insidie

de' simulati amid e contro le ingiurie degli avversarii manifest!:
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Te Hague horlamur, ut alacriler pergas in incepto ilinere: -non

enim modice de universa Ecclesia mereberis, si illius Coput strenue

propugnaveris, non minus aperlis hoslium viribus, qitam nefariis

amiciliam simulantium insidiis impetilum 1.

E COD ci6 lerminiamo, congralulandoci coll'egregio Aulore, poi-

che egli ha condolto a fine il suo lavoro, dandogli quella perfezione

ed ornandolo di quci p'regi, che erano aspeltati dalla suadotlrina,

dalla sua erudizione e dalla sua diligenza. Per lo che questa sua

opera dichiara assai bene e melle in salvo le ragipni e le prerogati-

ve del Pontificate Romano, e rende un rilevanle servigio alia Chiesa

universale.

II

Sloria di S. Tommaso di Canlorbery e del suoi tempi ,
del prof,

abate PIETRO BALAN Modeoa, tip. dell'Iinm. Concezione edi-

trice, 1867. Due vol. in 8. di pagg. 404 e 450.

Tra quelle miriadi gloriose di eroi che in ogni tempo ,
combat-

tendo per la Chiesa di Cristo ,
hanno profuso generosamente la vita

e il sangue, alcuni ve n'ha che spiccano sopralutti di gloria singo-

lare, e fra le schiere di quest' esercilo candidate di Martiri primeg-

giano a maniera di capitani. La lolta della cilia di Dio contro la

cilia di Satana si e in essi personificala in modo speciale ,
e sic-

come col mulare dei tempi cotesta lolta va pigliando diverse forme

ed allitudini, ciasc'una di quesle nuove fasi si e, per cosi dire, incar-

nata in uno di quesli campioni , da Dio specialmente elelli a com-

batlere le sue battaglie ed a capitanare coll' esempio del loro erois-

mo i suoi fedeli. Di tali campioni uno def piu illustri fu senza dub-

bio S. Tommaso di Ganlorbery ,
il difeusore intrepido e il martiro

glorioso della liberl^t ecclesiaslica.

1 Quesla onorifica lettera fu spedila all'Aulore il 13 Dicembre 18G2, e

si legge lulta intera in fronte al secoodo volume, clie qui abbiamo annuii-

ziato.
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Nel lempo in cui egli fiori, doe nel secolo XII, la guerra ond'era

principalmenle (ravagliata la Chiesadi Dio, non movea piu, come

nei secoli precedenti ,
ne dalla crudelta di persecutor! pagani ,

ne

dalla perfidia di eretici prepotent! ,
ne dalla ferocia di barbari inva-

sori, o cfall'anarcbia di popoli indisciplinati, ma bensi dall'ambizio-

ne di Principi despolici; i quali, tuttocbe crisliani dinome e di pro-

fessione
,
nondimeno per orgoglio di regno prelendevano di fare

schiava la Chiesa, ed usurpandone i dirilli sacrosanti, si sforzavaiio

di spogliarla di quelle liberla e prerogative, che pur sono essenziali

al minislero divino dell' episcopato. Gia nel secolo XI
, la gran

menle di Gregorio VII, ben conosceudo che lullii mali della sociela

crisliana procedevano da quest' invasione cbe il potere laicale era

veuuto facendo nel santuario, avea cornggiosamente ingaggiala con-

tro 1'imperatore Arrigo IV la lerribile lolla delle investiture; la

quale , proseguita con grand' animo da' suoi successor!
,

era final-

menle
,
sollo Calisto II

,
riuscila alia bramata viltoria , obbligando

Arrigo V a smetlere le pretension! si accanitamente soslenute dal

padre. Ma, indi a pochi anni
,

1' indipendenza della Chiesa si trovo

nuovamente minacciala dall' ambizione di Federigo Barbarossa
;

il

quale, ne' suoi superbi sogni di monarchia assoluta ed universale,

aspirava non solo a dominare da padrone tutla Tllalia, ma ad assog-

gettarsi anche il Papalo; ed a tal fiue suscilo conlro la S. Sede e

conlro il legillimo Ponlefice Alessandro III una delle piu terrib'li

guerre che ma! si vedessero. Ora ,
nel tempo slesso che in Italia

Alessandro faceva invilta resistenza al Barbarossa
,
Tommaso Be-

cket, Arcivescovo di Cantorbeiy, sosleueva in Inghilterra un oonflilto

non meno aspro e piu sanguinoso conlro il potenlissimo re Arrigo II,

in cui 1'orgoglio del despotismo e la mania di padroneggiar la Chie-

sa non era punio meno ardente e feroce che nell'Hohenstaufen. La

causa, per cui combattevano il Papa e il Primate inglese ,
era la

medesima: la liberla cioe della Chiesa, 1' iudipendenza dell' episeo-

pato doill'autocrazia laicale; causa di vitalissima importanza, perche

da lei dipendeva tulto 1'ordine eil ben essere della societa crisliana.

E nel propugnarla ,
ambedue diedero al mondo prove di eroica for-

iezza e coslanza, ed ambedue finalmenle
,
benche in diversi modi,
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Irionfarono
;
Alessandro colla vittoria onde conquise edebbe raumi-

lialo a' suoi piedi iu Venezia il superbo Imperalore, eTommaso col

marlirio, che ebbe la mirabile virtu di dargli vinla alfine la perli-

nacia di Arrigo ,
e di far si che il Re penitente venisse a deporro

spontaneo sulla tomba del Mariire la Cartadi quella liberta^Le avea

con tanla ostioazione contraslata all'Arcivescovo.

La storia di Tomoiast) Becket ha in ogni tempo allirato a se 1'al-

tenzione e la meraviglia, non solo dei catlolici, ma eziandio dei mi-

seredenti. Le splendide qualita del suo ingegno e del suo caraltere;

le singolari fortune della sua vita
,
che dalla condizione di semplice

geiililuomo lo sollevarono, prima alia dignita di Caucelliere supremo .

del regno, poi a quella di Arcivescovo di Cantorbery e Primate della

Chiesa ieglese, cioe ai due posti piu eminent! che avesse nell'ordine

laicale e nell' ecclesiaslico 51 reame d'Inghilterra; lo straordinario

lustro ond'egli brillo in queste cariche per insigni e memorandi fat-

ti
;
I'intima amicizia e confidenza ch'eglf, essendo Cancelliere, gode

di Arrigo II, fino ad essere considerato nel regno come un alter ego

del Mouarca
;
la meravigliosa mutazione che si fece uei coslumi di

Tommaso, quando conlro sua voglia fu dal Re promosso all' Arci-

vesoovado di Cantorbery, cangiando ad un tratto la vita, slata ben-

si sempre intemerala e crisliana
,
ma splendida e faslosa di gran

barone e corligiano ,
in quella di un santo Vescovo ,

modello di

evangelica perfezione ; 1'imperterrila costanza con cui egli riveudico

o difese i dirilli dell' immunita ecclesiastica , bravando non solo i

tremendi sdegni di re Arrigo , e 1'inimicizia dei gran baroui del re-

gno, quasi lulli complici e ligi della prepotenza regia, ma, quel che

dovette essere piu doloroso al Becket
,

la contrariety dei Vescovi

medesimi, suoi colleghi e suffraganei ,
la maggior parte dei quali ,

chi per codardia e servilila al polere laicale, chi per gelosie e gare

contro il loro Primate, lo abbaudonarouo poco men che solo nella

lotta o cospirarono eziandio co' suoi nemici a perseguitarlo ;
le pe-

ripezie di questa lotta gigantesca, le lempestose giornate di Claren-

don e di Northampton, la fuga secreta dell'Arcivescovo, i patimenli

del suo setlenne esilio in Francia
,

e le alrocita della persecuzione

oude il re Arrigo inferoci contro tulti i cougiunti e aderenli del Pri-

mate
;
e finalmente

,
tomato il Becket alia sua Sede dopo una mal-
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A quesli ora siamo lieli d'aggiungere un egregio ilaliano, il pro-

fessore abate Pielro Balan, la cui recentissima opera abbiamo an-

mmziata in capo a queste pagine. L'ammirazione e 1'amore ond'egli,

leggendone i,fasti, si senti preso per S. Tommaso di Canlorbery,

siccorne uno dei piu grandi Sanli del medio evo e (lei piu gloriosi

difensori della liberta della Chiesa, lo indussero, dic'egli, a scriver-

ne distesamento la vita; e lanlo piu ve lo accese il vedere che que-

sta vita mancava tuttora in Italia e che le condizioni present! della

Chiesa presso di noi la facevano desiderare come piu che mai oppor-

lunissima.

Dolevaci(scriv'egli nella Prefazione) vedere che nell' Italia no-

stra, la qtiale da tre lustri cosi strenuamente comballe per la fede,

fosse pressoche Ignoto il norne del Santo di Canlorbery , e spera-

vamo che dal ridestame la memoria e dal raccontarne le opere do-

vesse venire alcun conforlo a quei tauli generosi che soffrono, e al-

cuna forza a quei tanti magnanimi che scesero in campo a combat-

tere per la Religione dei padri nostri, per la fede alia quale 1' Italia

deve ogui sua piu vera grandezza. La misera terra italiana, fra tan-

le svenlure e tanli dolori, ha il massimo conforlo di vedere i suoi

Vescovi divenuli intrepidi confessori, dare i priori 1'esempio e mel-

tere coraggio e valore ne' fedeli, palire prigionia ed esilio piutlo-

sfoche operare conlro coscienza, e seguire la via che Ibro addita il

gran Pontefice Pio IX. E a quesla patria si straziata e avvilita si

accresce il conforlo nel vedere come Ira la sua gioventu e Ira i

suoi figli piu chiari ed illustri sia sorta una falange auimosa che

cogli scritli e colle opere cerca conservarle la prima e la piu pura

delle sue glorie, 1'inlegrila della doltrina callolica. Lo confessiamo:

fu nostro dcsiderio con questa noslra storia procacciarc un nuovo

slimolo all'ardore santo di questi difensori della giuslizia, mettendo

loro innanzi le lolte, i dolori
,
le vittorie della Chiesa in allri secoli,

a raffermarli nella fede al trionfo e rafforzarli nelle lolte e conso-

larli nei patimenti. D' altronde siamo persuasi che nessun tempo sia

piu capace d' intendere e di venerare lutta la grandezza di Tommaso

Beckel che il tempo, in cui 1' Episcopate italiano pu6 dirsi suo ve-

race imilalore, emulo delle sue virtu ed erede del suo spiiato.
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Le nobili speranzae i desiderii che 1'Autore esprime in queste 1i-

nee, noi siam cerli die otterranno largo ed efficace compimenlo. II

suo libro non puo fare a raeno che non desti generose fiumme di co-

raggio e di valore in ogni petlo cristiano, e col trasfondere nei let-

tori quei profondi sensi di ammirazione e di amore onde 1'Aulore e

compreso verso il suo eroe
, gagliardamente li sproni ad emulare

tanta virtu, e nelle present! gravissime lotte della Chiesa in Ilalia

riprodurre prove di fortezza e di costanza simili a queUe che nel se-

colo XII resero si illuslre il santo Arcivescovo di Cantuaria. Quan-

to a noi
,
nel leggere che abbiamo fatto con grande allenzione i due

volumi del Balan, e nel seguire passo passo lo svolgimento magi-

slrale ch' egli ci da di quel sublime dramraa che fu la vita dell' eroe

Canluariense, siamo rimasti meravigliati della rara felicil, con cui

lo scriltore ha saputo congiungere in bella armonia tulte le qualila

che in un' opera di tal genere poteano desiderarsi. In lui 1'esattez-

za dello storico e il rigore del crilico non tolgono nulla al movimen-

lo drammalico del racconto, ne al calore dell'eloquenza; e lo splen-

dklo ingegoo di cui 1' Autore fa prova, come conoscitore profondo

e descriltore eccellente dei falli e dei tempi di S.Tommaso, e sem-

pre congiunto con un ardor santo di spirito squisitamenle cattolico,

quale appunto richiedevasi a ben descrivere la vita di un Santo e di

tal Santo, per far si che i lellori non solo ne traggano succoso pa-

scolo di eru'iizione per 1' intelletto, ma altresi gagliardi incitamenli

di virtu ed ispirazioui magnanime di eroismo crktiano.

I grandi studii de' moderni sopra il medio evo e specialmente

sopra il secolo XII, hanno certamenle agevolata la via al Balan
,

il

quale ne ha saputo fare suo pro nel tema da lui preso a trattare. La

iua storia nondimeno, ben lungi daU'essereuna mera compilazione,

fatla sopra aulori reeenti e di seconda mano, ha lutla la novitei e il

pregio d'un lavoro profondo e origioale. Egli e risalito alle fonli

primitive ed autenticfie, ai monumeuti coevi del Santo, dei quali i

piu importanti sono eziaudio recati per inliero in fine di clascun.vo-

lume, alle molte biografie che di S. Tommaso ci lasciarono i suoi

contemporanei, alcuni dei quali furono iutimi confidenli di lui e com-

pagni de' suoi combattimenti, alle copiose raccolte di lettere dettale
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da Tommaso o a lui scritle da Alessandro III e da allri personaggi;

e sopra questi material! ha lavorato il suo racconto. Delle lellere

specialmente or ora nominate egli fa grand' uso, intrecciandone a

luogo opportuno lunghi e scelti braui
,
e facendo, per dir cosi , en-

trare in iscena come interlocutor! ed altori i personaggi medesimi

di cui narra la storia: donde avviene che questa, oltre al porlare con

se evidente il suggello della propria autenlicita, riesce viva e palpi-

lanle, come se fosse cosa non di sette secoli addielro, ma di oggidi.

L'Aulore inoltre, girando vasto lo sguardo sopra Tepoca da lui

abbracciata
,
e fedele al titolo del suo libro

,
non si contenla gia di

uarrar solo le gesle del suo eroe
,
ma Iratto Iralto si dilata a con-

templare e descrivere la societa crisliana di quei tempi, le condizio-

ni poliliche e religiose, i costumi e lo spirilo , gli errori e i vizii, le

virlu e le grandezze del mondo d'allora, e il genere speciale di guer-

re che la Chiesa , sempre militanle in terra, ebbe in qutl secolo a

comballere, e le peripezie sopratlutto del gran conflillo che il Pon-

tefice Alessandro III ebbe a soslenere con Barbarossa in quei dl

medesimi che il Beckel loltava con Arrigo; intreeciandosi 1'una col-

1'allra quelle due grand! lotte, non solo percbe conlemporanee, ma

per la slretta comunauza che v'era d'interessi e di causa, dall'una

parle tra il Papa e 1'Arcivescovo, campiooi della Ijberta delta Chie-

sa, e dall'altra tra 1'Imperalore e 51 Re inglese, collegali a combat-

tei la in servizio del dispotismo laicale. Con quesle escursioni che il

noslro Autore va facendo dalla storia speciale del suo Santo alia sto-

ria generate della Chiesa, loccando maestrevolmenledi queslai punt!

che hanno colla prima maggiore attenenza, egli ha conseguito il dop-

pio vantaggio, di accrescere in gran maniera 1' important del suo

libro che illustra non un personaggio solo, ma un secolo
,
e in pad

tempo di meltere in piu chiara luce il personaggio medesimo die e

il suo tema principal; essendo che il ri Iralto dei grandi uomini
,

i

quali, come S. Tommaso di Cantorbery, brillarono per istraordina-

ria virtu ed influenza nel mondo
, per esser ben lumeggiato ,

vuole

una vastila di campo e un corteggio di scene secondai'ie proporzio-

nato alia lor grandezza,aquella guisa che per dipingere degnamen-

le ii sole
,
non basta ritrarre un disco fiammante nel vano, ma con-
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vien dargli insierae un vasto orizzonte di terre e di mari
, sopra cui

si vegga spandere i torrenti della sua luce.

Noi qui, se lo spazio eel consentisse, vorremmo far gustare ai no-

stri letlori le eloquent! pagine ,
deltate dal Balau sopra gli avveni-

menti piu importanli di quella eta; ma non possiamo Iratlenerci dal

recitare almeno alcuni tralli del magnifico esordio del sesto Libro N

dov'egli , prima di narrare il ritorno di Alessandro III a Roma , si

ferma a contemplare lo vicende e i deslini mirabili della cilia eler-

na, la quale, come oggidi nei tempi di Pio IX, cosi allora in quei di

Alessaodro, teneva desti i palpili di tutto il monde.

Roma !
(
esclama 1'Autore

) qual cuore cattolico resta freddo a

queslo nome? a qual menle in pronunciarlo non si affulla un cumulo

di memorie ? II Campidbglio ed il Vaticano ;
il sommo della gloria

polilica e mililare, il sommo della gloria civile e religiosa; Roma, il

ceolro deU'anlica grandezza, la sede della maggior dignita della terra;

Romacheco'suoi monumenli ricorda i domiuatori possenli delmondo

e le \
7

ittorie di Crislo, la lolta del politeismo col Cristianesimo, e la lot-

ta del Cristianesimo inviocibile colle innumerevoli setle sue nemiche;

Roma infine, alia quale guardano ansiosi i fedeli e gl'infedeli, i cre-

denli e gl'increduli; questi sperando vederla pYesto crollare solto gli

sforzi disperali di lutti i malvagi , quelli tenendosi certi di vederla

toslo o tardi cinta d'un nuovo diadema che ricordi ntiove splendidis-

sime villorie.

Ogni pietra, ogni monumento, ogni rovina di codesla unica cil-

ta ricorda una bufera, una tempesta, un turbine. Solto il soffio vio-

leulo crollarono le stiperstizioni e la civile barbaric del genlilesimo,

e sorsero erimmobili crebbero
,

salde su profonde radici, le verita

predicate in Paleslina da Gesu di Nazareth, e dall'oscuro pescatore

di Galilea porlale alia Roma di Tiberio e di Nerone. Dal giorno ,
in

cui il plebeo Simon Pietro mori crocifisso per aver osato dissipare

e confondere la superba scienza dei filosofi, predicando la stoltezza

della Croce, migliaia e migliaia d'uomini bagnarono del proprio san-

gue la Roma dei Cesari per fame sorgere la Roma di S. Pietro, c

lulto il furore, tutta la possanza, tutla la perseveranza degl'Impera-

dori del mondo non pole salvare daU'ullimo crollo 1'edifizio di Ro-
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molo e di Augusto ,
e impedire che sulle sue rovine si innalzasse il

trono del successor! del pescatore crocifisso sul Gianicolo

Yinta la prima lolta (dei Cesari pagani) venia la seconda; gli

eretici volevano poire alia Chiesa altro fondamento da quello posto

da Cristo; erranti ed ingannatori, trascinavano altri ad errare negli

v inganni, e ciechi condultori di ciechi volgevano gli assalli contro

Roma papale. Ma essi rapidamente sparivano, e Roma stava immu-

tabile e serena, condannando 1'errore e predicando il dogma, nel

tempo stesso che conservava la vita in mezzo alle rovine accu-

mulate da' Barbari. Non Altila
,
non Genserico valsero a spe-

gnerne la vita; non Luilprando, non Rachis ne Astolfo poterono

rapirla al Pontefici quando, per divina Provvidenza, divenne propu-

gnacolo della liberla del Vicario di Crislo. Da quel giorno il cozzo dei

Re crisliani conlro le sue mura si ripete assai spesso ,
ma fu ogni

volta il segnale della rovina d' uno Stato o delle sventure di un po-

tente. Astolfo vi avea perdulo la fama e due battaglie, Desiderio vi

perdette 1'onore e la corona. Risorgeva per mano di un Papa 1' im-

pero d' Occidente e 1' Europa si liberava dalla barbarie col magi-

s-tero della Cattedra di verila che, difendendo i principii della fede,

additava la relta via alle scieuze, ispirava le arli, conservava e ri-

suscitava le lettere. Ma, siccome Roma e posta a tutela d' ogni di-

rilto ed a difesa d' ogni giustizia, ed a lei singolarmente e affidala

la guardia della crisliana civilta e della vera liberla; cosi il rinno-

vato Impero d' Occidente, venuto in mani di ambiziosi e di prepo-

tenli, prese a combaltere chi lo avea creato, e due dei Ire primi 01-

tojii, gli Arrighi IV e VI, i due Federighi, Lodovico il Bavaro ed

altri Imperatori volsero la mano sacrilega ad opprimere e la mentc

traviata ad asservire la Sede aposlolica. Nocquero a se slessi ed al-

1' Impero; essi perirono di morte violenta o vissero infelicissimi
,
e

la falale Roma reslo libera come prima e piu di prima, dacche i

suoi Ponlefici, soffrendo ed esulando per lei, ne rassodarono e ne

resero sacri i diritti
;

1' Impero, lollosi alia lutela del successore di

S. Pietro, cadde dal suo splendore, si brutto spesso di delitli e pre-

paro 1' obbrobrio e lo avvilimento della sovraniltl, giudicata e cor-

rella dalle plebi, le quali, raccolto il polere strappato dagl' Impera-

Serie VI, vol. XII, fasc. 426. 16 12 Decembre 1867.
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dori e dai Re all' altare di S. Pietro, ne usarono per alzare la man-

Laid sul capo di Carlo I d' Inghilterra, per Ironware la lesta a Lui-

gi XVI di Francia, per cacciare a sassi Luigi Filippo, per aguzzare

il pugaale conlro il pello d'ogni principe cue al apriccio della piaz-

za o dei coogiurati sembri liranno

Federico Barbarossa, isuoi antecessori ed i suoi successor! non

couipresero la nalura e j'intima ragione del potere civile dei Papi,

no ben seppero conoscere la vita intrioseca dello spirituale che, co-

me il saugue nel corpo, fluiva a dar vigore e consecrazione al prin-

cipalo. Vollero dominare, ceme Eurico II d' Inghilterra, nello spiri-

tuale al modo stesso che dominavano nel civile e presero ad avver-

sare il Papato senza conoscerlo. Slimavano che, reso ossequente e

suddito il Re di Roma, il' Vicario di Cristo sarebbe un eappellano di

Corte, un islrumento di dominazione nelle mani dei possenti padroni

dell' Occidente
;
ma dimenticarono che tra gli augusti splendwri del

trono ponlificio e la sede di cortigiano degl' Imperadori v' erano \t

catacombe e 1' esilio. E si che tauli magnanirai lo aveano insegnalo

agli Imperadori greci, e piu frescamente lo avea moslralo 1'immor-

Idle Gregorio VII ad Arrigo IV di Germania. II Papato, forte della

incrollabile fede nelle promissioui di Gesu Cristo, imperterrito nella

sicurezza della propria indefetlibilita, quand' anche Federigo avesse

occupato Roma e tenuto schiavo il Pontefice, sarebbe sopravissuto

nella sua indipendenza, ed Alessandro III in poter del Barbarossa

sarebbe slato cosi libero, come seppe esserlo Pio VII in mano di

Napoleone o come Papa Giovanoi aveva saputo esserlo in mano di

Teoiiorieo. II Papa prigioniero e piu lerribile a' suoi nemici che il

Papa sovrano; con questo avversario non bisogna contare quasi fos-

se un avversario comune; che egli ha da Dio una missione tutla di-

vioa e celeste
,

e la lerreslre sovranita glj fu data a presidio di

quella spirituale ; guai perci6 a chi lo locca, guai a chi lo combat-

te.... Barbarossa caccio di Roma il re Alessandro III per sollomet-

lere il Ponlefice, e rotto a Legnano, dovelle piegare il ginoccbio di-

nauzi 1'esule; Napoleone I voile in Pio VII avere un Papa imperialc

e percio tenne prigione in lui il Re di Roma, ma sullo scoglio de-
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serto di S. Elena conobbe Iroppo tardi che, \1nto 1'uomo, reslava il

Pontefice e che il Pontefice avea vendicato il Sovrano 1.

Ci duole di non poter allungarci a red tare altri stupendi tratti,

deltati con pan eloquenza e vigore. Ma il saggio che ne abbiamo

dato, basla a mostrare .qual robuslezza di pensiero e di stile pos-

segga il Balan, e quanto egli per nobiltfr di concetti, per ardore

di sensi squisitaraenle cattolici e per dignit& di forme si levi alto

sopra la turba dei volgari scrittori. Certo e che la sua storia di san

Tommaso di Cantorbery, per bonta di dettato non meuo che per

sodezza di dottrina storica, e uno de' piu bei libri che da gran tem-

po in qua abbian vedulo la luce in Italia, e merita d'essere anno-

verato Ira le perle deH'agiogralia moderna.

Esso inoltre ha un pregio singolare, che nella forluna dei libri

suole avere si gran parte, il pregio doe d' essere mirabilmenle op-

porluno ed acconcio ai bisogni presenti della societa caltolica in Ita-

lia. La somiglianza che corre tra i combatlimenli che ebbe a sosle-

nere la Chiesa nel secolo XII e quei che sostiene ora ne! secolo XIX,

tra la persecuzione che S. Tommaso di Cantorbery ed Alessandro III

incontrarono allora d.i clue piu polenti Monarch! della Cristnini-

t5. pel dirilti dell' inclipendenza ecclesinstica
,
e quella che Pio IX e

1' Episcopate ilaliano soffrono ai di nostri dalla rivoluzione congiu-

rata a rovesciare le basi medesime di tale indipendenza; questa so-

miglianza, diciamo, e cosi grande, che spesse volte, nel leggere gli

eventi e le peripezie di quell
1

eta, tu credi di leggere qualche pagina

di storia contemporanea. E il Balan non manca di far risaltare cou

bell'arte e con modi or piu or meno espressi queslo riscontre dei

tempi, ca^7andone frulto di ammaeslramento e di conforto pe' suoi

lellori, e cosi adempiendo una delle parti precipue del magistero

della storia, che e di rendersi, merce I'esperieDza dei tempi pas-

sati, magistra vitae ai presenti.

Di piu, v'e un' allra ragione che reude in questi di singolarmente

opportuna, anzi desiderata, la sloriadi S. Tommaso di Canlorbery;

e questo e il rinfervorarsi che oggi va facendo dapperlulto il culto

1 Vol. II, pag. 1-6.
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di questo gran Marlire. Nel medio evo egli fu UQO del Santi piu glo-

riosi e popolari della Crislianila : subito dopo rnorle, fu canonizzato

prioia dalla voce pubblica delle genti, e poco appresso (12 Mar-

zo 1173) dall'oraeolo supremo di Alessandro III : e losto non solo in

Inghil terra, ma in Francia, in Italia ed in Qgni parte gli si eressero

templi edaltari; la sua lomba, cbiamata la Corona diS. Tommaso>

divenlo uuo dei pellegrinaggi piu frcquenlati del mondo crisliano; e

Principi e popoli fecero a gara per ouorarne !a memoria. Ma, piom-

bata poi sopra rioghiUerra la sciagurata Riforma, quesla non per-

dono al santo Martire di Cantuaria
;
auzi coutro di lui appunto, sic-

come uno dei campioni piu illustri della Cbiesa catlolica, sfogo piu

feroci le sue ire. E noto Tempio furore del re Arrigo VIII con-

tro il Becket; la sacrilega commedia del pubblico processo che fece

al santo Martire citandolo a difendersi
;
la senlenza, con cui lo sca-

nonizzo, anzi lo condanno come reo di fellouia alia pubblica infamia;

e il-supplizio che gli inflisse, facendone trarre le sacre ossa dal se-

polcro, iodi abbruciarle e spargere le ceneti al vento
; dopo avere

spogliata a profitlo del fisco la sua tomba delle immense ricchez-

ze che la divozione di qualtro secoli vi avea cumulate. In tal gui-

sa il grand'eroe della Chiesa inglese pali nelle sue ceneri da

Arrigo VH^un secondo marlirio, non meuo glorioso per lui di quel

che avea sofferto in carne viva da Arrigo II. Ora a questa seconda

passione era dovuto un nuovo Irionfo; 1'empia senlenza di Arri-

go VIII doveva essere cancellala da uua solenae ristorazione di cul-

to
;
ed il vedere questa ristorazione e stalo riservato appunlo ai tem-

pi noslri.

L' isola dei Sanli , dopo una nolte funesta di tre secoli
, viene

rinascendo oggidi ad una nuova aurora di luce callolica
;

1' an-

tico Episcopato inglese, cosi ricco di sanll& e di dollrina, e risorlo

pieno di vita nella nuova gerarchia stabilita da Pio IX
;

la nuova

Sede di Westminster ha raccolta 1' credit^ dell'antica Sede prima-
ziale di Cantorbery; e lo spirito dei santi Arcivescovi che quesla

illustrarono, lo spirito di Dunstano e di Elfego, di Anselmo e di Ed-

mondo, e del gran martire Tommaso, si e trasfuso ne' loro moderni

successor!, nel Wiseman e nel Manning, mostralisi cosi degui del-
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ed effimera riconciliazionc del Re ,
la sanguinosa cataslrofe

lei suo martirio
,

e 1'orribile scena dell' assassinio con cui il santo

Yescovo, nella sua Cattedrale medesima
, appie degli altari e in

mezzo a' suoi cherici
,

fu da quattro cavalieri del Re percosso ed

ucciso
; poi ,

il rivolgimento inaspettalo e maraviglioso ,
che la sua

morte opero nell'animo de'suoi persecutor! e del Re medesimo; e

il trionfo clie ella ottenne alia Chiesa
, conquislandele quella pace e

libertei per cui Tommaso avea combattuto; e insieme con questo

trionfo, la gloria de'miracoli con cui Dio illustro la lomba del Mar-

lire , e la venerazione e il cullo grandissirao ch' egli subilo oltenne

dai popoli non solo in Inghillerra , ma in tulla la crisliaml& : .lutti

quesli fatti della vita di Tommaso Becket lo ban reso uno dei per-

sonaggi piu cospicui e straordinarii della storia e ban sopra di lui

altirato lo sguardo stupefallo auche dei profani.

Ma nel giudiear Tommaso e le sue geste, iriolti dei moderni 1' ban-

no stranamente franleso, e hanno snaluralo il vero suo caraltere. La-

sciando stare David Hume e allri suoi pad, i quali nel grande Arci-

TCSCOVO non seppero vedere che un ribelle turbolento ed ambizioso;

non mancarono scrittori, per altro assennati e di gran merito, die

la gloria di Tommaso profanarono, rappresentandolo per nulla piu

che un patriota ardente e un campione politico, il qnale voile rial-

zare la vinla razza de'Sassoni conlro le oppression! del conquislato-

re Normanno. Tal e il sembiante sotto cui lo mostra Agostino

Thierry, profondo investigatore della storia di que
1

tempi, ma, al-

lorche cosi scrivea di Tommaso, non ancora illuminalo a ben giu-

dicarne da quella religione, che solo in sul fmir della- vita sfolgor6

alia mente del grande storico francese. Ora il vero si e che 1'eroi-

smo del Beckel e le inlime ragioni del suo lungo combattimento

contro Arrigo, messero da tutl'allro principio; mossero da mero ze-

lo di religione, da sentimento profondo del dovere imposto ai Pa-

stori della Chiesa di mantenere e difendere i diritti sacrosanti della

medesima a pre di tutlo il gregge di Cristo. Normanno o sassone

ch' egli si fosse (il Thierry lo vuole sassone, ma un suo antico bio-

grafo lo dice espressamenle di stirpe noruianna), cerlo e che il Be-

ckel si mantenne in somma grazia e amore del Re, durante i cin-

que anni che fu suo Cancelliere
; ma, appena divenulo Arcivescovo,
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si oppose inlrepidamente ai regii soprusi e sfido le regie collere,

non gia per difendere questa o quella razza di ciitadini oppressi,

ma per difenderela Cliiesa che abbracciava nel suo seno e Sassoni

e Normanni. Siccome pertanto tutto religioso e soprannalurale fa il

movenle di Tommaso, cosl non e possibile ben comprenderne la vi-

ta e rappresentarla nel vero suo as pello, se non al lume della reli-

glone medesima. Laonde non e meraviglia, che molti profani, in

cui colal lume era spenlo.o mal vivo, abbiano scambiato in tulto al-

tro personaggio il gran Marlire inglese ;
e che in queslo come in

tanti altri casi, la vera iotelligenza e filosofia della storia non possa

trovarsi fuori del cattolicfsmo.

Pero non mancarono a Tommaso storiografi degni di lui, i quali

rivelassero al monclo il geuuino caratlere della sua virtu e delle sue

lolte. Oltre gli anlichi biografi, cocvi del Santo, come Edoardo

Grim, Ruggero di Pontigny, Guglielrao Filz-Stephen, Erberto di Bo-

seham, Alano di Tewkesbury, Giovanni di Salisbury, che ci tra-

mandarono di lui copiose e sincerissime memorie
; gd ollre a quel

che degnamente ne scrissero gli annalisli callolici della storia uni-

versale della Chiesa, come il Baronio e i suoi seguaci, o della sto-

ria particolare d'Inghilterra, come il Lingard ; parecchi autori ai

di nostri presero a descrivere con opere speciali la vita di S. Tom-

maso di Cantorbery e con amore illuslrarono i falti del suo glorioso

episcopato ; agli studii dei quali diede impulso ed agevolo la via

1' edizione accuratissiina che di lutli i monumenli slorici relalivi

a S. Tommaso fece nel 1845 in Oxford il dolto Anglicano Giovan-

ni Allen Giles, riprodotta poi dal Migne nel tomo CXC della sua

preziosissima Palrologia latina.Tra quesli moderni nomineremo solo

i due piu recenti, che in questo bel campo si -segnalarono ,
e sono

in Francia Mgr. G. Darboy 1, oggidi Arcivescovo di Parigi, e in

Inghilterra Mgr. Giovanni Morris, canonico di Northampton 2.

1 Saint Thomas Becket, Archeveque de Cantorbcnj et martyr, sa vie et

sesletires d'apres I'ouvrage anglais du Rev. J. A. Giles, precede d'une infro-

duclion sur les principes engages dans la lutle entre les deux pouvoirs, par
M. G. DARBOY. Paris, Bray, 18S8, 2 vol. in 8."

2 La vie et le martyre de S. Thomas de Cantorbery, par M. JOHN MOR-

RIS (trad.) Paris, 1860.
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1'ardua missione loro affidata. In mezzo a questa rislorazione del

oattolicismo in Inghilterra, non potea mancare di risorgere anche

1'amore e il cullo verso S. Tommaso di Cantorbery; e lui infatli ve-

nerano ed invocano
,
come padre e proteltore specialissimo ,

lulli i

Cattolici inglesi ;
la sua festa si celebra con solennissima pompa

in lutta 1'Inghilterra caltolica; e solto la sua gloriosa bandiera mi-

litano tutli quei generosi che ambiscono di riconquistare inlera-

raenle a Crislo quel nobilissimo regno, per la cui salute il Becket

profuse il sangue.

j\
7
e solo in Inghillerra, ma anche fuori, va pigliando nuovo luslro

5! cullo di S. Tommaso di Cantorbery. Basti dire che Roma, la ma-

dre e maestra di tutte le Chiese, gia ne ha dato 1'esempio, esempio

che non puo rimanere sterile ed inefficace. La S. Sede ha eletto

S. Tommaso per suo special palrono nel difendere la liberlei della

Chiesa, combaltula anche oggidi si fieramenle: ed il sommo Ponle-

fice Pio IX ha consecrato,r8 Maggiol866, la prima pielra del nuo-

vo tempio a lui dedicato in Roma, il quale va sorgendo presso il Col-

legio inglese, sulle rovinedell'antico, dislrutlo nei principii di que-

sto secolo dalla Rivoluzione.

Se dunque vi fu mai tempo, in cui cadesse acconcio il rinfrescare

nella memoria dei callolici e degl' Italian! le glorie di S. Tommaso

di Cantorbery, ed esporre in ampia e bella luce gli eroici fasti della

sua vita, questo appunto era desso. Laonde sono da rendere grazie

all' egregio professore Balan , che abbia si felicemente adempiulo

questo nobile assunto.
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1. Stalo delle anime stampato in Roma 2. Tavole statistiche compendiale
dal detto libro 3. Conseguenze che si cavano da queste tavole.

1. Fino da! cominciare.de! secolo decirao terzo il gran Pontefice Inno-

cenzo III stabili in Roma sopra basi regolari quel compute della popola-

zione, che oggi appellasi Statistica. Roma fu duaque la prima citta che ne

ebbe fissamente una, e dette a!le altre 1'esempio e la spinta ad imitarla.

Dal secolo XVI in qua 1'incarico di raccogliere e regislrare il censo della

popolazio&e fu dato alia Curia ecclesiastica di quest' alma citta, la quale

Jo esegue per mezzo dei Parrochi. I preziosi monumenti di un tal censo

conservansi gelosamente negli Archivii della medesima Curia, e furono

spesso consultati, e possouo essere ancora con vantaggio degli studii

storici.

Anche a! presente seguesi a fare per mezzo dei Parrochi ogni anno

quello che dices! in Roma lo Stato di anime, e che modernamente si chia-

ma Statistica e Movimento della popolazione. I Parrochi annoverano i fe-

deli abitanti nelle. rispettive loro parrocchie nel di di Pasqua, e dan con-

to dei nali, dei morti, dei matrimonii accaduti dalla Pasqua dell'anno in-

nanzi, cosicchfc 1' anno, per cosi dire, statistico e da una Pasqua all'altra

nelle loro recensioni, invece d'essere corrispondente all'anno naturale. Cio

devesi notare con attenzione, per non essere indotti in errori nei paragoni
da anno ad anno. Giacche gl'intervalli tra due Pasque non sono sempre

uguali, ne compongonsi di 365 giorni, ma si divariano tra loro per un nu-

mero notevole di giorni. Questo puo produrre delle apparenze ingannatri-

ci. L'intervallo tra la Pasqua del 1866 (1 Apr.) e quella del 1867 (21 Apr.)
& di un anno e 20 giorni : quello tra le due Pasque del 1859 (24 Apr. ) e

1860
(
8 Apr.) e di 16 giorni minore di un anno. Questi due inlervalli

dunque differiscono tra loro di 36 giorni: differenza molto importante

quando trattasi di confront!. Errore non v'e: ma v'e pericolo di errore

nelle conseguenze che altri puo dedurne. Eccetto questo non grave in-

conveniente, le enumerazfoni fatte dai parrochi in Roma debbono ispira-

reuna piena fiducia, per la loro esaltezza e ifltegriia. Tutti gli element!,

necessarii a rendere importante questo censo
, vi. sono segnati conforme

alia verita dei fatti con iscrupoloso rigore.

Sono state pubblicate in un fascicolo in folio le tavole generali compo-
ste sopra le cifre presentate quest' anno alia Curia dai parrochi: e questa

pubblicazione *, falta a parte da^se per la prima volta, e riuscila assai gra-

\ Stato delle anime dell'alma citla di Roma per I'anno 1867. Roma, dalla tipograpa
dtlla Rev. Camera Apostolica. Un volume in foglio grande.



dita al pubblico. La divisione della citta in Parrocchie sminuzza in ogni
tavola tulta la popolazione in cinquantaquaitro parti, quante appuuto so-

no le Parrocchie di Roma, e fa cosi veder meglio come gli abitauti si tro-

vino spartiti nella citta. A questa divisione vengono subordinate le altre,

secondo la natura di ciascuna tavola. Nella prima che chiamasi Stato delle

anime vi sono ventisei colonne, quante sono necessarie a distinguere gli

stati varii del chericato e della cittadinanza, gl'irvlividui e le famiglie, i

niaschi e le femmine, i nati
,

i morli
,

i viventi fra loro. Uuo specchio

compendia nei sommi capi i priacipali numeri complessivi innanzi se-

gnati, che piu importa conoscere. La seconda tavola, intitolata Prospet-
to della popolazione per eta, separa-i maschi dalle femmine, e si gli uni

come le altre distingue, entro ventisette colonne, in undid eta diffe-

rent!, dai 20 in su di 10 in 10 anni, dai 20 in giu di 7 in 7 anni,
tenuta la necessaria differenza per le donne. La terza tavola, che ha no-

me di Prospetto della popolazione dimsa per Stati, dispone gli abitan-

ti di Roma secondo il loro slato d' impuberi, di celibi, di coniugati,

di vedovi ; e secondo la loro abilazione Parrocchia per Parrocchia. Que-
sta terza tavola compendiasi nelle sue principal! cifre, e si compie col-

1' agglunta dei cherici
,

dei militari
,

dei carcerati in uno specchio a

parte.

La enumerazione dei morti e data, come ahbiam detto, nella priraa

tavola divisatameute per le singole Parrocchie : viene di piu classifi-

cata in due altre tavole special!. L'una espone i morti mese per me-

se, e in ciascun mese secondo 1' eta ed il sesso
;

1'altra li espone se-

condo gli slati ed i mesi dell' anno.

II Movimento della popolazione e compendiato nelle sue cifre asso-

lute, e nei suoi varii rapporti in una tavola a parte: come un' allra

tavola espone i priucipali element! delle Statistiche sopraddette pel cor-

so di 10 anni, cioe dire dai 1858 al nostro presente.

Due altre Tavole compiono tutti il lavoro. La prima enumera 1'uno

dopo 1'altro i Seminarii, i Collegi, si ecclesiastici si secolari, i Conven-

ti, le Case religiose, gli Educandati, gl' Istituli di Carita pei sani, in-

dicando il numero degl
1

individui che vive in ciascuno d'essi. La se-

conda finalmente riferisce tutte le istituzioni d' insegnamento si scien-

tifico si elementare che sono in Roma per ambo i sessi, col numero

rispettivo degli allievi che li frequentano.

2. Questa e la materia del libro. Noi esporremo in alcune tavole i prin-

cipal! fatti che esso ci attesta. La cifre da noi segnate son tolte fe-

delmente da queste lavole ufficiali : la loro combinazione differisce dai

testo, per la necessita in cui siamo di compendiare. Cosi facciamo co-

sa grata ai nostri lettori, dando loro il succo piii sostanzioso di un la-

voro si esatto e si minuto. Appresso faremo alcune non inutili riflessioni,

sopra i fatti che queste tavole ci manifestano.
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STATO DELLE ANIMB
BELLA CITTA DI ROMA

DALLA PASQUA 1866 ALLA PASQUA 1867

STATO CLERICALE (7,409)

ECCLESIASTICI SECOLARI 2,362
Cardinali 30

Vescovi 35

Sacerdoti e chierici . . 1,469
Seminar!! e Collegi ecclesiastic! 828

Totale 2,362

ISTITUTI RELIGIOSI 3,017
Maschi -

, . 2,832
Feramine , . . 2,215

Totale 3,047

STATO CIVILE (208,164)

MASCHI NEI COLLEGI E CONVITTI SECOLARI 238

FEMMJNE ISEI CONSERYATORII ED EDUCANDATI 1,642
NEGL'ISTITUTI DI CAHITA 1,863

Maschi 773

Femraine ... ... 1,088

Totale 1,863

NELLE FAMIGLIE PARTICOLARI 191,614
Maschi 98,176

Feminine
'

93,438

Totale 191,614

MILITARI 7,360

CARCEHATI, ETERODOSSI, EBREI 5,427

Totale della popolazione 215,573

II numero delle famiglie esistenti in Roma in questo stesso intervallo

di tempo ascende a 42,313: i nuovi matrimonii celebrativisi furono 1,616.:

i nati 5,739, dei quali 2,890 furono maschi, e 2,849 femmine: i mor-

ti 6,046, di cui maschi 3,260, e femmine 2,786.
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PROSPETTO BELLA POPOLAZIONE DI ROMA
DIVISA PEE CLASSI

MASCHI (104,403)

Impuberi 24,219
Celibi 36,OU

Coniugati. , 32,982

Vedovi 4,959

Clero, Convittori, e Istituti di carita 6,227

FEMMINE (98,383)

impuberi 22,804

Nubili , .:
:

. ..,V 29,801

Coniugate 30,471

Vedove .... 10,359

Religiose, Educande, e Istiluli di carita 4,945

CATEGORIE SPECIALI (12,787)

Militari ...;-.;>.',.;-.. r..-. . v\ 7,360

Carcerati in Roma 320

Maschi \ 278

Femmine , * 42

Eterodossi -A . 457

Ebrei , 4,650

Maschi . . . I** H. !. '..'. -.'.-. L:
. V'. . . 2,418

Femmine '.
-,;-.:-,

.... .2,232

Totale della popolazione 215,573

MORTI NEL 1866-67 DELLE DIVERSE CLASSI

MASCHI (3,260)

Impuberi. . . .'. I ;

:

. ......... 1,416

Celibi. .... .-.'V.. -
. ...... .':

:

'.". . . 746

Coniugati 763

Vedovi . '............,.. 335

FEMMINE (2,786)

Impuberi i , 1,148

Nubili. . . . 409

Coniugate 587

Vedove 642

Totale dei morti 6,046
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PROSPETTO DELIA POPOLAZIONE DI ROMA

DIVISA PER ETA

MASCHI

VIVENTI MORTI

Minor! di 7 anni 12,506 1,332

Da 7 a 14 anni 11,713 "81

Da 14 a 21 anni ........... 12,843 ..... 13G

Da 21 a' 30 anni . 13,982 ..... 290

Da 30 a 40 anni . 16,361 254
"j

Da 40 a 50 anni \ , , 12,795 . . . . . 306

Da 50 a 60 anni . . .' 8,740 288

Da 60 a 70 anni 4,678 290

Da 70 a 80 anni . . 2,001 184

Da 80 a 90 anni 516 80

Da 90 a 100 anni 41 ... j**, 16

Clero, Religiosi, Istituti di carita *. . . . 6,227

FEMMINE

Minori di 7 anni 12,266 1,095
Da 7 a 12 anni .......,'.., 10,538 53

Da 12 a 20 anni . . 13,893 116

Da 20 a 30 anni 14,989 ...... 199

Da 30 a 40 anni . . 14,95Q ..... 212

Da 40 a 50 anni. ....', 11,448 ..... 240

Da 50 a 60 aoni . ;.*; &\*\ .... 8,158 229

Da 60 a 70 anni . . . >
?

,
t y j.^u . .-> . 5,045 279

Da 70 a 80 anni .' "/".-. '.- .

uw
. .'. . 2,303 213

Da^SO a 90 anni vl-f;. lu.^K . 578 132

Da 90 a 100 anni .......... 70 IS

Religiose, Educande, Istituti di carita l
. . 4,945

MILITARI, CARCERATI., ETERODOSSI, EBREI *. 12,787

Totale della popotazione 215,573 6,040

I I morti appartenenti a queste catcgorie veogono calcolati nelle cifrc attribultc a ciaseu-

na etk. In complesso trapassarono 55 del clero secolare, 69 del clero regolare, 65 religios-e. I

morti nati furono 384; e i morti minor! di un anno furono: Maschi 380, Feminine 278.
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ALCUNI RAPPORTI

CAVATI DAGLI STATI BELLA POPOLAZIONE

DELLA CUTA DI ROMA

Dei Nati alia Popolazione per ogni 1000 individui . . . N. 28,30

Dei Nati ai Malrimonii per ogni malrimonio N. 3*54

Degl'Impuberi alia Popolazione per ogni 1000 individui . N. 231,884

Dei Celibi alia Popolazione*. . . ....... N. 324,37*

Dei Celibi ai Coniugati /. ,. . .... ... N. 380,94

Dei Coniugati dei due sessi alia Popolazione. . . . . N. 312,908

Dei Coniugati ai Celibi .... ....... N. 491,05

DeiYedovi ...... ....... N. 75,537

Del Clero sec. e reg. e delle Religiose ..
;
..

(V
. . . N. 32,131

Delle Famiglie alia Popolazione . . .... ... N. 208,651

Dei Matrimonii alia Popolazione. ........ N. 7, 96

Dei Morti alia Popolazione . ............ N. 29, 81

Dei Morti-nati alia Popolazione . ........ N. l,87f

Dei Nati ai morti. Per ogni 1000 morti, nati 1053

Fanciulli d'un anno. Per ogni 1000, morti 114,65

Impuberi. Per ogni 1000, morti 54,52

Celibi. Per ogni 1000, morti 17

Coniugati. Per ogni 1000, morti 21,27

Adulti in genere. Per ogoi 1000, morti 22,35

Maschi in genere. Per ogui 1000, morti 31,22

Femmine in genere. Per ogni 1000, morte 28,31

Feminine con Maschi. Per ogni 1000 maschi morti ,
defunle femini-

ne 1102,79

Sacerdoti con.sacerdoti. Morti 23,82 per 1000

Religiosi con Religiosi. Morti 24,36 per 1000

Religiose con Religiose. Morte 29,34 per 1000
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PROSPETTO DELL' ISTRUZIONE

NELLA CITTA DI ROMA

ISTRUZIONE SCIENT1FICA MASCHILE

Uniyersita Romana SCOXARIN. 1094

Liceo del Pontif. Sem. Romano 103

Collegio Romano ". - . 124!)

Collegio Urbano di Propaganda 226

Ginnasio Rom. di Filosofia alia Pace 00

Coll. di S. Toramaso alia Minerva 97

Istit. tecnico di Geodosia e Icodometria .* 6S

Totale 3527

ISTRUZIONE ELEMENTARE MASCHILE

Scuole dirette dal Clero secolare SCOLARI N. 656

Scuole dirette dal Clero regolare 2386

Scuole regionarie 3806

Scuole notturne 2000

Coll. e Conv. Secolari, e Istit. di Carita . 691

Asili d' infanzia 372

Totale 9,911

Scuole esterne gratuile SCOLABI N. 5694

Scuole esterne a pagamenlo 276i>

Conservatorii, Educandati, 1st. diCarila . . 1,- 249i

Totale 10,933

- RIASSUNTO GERERALE

Gra tu i te A pagamento To la 1c

Islruzione scientifica 3,527 3,527
Islruzione elementare maschile . . . 6,105 3,806 9,911
Istruzione elementare femminile . . 8,188 2,763 10,953

TOTALE GENERALE 18,200 6,571 24,771
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PROSPETTO COMPARATFVO

BELLA POPOLAZIONE DI ROMA

DAL 1858 AL 1867

733

Pasqua dell' anno
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ne militare non si e veduto, si e avverato anche nella Pasqua di quest'an-'

no, quando le milizie fraucesi aveano lasciato Roma. Deve dunque ri-

porsi in una eostante introduzione di gente non nata in Roma, che venne

a cercarvi o rifugio nelle sventure poliliche dell' Italia, o lavoro e stato.

Abbiam delto che in tutto il decennio i morli sono stati piu che i nati,

sebbene di non grande numero. Non puo dirsi pero che questa sia It'gge

di ogni anno, in guisa che pqssa o debba dedursene alcana sinistra con-

getlura. In cinque di questi dieci anni i nati hanno sorpassato i defunti :

Del 1859 li han sorpassato di 104, nel 1860 di 143, nel 1861 di 361, nel

1862 <li 299, nel 1866 di 265. Non e dunque un fatto ne generate ne co-

stanle questo eecesso delle morti sulle nascite neppure in questo decen-

nio : e come nei decennii preceduti questo fatto era ancor meno frequen-

te, cosi deve ritenersi per effetlo di cause straordinarie e passaggere.

Datr altro lato la fecondita dei matrimonii, indizio di prosperila e di

morigeralezza per UQ popolo, e ben provata dall' evideuza dei numeri.

I nati di legittime nozze sono in proporzione colla popolazione come 28, 31

a 1000: rapporlo ben alto per una cilia capilale. Siccome poi si possono
conlare in media 4,83 persone per ogni famiglia, cosi pu6 dirsi che la

cilta di Roma vada innanzi alle allre grandi cilia per queslo capo. La

qual verila si dimosira ancora pel numero dei matrimonii che vi si cele-

hrano ogni anno. Olio matrimonii vi si contraggouo sopra ogni mille in-

dividui : cio vuol dire esservi essi frequenli piu che allrove non suole.

Lo slesso falto e significato dalla proporzione reciproca dei celibi e con-

iugali. Poiche detratli dal calcolo gl'impuberi dei due sessi, i numeri

notati nelle lavole, ridotli alia debila loro proporzione, offrono questo

sparlimento per ogni mille individui, contando i maschi maggiori di 14

anni, e le femmine maggiori di 12, cioe: celibi, 455; coniugati, 439; ve-

dovi, 106.

Or se t'ra gli atti al malrimonio e quasi pari il numero dei celibi e dei

coniugati in Roma, si e pervenuto ad un massimo che nessuna altra gran-
de cilia di Europa sventuralamenle locca. E cosi dev'essere: poiche uon

solo in Roma vi e liberta grande e vera, non solo non vi e coscrizione,

non solo non vi e scostumalezza sfronlata; ma vi sono lulte le agevolez-

ze, anzi tulli gl' incoraggiamenti e gli slimoli al matrimonio. Basla re-

carne per testimonianza il grandissimo numero di doli che si dislribui-

scono alle zilelle per disporle allo sialo malpimoniale.

V'euna certa classe di persone che parlando delta Roma moderna
non si dimentica mai di dire che e la sede dell'ignoranza: che i preti
non amano di promuovervi I'islruzione: che le scuole mancano. La ta-

bella slatistica inlorno alia Istruzione che si da ai Romani vale tant' oro
a smeniire tulle di UQ colpo queste svergognate accuse. Facciamovi su

qualche considerazione.

La prima si e la sua irrecusabile veracita. Le cifre da noi date sono

complessive: ma esse trovansi svolte nei loro element! entro la tabella
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officiate. Quivi per ogni scuola o istitulo o collegio di qualsivoglia ordi-

ne viene iudicato il numero degli allievi che nella Pasqua di quest'anno
corrente li frequentavano. NOD vi e modo di schivare tale autorita.

Consideriamo in seeondo luogo I'estensione di questa tabella. Essa,

assolutamente parlaudo,non computa tutte le scuole che sono iu Roma.

Mancano le facolta di lelleralura, di filoson'a e di teologia che Dei prin-

cipali Istituli religiosi servono alia istruziooe degli studeoli religiosi. Per

quanto possiamo congetturare, il oumero di questi studeiHi dee tissarsi

a circa 500. Maocano le scuole eleineutari private, non autorizzate dalle

autorita proposte alia vigilanza dell' insegnameuto. Queste DOD SODO na-

luralmenle poste in conto, perche si sottraggono ad ogoi inchiesta
,
ma

pure ahbracciano un numero noa dispregevole di giovanetti. Mancaoo
Je scuole lecniche, come quelle dell' Accademia di S. Luca, assai fre-

queotale, e raolti altri studii privati di disegno, di architettura, di belle

arti: perche il catalogo si chiude nella cerchia dell'istruzione letleraria

e scienlilica. Con tutte queste mancanze pur rimane che vi sono in Ro-

ma scuole d'istruzione scieotifica ed elementare per 13,438 maschi, e

per 10,953 femmine.

Analizziamo questi numeri. Nelle scuole elementari maschili vanno di

ordinano i fanciulli dai 7 ai 14 anni. Questi contini non sono da sorpas-

sare, perche se e vero che alcuni giovanetti rimangono nelle scuole ele-

mentari al di la dei 14 anni: e piu vero ancora che i piu non vi accedo-

no appena cominci il loro settimo anno, anzi fanciulli di sette anni, ec-

cetto che negli asili d'infanzia
,
rarissimo e che veggansi in altre scuo-

le. Dippiu e da considerare che se nella borghesia i giovani sopra i 14

anni coutinuano a frequentare le scuole; nella plebe dopo i 12 anni non

r'e fanciullo che vada piu a scuola. Quindi il compenso v'e largo e piu
che ragionevole. Or quanti sono in Roma tutti i maschi dai 7 ai 14 anni?

Essi sono 11,713. Quanti sono gli alunni delle scuole elementari d'ogni

specie? Souo 10,911 : giacche ai 9,911 annoverati sotto quesla catego-

ria
, bisogna aggiungerue i 1000 che frequentano le scuole elementari

nel Liceo del poutificio Seminario romano e nel Collegio romano, i quali

nella Tavola d'istruzione sono classiticati nella Categoria d'istruzione

seientifica. La differenza adunque tra il numero dei giovinelti esistenti

in Roma, e il numero degli scolari di elemenli e di 802 soltanto. Or

questo numero rappresenta a mala pena quei fanciulli del popolo ,
che

compiuto appena 1' undecimo o il dodicesimo anno, lasciano la scuola

per andare alia bottega o alia officina. Tutti adunque i fanciulli vanno a

scuola in Roma ,
e noi di fatti non sappiamo se yi sia un solo citiadino

di Roma che non sappia leggere. Ne questo e tutto : poiche bisogna ag-

giugnere che tal istruzione non cosla nulla affatlo al popolo ,
e molto

poco alia cittadinanza agiata: poiche sopra, 10,911 scolari ve ne sono

7105 che vanno a scuola gratuita: e i 3806 che pagano, frequentano or-

dinariamente per soli i primi anni della puerizia le scuole regionarie.
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Per le donne Y' e istruzione ugualmente ampia: poiche tutte le scuole

femminili sono frequentate da 10,953 fanciulle, delle quali pagano 1'inse-

gnamento soltanto 2765, cioe dire un quarto appena. Or qui si faccia lo

stesso raziocinio falto pel maschi. Le fanciulle del popolo dopo i 14 anni

non vanno piu a scuola: or dai 7 ai 14 aani quanle fanciulle vivono io

Roma? 8,000 appena. Vi riman dunque luogo per altre 3,000 fanciulle

della borghesia che seguitano dopo i 14 anni il loro insegnamento. An-

che per le fanciulle aduaque si avvera che tutle Yanno a scuola. Ed e

gran bene. Poiche essendo quasi tulte queste scuole direlte da Suore dei

Yarii Istituti, lion solo \i si istruiscono, raa YI si educano eziandio con

quel pudore e con quella piela che a donzelle cristiane si conviene.

Diciamo finalmente una parola della istruzione scientifica e professio-

nale. Essa novera 3,527 alunni, come scorgesi dallo specchio rispettivo.

Sottrattine i 1000 che dicemmo innanzi, rimangono 2,527 studenti : e

possono dirsi 3,000 almeno, se Yi si aggiungono gli sludenti delle Co-

munita religiose. Vero e che i piu altendono agli studii ecclesiastici, che

sono in Roraa coltivati con tanlo concorso < e con tanta ampiezza. Ma
pur si noverano, per le facolta universitarie laicali 1,260 alunni, nume-
ro piuttosto eccessivo che grande per la condizione presente degli Stati

pontificii.

Potreramo continuare queste illazioni : raa le fatte bastano a far cono-

scere colla evidenza dei numeri alcune Yerita intorno a Roma, che sono

spesso diraenticate dagli appassionati suoi neraici.

I Ecco la lista dei Seminar!! e Collegi ecclesiastici che sono in Roma, oltre ai Chierici

cho vivono alia spicciolata e in famiglia. Allato al nome e segnato il numero degli alunni.

Scminario Romano 75 Sem. Pio 65 Sem. Vaticano 57 Sera. Francese 48

Sem. dell'America merid. 50 Sem. dell'America settentr. 58 Collegio Urbano 168

Coll. Germanico-Ungarico 58 Coll. Inglese 21 Coll. Pio Inglese
'

4 4 Coll. Scozze-

se 42 Coll. Greco-Ruteno 52 Coll. Irlandese 52 Coll. Belgico 7 Coll. Tento-

nico 8 Coll. Polacco 9 Coll. Caprariicense l>'t Coll. Pamphily 40 Coll. Lom-
LarJo 16 Accadcniia Ecclesiastica 4C.
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Roma 14 Decembre 1867.

I.

COSE ITALIANS.

STATO PONTIFICIO I. Visila del S. Padre ai feriti mililari convalescent'! nel Pa-

lazzo pontificlo del Quirinale 2. Soorreria di briganli garib.ildini alle

Grotte di santo Stefjno 3. Estiuzione parziale del Debito publico

poutificio.

1. Molte volte ci accadde di leggere preconizzato nei giornali della

Frammassoneria, e specialmente nell' Independance Beige, che gli osta-

coli opposli dalla Francia all' invasione di Roma per parie della rivo-

luzione italiana erano efimeri
;
e che, coo un po' di pazienza, quesia ii

vedrehbe cadere tutto da se; e, senza ceriinouie, con cinismo pari al-

I'alrocita degli inlenti parriddii di codesti settarii
,

si dicea schietto,

schiftlo: I' assoluta dislruzione della sovraniia ten>porale dei Pnpi es-

sere aggiornaia al momento del futuro Conclave; e doversi cogliere,
secondo accordi gia prestabilili, quella opportuiuta, per giiarentire si

la Hberta spirituale , ma abolire ogni ingerenza politica del snccessore

di Pio IX e dei Papi avvenire, nell' ordinaniento sociale dell' Europa e

nella cosliluzione iolerna della nazionalila ilaliana. (",lie coial disegno
si covi dalla setta, puo darsi

;
ed apparisce probabile dalla sollecitu-

dine coo cui i snoi giornah ad ogni pnco si sfialano ad annuoziare, che

il Santo Padre Pio Papa IX e gravemente infermo, anzi in fine di vi-

ta. Ogni qualvolta si prepare qualche violeolo attenlato, allora, afline di

incoraggire quei che vi debhouo dar mano, si aununzia con gran pom-

pa di sicure informazioni, the il Papa e infermo, che il Papa e io peri-

colo, che il Papa e mono.

Serie 11, vol. XII, fasc 426. 47 14 Decembre 1867.
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Cotali frottole, senz'allro fondamento che il desiderio di chi le

dava spacciare pel telegrafo, erano pur teste diffuse dai giornali ddla

rivoluzione in tutta Europa, appunto quando colle scelleratezze garibal-
dine cercavasi di attuare gli empii disegni del moderati, e percio biso-

gnava rinfocare gli animi dei malfattori destinati a menar le mani, dan-

do loro qualche fiducia di riuscire all' intento. Cosi ancora avvenne che,

quaudo stavano per riaprirsi le Camere in Firenze, le slesse favule vi

eraoo divulgate colla consueta impudenza. Ma appunto di quest! gior-
ni il Sanlo Padre, che godeva, come gode tultavia, di ottima salute,

dava continue udienze -puhbliche e private, e percorreva Roma, mm
gia ad ostentazione di sua persona, ma a sfogo di sua carita paterna,
col recarsi or a questo or a quello spedale ,

a consolare di sua pre-

senza, di sua benedizione e di sue grazie, i militari malati o feriti, che

per la causa santissiraa della Chiesa, e della Sede apostolica, aver.no

posta a cimento la vita. Delia quale paierna carita un nuovo e commo-
vente altestato ebbe ad ammirare questa melropoli, come narra il Gior-

nale di Roma del 30 Novembre nei termini seguenti:
La Santita di 00511*0 Signore, continuando negli atti di amorosa

premura, che alia' magnanimna del suo cuore sono suggeriti verso i

prodi, che rimasero feriti nelle fazioni combatiute conlro gl'iuvasori del-

lo Stato della Chiesa, dopo averli degnati di visita nei diversi o|>?-
dali, come abbiamo altre volte narrato, si

piacque aggiungere un'^ltra

dimosirazioae di tanta benignita, col recarsi a vedere quelli delle sue

milizie, che, gia in via di guarigione, per sua sovrana volonia sono

passati a dimurare net pontiticio palazzo Quiriuale. Ove dai varii ospe-
dali sono riuniti tulti i convalescent*, che nella bonta dell'aria, nell'a-

menita d^l soggiorno, nei coniodo dei passeggi per i deliziosi giardini,
ed in ogni riguardo nei rattamento, trovano di che meglio e [tiu pron-
tamente riaversi dalle sofferte malattie. II Sanlo Padre, indirizzando a

tutti parole amorevoli, godeva net veder ricambiare le sue paierne sol-

iecitudioi con la sigmh'cazione della gratitudine e dell' alTeltuosa devo-
zione che, pieni di rispello, a lui facevano concordi quei valorosi. I

quali, prosirati a ricevere la benedizione aposlolica, accompagnarono la

partenza dell' adorato Padre e Sovrano con le piu entusiasliche accla-

mazioni.

2. Non istaremo qui a ricercare di quali altri Sovran! si possa reca-
re ad esempio, che abbiano deputato i proprii apparlamenli alia rura
dei fedeli soldati che, per difesa della loro causa, incolsero malattie e
ierite. Ma lasciamo a' noslri lettori I' immaginarsi quanto i sensi di de-
Tozione illimitata alia veneranda persona ed ai sacri diritti del sommo
Poutefice debbansi accrescere nei cuori dei bravi soldati pontifieii, che
si veggono trattati con tanto amorevoli cure per parte del piu auguslo
tra i Sovrani. E percio non dunitiamo punto che, se la demogogia ita-

liana vorra un'altra volta spingere i suoi sicarii contro Roma, quesla
sara di bel nuovo, con piu splendido trionfo, con iucrollabile fedelta e
con sommo valore, difesa dalle milizie ponlificie.
Che la setta garibaldesca non ahbia rinunziato al proposito di lorna-

re alia riscossa, e pigliarsi una rivincita di Menlana, apparisce a ba-

stanza da quel che ne dicono i suoi diarii ufficiali, come la Riforma; ed
eziandio dagli altenlati che il Giornale di Roma denunziava, e che noi

abbiamo riferito nei precedente quaderno a pag. 629-30.
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I falli, i luoghi, le circostanze tutte ivi erano con tanta precisione
indicate, che doveano togliere eziandio al piu sfacciato professore di

menzogne la voloula di coutraddire. Ma a Firenze la maschera di bron-
zo e salda. Come se fosse un nulla quel processo per illusion!

, per isle-

alla e per menzogna perenne, svolto dal Goveruo imperiale al cospetto
del Seuato e del Corpo legislativo francese coulro il Governo italiauo,
e corredato di otiautasette document! diplomatic!, oude al Governo di

Firenze era scolpito in fronte un marchio indelebile, come di artefice

di imposture e di tranellene abbominevoli : come se anche I'Europa non
avesse gia pronunziato sopra cio una senteuza inappellabile : ecco la

Gazzetta ufficiale del 30 Novembre mettersi in sussiego, e slampare la

seguente nota : II Giornale di Roma del 26 corrente porta, siccome
ricavate da fonti sicure, notizie di concentramenti di volontarii sui cou-

tini loscani, di arrolamenti e di progetti di invasione nello Stato pon-
tilioio. Sfbbene 1'origine e lo scopo di queste notizie siano facili a com-

prendersi, pure il Governo non esita a dicbiararle prive affatto di fon-

damento.
Almeno la Gazzetta ufficiale avesse avuto senno quanto bastasse per

modilicare la sua frase in Ibrnia piu modesta ! Ma no. Voile proprio usa-

re lo stesso giro di parole, con cbe prima il Ricasoli, poi il Ratiazzi, per
otto inter! mesi, dtedero la baia ai richiami che da Parigi si manda-
vano a Fireuze per I'agiiazione ed i preparativi ganbaldeschi contro Ro-
ma. E si che i document! di codesto perpetuo illudere e mentire furono

TPgislrati anche nella Nazione di Firenze, tutti per disteso, appunto dal

27 N'tvembre al 3 Dicembrel E qtiando un Governo ha meritato che gli
si grid! alto: Voi ci invitaste, non gia solo a lasciarci tranellare da

voi, ma ad essere voslri complici nel tradimento 1
: codesto Governo

dovrehhe almeno temperare I'audacia nello arrisicarsi a gettar mentite!

II Giornale di Roma del 2 Dicembre replico, da pan suo, alia svergo-

gnatn meniita del degnissimo portavoce del Governo di Firenze, allegan-
do un fatto, avvenuto appunto in quella che codesto portavoce preteudea
ficommciare il brutto giuoco, omfe i suoi padroni si erano giovati per elu-

dere i richiami del Governo di Parigi. Ecco il fatto: La sera del trascor-

so veneidi, 29 Novembre, intorno alle ore otto, una mano di Ganbal-

dini, capitanata, a quanto sembra, dal noto Sarangeli, introdoltasi I'ur-

tivauiente nel villaggio delle Grotte di santo Stetauo, tento sorprendere
la caserma de' Geudarmi

;
i quali , rispoudendo agli assalitori con viva

iucilata li costrinsero alia fuga, ed a cercar rifugio in una macchia ver-

so il Tevere.

3. Intanto che il Governo di Firenze, a forza di menzogne e di ladro-

necci, cerca di rassodarsi e di scampare al f'allimento, il Governo pon-
titicio, spogliato da quello di quasi lutte le sue rendite, continua a sa-

tisfare ouoratamente con rigorosa puntualita a tutti i suoi doveri, senz

crescere d
1

un centesimo i balzelli pubblici clt-i pochi sudditi lasciati-

gli. E, laDio merce, non solo si pagano gli interessi del Debito pubblico

1 lei on ne nous conviait pat settlement aw r6le de dupe ; on nous conviait au rMc

de traitre. Parole del signer Mouslicr
, Minislro degli affari esteroi di Francia, dette al

Corpo Legislativo di Francia, nella tornata del 4 Noverabre -1867, a proposito di certe in'si-

diose offerte del Governo di Firenze.
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anche per le province, di cui le rendite si rubano e sciupano dal Go-
verno di Firenze che le ha usurpate; ma eziandio si procede con mi-

rabile esatlezza all' eslinzione del Dehito puhblico, nei termini presiahi-
liti. Di che nuova dimostrazione si ebbe teste nel Giornate di Roma del

10 Dicembre, coll'atto di cui re.chiamo il sunto.

C"H' Editlo deU'Emo Segretario di Stato del 28 Gennaro 1863 fu

creata una rendita pubblica, i cui quarania mila Cerliticati s' andrehhero
di anno in anno ammortizzando alia pari, fino alia totnle loro estinzione.

I Cenificati che annualrnente si rimborsano vengono designali dalla

sorte: e se ne fa quindi una doppia estrazione, nei mesi di Giugno e di

Decembre. Una Notilicazione sotto il 1 Decemhre, dHTesoriere generale
JVlinisiro delle Finanze, awerte i pos^essori dei Certificati sudde'ti , non
ancora sortiti, che nel di 16 di questo mese, nella sala del Mmislero delle

Finanze verranno puhhlicamente e>tratti a sorle i 1333 Certificati, che
col Ibndo di amnuinizzazione di questo semestre, in LL. 716,845,82, si

debbono esiinguere. Oltre a questa estrazione saranuo bruciati innanzi

al pubhlico i liloli dei due prestni, 1860 e 1863, i quali essendo usciti

in sorte nelle e.straziotvi precedenti. veutiero gia ri'nborsati alia pari dal

Tesoro, e per6 rimasero annullati. II paganifnto poi eflVltivo dei C j rli-

ticaii, che quest* otiava estrazione designera, comincera a fnrsi il giorno
7 Gennaro 1868, eosi H!!H ca^sa delia Depositeria in Roma, come da-

gli ammiuistratori Camerali delle province.

II.

COSE STR&NIERE.

FRANCIA 1. Ricevimento e'dimora dell' Irnpersi lore d' Austria a Parigi 2.

Alti deU'Episcop'.Uo in difesa clella Santa Sede 3. OflVrt* 1e' cattolici

pel Rpg^imento desli Zuavi e per Fesf rciio pontiflcio 4. Note del Mo-
niieur sopra la spedi/.ione di Kunia 5. Itapporto del (leueiitlf De Failly

al Maresciallo Niel circa il fatto d'armi di Mentaua 6. Cangiamenti di

Ministri 7. Aperlura delle C;imere; disf rso di Napoleone III 8. E-

sposi/ione e document) diplomatic'! comunicsiti alle Camere, sopra le co-

se dell' Italia e di Homa 9. Inviio del Gnverno franccse alle I'oienze

europee per un Congresso, onde comporre la qmsiione r<,m<ma 10. Fn-

te'pi'llanze nel Senaloe nel Corpo legislative supra la spedizionen Roma
11 Diehiarazioni del sig. Moustier, minisiro degli aQ'aii esterni, e del

sig. Rouher, miuislro di Stalo.

1. Mentre tuita Italia era in sobbnllimenlo per gli altentati del Gari-

baldi e le perlidie del Governo di Firenze; e Roma, cm la di masnade

Sfitarie, a costo di sacnlizii eniici per parle del stio piccolo eserri-

to loUrtva coniro i loro assalii, ed aitraeva a se gli sguardi e gli af-

feili di tutu i veri catlolici, I

1

Imperaiore d' Austria, mosso da ragione
di Stalo, e forse ancora dai recouditi iutendimeuli politic) del signor di
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Eeust, rendea pago finalmente il desiderio inlensissimo chc nulrivasi

da Napoleone 111, di ricevere colanto ospite nella sua Parigi, ad amrai-

rarvi I' Esposizionc d'arti e industria.

Di quesio viaggio, gia stabililo pel primi giorni del Luglio, poi dif-

ferito per la notizia delia niorte di Ferdinando Massimihauo d'Austria

fucilato dal Juarez nel Messico, sembrava dover essere deposto il pen-
siero

; quando Napoleone III, a cui premeva nioltissinio lal negozio, si

risolvetle di darvi nuovo siiniolo con la sua visita alia Casa iniperiale

austriaca, effelluata a mezzo I'Agosto, come abbiamo nferito nel pre-
cedcnle volume a pag. G29. La cortesia, e fors'anche la politica, ri-

chredea un ricambio
;
e questo fu dato sullo scorcio del passalo Oilobre.

Francesco Giuseppe, accompagnalo d;igb arciduchi Carlo Lodovico,
e Luigi Yntore, dal B;irone di Bt-u*t canceliiere dell' Impero, dal C nte

Andrassy presidente del Ministero unghere>e, e da splendido corlejjgio
railitare'e diplomatico, parli la niattina del 21 Oltobre da Schoeiibrunn;
e giunse alle 5 pomeridiane a Salzh'ourg; d'onde un'ora dopo ripigliava
il viaggio sioo a Monaco di Bnviera , e vi riceveva i compliment! di

quella Corte, per bocca del prim ipe Adalbeito. Quindi per Augsbourg,
Ulin, SluMgardt e Garlsruhe, seuza far sosta io yernn luogo, la matti-

na del 22 alle 7 fu alia stazione di Oos, dove il Gramluca di Baden
si trovo a complirnentarlo, e ad annunziargli che di preseuie giungereb-
be il re Guglielino di Prussia, bramoso di salutare, almeu di passaggio,
T Imperalore d'Austria.

Quegli di fiiiio sopravvenne pochi minuli dopo, e Dio solo sa qnali
dovessero essere gli arcani sensi del Zio e del N'pote in quel primo
ioro incontro dopo il loro fatale conflutn del 1806 e la sanguinosa gior-
nala di Sadowa, onde di lanlo si alzo la potenza prussiana, quanto fu

depressa I'ausiriaoa. I riguardi di cortesia furono os>enati. Non niaa-

carono le strelte di mano
;
anzi i due riv;ili andarono fino ad un ab-

braccio, che si disse cor4iale e pieno d'afffllo, e cerlo fu di quell'af-

ft'lto, che puo essere fra tal vincilore e lal "vinlo; qumdi si separarono.
Uu' ora dopo il convoglio iniperiale entrava pel pome di Khl sul

suolo I'rancese a Strasbourg, dove il ricevimenlo fu degjio di si augu-
sto ospite. Dopo breve sosia , pnsso Francesco Giuseppe a Nancy, ed
ivi con la sua Cfisa prcse stanza uel palazzo del re Suinislao, visiio le

tombe dei Loienesi suoi autenaii, e, dopo soniuoso banrheiio, il palaz-
zo municipale, dov' eragli apprestato uno splendido festino. La niatti-

na vegnente, del 23 Otlobre, ne parli alia volta di Parigi, e vi giun-
se m sulle qualtro ore pnjeridiane.

lu quella meiropoli della Francia, d'onde erano partite tante folgo-
ri contro I Impero austnaco, Francesco Giuseppe ricevette onoriticeo-

ze e dnnostnizioni di ossequio quali per avvenltira non aveano riscosse

tulti insieme i sovrani che I'aveano visitaia prima di lui, e dei quati
recitammo I'elenco a pag. 121 di questo volume.

Non ci dimoreremo a descnvere le pompe ufficiali, le rassegne mi-

1'itari, i banchelti, le cacce a Compiegne, le visile all' Esposizione, alia

Cappella espialoria in cui giacciono \ resti nmrtali di M-tria Anloniel-

ta e <lel re Luigi XVI, a Versailles, e specialmenle al Trianon, debzia

prediletta di quelle gran vittime della rivoluzione francese. DI ttitlo

questo si pu6 leggere minulo ragguaglio nel Memorial diplomatique
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dei 24 e 31 Ottobre e del 7'Novembre. II soggiorifio di Francesco Giu-

seppe a Parigi si protrasse, ad istanza di Napoleone III, lino alle ore

9 pomeridiaue del di 4 Novembre : quando rienlro in viaggio alia vol-

ta di Vienna, dove giunse alii 7, dopo brevi fermate a Carlsruhe, a

Stultgardt ed a Monaco, per i dovuti scambii di cortesia con quelle
Corti. II popolo parigino, mosso fors'auche dalla poca sua simpatia pei
Ticiui Prussian!, festeggio con entusiasmo indescrivibile 1' Imperalore
d' Austria; ed i diplomatic.! adoperarono la loro perspicacia per legge-
re sul viso di Napoleone HI e di Francesco Giuseppe, od infmre dalle

jiioucbe parole del sig. Rouher e del Beust qualche indizio di cio che

fosse accaduto nella lurighe loro conferenze segrete. Ma fin qui pare
che a nmno sia riuscito di scoprire altro, se non quello che gia s'era

scoperto dei risultati delle conferenze di Salzbourg; ossia un bel uulla.

2. Ma codesti festeggiamenti riceveauo un bagUore saDguigno dai

lanipi delta lempesla scatenatasi in Italia, ed il cui tuono sentiasi fin da

Parigi. Gia da un mese innanzi 1'illustre Yescovo di Orleans, I'infalica-

bile e fortissimo Mons. Dupanlonp, ne avea presagilo lo
scpppio,

indica-

te le cagioni e le fasi, e/messi alia gogna deH'ignuminia g'i aulori perfi-
dissimi di tanto male. Una eloquente sua leltera, o per meglio dire una

sfoigorante requisitoria, da lui intitolaia al sig. Rattazzi, nnnislro del re

Yitlorio Emmanuele
,
metteva in pienissima evhdenza la obbrobriosa

compliciia del Governo di Firenze, dei Ministri e dei Generali deile

truppe del Ke Galantuomo, coi capi dtlle masnade nvoluzionarie che si

organ zzavano e si prejuiravano pubblicamenle ad invadere quel territo-

rio ponliticio, che il Re Galanlttomo, in I'ede e parola di Re, erasi obbli-

gato verso la Francia di dilendere e mautenere iuviolato, a qualunque
custo e contro qualsiasi nemico, da ogui insulto di forze regolari od ir-

regolan. Una bella analisi ed i tralti piu splendidi di (juesla maguitica
scriuura si possono vedere anche nt\\ Univers del 23 Settembre.

Ed infatti, come per dar piena ragicme a Mons. d'Oi leans, il Gover-
no di Firenze metteva il colmo alia perfidia, facendo sostenere per al-

quauti giorni il solo capo inetto deW impresa, e scatenandone tutle le

masnade, da lui siesso armate soppiallamente, e lascianrto loro aperto il

pas*o ad assalire con lejirmi del iradimeuto I' ultimo residue degli Stati

delta Chiesa.

Allora fu una gara fra i Vescovi francesi, in eccitare con commoven-
lissime letiere paslorali i fedeli delle loro Dmcesi a voler accnrrere in

aiuto del loro comune Padre e Pastore, con le preghiere, con IB offVrte

di pecunia, ed eziandio col braccio armato e con la persona pronta a dare
e SHitgue e vita. Ed alia voce de' Vescovi risposero, accesi di magnani-
rao ardore i popoli, con tale effello di generosa sollecitudine, che ben
mostra come e qHanto sia vivace in quelia veramente grande nazione il

sentimenio caltolico e I'innato amore di rivehdicare la giuslizia vilipesa
e conculcata da iniqui.oppressor!.

I diarii della Francia cattolica ristamparono quelle bellissime lettere

de' Vescovi, che raccolte insieme formerebbero un solenne monumento

troppo piu autorevole di qiialsivoglia plebiscite o di qualunque decrelo
d' un Areopago diplomatico; imperocche i fatti dimosirarono che quelle
voci esprimevano gli iulimi sens!, non pure dei caltolici francesi, ma di

quelli ancora delle altre nazioni
;

i quali rivaleggiano anche adesso in
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impegno tra loro per la difesa del sacrosanti diritti della Chiesa Romana
e del sommo Pontefice.

Tra i falti insigni che meltouo in bella mostra il nobilissimo carat-

tere francese, a noi sembrano primeggiare quelli ai quali debbesi in non

poca parte 1'essersi potuto fin qui difendere i diritti della Santa Sede,
ed impetrare difesa da chi avea dovere di porgerla. Tutli ricordano il

bel tratto di quella giovane operaia di Lioiie, la quale, avendo a costo
di continui sao.rifizii risparmiato, dal frulto di sue fatiche, una somma di

L. 500
;
e saputo che tanto appunto basterebbe al mantemmento per ua

auno d'un soldalo pontificio, loslo le -voile dare a tal fine, perche, diceva

essa, non potendo di persona portar le armi in difesa del Santo Padre,
altri le portasse per lei. E voile che il suo nome rimauesse ignorato dagli
uomiui, bastandole il memo innanzi a Dio! Or ecco che di questi cuori

magnanimi gia trovaronsi tanti nella sola Francia, che altre.ttali offerte

per questa, che si denomino Opera degli Zuampontificii, alii 29 Ottobre
orano gia in numero di 2,527, hastevoli al mantenmienlo di alirettanti

Zuavi per un anno, e che equivalgono alia somma di L. 1,263,500.

Cosi, mentre dall'Olanda, dal Belgio, dall' Inghilterra e fin dall' Ame-
rica, accorrono tanti nobili e ricohi giovani,ohea proprie spese vogliono
militare tra gli Zuavi

,
senza espetiazione di altro compenso ,

che quello
di poter dare il sangue e la vita in difesa delle ragiorii del Vicano di

Gesu Cristo; si ha pure il modo di poter armare e tenere sotto il nobile

vessillo di santa Chiesa buon numero di prodi e veramente cristiani cam-

pioni, cui non arrise tanto la fortuna
,
che potessero, insieme col sangue

e con la vita, offerire a santa Chiesa anche il tribute di dovizie che non
hanno.

3. Ollre di queste offerte special! ,
destinate a rendere piu numerosa

quella eletta di valenti soldati, onde si componeil reggimento degli Znavi

pontifieii
. altre copiose offerle si vennero pure raccogliendo, massime

in Fr;mcia , nel Belgio e nell' Olanda
,

all' iniento di aiutare il Governo

pontificio nel grave dispendio che dee sostenere per armare e nudrire ii

suo esercito, dovulosi aumentare per tener testa ai iiequitosi assalti della

Frammassoneria.
L'Univers del 14 Ctlobre, in poche ma sentile parole , espose come

fosse giusto che mentre i geiierosi difensori della Santa Sede, a prezzo
di sacritizii eroici, ne sosieneano i diritti, coloro che non poleano maneg-
giare la spada pur contribuissero con isponianee ofterte di denaro ad aiu-

tare i combatlenti, apprestando loro armi e ricompense, e sussidii ai fe-

riti, e rendeudo cosi meno importabile al Governo ponlificio il peso della

penuria a cui I'u ridotto dai sacrileghi latrocinii della rivoluzione italiana.

E primi a deporre la loro non lieve offerta furono appunto i compilatori
dell' Univers. II disegno era nobile quanto giusto ,

e tanto basld perche
in Fraucia fosse accolto, non pure con favore, ma con entusiasmo, e tutti

i giornali cattolici si di Parigi e si degli spartimenti se fie facessero pro-
moiori zelanti. II risultato fuche le offerte cosi raccolte salirono, nel giro
di poche settimane ,

a piu di due milioni di franchi. E come per saggio
di quel che ottenne codesto invito basti dire, che il solo Duca di Luynes
offeri subito franchi 50,000; il Conte e la Contessa di Sabran-Ponteves

diedero fr. 40,000 ;
ed a centinaia si contarono

,
nelle liste pubblicate

dai giornali cattolici
,
le oblazioni di fr. 1000

,
o 500. Labnde non e da
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slupire se, non bastandoci lo spazioa riferirele cifre segnale dai giornali
delle province, e conlenlandoci di accennareroUenuto dai soli tre preci-

pui della Capitale, pure possiamoqui registrare che quest! soli ire, alii 7

Dicemhre , gia aveano raccoko' msieme I'ranchi 1,416,353:38; cioe

YUnivtrs, fr. 723,411:40; V Union, fr. 554,817:03; it Monde, fran-

chi 138,124: 93.

Ed il siguiticato di questo spontaneo tribulo e per avventura anche

piu importaule del valore slesso delle offerte, se si pone me nle al nume-

rp
ed alle qualua delle persone che vollero parteeiparvi. Seuatori

,
Con-

siglieri di Siato , Depulaii , Magistral* , Generali desercito, Ammiragli,
capitniii di vascello e personaggi d'ogni online scrissero i loro nonii fra

quelli di Vescovi, sacerdoti, operai d'ogni arle, mercauti ed agncollori,

per guisa da rappresentare agli ocehi nn inirabile concorso di popolo ,

senza eccezione di grado sociale, di uffizii pubblici e di condmoni di

vita. Tulti costoro , con questo verameute libero suffragio , avvalirato

da un tributo che spesso porta seco I' iniprouta di non lieve sacritizio
,

dissero alio di volere
,
che al Papa si conservi intero ed inviolate il suo

temporale domirno.

4. Ma la scelleralezza insigne dei proredimenli della rivoluzione ifa-

liana oltenne ancora un allro nlevantissimo nsuliato, e fu di far muovere
alia (Jil'esa della giuslizia C(nculcata nei dintti del Santo Padre anche

3UHsi

tutli quelli che fin qni, mnssinie in Francia, erano senibiati o in-

ifferenti, o segreli coniplici degli altentati di quella selta inl'ame, che

ora trionfa in Italia. Laonde il sentmienlo iutiino della nazione Irancese

in I'avore della causa della Santa Sede si manifesto co.4 vivacnnente,
che lomo vano ogni slorzo dei diarii prezzolali dai Governo di Firenze,
dei Dehats, del Courrier francais, del Sieclc

,
dell' Opinion nationale,

dell Ateirir national, e simiglianti, onde I'ar credere all' impostura di una

spoiitiinea insunezione dei Romani,con rhe volcasi giustiticare od alme-

no si'iisare antici|ialaineute I'r-s-assinio garibaldesco.
Il Moniteur, d'ordinario cnsi taciturno e senipre cosi subrio di parole

sopra le cose di Roma, alii 15 Oilohre slampava nel suo Bullettino I'an-

DUH.ZIO dell'eroico fatto dei 90 Zuavi a Monte Libretti, e nolava che:

nientre la quiele regnava nella capiiale e nelle province, i popoli da-

vauo prove di inlerissima devozione al Governo del Santo Padre ed alia

cau>a dell'ordine. E uello stesso giorno a Parigi il Figaro melteva le-

piilainente inscena, con sali mordacissimi, la brulia coinniedia che reci-

tava<i sui contini ponlilicii dalle aulorita civili e nnlilan che, in noine del

Re (jalantiiomo, Hngevano di attraversarsi al passa^gio dei Ganbnldini,
ed in verita loro lo spalancavano, fornendoli per giunia di arnii, di mu-

nizmni, di veilovaglie e per lino di cannoni. La quale satira del Figaro
Talse lanto ad illuminare anche i cierhi a- Parigi, che I' Unioers la ri-

slainpo nel suo foglio del 17 Oitdbre; nel quale rifeii pure una helhssi-

ma Ifttera del Cnnte'di Becdelievre, gia coinandanle degli Zuavi pooti-
ficii, che, tornaudogli inipussibile di condursi in persdi>a a dtfenderecon

la spada la causa della Santa Sede, scrisse alia Gazette de France paro-
le piene di affetto veenieule per eccitare la gioveiitu ad accorrere su-

bito; ed i voloutarii, animati dai Yescovi e da tali esempii ,
accorsero a

ceutinaia.
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Due giorni dopo, alii 17 Oilobre, it Moniteur ufficialmente bandiva il

tatto della violazione della Convenzione del 15 Setiembre, con !e segueuli

paro'e: E aecertato che nuove bande (non parto di Garibaldini die si

Iraforassero alia spicciolatal] non cessano di valicare la froniiera. Molli

de' loro ufficiali ponano la divisa. Un convoglio partito da Firenze tras-

pprlo in una volta 400 Garibaldini; ed un altro, partito alii 15 dalla Ca-

pilale, ne trasporto 800... In tutto lo Stalo pontilicio i popoli , non solo

restano tranquilli ,
ma si dichiarano sempre piti awersi agli invasori.

Ed aggiungeva queste gravi parole: La tranquillita coutmua a regnare
in Roma, malgrado gli eccitamenti venuti di fuori. E manifesto che i ten-

tativi rivoluziouarii, Inngi daU'es^ere nati sul lerriloriopontificio, vi sono
stati violentemente importa ti da bande d' invasori, che si son messi in

cootraddiziooe flagranie colle regole del gius delle genti. Le bande gari-
baldine furono ha mite I'll Ottobre a Subiaco, ed il 13 a Montelibretti.

Le tendtMize rcpubblieane che queste bande non dissimulano, e gli cccessi

che commeltono nel loro passaggio, hanno avuto per risultalo di confer-

mare i sentiment! di ledelia mamfestati al S. Padre dalle popolazioni ur-

bane e da quelle delle campagne.
Mentre cosi in Parigi il Moniteur bandiva la mala fede del Governo di

Firenze, il sig. Moustier mandava avvisi sopra av\isi al Raitazzi ed ai

ministri del Re Galanluomo, per denunziar loro che se non melteano Hne
al tristo giuoco ed alia brutta commedia, la Francia avrebbc provveduto
a far rispetlarp i suoi inifiegni, il suo onore e la Couvenzione del 15
Settembre 1864. Allora il Raitazzi si ritiro; il Garibaldi uscito dalla Ca-

prera, si mosse da Firenze e, marciando verso Roma liberamenie, ando
a saggiare nell'assalto di Monte Rotoudo la bravura delle trnppe pon-
tificie.

Queste riscoleyano dal Mnniteur del 24 Ottobre, appunto la vigilia
del combaltimenfb di Monte Rolondo, nuovi e splendidi elogi. I ponti-
ficii asSdlirono valorosamente il nemico, sempre superiore di nuinero e

di forze, e da per tutto I' hanno vinto e sbaragliato. Questi fatti d'armi

onorano sommameote (font le plus grand honneiir] al piccolo esercito

romano, tutti i corpi del quale, tanto esten che indigeni, rivaleggiano
di coraggio e di ardore. Quanio ai popoli, essi si recauo a gloria di pro-

Tare, combattendo essi medesimi, da volontarii, i loro sensi di fedelta

terso il loro Sovrano.

E qui il Moniteur accennava alia formazione degli squadriglieri, i

quali a energicamente parteciparono alia lotta, mostrando, col loro fare

risoluto, che la rrvoluzione non potea fare assegnamento veruno sulla

loro indifferenza o complicita . Poi lodava lo zelo dei Municipii nell'of-

ferirsi per concorrere alia comune difesa, in aiuto delle trnppe, e con-

chiudeva: Da tre settimane i popoli dello Stato romano hanno viito-

riosamente nh'utato con la lorocondotta le asserzioni della stampa rivo-

luzionaiia, che avea lentato di dar nome e caraltere di sollevamenlo in-

terno a\\' aggressione brutale teniata dal partilo d'azione; ed i sedicenti

liberotori incontrarono tali accoglienze, che dovettero farli convinti, co-

me essi fossero riguardati quali invasori, di cui si detestavano del pari
le dottrine e le violenze.

Abhiamo citato questi tratti del Moniteur, perchfc esprimono i concetti

dei dispacci molteplici, che da Parigi mandavansi di quei di a Firenze,
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e da Firenze a Parigi, e die vennero
pqi pubblicati nel Libro giallo e

comnnicati al Senate ed al Corpo legislative.

Ma il Rattazzi, complice del Garibaldi, se ne lavava le mani
,

di-

cendo che, per aver dalo le sue dimissioni
,
nou potea far.allro; il

Cialdini, che si travagliava per comporre un DUOVO Gabinelto, se ne
scusava col dire che uon era ancora Mmistro; ed intanto I'avanguardia
del Re Galantuomo procedeva coiitro Roma. AJiora a Parigi si capi do-

ve paravano !e promesse falte da Villorio Emmaniiele, quanto al tratte-

nere i Garibaldini, e I'armata ebbe ordioe, alii 2o Ollobre, di salpare da
Tolone.

II Moniteur del 26 1'annunzio con quesie asciutte parole: Attesi

i nuovi tentativi di bande rivoliizionarie per invadere gli Stati poutiticii,

1'Iinperalore ha rivocato gli ordiui dati per sospendere I'imbarco delle

Iruppe raccolte a Tolone. II giorno seguente poi usci fuora con le se-

guenti spiegazioni assai important! : a La partenza della flotta, e delle

truppe inviate a Toloue per Civitavecchia, era stata sospesa fino a ieri

sera sabato, per domanda del re Viltorio Emmanuele; ma nessun Gabi-
netto e stato formato a'Firenze, le bande rivoliizionarie continuano ad

invadere gli Stati pontiticii e mettono in pericolo la stessa Roma. II Go-
yeruo francese nou pole quindi differire ullerionnente 1' occupazione,
ch'esso aveva decisa, e 1'Imperatore fece conoscere a Firenze le sue

decision!. Questa' misura non ha uessun caraltere aggressive contro

I'lialia; ambidue i paesi sono egualmenle inleressali al trionfo dell'or-

dine e della legalita. Le invasioni rivoluzionarie tentate contro Roma,
non sono che una violazione del diritto pubblico e dei irattali. La na-

zione ilaliana e il suo Governo nou potrebbero provare sentirnenti di-

versi dai noslri per questi avvenimenti, e noi conserviamo la speranza
che le relazioni amichevoli, che uniscono i due popoli, non saranno

lurbate .

A.1 tempo stesso in cui si niando 1'ordine di partenza alle truppe di

Tolone, si spedi al sig. de La Villastreux, incaricato d'affari di Francia
a Firenze, il dispaccio da noi recato a pag. 511; e siccome certi so-

pramenlovati diarii parigini, che partecjpano alia mangiatoia del Gover-
no di Fireuze, non cessavano di spacciare enormi meuzogoe, e di pro-
movere offerte in sussidio al Garrbaldi, col ridicolo risultato di metlere

assieme circa 4,000 lire in tutto; cosi il Moniteur del 30 li amrnoni, che

ogni corrispondenza con le bande garibaldine o coi loro condoltieri,

ogm incoraggiamento, ogni sussidio che loro si desse..^ coslituirebbe

uu fatto tanto contrario alle leggi peoali, quante ai sensi di lealta e de-

vozione alia Francia, i cui soldati erano a froute di quelle bande per
batterle.

Quindi, il M Ottobre, il Moniteur sfato Kimpostura divulgatasi a Pa-

rigi, che la Francia e 1' Italia se la sarebbero intesa tra loro due, per as-

sestare le cose di Roma a posta loro ed a proprio loro talento; e ram-
mento che col dispaccio del 23 Oltobre era chiaramenle rassodato il pro-

posito dell'Imperatore, di delerire all'esame delle Potenze tal quistio-

ne, che inleressa tutla 1'Europa .

II re Vittorio Emmanuele
, niolto mal consigliato dal suo nuovo mi-

nistro Menabrea, e perduta ogui speranza di poter ancora far gabbo alia

Francia, prese un disperato pattito, e fece che le sue truppe regolari te-
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nc^sero diefro alia loro avanguardia garibaldesca ,
ed invadrssero an-

rh'esse il territorio poutificio. Di che, avutasi nolizia a Parigi, il signer
uiuusiier scrisse subitoal deLa Villastreux in Firenze, e mando stampare
sul Monileur del 1." Novembre il dispaccio da noi riferito a pag. 512.
Allora a Firenze si capi che era un casus belli con la Francia, e Viltorio

Eumianuele dovette, per non metiers! a cimeuto di veder distruUa la sua

Italia, ingoiarsi i'umiliazione di baitere in rilirata, e far ripassare dalle

sue truppe la violata frontiera assegnata .dalle usurpazioni del 1860 allo

Stato pontiticio.

5. II Garibaldi per contro si oslino a lentar la prova, e non riusci che
a far cingere d'una bella corona di vittoria quei valorosi ponlificii, che
esso vituperava come mercenarii e che avea giurato di voler cacciarc

via col calcio del fucile. II generate de Failly, con suo speciale rapporto
al maresciallo Niel, ministro delta Guerra

,
racconto nci termini seguenti

il glorioso fatto d' armi di Mentana , stendendosi principalmente su quel
che operarono i pochi battaglioni francesi

, che, come riserva, presero

parte al combatlimento quando gia le principal! posizioni nemiche erano

stale espugnate dai pontificii ;
di che egli rende a quest! la dovula lode.

Ecco codesto rapporto.

Signor Maresciallo. Alia mia partenza da Civitavecchia, il 29 dello

scorso Ottobre, le prime informazioni che mi vennero suite bande rivo-

luzionarie mi accertavano, ch'esse col nerbo delle loro forze, sotto il diret-

to cornando di Garibaldi, occupavano, al nord di Roma, una posizionc
minacciosa per questa citta. I loro posti avanzati costeggiavano la riva

destra dell'Aniene e minacciavano Roma. Le nostre prime operazioni

dpyeyano adunque essere inlese ad alloutauarli e sloggiarli dalle posi-
zioni che occupavano. lo era tanto piu irnpaziente di muovere all'assalto

in quanto che piu si lardava e piu le bande vi si fortiticavano.

Dal momento che le t'orze riunite a Roma mi sembrarouo sufficient!,

d'accordocol Ministro delle armi comandante 1'esercito pontificio si sta-

bilirono le basi dell'operazione. e. se ne fisso I'esecuziorie alia domenica
3 Novembre. II Tevere viene a Roma segtiendo una direzione generale
dal nord al sud. A poca distanza dalla citta riceve sulla sua sinistra uu

ragguardevole affluente, I'Aniene, col quale forma un angolo quasi ret-

to. Dal punto di separazione delle acque scendono numerosi contraforti

che s'inualzano grado a grado e Pormano allrettante eccellenti posizioni
difensive. SuM'uno dei contraforti che vanno verso il Tevere stanno le

important! posizioni di Mentana edi Monlerotondo, grosse terre circondate

di salde mura, e coperle, al nord e al sud, da un terreno frastagliato e di

molto difficile accesso. La appuntoaveva piantato il suo quartier genera-
le 1'insurrezione.

Due strade menano da Roma a questa posizione: I' una costeggiantc
il Tevere, la ferrovia da Roma a Firenze, e il piede delle colline; I'altra,

che traversa I'Aniene al ponte Nomentano, si dirige su Mentana, se-

guendo costantemente la linea principale di separazione. II punto piu
elevato di questa strada e nei press! di Mentana, su cui domina dalla

parte di Roma. Ivi era la chiave delta pnsizione.
Due colonne furono inesse in moto; I' una di 300 uomini dell'eserci-

to ponliticio, sulla strada della valle, aveva lo speciale incarico di fare

una diversione su Monterotondo, duranle 1'assallo principale che avreh-
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he luogo sulle colline pressp Mentana. Una seconds colonna si avvio in

direzioue di questo villaggio. Si componeva di un'avangtiardia di 2,000
zuavi pontificii, dci carabinieri, della legione romana e d'una hatleria

poniilicia. Quisle truppe, sotto gli ordini del generale Kanzler, avevano
sollecitato I'onore di inarciar prime all'assallo.

LH colonna francese, sot'O gli ordini del generale Follies, si compone-
va del 2" hmtfiglione del 1 di linen, d'uu bauaglione del 29, di due bat-

glioni del 59', d'un pelotione del 7* cacciatori, di una mezza baiieria

del 12 d'artiglieria, d'un drappello del genio e d'una sezioue d'ainhulaa-

za. Tutte queste truppe,'non ostante un acquazzone molio abbondaiile,
si niisero in marcia ulle ore cinque del mattmo.

La colonna principale, uscita da Roma da porla Pia, traverse il pon-
te Nomentano, abbandonato la vigilia dai posh avanzati dei Garibaldini,
e giunse non molestata a qualtro chilometri dalla posizione.

Verso il locco dopo mezzogiorno, i posti avanzati garibaldini, ap-

postati nelle macchie che costeggiano la slrada, aprirono il fuoco sull'a-

vanguardia pontiticia.

Quesle macchie furono presto e splendidamenle prese dagli zuavi,
cbe rmscirono a stabilirsi sulle allure che dommauo Wentana.

Per sostenere questa mossa offensiva degli zuavi ed impedire che
ii nernico girasse loro sui Hanchi, il generale Polhes niando alia loro de-

stra tre compagnie del 2 hattaglione di cacciatori e on bauaglione del

1* di linea, ed alia loro sinistra, un bauaglione del 29 con un pezzo di

artiglieria.

II P di linea prese posizione sopra un poggio ad 800 melri da Men-
tana, ed apri un t'uoco nutrito con rp il paese con due altn pezzi d' arti-

glieria messi a sna disposizione. Con tuUo che quest! pezzi menassero

frande
strnge nelle tile nemiche, ed avessero messa in iiammeuna parte

e! villaggio, un uugolo di tiraiori, nsccndo da Monlerotondu, yeune ad

occupare tutle le creste e I'altipiano fortemente omlulalo, che si trova

sulla strada di Mrnlana, tra San Sulpizio e Montcrotondo.
La l^gioue romaua e il bauaglione de'carabinieri pontificii avendo

moko sofferto, e il nemico opponmdo una resistenza accanita, il 1 di

linea si porlo rapidamente sul terreno, discesea passo accelerate i decli-

vii di San Sulpizio, e per evitare il cannone nemico si distese, conser-

Yiindo pero in colonna le tre compagnie di deslra. Poscia, appoggiato
dalle tre compagnie del 2 bauaglione cacciatori, e coll'ordiue di non far

fuoco, questo baltaglione poggio insensibilmente verso I'estrema siuistra

dei Garibaldini, per minacciare la loro linea di ritira(a su Monterotondo.

Questa carica alia baionetta, eseguita con mulia compattezza, non
ci costo che due feriti, e produsse sui Garibaldini una tale impressione,
che si ritirarono in massa. Le ire compagnie di deslra allora si spiega-
rono ed eseguirono toslo sui Garibaldini, addos.sali indisordine all'erla

che mena a Monterotondi), un fuoco a volonta, a nuniero di cartuccie

liciitate, che porto la morte e soprattutto lo sbigottimento tra loro.

II 1* di linea, che avea ordine di regolare la sua marcia su quella
delle altrecolonne, s'arreslo e prese posizione per attendere il movimen-
to ofFensivo sulla stessa Mentana.

Meolre succedevano quest! avvenimenti alia destra, il batta'glione
del 29 eseguiva alia sinistra UQ movimento analogo. Esso si impegnava
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vivamenle sulle posizioni boschive che servono di cinta al villaggio,

pers 'guitfindo di collina in collma i bersaglieri nemici, e avvicinandosi

sens'hilmente a Mentana che minacciava da sud-est.

Una col mna ganbaldina, forte di 1500 uomini, usci allora da Monte-
rotondo e cerc6, dopo avere riunito i cacciatori dispersi, di penetrare
in Meniana che soslenea un combaitimenio accanito contro I'assalto del

centro faito dall'esercito poniifu-io. Lasc>ando due compagnie per assicu-

rare la sua ritirata, il baiiaglione del 29" procedetie vigorosamente piu
avanli,e compensando la sua inferiorita numerica colla scelta d'una buo-
na posizioue dominaute il terreno che dovea seguire la colonna nemica,
pervenne a tenerla e ad impedire sino a nolle la sua congiuuzione colle

fbrze che difendeano Montana.

Dopo avere forlemenle occupato le posizioni delle due ali, reslava a

tenlare uno stbrzo sul cenlro. Una ricognizione offensiva f'u spinia vigo-
rosamenle su Meniana dalle truppe poniiticie, ch'erano slate designate
per quesl'assallo, come gia ho avulo I'onore di dirvi; la nolle non per-
iflise di spingere fino alle sue ullime conseguenze 1'operazione, che fa

riniessa al domani.
I ballHglioni del 1 e del 29', che erano piu ayanzali,

riceverono 1'or-

dine di lasciare le loro posizioui ylla nolle e di ritirarsi, il 1 presso il 59,
e il 29 d

presso il carnpo ove sereoavano i zuavi ponliricii.

Tulle le iruppe passarono dunque la nolle, sul campo di battaglia,
lasciando i loro avanguardi a un mezzo tiro da Meniana e pronte a rico-

minciare I'assalto all' alba.

La nolle passo senza allarmi.

Verso cinque ore e mezzo di mallina, il luogolenente colonnello

Bressulles del 59 fece sapere,che visilando le sue gran guardie, gli era

parso che Meutaoa fosse slala sgomberala.Gli fu dalo ordine di assicurar-

sene militarmenle. Dal principio di quesla esplorazione una bandiera

parlameniaria fu inualzala sul caslello di Meniana, e un parlamerilario

garihaldino usciva dal villaggio. Di cqncerlo col generale Kanzler, il ge-
nerale de Polhes rigelio le proposle di lasciar uscire i difensori di Men-
iana con armi e bagagli.

Fratlanio la ricoguizione falla dal S9* era penetrala in Mentana, e il

suo capo, il luogolenenle colonnello Bressolles, enlrava direllamenle in

trattative col Maggiore garibaldino che comandava il caslello.

La capitolazione fu convenula alle condizloni seguenli, ralificale dai

generali Kanzler e de Polhes: i difensori del castello sortirebbero dal

medesimo deponendo le armi, e sarebbero ricondotli alia fronliera da una

scoria francese; gli allri Garibaldini, in circa 800, sarebbero prigionieri

di guerra.
D'allra parte, il 1* di linea, dopo essersi assicurato che il 59' non

inconlrava resistenza in Mentana, spinse una forte ricognizione su Mon-

terolondo. Due conladini diedero posiliva assicurazione, che i Garibaldini

nel corso della nolle erano usciti dalla piazza. Allora si ando innanzi con

tutte le precauzipni
necessarie per evitare una sorpresa, e non si Irova-

rono che abilanti inoffensivi e Garibaldini niorti e ferili. II 1 di linea,

seguilo dal 2 battaglione cacciatori, entro in Monterotondo fra le enlu-

siastiche ovazioni della popolazione alle grida di viva I'Impcratore! Le

insegne del Sanlo Padre furono immantinenti inalberale sulla torre del
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palazzo. Si raccolsero quasi 2,000 fucili abbandonati, e tosto si penso ad

organizzare i mezzi di difesa.

II reggunento dei zuavi pontificii, forte di 1SOO uomini, occupo il

caslelio e la citta. Le alire Iruppe s'accamparono a 2 chilometri diille

mura, ID prossimita dei pozzi che si trovano in qnelle circostanze.

Le nostre perdite in quesla splendida giornala si riducono a 2 ufli-

ciali terili, 2 soldati raorti, 36 feriti e uno disperse.
L'esercilo ponlificio, incaricato dell'assalto principals, ha toccato

perdite assai piii ragguardevoli. Quanto a quelle dei Ganbaldim, sono
enormi in confronto delle perdite delle truppe alleale. II numero dei morti

raccolti sul campo di battaglia supera i 600, qnello dei feriti e in pro-

porzione, e quello dei prigionieri ammonia a 1600.
I oostri soldati hanno provato tin dal principio che, nonostante il loro

slancio naturale, posseggono tuttavia la calma e il sangue freddo, necrs-

sarii per trarre ogni possibile partito delta esattezza e della rapidita ben

regolata dello nuove armi.

II generate de Pplhes^ha in questa contingenza agito coll'abituale

sua energia; egli mi ha indicate gli ufficiali e soldati che piu panico-
larmente si sono distinti; io avro I'onore di mandare per essi a Y. E.

appunti di proposte, sui quali la prego che degnisi di chiamare la parti-
colare benevolenza dell'Imperatore.

Non potrei dar miglior termine a questo rapporto, signer Marescial-

io, che atlestando a V. E.,con quale slancio e quale valore le truppe

pontiticie siansi condolle. E un omaggio che I'esercito francese rende

loro ben
yoloritieri. Roma, 8 Novembre 1867. II generale in capo

aiutante di campo dell'Imperatore De Failly.
6. Intanto accoslavasi il tempo pretisso al riaprimenlo delle Camere

in Parigi ;
e Napoleone III do~vea pur fare che fosse ricostituito il Gabi-

netto
, m pane scomposto per la dimissione del signer La Yalette , gia

niiuistro degli affari inierni, avversissirno alia spedizione fraucese in I'a*

Tore della Santa Sede. II Monifeur del 14 piibblico pertanto un decreto

del 13 Novembre, pel quale: 1.' II senatore Magne, memhro del consi-

glio privato, fu nominate ministro delle Finanze, in vece del signor Rou-
her gia succeduto al Fould

;
2. 11 signer Pinard

, consigliere di State ,

era chiamato alia carica di Ministro per gli affari interni
,
in vece del

signer La Valelte di cui era accellata la dimissione
;
3." II signer La Va-

lette era elevato a grado di membro del Consiglio privato; 4. Ed il sig.

Rouher, che solo a tilolo lemporaneo avea accettato il Miuistero delle

Finanze, erane, a sua richiesta
,
scaricato. Forse sarebbe tomato a tale

ufficio Achille Fould, se la merle con colpo subitaneo non gli aves^e gia.

da qualche tempo Ironcata aocOr la camera degli onori e dell'arriccbire.

1. Alii 18 Novembre furono poi ,
con la solenne pompa degli anni

precedenti , riaperle le Camere; e Napoleone III al cospetto del Senato

e del Corpo legislative recite il seguente discorso', che noi trascrivjamo

inliero, come quello che espone sotto quale aspello si veggono dall'lm-

peratore le cose eslerne ed interne della Francia, quali disegni egli creda

a proposito di effettuare, e come egli si studii di rassicurare tiitti circa il

manlenimento della pace.

Signori Senatori, signori Deputati. La necessila di riprendere lo stu-

dio inlerrotto di leggi important! mi ha obbligato di convocarvi piu pre-
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sto do! consueto. D'allro lato recent! avvenimenti mi hanno fatto provare
il desiderio di circondarmi de' Tostri lumi e del vostro concorso. Dopo-
'he vi siete separati, vaghe inquieludini vennero a commovere lo spiri-
ts

pubblico in Europa, e a restringere dapperluUo ii moviraento indu-
stfale e le transazioni commercial!.

"Walgrado le dichiarazioni del mio Governo, il quale non ha mai va-
rialo ^ella sua condotta pacin'ca, si e diffusa qiiesla credeuza, che ogni
modili^zione net regime interno della Germania doveva essere una causa
di ciMiflieo. Questo slato d'incertezza non potrebbe dnrare piu a lungo.
Fa d' uopodi accettare francamente i cambiamenti sopravvenuti dall'al-

tra parte de\Reno, e di proclamare che, fintanto che i nostri interessi e
la nosira digrna non saranno minacciati, noi non ci immischieremo nelle

trasformaziophhe avvengono per il voto delle popolazioni.
Le

inqiiietu^ni che si sono manifestate si spiegano difficilmenle in

im'epoca, in cui 'a Francia ha offerto al mondo lo spettacolo piu impo-
iiente di conciliazione e di pace. L' Esposizione universale, ove si sono

datocotivegno quasi urili i sovrani dell' Europa, edoyesi sono iucontrati
i rappresenianti delle "Jassi laboriose di tutti i paesi ,

ha stretto i \in-
coli di fraternita Ira lenazioni. Essa e scomparsa; ma la sua impronta
]asctj ra una Iraccia profoixla sulla nostra epoca; poiche se, dopo essersi

innnlzata maestosamenie, f Esposizione non brillo che di uno splendore
momeutaneo, essa ha distruuo per sempre un passato di pregiudizii e di

tirrori. Incagli al lavoro ed aH'iutelligeuza, barriere fra i differenli po-
poli come fra I' different! class!

,
odii internazionali: ecco cio che essa

ha respinto dietro di se. .

Quesli pegni incontrastabili di concordia non polrebbero dispensarci
dal migliorare le istitnzioni mililari della Francia. Egli e un dovere im-

penoso pel Governi di seguire, indipendentemente dalle circostanze, il

progresso in tutli gli etementi che lormano la forza del paese, ed e per
noi una necessita il perfezinnare'la nosira organizzazione militare, le no-
stre armi, e la nosira marina. II disegno di legge presentalo al Corpo le-

gislaiivo ripartiva fra tutti i cittadini i pesi del reclutamento. Questo si-

stetna fe seuibrato troppo assoluto; alcune transazioni vennero ad atte-

nuarne la portata. lo ho credulo di dover soltoporre questa grave que-
slione a nuovi sludii. Infatti nessuna cura potrebbe essere soverchia per
spproforidire questo difficile problema, che tocca interessi tauto conside-

revoli e spesso cosi opposti.
II mio Governo vi proporra delle nuove disposizioni, le quali non

sono che delle semplici modificazioni alia legge del 1832, ma che raggiun-
gotio lo scopo che io mi sono sempre prensso : di scemare il servizio

durante la pace e di aumentarlo durante la guerra. Voi le esaminarele,
come pure la organizzazione della guardia nazionale mobile, sotlo I'ira.-

pre.^ione di questo pensiero patriotlico, che piu noi saremo forti, piu la

pace sara assicurala.

Questa pace, che noi tutti vogliamo conservare, parTe un momento in

pericolo. Le agilazioni rivolnzionarie preparate in piena luce minaccia-

vano gli Stati pontificii. La Convenzione del 15 Settembre non essendo

seguita, io ho dovuto spedire di nuovo le nostre Iruppe a Roma, e pro-

teggere il potere della Santa Sede respingendo gl'invasori. La nostra

^ondotla non poteva aver nulla di ostile all' unita e alia indipendenza del-
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1' Italia; e questa nazione, sorpresa per un islante, non tard6 a compren-
dere i pericoli che queste manifestazioni rivoluzionarie facevano correrf

al principio monarchico e all'ordine europep.
La calma e oggidi quasi interamente ristabilita negli Stati del Pa^a,

enoi possiamo calcolare 1'epoca prossima del rimpatrio delle noslre tup-

pe. Per noi la Convenzione del 15 Settembre esiste, finche ad ess" non

sia surrogate un nuovo atio internazionale. I rapporti dell' Itald colla

Sanla Sede interessano 1'Europa intiera, e noi abbiarao prorosto
alle

Polenze di regolare questi rapporti in una Couferenza, e diprevenire
cosi nuove complicazioni.

Fu oggetlo di sollecitudini la questione d'Oriente, alU quale lutta-

Tialospirito conciliative delle Poienze toglie ogni caratere irritante.

Se esistetlero alcune divergenze fra esse circa i mezzi c* addivenire alia

paciticazione di Candia, ip
sono lieto di accerlare cte esse sono tulle

d'accordo su due puuti principal!: la conservazione dell' integnta del-

rimpero ottpmano e it raiglioramento della sorte de-cristiani.

La politica estera ci permette dunque di cons-icrare tutte le nostre

cure ai miglioramenti inlevni.

Dopo la vostra ultima sessione il suffragio u^iversale fu chiamato ad

eleggere un terzo dei membri dei Consigli general!. Queste elezioni, fatte

con calma e indipendeuza, hanno dappertuttodimostrato la buona dispo-
sizione delle popolazioni.

II viaggio che
ip

ho fatto coll'Imperatrice, nell'est e nel nord della

Francia, diede occasione a manifestazioni di simpatia che mi hafino pro-
fondameule commosso. Io ho potuto assicurarmi una voltadi piii

che iiul-

Ja ho potuto scuotere la fiducia che il popolp ha
riposta

in me, e 1'affetlo

ch'esso porta alia mia dinastia. Da parte mia io mi sforzo indefessamen-
te di prevenire questi voti.

II compimeuto p*elle
slrade

yicinali
era reclamato da queste classi

agrjcole, di cui voi siete gli illuminali rappresentanli. Dare soddisfazione
a questo bisogno era per noi un alto di giustizia e

dirp quasi di gratitudi-
ne. Un'ampia inchiesta ne prepara loscioglimento. Yi sara facile, di con-

erto col mio Governo, di assicurare il successo di quesla grande misura.

Le condizioni presenti non sono senza dubbio scevre da certi imba-
razzi. II movimento industriale e commercial si 6 rallentato. Questo
raalessere e generate in Europa. Esso dipende in gran pnrte da appren-
sioni che il buon accordo , il quale regna fra le Potenze, fara sparire.
II raccolto non fu buono; la carestia era inevitabile, ma il libero cona-

mercio puo solo assicurare gli approvvigionamenti e livellare i prezzi.
Se quesle cause diverse impediscono le entrale di raggiungere com-

pletamenle i calcoli del bilancio, le prevision) delle leggi di linanza non
saranno punto modificate, ed e permesso di invadere 1'epoca in cui si po-
tranuo studiare alcuoi alleviamenti d imposte.

Questa sessione sara^principalmente impiegata all'esame delle leggi
di cui

ip
ho preso rinizfativa nello scorsp Gennaio. II tempo trascorso

non mutp le mie convinzioni sull' utilita di queste riforme. Senza dubbio
1 esercizio di queste nuove liberta espone gli animi ad eccitazioni ed a

trasporli pericolosi. Ma, per renderli impotent!, io calcolo nello stesso

tempo sul buon senso del paese, sul progresso dei costumi pubblici,sul-
la fermezza della repressione, sull'energia e sull'autorita del potere.
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Conlinuiarao adunque 1' opera che abbiamo insierae intrapresa. Da
quindici anni il nostro pensiero fu lo stesso: mantenere al di sopra delle

controversie e delle passion! ostili le nostre leggi fundamental), che il suf-

fragio popolare ha sanzionato
;
ma nello stesso tempo sviluppare le

noslre istituzioni liberali, senza indebolire il principio d'aulonta. Non
cessiamo di diffondere gli agi col pronto compimento delle nostre vie di

comunicazione, di molliplicare i mezzi d'isiruztone, di rendere 1'accesso

della giustizia meno dispeudioso colla semplilicazione delle procedure,
di preudere tutte le misure che possono rendere prospera la sorte del

naggior numero.

be, al pari di me, voi siete convinti che questa via e qiiella del vero

progresso e della civilta, continuiamo a camminare con questo arcordo
di vedute e di sentiment!, che e una preziosa garanzia del puhblico bene.

Voi adottcrete, io lo spero, le leggi che vi saranno sottoposte. Esse
contribuiranno alia grandezza ed alia ricchezza del paese.

Dal mio lato siaie cerli che io manterro alto e fermo il potere che mi
e stalo coufidtto, imperocche gli ostacoli o le ingiuste resistenze non
smuoveranoo ne il mio coraggio, ne la mia fede riell'avvenire.x

Fu ola to che il passo di quesio discorso che I'u piii lungamente e ca-

Iqrosamente applaudno, fu appunto quello in cui locco della ppedizione
di Roma per respingere gli invasori

;
e che per contrario si ascoho con

glaciale silenzio I'assicunizione data di voler mantenere Yumta e la indi-

pendenza d Italia; la qiiale assicurazione trae seco imppgni che mai non
furono assunli cosi chiari per la dil'esa, tanto cara alia Francia, della So-
Tranita tempoporale del Papa.

8. Secondo il consneto degli anni precedent! il Governo imperiale di-

stribui ai Senaton e Deputati due volumi
, I'uno dalla copertina azzurra,

cd e il Libro bleu, che contiene I'esposizione delle condizioni dell'Impero
interne ed esterne; I'altro dalla copertina gialla, ed e la racrolta dei do-

cumenti diplomalici cbe spettano alle relazioni straniere. Dal libra bleu

ci pare ulile recitare qui il tratto seguente, che spetta alia condolta os-

servata dal Governo italiano verso la Francia quan'o a Roma ,
ed alia

invasione garibaldina e regia negli Stati pontificii. E un compendto del

processo che, ai Minisiri del Re, Galantuomo e falto poi, a punta di do-

cument! uffieiali, nel Libro giallo.
II partito rivoluzionario, non volendo rinunciare alia speranza di

mettere a prolitto la scossa prodotta in Europa dagli avvenimenti del-

i'anno scorso, si organizzava in silenzio, e I' Italia gli pareva il terrenq

meglio preparato per agire. La calma colla qtiale, malgrado tanti sinistri

pronostici, eras! ed'eituato il riliro delle, truppe francesi da Roma, e 1'or-

dine che non avea cessato di regnnre dappoi negli Stall pontiticii, irrita-

yano gli uomini d'azione; essi vedevano con inquietudine la Convenzio-

ne del 15 Settembre portare a poco a poco suoi frutti. Gia parecchi sin-

tomi felici, come la regolazione di alcuni alTari ecclesiastici e gli assesta-

menti relativi alia divisione del debito pontilicio, parevano annunziare

qualche miglioramento nei rapporti Ira I' Italia e la Santa Sede, e face-

yano inlravedere un lavoro di pacilicazione graduate, che solo il lempo

poleva render fecondo. Con lale convinzione noi sopravegliammo con

eostante solleciludine leocculte meneche potevano disiruggere le nostre

speranze. Noi non cessavamo
,
sino dal mese di Gennaio ,

di indicare al

Serie 77, vol. Ml, fasc. 426. 48 14 Decembre 1867.
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Governo italiano i'esistenza di Comitati e di deposit! di arnii in varii pua-
ti vicmi alia frontiera romana.

Al momento della formazione del Minislero del 10 Aprile, noi abbia-
mo raddoppiato d' insistenza presso il buovo Presidente del Consiglio,
chiamando la sua attenzione sui fatti inquietanti che si moltiplicavano

ogoi giorno.
Le assicurazioui che abbiauia ricevute erauo cosi positive e ripetute,

che noi avremmo avuto lorto a non accoglierle con particolare soddisfa-

zione. Nondimeno ci doleva di vedere il Governo del Re tardare a prende-
re alcune misure preventive che, arresiaudo gli apparecchi del molo,
avrebbero fin da prineipio scoraggialo gli agitator!, e distrutta la speran-
za ch'essi mostravano nporre in un'altitudme passiva delle Autorita. II

lorp linguaggio, e quello del loro capo, davano invece un'audace pubbli-
cita ai loro disegni, e 1' Italia assisteva allo spettacolo affliggente d! ua

parlito, che si poneva apertamenle al disopra dell'autorita delle leggi, e

calpestava gl'impegni internazionali sanciti dal Parlamento.

II Governo itafiano riconobbe peio la necessita di formare inlorno

agli Stali pontificii un cwdone di truppe, destmalo ad impedire I'lmmi-

uente invasione del territorio romano dalle bande organizzate sul stiolo

italiano. Noi lo eccitavamo a fare di piu ed a colpire il male alia radice,

sciogliendo gli uffici di arrnolamento, la cui clandestinita non poteva
punto sotlrarre alia sua vigilanza. I

yolontarii,
entrati dapprima isobtta-

ineote, traversavano poi la frontiera in gruppi sempre piu uumerosi.Re-

spinli dapperlutto dalle truppe pontificie, e dalle stesse popolazioni, si

riorganizzavano dietro le trnppe regie, per rinnovare i loroassalti.

La Couvenzione del 15 Settembre evidenteraente perdeva ogni gior-
uo il carattere di eflicacia, sul quale noi avevamo contato. II Gabinetto
di Firenze ce lo dichiaro ben presto hii stesso, annunziandoci che si cre-

deva coslretto dalla necessita a far avanzare le sue truppe sul terrilorio

pouliticio per rislabilirvi Fordine. Un movimento di cunceutrazione se-

guiva nello stesso tempo in quanto aH'armata italiana, la quale, rompen-
c!o il cordone stabilito sulla frontiera per formarsi in colonne, aggiunse fa-

cilita all'invasioue. Noi dovemmo allora chiedere al Goveruo italiano di

ristabilire, con atti decisivi, la nostra fiducia giustamente scossa
;
e la-

sciar intendere che saremmo in breve costretti a provvedere.
Benche, fin da questo momenlo, tulte le misure, richieste dalla pru-

denza, fossero state prese da parte nostra, noi abbiamo conceduto nondi-

ineno al Governo italiano il tempo necessario a rimeltersi in una situa-

zioiie normale. Senonche Garibaldi, passando in mezzo ai sette legni che
io ,uardavano, traversa liberamenle Firenze, vi arringa la folia, penetra
nelle province pontificie, conduce la sua armata a poche ore da Roma :

per cui dovemmo soccorrere la debole guarnigione che, spossata dalla fa-

tica, attendeva I' ultimo assalto con ua coraggio superiore alle sue forze.

I pericoli a cui gli-anarchici tentativi esponevano I'ltalia inlera, piu.

ancora che lo stesso Papalo, avevano neH'intervallo provocato I'avveni-

mento al potere di uomini conosciuli per patriotlismo e fermezza. la

mezzo alle difficolta dei primi moment!, ess! credeltero necessario di oc-

cupfire alcuui punti dell'estrema frontiera romana. Ma, saputa la disfatta

delie bande e la fuga di Garibaldi, essi hanno, con lodevole spontaneila
rivocato quegli ordini, ch'era nostro dovere di disapprovare altamente.
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D'allora in poi il Ministcro italiano s'e dedicate con buon successo a far

rientrare nell'ordine legate lutto cio che se n'era allontanato; e la mani-
festa impoteDza degli agitatori dimostro come la massa intera della popo-
lazione e desiosa di seguire su questa via coloro che osano mostrargliela.

II Governo de-ll'Imperatore, a fronte di sforzi che gl'ispiravano nuo-
va tiducia, sospese la partenza di una terza divisione. Anzi furono dati

ordini per concentrare il corpo di spedizione a Civitavecchia
;
e poiche

]a calma e oggidi ristabilita negli Stati del Papa, noi possiamo calcolare

1'epoca prossima del rimpalrio delle nostre truppe.
Noi aBbiamo poi chiamata sulla situazione dell' Italia e degli Stati

pontificii 1'attenzione delle Potenze, le quali non potrebbero essere indif-

lerenti alle questioni che toccano, norvsolo gl'interessi morali e religiosi
di una gran parte dei loro sudditi, ma eziandio i principii d'ordine e di

stabilita.

Dei documenti del Libro giallo ci riserbiamo a parlare quando ci sara

eonsenlito dallo spazio, e tornera piu utile il Carlo pel riscoulro coi docu-

menti divulgali in simile forma dal Governo di Firenze col suo Libro

verde.

9. Quel che si accennava nelle ullime parole del tratto soprariferito
del Libro bleu fu eil'ettuato; ed una circoiare del Gabinetto di Parigi fu.

mandata a tulte le grandi e piccole Potenze europee, anche proteslanli c

scismatiche, per inviiarle alia disegnata conferenza. Noi non crediamo

necessario per ora di recitar il testo di cotal documento, tanlo piu che
non contiene punto nulla di bastevole a dar lume per conoscere su quali
basi e con qual intento si voglia comporre codesla quistione romana,
suscitata con si funesle conseguenze nel Cougresso leuutosi a Parigi nei

1836. L' Univers del 20 Novembre lo allego, fraducendolo dal diarlq
LaLealtad di Madrid, onde pure lo riferirono molti allri giornali francesi

ed italiiini.

10. Appena avviati i lavori parlamentari, fu presentata in Senato una
domanda di interpellare il Governo sopra le 'cose d' Italia e di Roma,
firmata dal barone Dupin, daiCardinali Mathieu, Donnet e deBonnecho-

se, dal signor Laky, dal visconte di La Guerroniere, dall'Arcivescovo di

Parigi, dal barone "di Ladoucette, dal conte Miremel de Roubaix, e dai

signori Dariste e Leverrier. La domanda era uei termini seguenti.
I sottoscritti Senatori offrono 1' omaggio della loro ricouosceuza al-

1'Imperatore, il quale, preservando Roma, salvata dal valore delle no-

stre truppe e da quelle della Santa Sede, ha saputo far rispetlare I'onor

nazionale. Essi domandano d' iuterpellare il Governo suite conseguen-
ze che devono produrre gli ullimi avvetiimenti .compiuti negli Stati ro-

mani, per guarentire la sovranila temporale del Capo della Chiesa, con-

tro le pretese che si affermano in pieno giorno e lo minacciano aper-
lamente.

Simigliante domanda fu fatta nel Corpo legislative, ed autorizzata a

TOto unanime dei noveuffieii, nei termini seguenti. I Deputati solto-

scritti chiedono di interpellare il Governo sulle conseguenze che deye
avere 1' ultima spedizioue di Roma per quanto riguarda la sovranita

temporale del Papa.
-- Firmati : Larraburre, Etcheverry, barone de

Makau, barone de Benoil, conte de Lamotie, Chenesloug, Stievenarl-

Belthune, Leclere d'Osmonville, conte de Latour, Louvet, de Chiseuil.
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Quali discussion! avessero luogo sopra queste interpellanze , quali
oraiori primeggiassero per eloquenza, quanlo fosse quasi uiianime in

amendue i Corpi rappresentativi dello Impero il volo, che si dovesse di-

fendere la sovranita teniporale del Papa, e cosa di cui ci riserbiamo a

parlar di proposilo in altro quaderno.
11. Per ora ci furza conientarci di allegare alcuni braai piii im-

portanti del discorso deito dal signor Moustier al Corpo legislative nella

tornaia del 4 iNovembre; e delle dii-hiarazioni date dal Ministro di Stale

signor Rouher nell'altra del di seguente, che sopra modo trafissero i

rivoluzionarii di Firenze.'

11 Moustier pose bene in chiaro la condolla del Governo di Firen-

ze, Del modo seguente.
Garibaldi era andato a Ginevra, e, lungi dal considerare quest' av-

ventura come un pericolo, il Governo ilaliano sembrava assicurare che
Garibaldi svaporerebhe in discorsi uiia parle delta sua effervescenza (si

ride). Era uu' illusione, come lo provarono loslo gli avvenimenti. Un
cordone di truppe fu stahijilo dal Governo italiano sul confine pontiu'cio.

II Governo francese gli diceva: Ma nell' interno le bande si furmano, e

voi non le arrestate! Yi sono ufficii d'arruolamenlo, e voi li lasciate fun-

zionare! Garibaldi predica la guerra civile, e voi non lo arrestate! Yi
hauno deposit! d'arnii, voi non li sequestrate! II Governo ilaliano nega-
Ta la veriia di quest! fatii. Quanlo a Garibaldi, ci si diceva: ma egli e

deputato, e per arreslarlo, ci vorrebbe un dditto flagrantel Quando Ga-
ribaldi voile passare il confine, lo si arresio. Era certo un

atip energico,
che si fece valere mollo: ma esso avvemva un po' tardi per ispirarci fi-

ducia. Noi assistevamo in fall! a una intiltrazione continua di volontarii

Bcgli Stati pontificii, ovesi firnavano in piccole bande. Uu'altra ragione
ci aveva indotli a vedere nell'arresto di Garibaldi un motivo d' inquietu-
dine

piii che di fiduyia. Noi ci domandammo se, arrestandolo, il Governo
ilaliano non avesse avuto lo scopo di metiers! lui stesso a capo del mo-

vimento, sopprimendo un capo, il cui scopo era quello di andare a Roma
a proclamare la repubblica, e non Yittorio Emmanuele (segnid'adesione,
rumori diversi).

Noi I'ummo trail! ben tosto d'incertezza a queslo rignardo. Noi fum-

nio dolorosamente sorpresi nel sapere, che il cordone di truppa s'era spez-
zato e trasformato in colonne d' attacco, tra cui le bande passavano in

piena liberfa! Da questo punio noi considerammo la Couvcnzione come
Tiolata. Ma allora il Ministro d' Italia venne a farmi una comunicazione

\erbale della piii alia importanza; egli melteva avanli 1' idea d' una con-

ferenza europea per la soluzione della questione romana, e proponeva
frattanto I'occupazione di Roma in comune tra la Francia e I' Italia. Noi

prendemmo alto della prima proposta, e respingemmo la seconda (benis-

sinio, benissimo). Nessuno polrebhe ingannarsi sul sentimento, che ave-

va dettato questa domanda del Governo italiano, e la nostra risposta.
Per carattenzzare la proposta italiana io vorrei poter impiegare dei ter-

mini diplomatic!; ma, se mi si permeile d'esprimere brulalmenle il mio

pensiero, mi trovero a miglior agio (risa). Qui non ci si invitava solo a

lar la parte dell' ingannato, ci si invitava alia parte di traditori (cosl e!

viva approvazione). (II testo francese dice letteralmente: Id on ne nous

conviait pas seulement au role de dupe, on nous conviait au role de Irai-
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ti'e \ I
}
Non ci si diceva soltanio: noi violiamo la Convenzione; ci si dice-

ya, venite a violarla con noi. II nostro onore, la nostra rettiludine, tutti

i senumenti, che vivono nel cnore del Francesi, come sul loro terreuo na-

turale, si rivoltarono (nuova c lunga approvazione}. Noi respingemmo
duuq'ie con iudignazione questa compliciia, offerta con una specie di bo-

naneia, che ne raddoppiava faffronto (benissimol benissimol).
Ma la disfatia di Mentana avea demolilo I' eroe della Caprera; i sol-

daii di Vntorio Emmantiele si erano rilirati
;
Roma era rassirurata da

imminente pericolo di invasione. Era percio composta la quistione roma-
nal Avea la Frarnmassoneria rinunzialo a! proposito di sog^iogarla alia

stia tirannide, spogliando il Papa di sua sovramta? No per certo. Dun-

que tutto restava in sospeso. Bisognava che il Moustier dicesse un poco
quel che si propone per I'avvenire il Sovrano della Francia

;
e ne diede

qualche cenno nel niodo seguente.
L' Italia ed il Santo Padre, i di cui Stali sono circondati da questa

Poteuza, iion possono rcstare in isiato d'ostilita. Dall' impossibility di

proluHgare indetinitamenle una tale situazione nasce la necessita d' una

riconciliazione. Dopo una crisi, che mostro i pericoli dello stato attuale

delle cose, noi abhiamo pensato che il momenta era opportnno per con-

vocare le Poteiize europee a quesla conferenza proposta dall' Italia slessa.

Dei negoziati si intavolarouo adunque a questo proposito. lo non

posso in questo momento dire in modo certo se la confereuza si riutn'ra

no; ma posso dire alia Camera quale sara la nostra condolta in un caso

nell'altro. Se 'a conferenza si riunisce, noi esamineremo con lealta, con

prudenza, se la situazione iu Italia e tale che la sicurezza della S. Sede
sia guarentita. Se cosi e, noi farem cessare un'occupazione anormale. Se
la couferenza non si riunisce, noi ricadiamo sotto il regime della Con-
yenzioue del 15 Settembre, ed allora chiederemo al Governo ilahano se

egli vuole questa volta, s' ei puo eseguirla; s' egli consenle a darci delle

assicurazioni, delle garanzie piu sicure. In questo caso noi riporromo
im'altra volta il Papalo nolle man! della sua lealta (movimenli prolun-
uali). lo prego la Camera di lasciarmi sviluppare >1 mio pensiero(*l s\\ ).

L'occupazioue permanente non potendo da alcuno esser consigliata, il

giorno in cui noi polremo contare sul buon senso del popolo italiano,

sulla saggezza del suo Governo (rumort), sulla cerlezza dell inliera sicu-

rezza della S. Sede, noi non dobbiamo restar a Roma (approvtizione). i>

II di appresso, 5 Novembre, mentre a Firenze ribadavasi aliamen-

te dal generate Menabrea, presidente del Consiglio dei Ministri, il pro-

posito di spodestare il Papa d' ogni sovranita temporale, lasciandogli,

Eer
gran merce e bonta sua, la spirituale; e si dichiarava che cio vo-

;asi fare venendo a Roma d'accordo con la Francia, in Parigi il signer

Roulier, niinisiro di Stalo, chiariva intenziooi grandemente opposle alle

pretensioni dei settarii italiani.

Dopo alquante parole sulle condizioni present!, egli traccio maestre-

volmente gli sfacciati maneggi del'partilo garibaldesco , spalleggiali
dall' inerzia benevola del Governo di Ferenze. Ecco le sue parole.

Qual e stato il caratiere della rivoluzioneche ha minacciato Roma?
Fu essa preparaia nell' orabra e nel mislerp, per presentarsi tutto d'un

tratto in pieno gioruo? Non si e ella pubblicamente organizzata, svilup-

pata di froute al territorio poiiliHcio, sul suolo d'ltalia, troppo ospitaliero
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per essa? L'impuder.zo^di quest! prcparalivi fu essa compen?ata almeno
dalla rapidila dell'esecuzione? No. Durante olio mesi gli Stati pontificii

souo stati sotto la doppia minaccia d'un'invasione e d'un'insurrezione a
Roma. L' Italia ne fu turbata, la Francia se ne inquieto ,

I' Europa fu

scossa. La rivoluzione ha volulo, in quell' intervallo, darsi le apparenze
di un potere regolare. II generate Garibaldi indirizzo ai Ministri d'ln-

ghilterra , di Prussia e di Russia
,

resident! a Roma
,
una circolare per

informarli che, essendo stato nominate, nel 1848, governatore di Roma,
ed il suo potere non avendo cessato d' essere valevole , poichell Papa
non e che un usurpatore ,' egli iuteudeva riassumere i suoi dirilti ed il

suo potere (* ride). Qual era il suo disegno? Provocare 1'insurrezione a

Roma, poi appoggiarla con dei corpi di volontarii, che avrebbero passata
la frontiera pontiticia. Quali erano i suoi mezzi d'organizzazione? Delle

sottoscrizioni
,
che avevano luogo prmcipalmente in Inghiherra, dei de-

posili di armi, degli ufficii d'arruolamento, dove in mezzo a uomini di

iede vi erano dei mercenarii (benissimo, benissimo\) , poiche, arruolan-

doli, si dava loro un premio e si prometteva loro quadrupla paga. Gari-

baldi era a capo, in Roma, di due societa segrete: il Comitalo nazio-

nale ed il Centre d'insurrezione. Egli presiedeva inoltre a Firenze, e cio

pubblicamente, il Comitalo nazionale della emigraziorie romana.
Poi rapidamente accennato alle insulsaggim del Congresso della Pa-

ce di Ginevra, venne a toccare dell'arreslo di Garibaldi ad Asinalun-

ga, e della condotta dell' eroe fino a Mentana.
Per un istante Garibaldi e fermato, ma I'impulso era dato. Deputati

della sinistra, Senator! italiani prendono parte al movimento. I Comitati

di arrolameolo si organizzano, I'unzionauo pubblicamente. Menotti Gari-

baldi forma liberamente le sue baude, le conduce a AJonterotondo. Tutto
cio succede sotto gli occhi d'un Governo che diTenta impotcnte. Nel

niedesimo tempo si forma nella slampa italiana un concerto di menzogue
e di frodi che merita d'essere avvertito. I successi delle truppe pontificie
sono trasformati in disfatte : si dice che Roma insorge, che il Papa ha

lasciato il Yaticano; e la folia credula considera Roma come conquista-
ta. Garibaldi giunge a Firenze

, arringa il popolo ,
dice che una flotta

straniera la minaccia, ma ch'essa svanira avanti il soffio del popolo (ri-

desi). Egli parte, ma la nosira flotta non svanisce, essa sbarca le truppe
che trasporta, e gli invasori ricevono a Mentana un giusto gastigo. Si,

degli uomini in gran numero caddero sotto le armi perlezionate dei no-

stri soldati
, ma consoliamoci : tutti i cap! o superior! ftiggirono ,

senza

che un solo rimanesse colpito (ridesi). A piii riprese i capi della rivolu-

zione nei loro proclami incendiari promettevano di vincere o morire. Ga-
ribaldi gridava: Al Golgota od a Roma! Egli,voleva un Calvario. Ren-
diamo loro questa giustizia : non ricevettero una sola graffiatura.

Si distese poi a lungo nell' esporre quel cumalo di bestial! assurdi,
onde si costituisce la relngione, che il Garibaldi professava di voler so-

stituire alia cattolica, quando fosse per lui atterrato il Papato ;
e di-

mostro come ne fossero distrutte ad un tempo tulle le basi dell'ordine

sociale e civile. All' obbiezione, che col mandar truppe a Roma contro

i Garibaldini si era violate il non intervento, rispose quel che da anni

rispondiamo noi. Due Stati vicini si trovauo a fronte, amendue rico-

nosciuti dall' Europa. Nell' uno si trovano alcune bande di rivoluziona-
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rii che vogliono dislruggerc 1'allro; e, andando a repri mere questo at-

10 atidace, noi infranjriamo il principio di non intervcnlo? Ma, se cosi e,
tanto vale che proclamisi il diritto drlla forza e dell'audacia! Tauto
vale protestarsi ,

che non si deve intervenire in favore del derubato
coutro il ladro! (clamorosa approvazione). Nostro dovere di Potenza
alleata era respingere gli iuvasori

(
nuova clamorosa e prolungata ap-

provazione}.
Vero e che a! sig. Rouher si potea replicare, che simili cose si erano

fa tie, ma non disapprovate, anzi piuttosto favorite, nel 1860, quando
la Francia lascio assassinate dai pirati di Marsala alleati coi Cialdinia-

ni il Regno delle Due Sicilie, e rubare al Papa, col macello di Castel-

iidardo , le Marche e I' Umbria. Ma egli antiveone tal replica, disap-

provando altamente I' assassinio delle Due Sicilie, di cui Vittorio Eni-

mauuele accetlava dal Garibaldi la preda, e di cui, sono parole del Rou-

her, il Re d' Italia sopporta oggi in larga misura-non oso dire il ca-

stigo. E similmente ricalco una solenne riprovazione del lalrocinio

delle Marche e dell' Umbria, negando che fosse stato detto a Ciamberi
11 faraoso allez et faites vite, e cosi data licenza al Cialdini di opprime-
re il La Moriciere e spogliare il Papa.
Ma preiueva a tutti di intendere, piu die in qual rnodo si pptesse

scusare il passalo, quali fossero i disegni presenti per 1' avvenire. II

Rouher li espresse chiaro in queste parole notabili:

Ora giungo al dilemma : il Papa ha bisogno di Roma e 1'Italia non

puo fame a meno. Dichiariamo che 1'Italia non s'impadronira di Roma.

(vivo movimenlo ed applausi prolungati). Giammai la Francia non sop-

porlera una tale violeuza fatla al suo onore , fatta al catlolicismo (nuova
e viva approvazione). Essa chiedera all

1

Italia la rigorosa ed energica
esecuzione della Convenzione di Settembre

,
altrimenti vi supplira essa

stessa. E chiaro cio? (Nuovi applausi).
Ma non tutti u' erano soddisl'atti

;
si temeva un sollinteso, non di*

remo un tranello, ma una scappatoia, in quel Roma, che pareva rele-

gare il Papa al Vaticano col giardinetto, tanto yagheggiato da certi

alti personaggi assai potenti in Francia. Quando il Rouher ristette

per riposare alquanto, il sig. Berryer gli espose questo dubbio e 1' im-

portanza di dileguarlo, se volevasi che la Camera desse un voto pro-

pizio al Governo. Allora il Rouher risali in bigoncia, e spiego chiaris-

simp quel che aveva inleso di dire.

Signori, allorche discesi da questa tribuna
, qualche membro mi

espresse il timore, che le uiie parole non siano state abbastanza nette

(rumori) in cio che concerne il potere temporale del Papa. Parlando della

sicurezza che vogliamo guarentire al Santo Padre, ho detto che le nostre

Iruppe rimarrebbero a Roma ,
ho parlato della capitale per indicate lo

Stato pontificio. Non vi pplrebb'essere
in cio il menomo equiyoco. Allor-

che parlai di Roma
,

lo dichiaro ,
intesi parlare del territorio pontificio

attuale in tutta la sua integrita (applausi).
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OLANDA (Nostra corrispondenza} 1. Entusiasmo del caitolici olandosi per la

causa del Papa 2. Morie del signer Borret, minislro della giustizia e

del culto callolico 3. Baldorie liberalesche.

1. Non so se i Compilalori della CiviltdCattolica ed i suoi numerosis-
siroi leituri aspettano in que4i tempi noliziedeH'Olanda; nemmerfo so se

cou alcun mleresse saranno accolte, mentre gh sguardi di lutti sono lissati

sopra Roma e sopra la sorte che sovrasla al Sanio Padre; la quale con

ogni dintto assorbisce I'attenzione universale. Credo pero che I'ra i nostri

fratelli nella Cede sara di uon picciola consolazione 1'apprendere, che in

quesli lontani paesi se ne trovano tanti, coi quali hanno comuue I'affetto

protondissimo per il Yicario di Crisio. Se nn sincere) e caido afleito si

palesa in uua ausieta visibile sul volto, occasionata per i pericoli d'ua

amico ; in un atisioso ascoltare le notizie, che di !ui arnvano; uelle non
cessanli pn-ghiere a fine d' oitenere la sua salule; nel fare il possibilc

per procurargli qualche soccorso; nel sacnlicare cio che piu si siinia e

piu M araa per dare sollievo all'amico, il qiinle sta soffrendo e pericolan-
do: ben posso assicurarvi io, che il Santo Padre trova in molte migliaia,
anzi nella quasi tolahta dei caitolici olandesi, cuori devoli>simi alia sua

persona ed alia sua causa. Mentre la Rivoluzione siava minacciosa nelle

Ticiuanze della santa Citta, qui non si parlava d' altro che del Saino Pa-
dre. Pareva che gli affari proprii del paese e delle coniuniia avcssero

perduto 1'efiicacia per stuzzicare la curiosita e per fornire materia al!e

conversazioni. Gli slessi giornali, i quali sogliono riflettere la disposizione
presenle delle popolazioni, non avevano piu altra ruhrica, che quella di

Roma, dei ztiavi, dell'intervento Crancese. I parenli, che hanno ligli nel

corpo de' zuavi pontificii, prima di dimandare se i figli stavano salvi,

doinandavano se salvo stcsse il Papa. Quando per la -via dei giornali

yenne notiiicata la morte d' alcurii zuavi olandesi, furono d' ogni paric
indinzzate caldi^sinie eongraluJazioni a'parenti loro, ed il popolo (edelc

sembra avere in conto di rnartiri i morti per una si santa causa. Un nu-
mero ragguardevole di giovani domando, al primo intendere il pericolo
del Santo Padre, il favore d'essere arruolato nel Corpo de' zuavi; e hen-
che voi ne avrete visto arrivare molli in Ri>ma, vi posso nondimeno dare
Ja cerlezza, che il numero di costoro, die bramano di prendere la volta

di Roma se loro il permeilessero le congiunture, e aucora piu conside-

revole. Nou vi pare che il sangue dei santi Martiri gorcomiesi, morli

nella glorio^a confessione del priinato di san Pielro e de' suoi successor!
nella Sede Rtunana, corre ancora per le vene dei caitolici olandesi? Alia

vista di tanta fede viva, la gente liberalaccia non poteva |iu nasconderc
il suo cordoglio; non poteva piu contenere le-sue ire. Per impaunre i

nostri bravi giovam Macahei del secolo decimo nono, e per dissuader
loro la santa impresa d' a<]dare a Roma per la difesa del Padre comune

de'fedeli, inventarono un colcile spauracchio; che i giovani perderebbero
Ja loro nazionalila, so, senza il conentimento del Re, prendessero servi-

zio neH'armala di un Principe straniero; che in conseguenza potrebhero
essere deportali al di la delle frontiere, se storpii, miseri e bisognosi ri-

tornassero poi un giorno alia patria. Magnifica fu la risposta dei noslri

cari giovani, e degna d' essere meditata per i doltori delle piu.
sublimi
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cattedre: il Papa nnn essere un Principe straniero relalivamrnte ai cat-
tolici

;
andare essi a Roma per difendere i diritii, non solamenle del Papa

ma di ami i fedeli, slanleche il dnminio temporale del sumnii Poniefiti

6 un dirilto di lutti i membri della sania Chiesa; di piu essi andarsene

per difendervi i priucipii del dirilto delle piccole nazioni
, contro I'inva-

sionft del piii forle, principii i quali soli possono assicurare la nazionalita
dell' Olanda ecc. Megho ancora rispondevano agli scrupoli dei liberal! ,

partendo in gran numero per Roma. Vi e nel Brahante
( proviucia olan-

dese limiirola del Belgio) un cotal paese chiamato Geldrop, che non ronta

piu di due mila abitanti, e che novera "venti de' suoi nel Corpo de' zuavi

pontiHcii 1

2. Abbiamo noi callolici dell' Olanda fatta in questo mese di Novera-
bre una grave perdila per la morte imprevista del signor Burrei, coin-

raendatore dell'Ordme papale di san Gregorio, ministro della giustizia e
del cullo caltolico. ra il defunio uomo di entinenti qualna, di capacita

singolare, di una rellitudine incorruttibile; onoralo dal Principe, stimato
dai gramli; ma supra tiitlo cattolico nelle opinion!, ne'cnsiumi, nrlla sua

vita, non solamenle privata, ma eziandio pi bblica. In chiesa ed'tico luiti

per la sua pieia; nel Parlamento fece stupire tulti per la sua eloquenza e

saviezza; era moderalo si, ma tenno nel governo. Fu la sua morte consi-

derata generalmente come una calainiia per i caitolici. La Curie stessa

si fece rappreseutare ai suoi funerali. Fu picciolissimo il numero di co-

loro, i quali hannn avuto I'ardire di larciare la vita politica del defonto
;

ma sono cotesli critic! di quella razza, che si studia d'acc<ppiare il libe-

fit I LSD 10 al cfitiolirisino. Non so se il glorioso df fonio non ahbia a lod'arsi,

pen-he la sua vita, schiettamente catiolica nelle rose private come nelle

pnbtilu'he, non e vista con buon occhio per simili pohlici. Mi pia-e di

riferire qui il seguenle pariicolare, per farvi conoscere la lempra della sua

ierle, o, come suole dirsi, delle sue convinzioni. Fu un giorno invitatodal

Re per desinare in palazzo con molii altri grand! del reame, ed ebbe
1'onore di essere collocato nella virinanza del Re. Era per awenlura UQ

giorno nel quale la sania Chiesa non permeite T uso delle earn!. Pero i

cibi, che si davano, erano lutti di grasso. II Borret non ne atlinse una
bricciola e resio qualche tempo senza maugiare niente. II Re se ne av-

yide e domando al Ministro, se t'orse st^sse poeo hene: Sto molto

bene, Sire, rispose il Mmislrn; ma non mi e lecilo (ii premiere cibi grassi,

esseiulo per noi cattohci oggi un giorno d'aslinenza. -> II Re diede sntiito

Ordine che si portassero cibi mngri, i quad slavano appresiati, come qui
'si suole sempre fare nella Corle, quando il Re iuvita ue' giorni d' asti-

nenza cuttohci al suo banchello.

3. Abbiamo di nuovo una crisi ministeriale; di nnovo il Minislero e

stato obhligato di chiedere al Re sua demissione. Quale n'e la causa?

Non vi ha allra causa che I'ambizione e I' incessante agitazione del par-
tito liberale. Era gia troppo per i liherali, che durante un anno e mezzo

altri che essi governasse il paese. Per arrivare al potere vollero tenlare

un colpo di mauo, all'orcasione che il budget doveva essere votato nel

Parlamenio; e qut-sto colpo riusci. Trenioiio votarono contro il budget

degli aflari esteri ; mentre trenlasei volarono in lavore di esso. Ecco co-

me, solto le benedette Coslituzioni moderne, I'esislenza d' uu Governo

dipende dal si o dal no d'uno o di due membri delle Camere. Se il Mi-
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nistero avessse fatto qualche favoruccio ad uno o due dei memhri volant i

per il no, chi sa se nou avrebbe conservato per gran tempo il potere mi-

uislerialel Quando alcuni anni addietro i liberali occupavano i seggi mi-

nisterial!, essi, per mantenersi su quell' allezza, promisero ad una provin-
cia d'aggravarla meno che le altre province colle imposte, se deputasn
alle Caiuere uomini del partito loro. Non pensate voi che cotal gente si

la'sci prendere per un qualche favore del Governo, come si prendono !e

mosche col miele? Abbiamo visto fedelissim-i manotengoli d'un Ministero

liberale sino al giorno che una qualche richiesta loro venne negata ;
ma

da quel tempo in poi sembravano qut-i siguori di fermissime convinzioni

aver giurato un odio uuplaQabile al Governo, come Aonibale a Roma e

Catone a Cartagine. Divento quell' ingrato Ministero il Carthago ddenda.
II piu bello poi di tulto e che quei signori ouorevoli, al dir loro, uoii

preudono all.ro in 'corisiderazione, ne hanno altra mira, che i veri principii
di giustizia, di liherla, del ben essere generals, eztandio delta religioiio.

Han bisogno di queste chiacchiere per gab bare il semplice popolo, che

loro suol credere sulla parola. Ne^ volete un esempio di data recente?

Vi erano ultimametiie in un cilia ddl' Olanda tre avvocati senza clienti,

e, come si puo conghielturare con buon fondamento, senza niolti quat-
trini. Approssimandosi il tempo delle elezioni comunali, cooperarono
essi con alcuni altn scontenti , quali sempre si trovano in gran nuniero

nei paesi liberi. Eocoli subilo all' opera, divulgare libercob, pubblicare
arlicoli nei giornali , couvocare il popolo in meeting ed altre siiuili adu-

nanze; da per tutto iuveire furiosamente contro il Consiglio municipate.
Dicevano che i Consiglieri sprecavano i denari comunali, che il popolo
era troppo gravato per le imposte; che se essi Deputali lossero al Consi-

glio mumci|nle, t'arebbero in modo che la citta pagherebbe annualmente
cento mila fiorini di meno

;
essi non aver allro a cuore che il ben essere

delle classi mezzane ecc. ecc.

Credetle il buon popolo a queste lusinghe, anzi svergognate bugie, e

si scelse i ire avvocali come suoi rappresenianti. Ma ecco! appena insia!-

lati nei Consiglio mumcipale gia cercavano in quella posizione impie-

ghi lucrativi, anche tali che sotio incompatihili col raugo di Consiglier

municipale. E la diminuzione delle imposle? Dovettero confessare i he
sarebbe una impossibility d'erogare cento mila tiorini di meno per il .er-

yigio communale, anzi negavano d'aver mai promesso una lanta dimi-

nuzione. Dona plebs ! Quando sapiens em?
II Ministero or ora cadulo non era del tutto alieno a cotali artifirii,--

I Mmistri t'ecero delle grandi promesse quando sahrono ~A potere; si op'-f

porrebbero al liberalisrno, sarebbe conservativa la loro politica, pren-
derebbero a cuore I' istruzione rf ligiosa nelle scuole pubbhche ecc.

II fatlo sta che le opere non hanno cornsposto alle parole ;
che la loro

politica nou si diflVrenziava molto dalla liberale; che non hanno ff*Ho

niente per le scuole religiose. Quindi si sgomentarono i sinceri cailo-

lici ed anche molti [jroUistanti, che hanno conservato un po di fede e di

religione. Gia da molto tempo si poteva prevedere che il Ministero avreb-

be a sostenere un forte assalto.

Quesle previsioni si sono verificate; il Ministero si vide obbligato di

andarsene. Non si sa inquesl'ora quali saranno i loro successors, ma ben
to sapro dopo due mesi, quando vi spediro, se Iddio mi conservi la vita

e le forze, la mia prossima corrispondenza.
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